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INTRODUCTIO 

Propter renovationes in theologia morali, quae manifestae :fì.ebant in doc
trinis et opinionibus diversis ab iis quae communiter docebantur et quas 
saltem multi. sequebantur, S. Alfonsus semel iterumque impugnatus est a 
sequacibus opinionum s.d. traditionalium (r); quibus respondere coactum se 
sensit, non tam ad veritatem suae sententiae demonstrandam, quam ut bonum 
animarum ex sua sententia secuturum conservaretur ac plenius obtineretur. 

Controversia magis nota a S.o Alfonso sustentata est propter expositionem 
opinionis suae de probabilismo (2), aliam sustinuit de sententia sua circa 
s. communionis frequentiam (3), et etiam respondere coactus fuit defensori 
celebris Ludovici Antonii Muratori (4), cc che ha censurato il libro del P. D. 
Alfonso de Liguori della B. Vergine ... ed insieme l'opera morale del me
desimo n (s). Prior his certaminibus litterariis tamen est controversia de im
pietate blasphemiae seu potius imprecationis, quae vulgo maledictio mortuo
rum dicitur. 

(r) « Alfonso no podfa menos de tener adversarios ;... mas de una vez alzo su voz; 
contra inveterados prejuicios ». R. BAYON CSSR, (.C6mo escribi6 Alfonso de Ligo1·io ?, Madrid 
1940, 303, 

(2) Ab anno r762. - Cfr M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des écrivains 
1·édemptoristes I, Louvain 1933, II9 n. 53 ss.; BAYON, o.c. 319-336: Cap. XV. La controversia 
conPatuzzi; D. CAPONE in Studia Moralia r (r963) 265-343, 2 (r964) 89-155, 3 (r965) 82-149 . 

. (3) Annis !762-1765 cum Cipriano Aristasio (celatum nomen pro Ianuario Andolfi; vide 
Spie. hist. 9 (r96r] 273-274). - Cfr DE MEUI,EMEESTER, Bibliographie I rr8 n. 52, 123 n. 58, 
r29 n. 65. 

(4) Ambrosius Manchi OESA, qui scripsit celato nomine Lamindi Pritanii redivivi. 
DE MEULEMEESTER I 87 n. 27 putat sub pseudonymo hoc se celare nepotem ipsius Muratori, 
Ioannem Franciscum Soli-Muratori. Vide tamen G. M[ELZI], Dizionario di opere anonime e· 
pseudonime di scrittori italiani ... II, Milano r852, 64. - De P.e Manchi scriptore cfr D. PERINI 
OSA, Bibliographia augustiniana cum notis biographieis. Scriptores itali II, Firenze [t93r],. 
170, ubi tamen nec · opus nec pseudonymum indicantur. 

(5) Annis 1755-1756. - .Cfr R. TELLERiA, S. Alfonso M. de Ligorio I, Madrid 1950, 551-
552; G. CACCIATORE in Spie. hist. 3 (1955) 122-123; CAPONE in Studia Moralia r (r963) 278-280. 
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Quamquam biographos Sancti nostri Fundatoris haec controversia mi
nime fugit, in studiis doctrinalibus eius theologiae dicatis fere neglecta re
mansit (6). Ratio videtur esse in hoc, quod a saeculo et amplius omnibus 
luce clarius est Alfonsum recte sensisse, et ita quidem ut sententia contraria 
a tiemine nunc propugnetur, immo hodie perspicere difficile est, unquam 
theologos exstitisse qui contrariam sententiam ut veram amplexi sint. Uti 
tamen ex diuturnitate certaminis et tenacitate adversariorum concludere licet, 
tunc temporis opinio alfonsiana tninime omnibU:s theologis erat accepta. Iusto 
meritoque animadvertit Hilarius Alibrandi, advocatus in Processu de con
cessione tituli Ecclesiae Doctoris S.o Alfonso, plane verificari in hac prima 
ab eo sustentata controversia quod (( magnum est caput · efferre su per ea 
praeiudicia quae regioni et aetati, in qua quis versatur, dominantur; id non
nisi lectissimis quibusdam ingeniis datur n (7). 

Rane controversiaÌ:n Alfonsus sustinuit ann. 1746-.r748; denno exarsa est 
an. 1757, et hac vice per longius tempus, nempe per rs annos usque ad an. 
1772, se protraxit. In hoc articulo de prima tantum certaminis periodo quae
dam documenta proferimus, maxime illud - usque nunc ignot'um - quo 
Alfonsi opinio an. 1746 aspro modo impugnata est (Doc. V) .. Complementi 
causa adiungimus in fine enumerationem scriptorum pugnacium ann. I757-
I772. 

Circa an. 1730 - erat 35 annos natus - S. Alfonsus ad scribendi stu-
9-ium se contulit (8). Primis rs annis subsequentibus se continuit paucis 
opusculis generis ascetici, inter quae celebris Visita al SS. Sacramento (g), 
exceptis brevi catechismo (ro) et libello in quo episcopis proponuntur con
silia ad bonam dioeceseos administrationem (tr). Primus fructus studii theo\. 

(6) D1iLLINGER-REUSCH, Geschichte de1· M àralstreitigkeiten in der rihnisch-katholischcn 
Kirche seit dem r6. jahrh. I, Niirdlingen r8gg, 413-414 lmic quaestioni vix dimidiam paginam 
<dedicant, dum aliae S.i Alfonsi doctrinae et controversiae de argumento morali longe lateque 
elucidantur. 

(7) S. Rituum Congregatione (Card. Constantino Patrizi relatore). Urbis et Orbis con- ' 
-cessionis tituli Doctoris ... in honorem S. Alphonsi M. de Ligorio [s.d. Acta Doctoratus], 
Romae 187o, Informatio p. 16 n. 43· 

(8) DE MEUI.EMEESTER, Bibliographie I 47 assignat primum S.i Alfonsi opusculum annis 
1728-1730 secundum indicationes a P.e Tannoia datas. Anno 1734 editus est primus libellus, 
qui annum editionis appositum habet; cfr O. GREQORIO, Primizia letteraria di S. Alfonso: 
oephem. S. Alfonso {Pagani) 21 (1950) 200-207. - Cfr etiam S. ALFONSO M. DE LIGUORI, Ope1·e 
ascetiche. Introduzione generale, Roma 196o, 8-g. · 

(9) Cfr O. GREGORIO, Ricerche intorno al libretto alfonsiano della " Visita al SS. s,,_ 
.cramento ». II n titolo genuino del libretto : Spie. hist. 4 (1956) 182. 

(ro) Cfr R. 'l'ELLERfA, De." Compendio doct1·inae ch1·istianae » a S. Alfonso cxamto atque 
.olim bis in lucem edito : Spie. hist. 4 (1956) 259-279. 

(II) Riflessioni utili a' Vescovi per la prattica di ben governare le loro Chiese;. cfr 
DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 55 n. 6. - Tannoia dicit quod Alfonsus omnibus Italiae 
episcopis exemplar misit et quod omnes maximas gratias ei egerunt (Della Vita ed Istituto ... 
I, Napoli 1798, 185). Quaedam litterae episcoporum gratias agentium in archivo nostro gene
rali conservantur (AG I D 35, 8-10 et 53). 
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logiae moralis, in quo scientiae campo ei maximi honores postea ab Ecclesia 
adiudicati sunt, prodiit an. 1746. Tunc Alfonsus erat so annos natus et per 
multos iain a:nnos ·indefesse in vinea Domini laboraverat; constans studium 
et assidua praxis curae animarum, praesertim ope missionum ad populum, 
per 20 annos opiniones et iudicia theologiae moralis Sancti, ingenii vivaci& 
et profundi ac prompti qua erat, maturaverant. 

Tempore hiemis ann. 1744-45 et 1745-46 Alfonsus cum suis Congregatis 
plures missionum cursus dedit in Apulia; inter alias 'peracta est celebr~s. 

missio in Foggia (I2). Hac occasione conspiciebat quod in illa regione blas
phemia, quae maledictio mortuorum dicitur, frequenter occurrebat, praeser
tim apud populum rudem, et quod a multis confessariis ut peccatum grave 
considerabatur, immo quod in quibusdam dioecesibus ut peccatum reservatum 
habebatur; qua re quidem maior vitii horror efficiebatur, quin tamen hac 
ratione improba consuetudo tolleretur (r3). 

· Alfonsus dubitare coepit de gravitate huius maledictionis in se ut modo 
loquendi generali considerato, quia in pluribus casibus veram intentionem 
maledicendi mortuos abesse ei constitit. « Scrutinando Alfonso l'intenzione, 
e non conoscendoci livore verso i defunti ma una stizza verso i viventi, entrò 
nel dubio, se di per sé fosse o no colpa mortale. Non conoscendola tale, ebbe 
a male la riserba e molto più l'erroneità delle coscienze e le anime, perché 
redicive, lontane mesi e mesi da' Sacramenti, stimandosi ree di colpa mor
tale >> (14). - Uti semper in omni actuositate S.i Alfonsi etiam hic invenitur 
tamquam primum movens eius sollicitudo pastoralis; propter animarum sa
lutem studuit, egit, vixit (rs). 

Primo Alfonsus auctores theologiae, moralis perquisivi t circa eorum sen
tentiam in hac re, sed frustra: << Quantumcumque diligentiam licet adhibue
rim, nullum tamen classicum Doctorem, qui de hac re tractaret, invenire 
potui. Utinam reperissem D. Augustinum, aut D. Thomam, aut alium insi:.. 
gnem theologum hac su per re me docentem ! >> (Doc. VI). Et alibi : « Casus 
apud Doctores morales non invenitur >> (r6). Tantum breviter illum tracta
tum invenit apud duos auctores contemporaneos et conterraneos, Iosephum 

(12) Cfr M. 1DE MEULEMEESTER, 01·igines de la Cong,-égation du Y,·ès Saint-Rédempteur 
II, Louvain 19~7, 97-105; R. .TELLERIA, S. Alfonso I 379 ss. Vide etiam KuNTz, Commentari(!; 
de vita D. Alphonsi et de 1·ebus Congr. SS. Red. II et III (ms. in AG Bibl.). 

(13) T ANNOIA, o.c. I 185: « In Puglia ritrovò caso riserbato la maledizione de' morti »; 
non indicat tamen in quibus dioecesibus casus erat riservatus. TELLERfA, S. Alfonso I 405 
dicit: « en algunas di6cesis ». DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 61 : « On avait erronément 
classé cette fante parmi les cas réservés dans certains diocèses du royaume de Naples ». 

(14) TANNOIA, l.c. 

(15) Cfr K. KEuscH CSSR, Die Aszetik des hl. Alfons M. von Ligu01'i im Lichte der 
Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit :a-a, Paderborn 1926, 36-42: Die Be
weggriinde der Schriftstellerischen Tatigkeit Alfonsens. 

(16) Medulla theologiae moralis R.P. Hermanni BuSEMBAUM SI cum adnotationibus per 
R.l;'. D. ALPHONSUM DE LIGORIO adjunctis ... , Neapoli 1748, col. 141. • Est 1• editio Theologiae 
moralis S.i Alfonsi, quae infra pluries allegabitur: Medulla theologiae moralis. 



6 

Iorio (17) scil. et Ianuarium Sarnelli (18), et quidem ambos assentientes suae 
opmwni: « In utroque libello dicitur praedictam [maledictionem mortuorum] 
nullatenus esse blasphemiam, sed levem dumtaxat maledictionem » (19). 

Amore apostolico animarum permotus, ut peccata reduceret, Alfonsus 
quaestionem ipse deinde serio excussit, quam attentissime perpendens ratio
nes quae pro et contra gravitatem adduci poterant, et conclusit maledictionem 
mortuorum in se non esse peccatum mortale, quia per se non est blasphemia 
sed potius imprecatio, neque idcirco hunc loquendi modum cum tanta seve
ritate iudicandum atque puniendum esse. Dissertatiunculam composuit, secl 
priusquam illam evulgavit, de dubio suo consuluit « Venerabiles et celeber
rimas Congregationes Sacerclotum Missionariorum N eapolis tum regulatium 
tum secularium, et uno ore mihi responclerunt talem maleclictionem nequa
quam accipiendam esse ut blasphemiam nec ut peccatum grave n (20). 

Tria responsa diudicantia S.i Alfonsi clissertationem in archivo nostro 
generali conservata sunt (:n), subscripta a Ludovico Sabbatini d'Anfora (22), 
Pio Operario, ex Napoli die 20 IV 1746, a Iosepho Mornillo (23) pro Con
gregatione dieta a S. Maria Puritatis, ex Napoli die 22 IV 1746, et a Iosepho 

(17) [Giuseppe !ORIO], Brieve, chiara e prattica istruzione pe1· gli confesso1·i di terre 
-e vinaggi intorno alle cose, che più ordinariamente accadono nell'amministrazione del Sacra
mento della Penitenza. Con una brevissima prattica di bene assistere a' maribondi. Com
·posta da un Fratello Missionario della Congregazione del P. Pavone, ·e data in luce a spese 
<Iella medesima; Napoli, Ser. Perfile, 1740; 16°, [XXXVI]-487-[5] pp. - Pag. 142-143: «Le 
bestemmie de' morti e della fede, quando non s'intendono l'anime del purgatorio e la fede 
<li Cristo, non sono peccati gravi; studia tu però a far quanto puoi dal canto tuo di sradi
•care questi vizj ». 

Iorio erat S.o Alfonso amicissimus; in AG I D 36, 23 conservantur sex eius epistulae 
-ad Alfonsum. Notitiae circa P.em Iorio inveniuntur in Spie. hist. 8 (1960) 448, 9 (1961) 405 
n. 141, II (1g63) 358. 

(18) [Gennaro SARNELLI], Opem contro all'abuso della bestemmia. Tomo unico, diviso 
-in tre libri. Colle regole, maniere e pratiche, ordinate per frenare quel delitto; Napoli, 
[Nicc. Naso], 1740; 16°, 140-[IV]-72-288 pp. 

Lib. I pag. 92-94: « E' vero che la bestemmia ex obiecto et ex genere suo è sempre 
-peccato gravissimo; non di manco bene spesso per diverse circostanze suole rendersi ve
niale ... perché moltissime voci e parole, che si chiamano bestemmie e passano presso il 
volgo per tali, e per tali si condannano, non sono vere bestemmie ... Come [sarebbe] ancora 
bestemmiare i morti e la fede; per cui communemente non s'intende affatto bestemmiare 
né le anime sante del purgatorio o del paradiso, né la fede cristiana... Imperocché quella 
gente malnata nel bestemmiare suole dire «i morti tuoi, la fede tua », senza punto riferir 
quelle parole alla fede divina ed alle anime sante ». - Lib. III pag. r8o: «Siccome non sa
rebbe colpa grave né vera bestemmia maledire.i morti e la fede; sempre che non s'intende 
bestemmiare né le anime del purgatorio o del paradiso, né la fede di Gesù Cristo... Poiché 
-per fede s'intende quella fede umana della creatura, e per morti que' cadaveri e quelle ossa ». 

(19) Medulla theologiae moralis col. 14r. 

(20) O.c. col. 142. 
(21) AG I D 36, so. 
(22) De P.e Sabbatini d'Anfora (1708-1776), cfr O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia 

·{Bibliotheca Historica CSSR 1), Roma 1955, 358 (Index s.v. Sabbatini d'Anfora); R. RrTZLER 
-- P. SEFRIN, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi VI (1730-1799), Padova 1958, 93 
(Ordinarius de L'Aquila a die 23 II 1750); TELLERfA in Spie. hist. IO (1962) 328 n. 3· 

(23) De Rev.do Iosepho Mornillo notitiae nobis non prostant. - TELLERfA, S. Alfonso 
"I '4o6, qui eum dicit esse « Secretario de la Purità », scribit nomen: Morzillo; KuNTZ III 
57 et 58: Morcillo, addens tamen interrogationis signum. 
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Sersale (24) pro Congregatione Apostolicarum Missionum, sine diei apposi
tione. Insuper habetur in Commentariis, quae P. Kuntz composuit, disser
tatiuncula de eodem argumento (25); cuius originale vel copiam tamen inter 
-documenta archivi generalis frustra quaesivimus. P. Kuntz supponi t hoc 
scriptum confectum fuisse cc ad Alfonsi rogatum a quadam neapolitana Con
gregatione, quam venerabilem coetum a Patre Pavone nuncupatum esse ar
bitramur, hoc eodem tempore », et Alfonso transmissum. Certum est Alfon
sum etiam de dubio suo consuluisse Congregationem Patris Pavone (26), cum 
qua speciali necessitudine iunctus erat (27), et ab illa responsum accepisse, 
ut ipse notat in Expiatione (Doc. VI). Probabiliter hoc responsum exaratum 
fuit, saltem in parte, ope studii Iosephi !orio (28), qui erat socius Congre
gationis a P.e Pavone institutae. 

Haec responsa infra transscribemus (Doc. I-IV). Ex eis dare elucet, uti 
argute notat Kuntz (29): << et quanti B. noster Pater iam tunc Neapoli aesti
maretur, et quam caute ipse in evulgandis suis sententiis procederet ». -
Responsum etiam datum est a Patre Porcara CM (3o), uti ipse Alfonsus di
cìt in Expiatione (Doc. VI), quod tamen in venire nequivimus. 

Tempore veris an. 1746 (31) Alfonsus haec responsa opinionem suam 
·confirmantia recepit, sed unanimi Congregationum neapolitanarum sententia 
·nondum contentus, pro maiore securitate Romam scripsit, uti nos edocet 
"l'annoia (32), qui adiungit: <<né ivi si stimò altrimenti ». Documenta de hac 
consultatione romana, vulgationi dissertationis antecedenti, invenire nequi
vimus, nec Alfonsus mentionem eius facit in scriptis suis, ubi ad auctoritatem 
-consultationis neapolitanae non semel remittit. Forse Tannoia hic ponit, tam
quam ab Alfonso requisitam, consultationem romanam, quae post obortam 
.controversiam habita est, et de qua infra breviter referemus. 

Consensu aliorum de veritate et salubritate pro populo christiano senten
tiae suae piane persuasus, tandem dissertationem suam, ad modum epistulae 
scriptam, publici iuris fecit. Dolendum quod ne unum quidem exemplar 
huius dissertationis notum est. Tannoia dicit, se post decem annos inquisì-

(24) Iosephus Sersale (r7o8·1759), Ordinarius de Sorrento a die 13 III 1758. Cfr Hierar
chia catholica VI 389. - TANNOIA, a.c. r86, dicit epistulam scriptam esse ab Antonino Sersale 
{a die n II 1754 archiep. de Napoli). 

(25) KUNTZ III 58-6o. 
(26) Vulgo dieta etiam : « Congregazione della Conferenza ». 

(27) Cfr Spie. hist. 8 (1960) 448. 
(28) Cfr supra notam 17. 

(29) KUNTZ III 53· 
(30) De Carolo B. Porcara, Lazarista, cfr TELLERIA, S. Alfonso II 136 notam 7· - Conser-. 

-vatur in AG I D 36, 43 eius epistula ad S. Alfonsum diei I4 IX r769. 
(31) TELLERfA, o.c. I 406, dicit: « Al mediar de la primavera de 1745 tenia en su poder 

1as respuestas de los consultados »; ut videtur, 1745 est mendum typographicum pro 1746. -
Notentur verba S.i Alfonsi in Expiatione (Doc. VI) post mentionem responsorum a Sabba
tini, Sersale et Mornillo acceptorum : « Hoc idem mihi nuperrime respondit Congregatio ... 
P.is Pavone "; forse hoc responsum (Doc. IV) ei tantum pervenit, postquam epistulam suam 
iam vulgaverat. 

(32) TANNOIA, o.c. r86. 
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tionis exemplar invenisse, quod proh dolor postea perdidit (33); inquisitio
nes posteriores fructum desideratum non habuerunt (34). - Textus editus in~ 

editione epistularum S.i Alfonsi (35) tamquam pars huius dissertationis, non 
aliud est nisi pars epistulae Patris Sabbatini ad Alfonsum diei 20 IV 1746 
(Doc. I). 

Doctrinam in c1issertatione propositam satis cognoscimus ex aliis docu
mentis contemporaneis, praesertim ex argumentatione quam Alfonsus habet 
in Ia editione Theologiae morali's (36) et in refutatione adversarii sui (Doc. 
VI); in confirmationem suae the~eos responsa accepta adiunxit (37). - Quoad 
dissertationis formam initio scripti adversarii (Doc. V) edocemur, quod erat· 
ad modum epistulae, « cuidam anonymo archipresbytero >> datae die 12 IX 
1746 ex conventu in Deliceto (38), et quod erat « typis excusa italo idio
mate ». Quia Alfonsus pluries de brevitate dissertationis suae loquitur, et in. 
Expiatione (Doc. VI) dicit eam esse « multo breyiorem » quam scriptum 

. adversarii (Doc. V) quod 8 pag. constat, opinamur illam 4-6 pag. constitisse; 
dummodo haec magnitudinis differentia non debeat explicari minore pagi
narum dimensione et minore impressionis densitate (39). 

Post tres menses, die 12 XII 1746, alia epistula scripta est, in qua doc
trina Alfonsi et insuper modus agendi Congregationis ab eo fundatae variis 
ex partibus acri modo impugnabantur. Notitia de exsistentia huius scripti 
in bibliographia alfonsiana et apud biographos datur, sed exemplar prae 
manibus non habuerunt (4o); Tannoia dicit se exemplar invenisse, quod ta
men postea perdidit (41). 

Forte fortuna aliquot abhinc annis exemplar invenimus (Doc. V). Est 
dissertatio ad modum epistulae, 8 paginarum non num. in duobus columnis 
impr., dimensionis 30 x 21 cm. Ubi typis cusa sit et quanam officina typo
graphica, nos fugit; appositi o in fine << Datum Romae ... » sese refert ad 
epistulae scriptionem, non ad impressionem vel _editionem. Dubium prae
terea manet, utrum locus << Romae » non sit fictitius, sicut iam ipse Alfonsus
animadvertit (42). Quia dies in fine epistulae adscriptùs est 12 XII 1746, 

(33) TANNOIA, l.c. in nota. 

(34) DE MEULEMEES'I'ER, BibUographie I 6r. - Ipsi saepius, occasione data, in biblio-
thecis Italiae, praesertim Romae et Neapoli, de scripto inquisivimus, sed usque in hunè· 
diem frustra. 

(35) L.ettere di S. ALFONSO III (Corrispondenza speciale), Roma [r89o], r-2. 
(36) MeduUa theologiae moralis col. 141-142. 

(37) O.c. col. 142: « Responsiones illorum in praefata mea epistola extensas inserui ». 
Etiam hac ratione inducti sumus ad Doc. I-IV infra integre transscribenda. 

(38) Conventum S. Mariae de Consolatione in Deliceto Congregationi nostrae concessum 
fuit ab Exc.mo Antonio Lucci, Ordinario de Bovino, die r III 1745; cfr Spie. hist. 5 (1957) 

· 287-289. - Alfonsus in hoc Collegio residebat ab an. 1745 usque ad an. 1747, quando sedem 
suam in Ciorani fixit; cfr KuNTZ III 138. 

(39) Forma dissertationis adversarii permagna est, ut infra notabitur. 

(40) DE MEULEMEESTER, BibUographie I 61, notat de hac dissertatione : « Ce factum lui 
aussi est perdu ». 

(41) TANNOIA, a.c. r86 in nota. 

(42) Uti patet ex eo quod initio sui responsi (Doc. VI) post verbum « Romae » inter 
uncos quadratos ponit: ut ibi asseritur. 



supponimus eam typis vulgatam esse m altera ultimi mensis anni 1746 parte, 
vel inìtio anni sequentis I7 47 (43). 

Auctor dissertationis indicatur Cyriacus Chryseus, quod est certe nomen 
fictitium seu pseudonymum (44). Taimoia eum -dicit << un Claustrale Puglie
se » (45) et ex epistulis N untii neapolitani, a P .e Teller!a allatis, pressius
determina:tur ut Pater incliti Ordinis Praedicatorum S.i Dominici, « degente 
nella Provincia di Bari » (46). Ulterior identificatio nobis hucusque nondum 
successit (47). Epistula dicitur data Cyriaco Laconio Alferio (48). Etiam haec· 
persona nobis ignota manet; videtur tamen et ille sodalis Ordinis Praedica-· 
torum fuisse, quia Chryseus eum suum magistrum dicit (49). 

Controversia, ut videtur, multos animos in diversas partes movebat et 
non multo post ad Auctoritatem ecclesiasticam romanam, nescimus quo a
gente, delata est. Nuntius neapolitanus Gualtieri (so) die ro VIII 1748 epi-· 
stulas vulgares Alfonsi et adversarii Romam misit ad Card. Secretarium Sta-
tus (5r), qui ei di e r6 eiusdem mensis demandavi t transmissionem ulteriorum 
scriptorum; hoc mandatum exsequens, Nuntius die 31 VIII 1748 (52) etiam 
Expiationem S.i Alfonsi (Doc. VI) Romam misit (53). Suminus Pontifex Be
nedictus XIV scripta diudicanda tradere fecit P .i Thomae Sergio (54), sodalf 
Congregationis Piorum Operariorum, qui arbitriuÌ11 in favorem sententiae 

(43) Notetur. quod dies scriptionis epistulae S.i Alfonsi est rz IX, dies scriptionis epi-· 
stulae adversarii vero rz XII. Fortasse adversarius hunc diem consulto elegit? 

(44) Cyriacus, ex graeco: Dominicus (C. EGGER, Lexicon nominum vi.rorum et mulie-· 
rum, Romae 1957, 41). Chryseus, ex graeco: aureus (dell'Oro?). 

(45) 'fANNOIA, O.C. r86. 

{46) Apud 'fELLERIA, S. Alfonso I 408. 
(47) DE MEULEMEESl"ER, Bibliographie I 62, de auctore dissertationis haec habet: 

« Quant au fougueux adversaire de S.A., nous croyons pouvoir l'identifier avec le P. Gesuald. 
Dandolfo ». - P. Dandolfo OP, auctor dissertationis de hoc argumento an. 1757 edito (vide 
infra in Appendice), non videtur tamen esse auctor dissertationis an. 1746. Non solum mo
dus scribendi est omnino diversus (laudat in Introductione missionarios CSSR: « possono· 
chiamarsi con verità lumiere splendidissime dell'Ordine Ecclesiastico»), sed. dicit etiam 
se tunc tantum scribendi initium de hac re fecisse ( « per l'alto concetto di coloro, che la 
insegnavano, non ebbi l'ardire di subito tacciarla di errore, onde per lungo tempo volli 
m eco stesso considerarla, affine di esaminare e vedere la verità. E finalmente ... ''). De con-· 
traversia ann. r746-r748 Dandolfo in dissertatione an. 1757 et posterioribus. ne verbum quidem 
profert. Vide etiam 'fELLERIA, S. Alfonso I 645 n. 76: «Me inclino a creer que el P. Dan
dolfo es distinto del primer adversario que tuvo Alfonso en 1746 ». 

(48) Fortasse « Cyriacus » non esf nisi versio graeca vocis « Dominicanus ». 
(49) Consultavimus de his personis etiam Archivum generale OP et Institutum histo-

. ricum OP. Gratias agimus RP.i Raim. Creytens OP, Instituti historici OP socio, qui huma
nissime nos adiuvit. 

(so) Exc.mus Ludovicus Gualterius GUALTIERI (r7o6-r76r); cfr Hierarchia catholica VI 
299 et zr n. 8. 

(51) Em.mus Silvius VALENTI GONZAGA {r690-1756); cfr Hiemrchià catholica VI 307' 
et 9 n. 30. 

(52) Cfr TEI,LERiA, S. Alfonso I 407-4o8, qui varios epistularum passus transscribit •. 

(53) In Archivo generali OP inspeximus Registrum epistularum missarum Rev.mi Pa
tris Magistri generalis Antonini Brémond mensibus iulii-sept. 1748 (ser. IV, vol. zzor 
ff. 89-136 [ = rz6]), sed nil de hac controversia invenimus. 

(54) De P.e 'fhoma Sergio cfr GREGORIO, Mons. Falcoia 38 n. 13. 
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alfonsianae dedit, quod iudicium Papa Lambertini suum fecit (55). De hac 
·disquisitione romana deque felici eius exitu certiores nos reddit ipse Alfonsus 
in opere suo Pratica del confessore Per ben esercitare il suo ministero quod 
prima vice an. I755 edidit, adiungens illud in fine tomi II secundae editio
nis suae Theologiae moralis (56). 

'l'extus de maledictione mortuorum, vulgati in opere Pratica del confes" 
sore, transcriptione hic opus non est, quia in sequentibus editionibus, usque 
in praesens, invenitur (57), sicut etiam in editionibus versionis latinae, quae 
prima vice an. I757 curis ipsius auctoris prodiit (58). 

DOCUMENTA 

Ab adponendis textui documentorum adnotationibus, quibus illustratur 
·doctrina proposita, impugnata, defensa abstinemus. In animo nobis est pro
ponere anno sequenti argumentum blasphemiae mortuorum in historicis suis 
adiunctis positum tamquam materiam tractandam in exercitatione practica 
Academiae Alfonsianae; tunc locus erit fusius inquirendi circa rationes intrin
·secas ab utraque parte allatas et circa doctrinam auctorum qui a S.o Alfonso 
adversarioque eius in favorem sententiae suae allegantur. Brevis complexio 
huius inquisitionis speramus fore ut s. t. lectoribus horum foliorum proponi 
poteri t. 

I 

Epistula Ludovici Sabbatini d'Anfora 
ad S. Alfonsum, 20 apr. r746 

Ill.mo e Rev.mo Sig., Sig. e P[adro]ne CoLmo 

In esecuzione de' gentili comandi di V. S. Ill.ma, co' quali si degna 
<>norarmi per sapere il mio sentimento ·e de' nostri circa la bestemmia de' 
.defunti, cl;J.e vulgarmente col nome de' morti tanti profferiscono, le sono a 

(55) Cfr TANNOIA, o.c. 247-248. Assertum tamen hic relatum in contextu historico po
·nere nequimus. 

(56) Theologia mo1·alis concinnata a R.P. D. ALPHONSO nE LIGORIO, Rectore Majore 
·Congr. SS. Red., pe1· Appendices in Medullam R.P. Hermanni BusEMBAUM SI... Editio 
secunda, II, Neapoli 1755, 719. - Tempus disquisitionis romanae et quando P. Sergio iudi
-cium suum dederit, ulterius determinare. nequimus. 

(57) Editiones enumerantur apttd DE MEULEMEESTER, Bibliogmphie I 8r-84. - Opus 
ultimo vulgatum est an. 1948 : Edizione critico-p1·atica a cura del Can. Giuseppe PISTONI; 
Modena, Tip. « Imm. Concezione n, 1948; r6°, XVIII-323 pp. (de disquisitione romana 
'PP· 43-44). - In versione hispanica: La Practica del conjesor para ejercitar bien su ministc
rio. Versi6n y anotaciones del R.P. Nicanor MORIONES; Madrid, Edit. "El Perp. Socorro n, 
1952; 16°, 573 pp. (de disq. romana pp. rr2-II3). 

(58) Praxis confessarii ad bene excipiendas conjessiones. - Editiones enumerantur 
apud DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 8r-84. Editio critica curata a P.e Gabriele BLANC 
edita. est in fine editionis criticae Theologiae moralis S.i Alfonsi, vol. IV, Romae 1912, 
quae editio arte photomechanica iterum reproducta est an. 1953 (de disquisitione romana 
p(. 545). Idem textus criticus etiam separatim editus est, Romae 1912 (de disq. romana 
'P· 59). 



II 

<lire, che io ho sempre giudicato che il dire coll'idiotismo napoletano: Man
naggia i morti &c. non sia peccato mortale (r). Di tal maniera è stato fis
so in me questo mio sentimento che mi sono sempre ammirato di tanti va
lent'uoniini, i quali la prendean sempre per colpa grave. Una volta trovan
domi in Calabria parlai con un Religioso assai dotto, il quale era di senti
mento contrario al mio; e avendo egli inteso le mie ragioni, restò capace (2). 
Sempre che io ho dovuto nelle Missioni far l'istruzione o sia catechismo, ho 
spiegato il mio sentimento, che ex objecto non sia peccato mortale. Di que
sto sentimento sono io stato sempre, e del medesimo sono stati e sono tutti 
i nostri Padri, che io ho conosciuto e ora vivono nella nostra Congrega
zione (3); alcuni de' quali, parlando de' nostri PP. defunti, sono passati a 
miglior vita con opinione di santità, e de' quali se ne stan formando i Pro
·cessi per la beatificazione. Sì ferma è stata la mia Congregazione in sostener 
ciò, che ha biasimato la condotta di taluni, che potendo impedir le colpe 
mortali, come dirò, col sostener la opinione mia, le facilitano e le moltipli
•cano col seguire e pubblicar la opinione contraria. 

Le ragioni, che mi spingono a tener, che non sia peccato mortale, le 
·sono ben note; ma ce le riferisco, per sostenere la mia opinione. 

Per primo la bestemmia è una parola ingiuriosa contro Dio o contro i 
'Santi & c. Se per la bestemmia de' morti intende chi la profferisce bestem
miare (4) i Santi o le anime del purgatorio, siamo fuor di questione, perché 
·sarà sempre peccato mortale. Intendendo però queste parole come suonano, si
·gnificano una maledizione fulminata o a' dannati, che sono i veri morti, per
·ché morti alla vera vita, o le ossa de' defunti. Se dir Mannaggia i morti e 
intendendo questi, possa dirsi peccato mortale, io non posso capirlo. 

2°. Nèlle parole dubbie, secondo la sentenza più rigida, ancorché la in
tenzione di chi parla non sia di bestemmiare in cosa grave, o pure non sia 
·di offender Dio in cosa grave, si deve intendere ciò che crede la gente; e 
sarà bestemmia, se il popolo la tiene per tale. A tanti che ho confessato, 
:avendo chiesto, che intendeano per queste parole, o se aveano inteso le ani
me sante o del purgatorio q del cielo, han risposto: << Dio mi liberi. Ho in
teso i morti semplicemente ». Ecco dunque, che così si crede; e tutti distin
guono fralle anime sante e i morti. 

3°. Le bestemmie son tali, e perché suonano così appresso tutti, e per
·ché così le intende chi le profferisce. Domandate pure a chi bestemmia i 
morti, se ha inteso maledir le anime sante del purgatorio o del cielo; vi dirà 

(r) Mannaggia: male n'aggia; ex lat. male habeat. A. ALTAMURA, Dizionario dialettale 
·napoletano, Napoli [1956], 139. - Cfr R. ANDREor.r, Vocabolario napoleta.no-italiano, Torino 
[r887], 372. 

(2) Capace: convinto, persuaso. ALTAMURA. a.c. 95· 
(3) De Congregatione Piorum Operariorum c&· notitias in Spie. hist. 8 (rg6o) 304-305· 

(4) Fragmentum huius epistulae editum inter S.i Alfonsi epistulas (Lettere III, Roma 
[r890], r-2) hic incipit a vocabulis « I santi » et terminatur in fine num. 8 vo.cabulis « alla 
ragione ». Est textus integer pp. 3-6 scriptus (unum folium) epistulae originalis; quae olim 
fortasse separatim conservabantur, nunc vero filo ad pp. r-2 et 7-8 (alterum folittm) unitae 
,sunt 
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tosto di no. Dunque, se così la sente chi dice e chi ascolta, la bestemmia. 
dov'è? 

4°- Tutti che si confessano, si accusano distintamente e fan distinzione
fra 'l bestemmiare i Santi, bestemmiare le anime del purgatorio, e bestem
miare i morti. Dunque, altra cosa s'intende per questa ultima, distinta dalle· 
prime; e per quella osservazione, che io ho fatta, taluni rei di aver bestem
miato le anime del purgatorio, se ne accusano con ribrezzo. Or vedasi, se· 
poi nel bestemmiare i morti intender si voglia di bestemmiare le sante anime. 

5°. Secondo la sentenza contraria non vi è distinzione fra queste parole 
coll'idiotismo napoletano: Mannaggva Santo N., Mannaggia le anime der 
purgatorio e Mannaggila ,i morti tuoi. Il che quanto sia lontan dal vero, 
ognun lo conosce. E tutti, sì quelli che inciampano in tali bestemmie, sì 
que' che li sentono, credono che 'l bestemmiare i morti sia distinto dal be-
stemmiare i Santi e le anime del purgatorio. 

6°. Moltissimi, come ella avrà osservato, si accusano di avere bestem
miato i morti, e soggiungono non avere avuto intenzione di bestemmiar .}e· 

anime del purgatorio. 

7°. Perché seguendosi la opinion contraria, si vengono a facilitare le· 
colpe. Perché la gente minuta, preoccupata da tal sentimento, crede, come
ho trovato dopo che hanno inteso esser peccato mortale, che sia peccato· 
mortale bestemmiare i morti agli animali, alle pioggie, a' venti &c. 

8°. I confessori devono impedire i peccati. Seguendo il mio sentimento, 
se ne impediscon moltissimi; perché essendo sì usuale tal bestemmia, o· 
quanto si moltiplicherebber le colpe col pubblicar che sia colpa grave ! Dun
que, perché non si deve fare e tenere ciò che è sì conforme alla ragione? (5). 

9°. Se si dice che i corpi ancora son tempio dello Spirito Santo, mi pare· 
che sia ragione frivola. Se uno dice ad un altro: Mannaggia il corpo tuo T 

non sarà tenuto per reo di colpa mortale. La stessa cosa si dive dir nel caso 
nostro. Oltre a che, e chi è che in bestemmiare i morti pensi, che furon 
tempj dello Spirito Santo? Per non dire chi è della gente minuta, che ciò· 
sappia? 

Ecco espressi a V. ·s. Ill.ma i motivi, su' quali mi sono sempre appog
giato a tener questo sentimento, che mi è paruto (6) sempre conforme alla. 
ragione. I nostri, come le ho detto, sono tutti di questo sentimento; e tutti 
nel far le istruzioni o sia catechismi nelle Missioni dicono lo stesso. - Frat-· 
tanto ella segua a comandarmi, che io mi dico davvero 

Di V. S. Ill.ma 
Dev.mo ed Obb.mo Servidor vero. 

Lodovico Sabbatini d'Anfora 
Napoli, 20 Aprile 1746 de' Pii Operarj 

A tergo manus antiqua ignota apposuit: Lettere del P. R.re Mag.re 

(5) Hic terminatur fragmentum epistulae impressum. 

(6) Pantto : parso; forma antigua. 



13 

II 

Epistula Iosephi Mornillo 
ad S. Alfonsum, 22 apr. 1746 

Viva Giesù, Giuse e Ma 

Rever.mo Sig.re, Sig.re e P[adro]ne sempre Colendis.mo 
Ricevo da V. S. R.ma la nota sovra la bestemmia de' morti ed attenta

mente consideratasi da questa Congregazione (1), havrebbe al certo ammirata 
la soda, piana e qui per altro comunissima dottrina sovra di tal bestemmia, 

-qualora tutto il clero di questa città, non che questa sola Congregazione, non 
fusse ben consapevole ed avesse più di una volta ricevuto gran saggio del 
suo alto sapere e della sua gran pietà, da cui non potea sperarsi che cosa di 
molto utile a tante povere anime. - Si ammira bensì l'acceso zelo di codesti 
:Sig.ri Prelati e se ne rendono grazie a Dio, e per questo istesso zelo vengono 
compatiti nel trasporto di riservare la bestemmia de' morti, che tal riserva 
non viene stimata di molta prudenza. 

E' superfluo aggiungere altra riflessione alla nota ricevuta, non mai ab
-bastanza lodata. Pure ad aggiungervi un apice, si stima affatto ridicola l'ul
tima replica, dove si dice che predicata questa dottrina, si dij ansa a be
-stemmiare. Non è forse dottrina incontrastabile, comunissima, senza alcuna 
eccezione, doversi sempre togliere l'ignoranza dal penitente, quando questa 
l'è contraria, a differenza di quella ignoranza che essendogli favorevole tiene 
-bisogno di molta circospezione? Or, se a tanto è obbligato un confessore che 
niira almeno principalmente il solo bene del penitente, quanto più deve 
istruire un predicatore, che parlando in pubblico, deve ·mirare al pubblico 
bene, col quale può talvolta congiungersi il danno di qualche- particolare, 
[es] sendogli perciò detto, « Argue opportune, importune >> (2). E poi, se dal
l'insegnarsi non essere un'azione peccato grave si da ansa a commetterla 
perché veniale, non si potrà dunque più istruire e distinguer lepra da lepra, 
correndosi sempre l'istesso pericolo; ed in sequela non potrà più dirsi non 
essere spergiuro chi sovra la bugia attesti : « In mia coscienza n, lo che chi 
non vede quanto sia falso. 

Ringrazio finalmente V. S. R.ma dell'onore compartitomi de' suoi pre
giatissimi comandi e con l'aspettativa d'altri più premurosi, raccomandan
.domi alle sue orazioni, resto con tutti di questa picciola Adunanza, rasse
gnandomi per sempre 

Di V. S. R.ma 

Napoli, 22 Aprile 1746 

Umiliss0 servidore obblig.mo 
Giuse Mornillo 

Pref. de' casi in Cong.ne 

(r) De Congregatione dieta. a S. Maria Puritatis, vulgo S. Georgii Maioris, vide Spie. 
hist. 8 (rg6o) 304 n. r, ttbi ad studia quae de hac Congregatione scripta sunt, remittimus. 

(2) 2 Tim. IV 2: _ « Praedica verbum; insta opportune, importune; argue» etc. 



N o tizia a tergo: eadem manu scripta.: Essendosi trovato gravemente infer
mo il Superiore di questa Congregazione di S. Maria della Purità in S. Gior
gio Maggiore, è stato comandato dal Padre al Prefetto de' casi rispondere: 

, ad V. S. Rev.ma, come ho fatto, e con ogni dovuto rispetto le bacio rive
rentemente le mani. 

III 

Epistula Iosephi Sersale 
ad S. Alfonsum 

Viva Giesù, Maria e Giuseppe 

Ill.mo Sig. mio, P[adro]ne Col.o 

Per obbedire a' comandi del nostro Padre Superiore, il quale si ritrova 
già partito per la Visita a Piscinola, le partecipo, come avendo letta la sua. 
giudiziosa scrittura in Accademia circa la bestemmia de' morti (mentre mi 
dimenticai farlo in Congregazione), concordemente da persone dotte fu ap.- · 
provata, e nessuno trovò difficoltà, acciò si fosse tolta una tal mala fede per· 
ovviare alla coscienza erronea. Onde può V. S. Ill.ma liberamente regolarsi 
a tenore della scrittura. 

Anzi, essendosi trovato in Accademia un confessore napoletano dotto e· 
da bene della Congregazione di S. Giorgio, stato alla Missione di Bisceglia. 
nello scorso inverno, disse che l'avevano loro praticato. Anzi, erasi da qual
cheduno giunto ad insegnare, che se avessero previsto che il confessore non 
l'avrebbe assoluto per causa della bestemmia de' morti, nel senso però da 
noi inteso, potevano !asciarla di confessare per non essere materia necessaria. 
ma sufficiente, perché peccato veniale; e questo doppo la dottrina soda intesa. 
che detta bestemmia sia peccato veniale, quando non si intendono l'anime" 
del purgatorio. 

Questo è quanto devo parteciparle a tenore de' comandi del Padre Su
periore e di V. S. Ill.ma, e nel mentre le offro la mia cordiale servitù con 
raccomandarmi alle sue fervorose orazioni ed a quelle de' suoi Signori com
pagni, avendone gran bisogno, resto baciandole divotamente la mano con 
ringraziarla in nome della Congregazione dell'umiltà e subordinazione che· 
dimostra nel darle parte delle Missioni (r), pregandole dal Signore la pie
nezza delle sue benedizioni. 

Umiliss. ed Obblig. servo, amico e fratellQo 
Giuseppe Can.co Sersale 

Alterum foliJum epistulae avulsum est, sed remanet parva Pars huius folii,. 
ubi S. Alfonsus m.p. sequentem notitiam apposuit: V. G. M. - Lettere delle 
CC. per la best. de' morti. 

(1) De necessitudine S.i Alfonsi cum Congregatione Apostolicarum Missionum, cuiu& 
sodalis fuit ab an. 1724, cfr 'rELLERiA in Spie. hist. 8 (196o) 409 ss. 



IV 

Brevis dissertatio de maledictione mortuorum 
probabiliter a Congregatione Patris Pavone 

ad S. Alfonsum missa 

Viva Giesù e Maria ! 

I5 

Essendosi il dubbio proposto in Congregazione e con matura riflessione· 
agitato e discusso da una gran quantità de' Fratelli, si è risoluto e decisO' 
in questa maniera : 

Primo, dividendo la bestemmia o come risiede nell'animo del bestem-· 
miatore o pure come è in se stessa. Nell'animo del bestemmiatore questa. 
bestemmia de' morti tanto pesa nella sua malizia di colpa, quanto prima fu 
la cognizione del bestemmiatore, essendo certa la dottrina dell'Angelico Dot
tore S. Tommaso che << tanta est culparum malitia quantum prius praecesserit: 
cognitio ll. Onde poi da' moralisti in certo principio di coscienza, da essi 
chiamato, è stata trasferita la sopracitata dottrina. Onde è che, se taluncY 
bestemmia li morti e crede che questa sua bestemmia sia colpa mortale, non. 
può certamente essere scusato di malizia grave il suo peccato. 

Che se poi si vada cercando che peccato sia in sé questa nuda bestemmia 
de' morti, allora bisogna considerarsi l'intenzione del bestemmiatore, essendo· 
certa la regola dataci da S. Agostino, il quale nel libro 2° De moribus Ma
nichaeorum al capo XI definisce così la bestemmia : « Mala verba de Deo· 
di cere ll, cioè peccato vero di bestemmia è ogni ingiuria detta contro Dio, 
siccome dopo il precitato Dottore l'hanno definita tutti li moralisti: Lay
mann lib. IV, tract. Io, cap. 6; Castropalao tract. I6; Sanchez lib. 2° In 
Decal., cap. 32: « Blasphemia est maledictio sive contumelia adversus Deum ll •. 

E sebbene propriamente l'ingiuria o la contumelia contro di Dio sia bestem-· 
mia, nulladimeno anche la contumelia detta contro de' Santi è bestemmia; 
e ciò è chiaramente definito nel cap. 2° De maledictione 6°. 

La ragione di questa legge la dà S. Tommaso nella 23 -23
\ qu. 13, art. I 

ad 2um: « Sicut Deus in Sanctis suis laudatur, in quantum laudantur opera 
quae Deus in Sanctis efficit, ita et blasphemia, quae fit in Sanctos, ex con-· 
sequenti in Deum redundat ll. Da ciò raccogliesi che una bestemmia si è· 
un'ingiuria o una contumelia contro di Dio o contro de' Santi o contro qua
lunque altra cosa, dove riluce un chiaro raggio della divina bontà, come· 
chiaramente lo rapportano Sanchez, Suarez, Castropalao, Bannez, Cardin. 
Cajetanus et alii. Che se poi nella cosa che viene ingiuriata non già vi riluce· 
il chiaro raggio della divina bontà, ma solo la cosa è oggetto della divina 
potenza, in tal caso non è bestemmia, ma semplice imprecazione. Laymann 
tract. IO, lib. 4, cap. 6. 

Supposta dunque tale dottrina, facilmente ne siegue qual sorte di be
stemmia è peccato mortale e quale veniale. Sempre che si bestemmia una. 
cosa che a Dio appartenghi come ad esso consecrata, allora è peccato grave. 
Se poi la cosa non è a Dio consecrata o in essa non risplenda un chiaro rag-· 
gio della divina bontà, allora non è peccato grave. Che però se bestemmia-



si l'anima delli morti, perché nell'anima risplende un chiaro raggio della 
.divina bontà, tale bestemmia è peccato grave. All'opposto: la sola bestem
mia de' morti, senza che chi la proferisce abbia intenzione di bestemmiare 
l'anima, è peccato veniale. 

Oltre di che può aggiungersi un'altra dottrina dell'Angelico Dottore 
S. Tommasò, il quale dice che allora è propriamente bestemmia di peccato 
grave, quando cioè contro di cui si proferisce l'ingiuria, se si lodasse, Iddio 
verrebbe ad essere lodato. All'incontro: se cioè lodandosi, Iddio non ver
rebbe ad esser lodato, l'ingiuria o la contumelia contro di questo non è be
stemmia né peccato grave. Chi mai ha detto che [in] lodare i morti tal lode 
a Dio appartenghi; niuno certamente! Onde è che il bestemmiarli non è 
propriamente bestemmia o peccato grave. 

Che se tal bestemmia non si trova presso gli autori descifrata (r), si ri
·sponde che chiaramente non si tocca, ma abbastanza da essi si raccomanda: 
dal Bannez quest. 13, art. 2; dal Suarez cap. V, num. 4; dal cardinale Gae
tano nell'articolo I 0

, quest. I3a, 2a-2ae, ed altri, come dal Sanchez Le. n° 29, 

1i quali dicono concordemente : << Quod si quis dicat maledictiones contra 
Sanctos, non qua sancti sunt, sed ut quidam homines, et sanctitas tanquam 
:accidentaria consideretur, non videtur haec blasphemia ». A fortiori quando 
uno solamente bestemmia materialmente li morti. 

Si risponde per ultimo alle due obiezioni. Alla prima, che molti confes
sori della Puglia la stimano bestemmia grave; di quella devesi intendere che 
·o la mala fede di chi la proferisce la facci essere grave, o pure la mala in
tenzione di bestemmiare l'anima. Alla seconda obiezione~ che in alcune dio
·cesi è peccato riservato, non può dirsi: << Come veniale l'hanno riservato »; 
poiché, sebbene lo può il vescovo, nulladimeno il Concilio di Trento nella 
sessione 14a al capo 7° spiega il suo sentimento, cioè che solo li peccati gravi 
ed esteriori si riservino : <<.Gravi a et enormi a crimina reservantur ». 

Che però ha stimato la Congregazione che circa tal materia se ne facci 
parola, ma con prudenza, presso de' vescovi che l'hanno riservato, e con 
1ibertà apostolica insinuasi al popolo non essere colpa grave tal bestemmia, 
ma solamente quando s'intende bestemmiare l'anima de' morti, e dirli anco
ra che in questo senso è stato riservato il peccato. Il tutto però si deve fare 
con somma prudenza e con Dio avanti gli occhi, acciò riesca e di profitto 
per le anime e di gloria del Signore, ed anche si dimostri ossequioso rispet
to ai prelati. 

v 
Dissertatio de maledictione mortuorum 

1mpugnans dissertationem S.i Alfonsi de eodem argumento, 1746 
Unicum exemplar exsistens, prout scimus, conservatur in Arch. gen. CSSR, Romae 

Textus undique conspersus est allegationibus explicitis et implicitis e;x 
S. Scriptura et ex auctoribus antiquitatis classicae depromptis, quarum prin
.cipaliores tantum indicabimus. Adagia etiam multa et locutiones proverbii 

(r) Descijrare: decifrare. ALTAMURA, Diz. diarett, napo!. n3. 
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loco celebratae non paucae in scripto inveniuntur. Auctor certe demonstrat 
magnam consuetudinem tam verbi divini quam scriptorum classicorum, et 
modo sat eleganti haec omnia elucubrationi suae intexit. 

Gratias agimus darissimo nostro amico Petro Hendrix; professori !in
guae graecae scientiae ac graecorum scriptorum historiae in facultate litte
rarum humanarum Universitatis Lugduni Batavorum (Leiden, Nederland), 
et confratri Alfonso H:umbert, professori theologiae moralis biblicae in Aca
-demia Alfonsiana, qui· h umanissime adiuvamen no bis dederunt in quibusdam 
allegationibus inveniendis et interpretandis. 

V I N D I C I A E l THEOLOGICO-CRITICAE l ADVERSUS 
l Epistolam, quae italo Idiomate in maledi- l ctionis Mortuorum 
·excusationem Typis l excusa quaquaversum per Apuliae loca l a 
.quibusdam Missionariis cir- l cumfertur, & publice l praedica
tur. l [ ornamentum eu m floribus J. 
[p. 2] Rogo vos, Fratres, ut observetis eos, qui dissen- l tiones, 

-& offendicula praeter Doctrinam, quam l vos didicistis, faciunt, 
& declinate ab illis. l Hujuscemodi enim Christo Domino nostro 
non l serviunt, sed suo ventri; & per dulces ser- l mones, & bene
clictiones seducunt corda inno- l centium. l Ad R01n. c. r6, v. 17-18. 

[p. 3] CYRIACO LACONIO ALFERIO l Theologiae Profes-
:Sori optimo, & Magistro suo l benemerentissimo l CYRIACUS 
·CHRYSEUS l Felicitatem. 
[col. r J V 13Ulgares Literas, quas Alphonsus de Ligorio, Rector 
Congregationis SS. Salvatoris (r), cuidam anonymo Archipresbyte
ro, pridie Idus Septembres (2) ex Domo quadam solitaria sub titulo 
S. Mariae Consolationis, intra nemus Iliceti (3) Dauniae (4) nostrae 
oppidi sita, dedit typisque mandavit, et quas ad me Romae forte 
-degentem reddendas curasti, non sine animi mei horrore ac indi
gnatione perlegi. In iis enim,· cum integra &1roÀoyl1X pro iis, qui 
christianae professionis in Domino mortuis maledicunt, exhibeatur; 
cumque non solum conetur Auctor in:firmis levibusque de caussis 
ejusmodi maledictionem in ore impiorum plerisque in locis Regni 
-nostri Neapolitani, praesertim in Apulia, grassantem a lethali nota, 
contra ac primi subsellii theologis hactenus visum vindicare; verum 

(r) Congregatio die 9 XI 1732, festo dedicationis archibasilicae SS.rni Salvatoris in 
Laterano, a S.o Alfonso fnndata, usqu·e ad approbationern pontificiarn, die 25 II 1749, a 
SS.mo Salvatore nuncupabatur. 

(2) Die 12 septernbris (1746). 

(3) Fundatio in Deliceto peracta est an. I745· - Cfr Spie. hist. 5 (1957) 278. 
(4) Daunia: pars septentrionalis regionis Apuliae in Italia meridionali, nunc "Puglia " 

aut "Puglie » dictae. - Vide Aeg. FORCELLINI e. a., Lexicon totius latinitatis, tom .. V: 
()nomasticon (A- I), auct. Ios. PERIN, Padova 1940, 463. 

.l 
l 

'· 



etiam confessarios et praedicatores hortari, ut sic poenitentes et 
populos omnes acriter instruant, quid aliud quaeso factum esse 
dicemus, nisi jus datum sceleri et facinori publicam :fìdem? Hos 
igitur sensus solitudo illi aucr~'t'wp (5) inspiravit? Haeccine tJ.uçtx6l't'e: 
pcx: (6) inter sylvarum recessus, quo duxit illum spiritus (ò &.ycx:&òç i). 
ò 7tov'Y)pòç (7), nescio), concepit et peperit? 

Longe aliter per tot secula theologorum Ìlostrorum censuit 
antiquitas, Ecclesiarum Regni inolevit consuetudo, Episcoporum 
sancivit auctoritas, qui multis Synodis rem discussam acuteque li-· 
bratam stricto sibi jure adjudicarunt. Quid ad haec Rector Conso
lationis? (8) An erravit antiquitas? Illusae fuerunt tot Ecclesiae? 
Insipientes tot philosophi, tot theologi, tot Episcopi? Ipsene adeo 
sapiens et 8 eìSpw (9), ut ceteros susque deque habeat contra monitum 
Apostoli, Rom. II (ro) : «Non sitis vobis ipsis sapientes n, adversus 
quem jamdiu exclamaverat Isaias (n): « Vae qui sapientes estis in 
oculis vestris »? Dicamus igitur Auctori illud Plauti, capt. 3· 4· 
34 (r2) : «Tu repertus, Philocratem qui superes veriverbio ». Novi
tatem infert in Ecclesiam haec opinio, idcirco mihi suspecta; aucto
ritate Ecclesiae et pastorum ejus non pollet, ideo mihi non sapit, 
ideo mihi despecta. 

Ausus est ad hunc locum ( quis credat ?) nescio cujus Docti 
adferre responsum, posse nempe Episcopos venialia sibi peccata 
reservare. Sed ubinam gentium in Ecclesia Catholica mos iste in-· 
valuit? Cum enim casuum reservatio nonnisi de gravioribus et 
atrocioribus criminibus, ut loquitur Tridentinum, sess. 14, c. 7 (13), 
fieri debeat, :fìt inde, ut ab illa excludantur peccata, quae venialia 
seu minuta notantur in textu cap. Unum, c. Nunc autem, dist. 25. 
Nam quomodo materia reservationis esse potest, quae non est ne
cessaria confessionis? Atqui, nullo jure confiteri cogimur venialia ;· 

(5) 11uai}-tc.Jp : subst. tristis; qui 'est animo molestiis affecto. - Vide Henr. STEPHANUS· 
e.a., Thesaurus Zinguae graecae, reimpressio photomechanica: Graz 1954, III 1752. 

(.6) Muç;txw-tsp.<X: f.'Ucr-ttxw-rsp<X (ç;=a-r), valde arcana (superlativus). 
(7) In S. Script. ò 'lrOV1!pòç; habetur pro spirito malo, i.e. diabolo. 
(8) Rector Consolationis, i.e. domvs sub titulo B.M.V. Consolationis. Ut videtur, hk 

et semel iterumque irtfra haec vox per ironiam adhibitur, in quantum S. Alfonsus senten
tia~ benignam propdnit. in consolationem animarum, ad tollenda peccata. 

(9) Eupw : qui pulchro haso est; transl. cui est bonus nasus, homo sagax. - STEPHA-
NUS IV 2414. . 

(ro) Rom. XI 25. 

(n) Isaias V 21. 

(12) PLAUTUS, Captivi 3, 4, 36 (perperam allegatur vers. 34 in textu). - Est vers. 490' 
totius comoediae. 

(13) DENZ. 1687 (olim 903!. 
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ergo,.· nullo jure possunt reservari. Hinc communiter moralistae 
inferunt, Episcopo sibi reservante furtum, intelligendam esse eam 
tari.tum- [col. 2 J modo furti quantitatem, quae usque ad mortale 
pervenit, et rem minimam subripientem à quolibet confessario, 
jurisdictione super reservatis carente, absolvi posse. Sensit et 
Auctor hujus levitatem doctrinae, ad farciendos illiterato populo 
centones ex industria adlatae, · et ipse in tutissimum asylum, ut 
putat, se recepit, quod quam lubricum sit, quamprimum videbi
mus. 

Nempe Episcopos, ait, criminis hujus judicium sibi vindican
tes, de maledictione animarum, non corporum defunctorum intel
lexisse. Luditne lepidissimus Rector, an oscitans id dixit? Stemus 
simul cum ipso. Ne igitur Episcoporum detrahamus auctoritati, 
subsistit reservatio in maledicentes . animabus corpore solutis? 
Adeone? << Sic intelligendum est, inquit, p. 4, vers. r8 et sequen
tib., scilicet in rigorosa acceptione pro illis tantummodo, qui ma
ledicendo mortuis eorum animas speci:fìcarent ». (J am nunc scho
lasticarum vocum, quas materia theologica proprias sibi fecit, usur
pandarum veniam petimus, dedimusque vicissim). Teneat igitur, 
stet concessis, praestet se virum. Quare igitur pag. 2, v. 32, a. 
quodam Docto (hujus furfuris sunt duces et doctores ejus, quos 
nec audet nominare; sylvestres forte, id est domi inter sylvas nati} 
audivisse a:ffirmat, non adhuc liquido constare, utrum animabus 
mortuorum maledicere sit lethali culpae obnoxium. Cui viro docto. 
adhaerens et con:fìrmationem de proprio penu addens, v. 33, eo. 
quia, inquit, nescimus utrum animae illae sic maledictae sint, necne 
de numero praedestinatarrim. Ergo quod absolute nobis pag. 4 con
cedit in obsequium, ut ait, Episcoporum, id negavit pag. 2 ob dicen
tis auctoritatem illius cujusdam viri Docti? 6> ~À(xwt); (r4); videntur 
hae indignae theologo turpesque circa idem antilogiae. Doctus iste 
suus itane tanti est apud eum, ut tot tantorumque sapientissimo
rum praesulum auctoritati praeponderet? Istene est respectus, quem 
fatetur pag. 4 erga sanctos Episcopos ? Incertum est, an defuncto
rum spiritus sint de numero electorum. Quisnam hominum hoc 
in:ficiatus est? Quid vero, si sint praedestinati, ut pie creditur de 
iis, quos bene sacramentis .Christi Domini munitos in loco sancto. 
recipit pia Mater Ecclesia et pro illis continenter ad Deum preces 
fundit? Quid inquam? In re tam ancipiti quantone periculo se 
committit sic exsecrans animas, quas Salvator aeterno sibi foedere 

. (14) 'Eì.ixw.j> : cui oculi volubiles sunt et versatiles, transl. l10mo mutabilis in opinio-
nibus suis, devius. - STEPHANUS IV 738. 
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devinxit? Porro saltem ob periculi tam proximi metum, immunis 
a crimine judicanda non erit ejusmodi probrosa imprecatio. «Qui 
enitn ama t periculum in ilio peribit ». Ecclesiastici c. 3 ( rs). 

Sed rem acu tangemus et os loquentium iniqua (r6) obstruemus, 
si haec tria sedulo ad trutinam theologicam revocabimus: I. An 
mortale facinus habendum sit, ore vel corde animabus defunctorum 
maledicere, id quod Auctor in dubium vocat, p. 2. - II. Quid in
tendat maledicens mortuis absolute. - III. Quodnam peccati genus 
sit maledicere tantummodo corporibus mortuorum. 

Et quantum ad primum audiamus Angelicum Doctorem, cujus 
miram eruditionem. ore divino commendatam quanti penda t Ec
desia, neminemin- [col. 3] ter homines latet. Ipse in 2-2, q. 76, 
art. I, quaerens, .an maledictio sit peccatum mortale, sic respondet: 
« Dicendum, quod maledictio est, per quam pronunciatur malum 
contra aliquem, vel imperando, vel optando. Velle autem, vel im
perio moveri ad malum alterius secundum se repugnat caritati, qua 
diligimus proximum volentes bonum illius, et ita secundum suum 
genus est peccatum mortale et tanto gravius, quanto personam, cui 
maledicimus, magis amare et revereri debemus. Unde dicitur Levit. 
20 (r7) : 'Qui 'maledixerit patri suo vel matri, morte moriatur'. 
Contingit autem verbum maledictionis prolatum esse. peccatum ve
niale, vel propter parvitatem mali, quod quis alt~ri . maledicendo 
imprecatur, vel etiam propter a:ffectum ejus, qui profert maledictio
nis verba, tantum ex levi motu, vel ex ludo aut ex subreptione 
aliqua ». Haec D. Thomas; cui subdit Dominicus Sotus, Lib. 5 
De justitia et jure q. 12, a. I : « Tantum pravitatis habere hoc 
maledictionis peccatum in parentes aut in superiores, ut neque per 
jocum citra peccatum lethale ulli liceat, quia nedum accederet scan
daJum, sed etiam contumeliae genus; tanta siquidem est reverentia 
et amor, qui certe illis debetur ». . · 

Ad haec autem communiter apud theologos recepta sic modo 
ratiocinari liceat. Animas defunctorum quanto amore et reverentiq. 
prosequi debemus, quarum plurimae sane in caritate perfecta et 
consummata Deo conjunctae, vel expiatoriis flammis ad Agni nup
tias aptantur, aut castissimos inter coelestis Sponsi amplexus jam 
Deo fruuntur et Ag:no? Si profecto superiores ilostros, aut in di
gnitate aliqua constitutos, quam maxime diligere et revereri tene.., 

(rs) Eccli. III 27. 
(r6) Expressio deprompta ex Psalm. 62, r2. 

(r7J Lev. XX 9· - Etiam Exod. XXI 17; Mt. XV 4; Mc. VII ro. · 
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mur, quanto magis beati:fìcandas aut jam beatas animas, quarum 
sors inter sanctos est ( I8), quarum conditio inter :fìlios Dei et spon
sas Christi Domini recensetur? Quanti igitur criminis reus eri t?, 
quo supplicio dignus, qui contumeliose, scandalose,· perverso ple
rumque animo :fìlios Dei et Christi sponsas carissimas consuevit 
diris devovere? Certe noxam et injuriam cum metiantur omnes, 
praesertim theologi, ex dignitate personae o:ffensae, ita ut loco pro
verbii apud ipsos cesserit: « Honor in honorante, o:ffensa in of
fenso », procul dubio facinus hoc maledictionis mortuorum intra 
simplicis imprecationis septa contineri non videtur, sed usque ad 
eam blasphemiae atrocitatem pertingere, per quam derogatur ex
cellentiae Divinae Bonitatis ea parte, qua Sanctis suis communi
catur. Irrogare namque injuriam Deo vel Sanctis, ut docet Ange
licus 2-2, q. I3, a. I et 4, dist. 4, dicendo: << Maledictus sit Deus, 
vel S. Dominicus », ad secundum refertur blasphemiae modum, 
quo quis tribuit Deo, quod ei non convenit. Sicut enim laudatui 
in Sanctis suis, ita vituperatur in illis. Ecquidnam? Nonne sunt 
pleraeque animae defunctorum sanctae et beatae, quarum sancti
tas ac beatitudo si liquido constaret, ut de Sanctis ab Ecclesia 
canonizatis liquet, qualem exigeret cultum, quale obsequium? 
Certe non multo illo inferius, quod beatis Sanctorum coetibus im
penditur. Sed videatur sapientissimus Franciscus Ghetius tom. I, 
verb. Blasph. c. I, n. 2 (I9). Animarum itaque mortuorum male
dictionem a mortiferi criminis nota haudquaquam excusari posse, 
ut credidit Auctor Epistolae, ostendisse me luce meridiana, ni fal-· 
lor, luculentius arbitrar. 

Rector Congregationis Iliceti, ad excusandas excusationes in 
peccatis (2o) ejusmodi maledicentium, fol. I post serias, ut ait, 
considerationes (videte, ne montibus parturientibus nascatur ridi
culus mus) (2I) sic argumentatur. Vera blasphemia gravi conjuncta 
peccato ea est, qua quis Deo vel Sancto ali- [col. 4 J cui conviciatur; 
atqui, per mortùorum blasphemiam Deo vel Sanctis injuria non 
irrogatur; ergo, non est grande peccatum. Minorem propositionem, 
in qua est diffìcultas, sic subtiliter probat. Haec dictio mortuus 
denota t cadaver, vel ad summum hominem e vivis sublatum, nee 
signi:fìcat animam purgatorii; imo est vox praescindens a signi:fì-

(18) Expressio deprompta ex Sap. V 5· 

(19) Circa auctorem Frane. GHEZZI OP eiusque opera (edit. ab an. 1628), in quibus 
doctrinam moralem S.i Thomae fuse exposuit, cfr R. Cour,ON in DTC VI (1920) 1341. 

(20) Expressio deprompta ex Psalm. 140; 4· 
(21) HORATIUS, A1·s poetica v. 139. 
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catione animarum, praecipue sanctarum. v~ ~(a ? (22). Agedum. 
Hoc est propositum quaestionis, quae demonstratione indiget; per
gat propositionem ostendere, «et eri t mihi magnus Apollo>>. Sed 
o, « spectatum admissi risum teneatis amici>>? (23) Caepit aedi:fi
care, sed non potuit consummare (24). Ecquis ipse est, ut intellec
tum nostrum in obsequium verborum suorum captivemus? Exo-
1evit jamdiu coeca illa et servilis obedientia, quam pro:fitebantur 
erga magistrum suum olim Pythagoraei, quibus loco demonstra
tionis era t dicentis auctoritas : &.uTÒç ~cpa ( 25). 

Postquam vero curtae dialecticae ejus haesit aqua, contendi
mus illi hanc vocem mortuus ab anima praescindere, sed potius 
corporis et animae viti quondam viventis, modo defuncti, ideas 
coagmentare: Homo namque vivus est, in quo anima et corpus 
colligantur; defunctus vero, in quo anima et corpus dissoluta sunt. 
Numquid puer, abs eo petimus, logicam a Peripateticis addiscens, 
tritum termini abstracti a concreto discrimen nunquam audivit? 
Nonne meminit, abstractum esse, qui formam ab omni subjecto 
praecisam designat, exempli gratia, pulchritudo, albedo et apud 
geometras linea, super:ficies etc.? Concretum vero, qui formam de
notat cum subjecto, e.g. pulchrum, album, solidum, homo? Imo 
in concretis substantive prolatis, v.g. homo, de principali enun
ciari formam; in adjectivis de principali importari subjectum? 
Quapropter hae propositiones: «In Divinis sunt tres Aeterni, tres 
Omnipotentes >> &c., in rigore verae sunt; at ista falsa: « Sunt tres 
Dii)). Verum quia e:ffutiebant Ariani, tres esse Aeternos Omni
potentesque substantive, multiplicando scilicet personas et formam 
in hoc sensu, ait eruditus magister Goudin, Log. min. q. r, n. 3, 
§ 3, eos refellens. D. Athanasius in Symb. dixit: «Non tres Ae
terni, sed unus Aeternus >> &c. Ex quibus compertum est, quid 
innuat haec vox mortuus; nempe est homo aliquis, qui anima et 
corpore unitis olim constabat, at modo importat animam et corpus 
diducta. 

Quando ergo maledici t quis mortuis Petri v .g., intelligat ne
cesse est Paulum patrem ejus, Bertam matrem, Petrum avum, An
toniam aviam &c., qui totidem personae sunt, quot cognati vel 
agnati defuncti. Sed numquid corpora solum intelligit? Non me
hercle, sed utique animas eorum et corpora simul. Sic Johannis 

(22) N-l) <iia: per Iovem. Exclamatio mirationem denotans. Italice.: Come mai? 

(23) HORATIUS, An poetica v. 5· 

(24) Expressio deprompta ex Le. XIV 30. 
(25) Etiam latine : Ipse dixit. CrCERO, De natU1·a Deorum· I 5, IO. 



II (26): « Resurget Frater tuus H, dixerat Christus Marthae. Quis 
resurget? Mortuus. Quis mortuus? Lazarus, cujus anima et cor
pus iterum unientur. Sic Ecclesiasticus c. 44(27), laudans priores 
mortuos jam patriarchas Enochum, Noemum, Abrahamum, Isaa
.cum, Jacobum, « Laudemus, inquit, viros gloriosos et parentes nos
tros in genera tione sua ». Dic no bis quaeso, forte Ecclesiasticus 
1audes ad eorum dirigit cadavera, an ad animas potius? Laudat 
illos in eo forsan tantummodo, quod anteactae :vitae statum respi
dt? Minime id quidem. Ipse enim c. II (28) praeceperat: «Ante 
mortem ne laudes hominem, quoniam in :fìliis suis agnoscitur vir ». 
Paulus etiam ad Thess. 4 (29): « Mortui, inquit, qui in Christo 
.sunt, resurgent >>. Quid ? Homines citra dubium anima et corpore 
compositi. « Sancta et salubris est cogitatìo pro defunctis exorare », 
.dicitur lib. 2. Machab. (30); Ergo pro cadaveribus? Absit; non enim 
tantae [col. 5] molis era t Romanum condere dogma de purgato
rio ( 3 I) . Non pro cada veri bus, sed pro anima bus. Ubi si A uctor 
Epistolae philosophorum theologorumque doctrinam didicisset, 
nempe actiones et passiones non esse nisi suppositorum (32); ne
que materiam et formam humanam mori, vel resurgere, ·laudibus 
.seu probris, benedictionibus aut maledictionibus a:ffici; sed perso
nam Lazari v.g., Abrahami &c., connotantem compositionem ex 
:anima et corpore, dissolutam sane per mortem, sed per resurrec
tionem solide instaurandam. Si haec, inquam, meminisset Auctor, 
errando scuticam non meruisset nec 7tp&y!J.oc-roc &.cruvx.Àfuqx (33) audacter 
in medium et turpiter invexisset. 

Neque haec doctrina adeo salebrosa et implexa est, ut idiotas 
incultamque plebem omnino praeterire possit. Sicut enim id genus 
hominum, quando ira, quodam quasiaestu e:ffervescentes, ex prava 
solent consuetudine in maledictiones mortuorum erumpere, sic 
consueverunt etiam affectu bono aliquo perciti illis benedicere. So
liti sunt quoque ad impetrandum facilius ab Antonio, exempli 

(26). Io. XI 23. 

(27) Eccli. XLIV r. 

(28) Eccli. XI 30. 

(29) I 'thess. IV rs . 

. (30) 2 Mac. XII 46. 

(3r) Alluditur, ut videtur, ad VIRGILIUM, Ae<neis I 33: • 'tantae molis erat Romanam 
-condere gentem •· 

(32) Cfr N. SIGNORIELLO, Lexicon peripateticum Philosophico-theologicum, in. quo Scho
Jasticorum distinctio.nes et effata praecipua explicantur (ord. alphab. digestum), sub effato: 
Actiones sunt suppositorum. 

(33) Adiectivum verbale probabiliter ab ipso auctore compositum: !X(Privans) -
<Juv.xì.w~"'· Res male cohaerentes, in-cohaerentes. 
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causa, in gratiam mortuorum ejus aliquid expetere, qui mos apud 
nostrates Apulos, praecipue plebejos, frequentissimus viget. Unde 
argumenti loco est, quod sicut quando mortuis benedicunt, aut in 
eorum gratiam aliquìd exorant, cadavera non intelligunt mortuo-· 
rum, sed animas praecipue, ita pariter res se habeat in eorundem 
maledictione oportet. Praesertim quia plerique, quibus maledicendi 
hujuscemodi consuetudo inveteravit, solent ita maledicere mortuis, 
ut mortuos bonos excipiant. Is est blasphemorum idiotismus,. 
dare locum irae, adeoque in maledictiones ex habitu prorumpere, 
sed corrigentes se se videri velle, bonos, id est beatorum animas 
excipiendo. Haec omnia diutina experientia comperta sunt. Sic
semper expertos esse innumeros confessarios audivi; et ita egomet 
quatuordecim abhinc fere annis in quampluribus Apuliae locis ver
satus et confessionibus sacramentalibus excipiendis addictus, pari 
fere modo blasphemari mortuos ac Sanctos, intelligendo praecipue· 
animas mortuorum atque Sanctorum, sicut mihi data opera inter
roganti candide responderunt, edoctus sum. 

Hinc miramur, Auctorem Epistolae nescio qua fronte asserere 
potuisse, << quod interrogati ejusmodi blasphemi, utrum de sanctis 
animabus necne intellexeriilt, aliqui respondeant cum horrore: 
'Absit Pater. A vertat Deus' » ! Ecquis hoc no bis imponet ? Quis 
(proh Deum immortalem !) crederet unquam, id genus homines si
ne fronte, sine metu, sine horrore solitos in coelum praecipuosque 
Sanctos ejus venenatas linguas acuere, et postea cum horrore in-· 
terrogationi Missionariorum istorUnce respondere: « Absit Pater. 
Avertat Deus »? Demus ei aliquos sic respondisse, restringentes· 
nempe ad sola cada vera imprecationem; ergo omnes sic restringunt? 
Id credere, non sani esse hominis, non sanus juret Orestes. «Ab 
individuis enim ad speciem, nisi ea sint su:fficienter enumerata, 
non esse inductioni locum », tu puero mihi, Magister mi Alferi, 
tradidisti. Scimus (et utinam ignorare liceret !) quot quantisque 
excusationibus peccata sua rudes homines confìteantur; atque adeo· 
nonne facillimum erit, ad diversum modum interrogandi diversi
mode poenitentes reposuisse? Interrogati a confessariis nostrati
bus, sicut mihi, ut dixi, non infrequentius accidit: <<Fili mi, da 
gloriam Deo; loquere coram Deo veritatem », ajunt : « Animas et 
corpora». Secus a Missionariis interrogati, et fortasse suggestiva. 
interroga tione : « Tu forsan cada vera mortuorum [col. 6 J animo 
volvebas, id quod lethale non est; nonne ita »? Et tunc rudes et 
pavidum genus mulierculae (non diffiteor) mentientur : « Absit 
Pater. A vertat Deus » ! Et ille bonus et credulus vir cito credit?; 
.adeo levis est corde? O quantum opus est, confessarium prae ma-



litia peccatorum, praecipue rusticorum, sagaciorem _esse ! Quam 
bene nos admonebat Johannes: « Nolite credere .omni Spiritui, no
lite credere;), c. 4(34). 

Objicit nobis lepidus Rector: « Quare dicendo sepulturam mor""
tuorum, locus non animabus, sed cadaveribus addictus dumtaxat 
intelligitur )) ? O diffìcultatem insolubilem! O nodum Gordianum 
Alexandri gladio indigentem! w èuyÀux~v (35) et sapiens Rector· 
( « Beotum in crasso jurares aere natum))) (36), quem lateat, ideas. 
rerum ex arbitrio communitatis vocibus esse quibusdam et terminis,. 
ut loquuntur Scholastici, ad placitum alligatas, qui aliquando in 
sua germana signifìcatione usurpantur, aliquando restringuntur ad 
alias res diversas exprimendas, interdum ampliantur ad plus in
nuendum, quam primo acceperunt; et idcirco logici agere solent 
de proprietatibus terminorum, inter quas restrictio et ampliatio re
censentur. O utinam a teneris unguiculis bonus Rector haec co
luisset, huic nostro labori nunc parceret. Ita vox ista mundus a 
latinis auctoribus determinata ad coeli terrarumque ideas excitan
das, addita postea dictione muliebris, ad apparatum ornamentorum 
mulieris vana e signifìcandum restringitur. Si c capilli V eneris co
ma erant cuiusdam foeminae, cui nomen Venus; modo sapiens me-
dicorum turba vocem illam ideae cuiusdam medicinalis floris adjun
xerunt (37). Ita ergo similiter vocabulum hoc mortuus ex hominum 
consensu animam denota t et corpus sejuncta; sed si addatur se
pulchrum et dicatur sepulchrum mortuorum, usurpatur pro loco· 
cadaveribus excipiendis destinato. Et quando dicitur: Missa mor
tuorum, Dies mortuo1'Um, Congregatio.mortuorum &c., restringi-
tur illa vox mortuorum ad animas dumtaxat indigitandas. 

Hic cursim notandum est, quantum sit erronea conscientia 
Auctoris, lacrymis uberioribus flenda, quam eae sint, << quas fun-
dere se dicit super credentes peccatum esse mortale sic de mortuis 
malemereri n. Putat enim p. 2, « maledicere vivis non esse mortale, 
etiam quando gravis est maledictio et formalìs n, ut probatum est. 
Nonne audivit Christum Dominum, Matt. 5, 22, judicium, con
cilium, gehennam ejusmodi maledicis in fratres suos minitantem r 
« Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem di
xerit fratri suo rhaca, reus erit concilio. Qui autem dixerit fatue,. 

(34) I Io. IV r. 

(35) Vocabulum lectu difficile, quia male impressum. Vox composita. Eu-rì.uxù~: bene
dulcis. Fortasse •urì.u?t'to~: bene sculptus, promptus, peritus. 

(36) HORA'Ì'IUS, EPistulae II r, 244 (Boeotum, vice Beotum). 
(37) Italice : capelvenere. 
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reus erit gehennae ». Quomodo ergo audet perfricta fronte, p. 2 a 
tergo v. ro et sequentib., adfìrmare : «non esse lethalem vivorum 
hominum maledictionem, quando praescinditur ab anima, et hanc 
,esse communem theologorum sententiam ». Communemne inquit 
theologorum? Quorum sodes ? Forte quos inter nemora Iliceti quo
tidie salutat sub ilice cornix? Qui enim (hone Deus !) fieri potest, 
ut praescindatur ab anima, si maledicitur vivo, et vivus est nonnisi 

. per animam? Si maledictio fere semper per amarulenta verba pro
fertur, quae mala exprimunt sanitati vitaeque mortalium infensis
sima ? ; quorum malorum ecquis unquam dixerit hominem esse ca
pacem seclusa anima? Praeterquam quod in de maledictione judi
cio ferendo docet Angelicus loc. cit. cum omnibus theologis, inter
pretandam esse mentem maledicentis, quae si grave nocumentum 
proximo intenda t, graviter offendi t, etiamsi reflexe, ut more Scho
lasticorum loquar, animam ejus non animadvertat. Hanc esse dices 
theologorum sententiam, quam scire opus erat Auctorem, nec ini
[ col. 7 J quam proinde totius sacri coetus venerandq nomini hanc 
ìmpudenter inurere notam. Sed secundo momento a:ffatim me sa
tisfecisse puto. Videamus ultimo loco quodnam genus peccati sit 
maledicere tantummodo corporibus mortuorum. 

Verum enim vero, quantam et qualem Matris nostrae Eccle
siae pietas decedentium fìdelium corporum rationem habeat, satis 
,est oculos aperire et exequiarum circumspicere apparatum, quocum 
ea in loco sancto excipit, aquam benedictam, qua illa adspergit, 
thura, quae eis incendit, honesta mausolea, in quibus reliquias con
·dit. Reges insuper atque Imperatores, nedum gentium supersti
tione infecti, verum etiam ij qui pietate christiana formati sunt, 
laedentem defunctorum cadavera diris suppliciis coercent, imo ea 
in sepulchris expoliantem poena etiam capitali mulctaverunt. Vid. 
ff. lib. 47, tit. 12, fr. 3, § 7 (38). << Unde Antiquorum Justorum 
funera, ajebat Augustinus, Lib. ad Paulin. de cura mortuis exhi..: 
benda (39), o:fficiosa pietate curata sunt et exequiae celebratae et 
sepulchra provisa. Ipsi quoque cum viverent, de sepeliendis vel 
etiam transferendis suis corporibus fìliis mandaverunt. Et Tobias 
sepeliendo mortuos Deum promeruisse, teste Angelo commenda-

(38) Corpus Iuris Civilis. Digesta seu Pandectae. Ed. KRUEGER I 837 (col. a) : « Adver
:SUs eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata 
adgrediantur, ut; si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantui:, ut divus 
Severus praescripsit, si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt ». 

(39) AUGUSTINUS, De cura pro mortuis gerenda ad Paulinum episcopum, cap. III 5· 
:PL XL 595; CSEL XLI 627, 22 - 628, 5. 
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tur ». Sed interrogemus Aquilinum Doctorem et Patrem literarum, 
quare et quid haec religiosa officia erga defunctorum corpora? En 
S. Doctor, qui respondet ibidem (40): « Verum istae auctoritates 
non hoc admonent; quod insit ullus cadaveribus sensus; sed ad Dei 
Providentiam, cui placent etiam talia pietatis o:ffi.cia, corpora quo
que mortuorum pertinere signi:ficant propter :fidem resurrectionis 
.asserendam ». Ergo Deus per Augustinum ad :fidem resurrectionis 
faciendam a nobis hanc erga servorum suorum morticina religio
nem exigit. 

Quod si addamus Angustino, corpora illa eadem carnis specie 
-constare, quam Deus assumere non horruit factus homo; ea olim 
tempia fuisse Spiritus Sancti, animarum sanctarum thecas ac re
positoria, tot delibuta sacramentis, quae immediate corpora affi
.ciunt, et praecipue a Christo Coelorum Rege sub eucharisticarum 
specierum velamine inhabitata, futura aliquando beatitudinis il-
1ius consortia, quam expectant vel possident animae justorum, 
quanto et quali honore digna proinde esse dicemus cadavera :fide-
1ium? Nec ri:fert, inter ea aliqua extare aeternis devota ignibus 
gehennae. Nos enim, quaenam sint, ignoramus; et e contra, ut de 
:animabus jam diximus, etiam de corporibus cum signo :fidei de
·cedentibus bene sperare jubemur. An quis propter paleas grana 
frumenti contemnet? An propter arenam indicum proiicitur au
rum? Praesertim quia, ut ait Tertullianus, cc si Phidiae manus 
Jovem Olympicum ex ebore molitae adorantur, non quia elephan
tus, sed quia Phidias tantus » (4r), quanto magis corpora sancto
·rum? Siquidem, concludit Tertullianus, Lib. de paen. 3 (42): 
cc Caro et spiritus Dei res sunt, alia manu ejus expressa, alia a:fflatu 
ejus consecrata ». Addamus et nos: imo redempta, sancti:ficata, 
consortia gloriae e:ffecta, quae nemini sine horrore, nemini sine 
piaculo gravissimo, quemadmodum sanctorum reliquias spernere, 
dirisque devovere fas erit. 

Agnoscat Auctor Epistolae quibus rei theologicae momentis 
nupera sua opinione adversetur, et videat, si homo sit, qui tam 
daris argumentis sine proterviae nota aperte refragari possit. Eat 
is nunc, et pro se in medium afferat P. Cacacem, P. Porcaram, 
aut nescio quos sextae classis homunciones et libellos ab eo citatos, 

(40) lbid. PL XL 595; CSEL XLI 628, II-I4. 
(4r) TER'WLI.IANUS, De resurrectione mortuorum, cap. VI 6. PL II 8o3 A; CCL II 

-928, 25-28. - Textus integer in CCL (ed. J. BoRLEFFS) : « Phidiae manus Iovem Olympium 
ex ebore molitae adorantur nec iam bestiae, et quidem insulsissimae, dens est, sed sum
mum saeculi numen, non quia elephantus, sed quia Phidias tantus ... ». 

(42) TllRTULI.IANUS, De paenitentia, cap. III 5· PL I r23r B; CCL I 324, I]-r8. 
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qui ne flocci quidem fieri merentur. Quomodo enim theologi digni
tatem olere potest, hujus vel illius viri hactenus ignoti et forte 
1riglorii opiniones privatas qualescumque, [col. 8] tamquam ancilia 
coelo delapsa (43) adorare, « jurare in verba magistri » (44) et si
milem fieri velle adulatori illi, qui apud satyrographum (45) : 

« Semper laudare paratus, 
Si bene ructavit, si rectum minxit amicus, 
Si trulla inverso crepitum dedit aurea fundo ». 

Ouin potius recte nosse oportebat, quid Cyprii Bovis merenda a 
Jovis distet ambrosia (46). Sperandum erat certe, facturum se rem 
theologo dignam, si ejus opinio Augustino, vel Thoma, aut Scoto,. 
vel saltem aliquo ex Patribus, vel Theologis Scholasticis innite
retur (47); sed assumere, nec ullis topis comprobare, nec saltem 
insignis Doctoris auctoritate roborare, quid aliud est quaeso, nisi 
more puerorum sine fundamento aedificare casas (48) mox facile· 
ruituras ? « Dixit mihi quidam Doctus; extat quidam liberculus ». 
Apage nugas et ineptias! « Consului quandam Congregationem »· 
et similia. Numquid ad mulierculas scribit aut colonos Iliceti, an 
ad theologos, and ad viros emunctae naris? (49). 

Consuluit bonus vir qttandam Congregationem. Quis scit, an. 
de numero illarum (salva pace et citra praejudicium bonarum), 
quae, nescio quo fato, hac nostra tempestate, fortuita velut atho
morum congeries, et temerario ausu diversis conflatae personis, 
quibus non bene erat cum suis · praelatis, non missae a Spiritu 
Sancto, ab Episcopis non accitae, non ab Ecclesia approbatae, sine
lege et divino a:fflatu hac illac vagantur, quarum a tra ti olentesque 
greges civitates et oppida clamoribus et neniis implent funestis, ad 
foemellas et vilem plebeculam aliquando alienis, absurdis, nefan-

(43) Ancile : scntum pecnliaris fonnae, de coelo delapsum tempore Regis Numaer 
qnod cum aliis undecim similibus in domo Pontificis Maximi ad Forum conservabatur. 

(44) HORATIUS, EPistulae I r, 14; SENECA, EPistulae 12, IO. 

(45) IuvENALIS, Satyrae 3, w6-Io8. 
(46) Ennius apud Paulum Diac. Vide PORCELLINI, o.c. III 226. 

(47) Aliter P. Dandolfo, S.i Alfonsi adversarius ab anno 1757 in hac materia, putat 
rem esse naturalem quod auctores classici argumentum non tractant neque idcirco allega_ri 
possunt : " Del resto, non è maraviglia che i Dottori morali, parlando della bestemmia, non 
discendano a trattare ex professo della maledizione de' morti; poiché per prima il maledir' 
i morti è un peccato, che ha la principale sua sede in questo Regno di Napoli, non tanto
altrove; né l'abuso così frequente di oggigiorno sembra essere molto antico ». Dissertazione 
f:eologica morale sopra l'abuso di maledir' i morti, Napoli 1757, 73·74· - De hoc libello
cfr Appendicem. 

(48) Casa: domus vilis, male constructa. - PORCELLINI, o.c. I 544· 
(49) "Emunctae naris homo dicitur, qui est acris ingenii ac judicii, acutus. ad inda

gandum, dijudicandum, intelligendum ». - PoRCELLINI, o.c. II 265. 
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.disque narratiunculis e sacro suggestu sine reverentia et sine sale 
prolatis, perterrefaciendum? A quibus, ut mihi narratum est, 
propositionibus execrabilibus erroneisque rudis palam imbuitur po
pulus; non solum v .g. mtiledictionem in defunctos crimine vacare, 
.sed identidem orationem mentalem omnibus necessariam esse. ne
.cessitate medii ad salutem, quod in Concilio Arauxicano 2, seculo 
6, contra Semipelagianos (so), et iterum in Hispania contra Illu
minatos, seculo 17, solemniter Ecclesia proscripsit (sr). Similiter 
RosariU1n, « Coelestiale Adinventum n, a quampluribus Pontifici
bus « velut singulare n, ut ai t Ecclesia in festo Rosarii, «ad ever
tendas haereses et vitia exstirpanda praesidium n (52), per Beatam 
Virginem D. Dominica concessum, innumeris indulgentiis locu
pletatum, aliasque vocales oratjones, etiam dominicalem ore Domini 
nost!i Jesuchristi dictatam, abiicienda esse, ut mente tantummodo 
. .oretur (53). I tem in sacris imaginibus non extare, nisi materiam 
fucatosque colores, et alias hisce simillimas. Proh Deus immorta
lis! Populus catholicus haec aure bibit, sic corde corrumpitur, et 
-quibus populi cura incumbit, tacent et silentio tam pernicioso oves 
-pascuae suae sinunt mactari? Sic macti virtute pastores hominum 
·vigilant? Sic sarta tecta (54) ovilia Christi ab omni detrimento et 
diabolicis incursibus sincera integraque conservant? Sic ne unguem 
quidem latum aut digitum transversum a documentis dominicis, 
boni pastoris munera praescribentibus, non discesserunt? 

Consuluit vir bonus quandam Congregationem. Attendamus 
illi, quam Congregationerri consuluerit. Numquid illam Cardina
lium rebus Fidei Romana hac in Urbe praepositam? Hanc nos ve
neramur; hujus oracula reverenter accipimus et adoramus. Vocat 
insuper in testimonium Illustrissimum quondam Episcopum Ca
·valerium (55), cujus memo'ria in benedictione est; sed cum ne ve
stigium quidem de hujus summi viri opinione invenire liceat, quam 
fìdem faciet verbo suo Rector noster? Vere defecit, « nam dormieil
tes testes adhibet >> ,· ut cum Angustino loquar (56). Gratis asserit, 

(5o) Concilium Arausicanum II (Orange), an. 529, ubi de gratia praesertim disceptatum 
·est. - DENZ. 370 ss. (olim 173b ss.). 

(5r) Illuminati vel Quietistae. - Errores Michaelis de Molinos. damnati an. r687, apud 
.DENZ. 220I SS. (olim 122r· SS.). . . 

(52) Vide lect. IV ad mat. in festo B.M.V. a Rosario, die 7 oct. 

(53) De doctrina S.i Alfonsi quoad orationem vocalem et mentalem vide infra Doc. VI. 

(54) De dictione sarta tecta vide PORCELLINI; a.c. IV 224. 

(55) Exc.mus, Aemilius CAVALIERI (r663-1726), frater Matris S.i Alfonsi, Ordinarius de 
·Troia a die I9 IV r694. - Cfr notitias de eo in Spie. hist. 9 (r96r) 431 n. 255 et r2 (r964) 
228 n. 7· 

(56) AUGUSTINUS, Ena1·ratio in psalmum LXIII rs. PL XXXVI 768; CCL XXXIX Sr7,. 
-45. 
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[col. 9] gratis « credat Judaeus Apella, non ego» (57), qui ad con
trarium potius coniiciendum adducor; eo quia, cum adhuc extent 
illius praelati dignissima soboles, theologi, Trojani praesertim, in 
quorum mentibus et cordibus vivunt adhuc doctrina et pietas tanti 
Praesulis, atque ij palam recentem Auctoris sententiam exsecran
tes, in cathedris et in rostris sacris oppositam promulgari curent, 
quid colligemus, Amice, nisi a praelato suo olim hanc sanam doc
trinam hausisse et :fìdeles illius dispensatores esse? Quare potius: 
in Epistola sua non meminit Episcopuìn Bovinensem, Illustrissi
mum Antonium Lucci (58), virum pietate et sapientia Urbi et Or bi 
cognitissimum, qui nuper sociis Rectoris, non vocatis, sed sese
ultro o:fferentibus ad peragendas in ejus dioecesi Missiones, ejus
modi malesonantem opinionem in faciem auctorum graviter expro
bravit; et ovibus gregis sui tanquam venenatam herbam porrigi ve
hementer inhibuit, et ni facerent, minatus est? 

Non omittendum id, quod ultimo affert, conclusionem videli-· 
cet, nescio cujus Congregationis hac super re decisivam. Sed quan
ti facienda sit haec conclusio, jam visum est. Scriptum sibi refert 
Auctor hoc argumentum, quod ipse putat esse Achille potèntius. 
Audiamus illum buccis plenis crepitantem. «In sententia aliquo
rum, praecipue Cajetani [qui forte nec id somniatus est J, si quis. 
maledixerit Sanctis, non qua Sanctis sed in quantum quidam homi
nes fuerunt, non videtur esse blasphemus; ergo, si in blasphemiis: 
etiam Sanctorum locum habet praecisio, quanto magis in male
dictione mortuorum ? » (59). 

Quid ad haec respondebimus? Ego (sincere dicam, Alferi) perle
gi Cajetani commentaria in 2-2, q. !4, ubi ex professo quatuor 
articulis de hac materia agitur, nec ullum verbum circa allatam 
praecisionem et distinctionem, quam a:ffert Auctor, licuit invenire 
praecipue ubi illi locus erat. Sed in responsione ad tertium sic· 
ait Cajetanus: « Species blasphemiae non diversi:fìcantur per Deum 
et Sanctos, sed in una eademque specie est blasphemia Dei et 
Sanctorum, sive sit per modum maledictionis, sive contumeliae, 
sive irrisionis, sive detractionis. Et ratio est, quia Sancti ut sÌC' 
ad Deum rèfe.runtur, nihilque damnationis est in his, qui sunt in 

(57) HORATIUS, Satyrae, lit>. I, sat. 5, vv. roo-ror. 
(58) Exc.mus Antonius Luccr OFMConv. (1682-1752), Ordinarius de Bovino a die 7 II 

1729. Cfr notitias de eo in Spie. hist. 12 (r964) 227 n. 5· - Ipse Exc.mus Lucci die I III 1745 
ecclesiam et conventum in Deliceto S.o Alfonso eiusque missionariis concesserat. Cfr SPie
hist. 5 (1957) 278. 

(59) Vide supra Doc. IV. 



Christo Jesun. Deinde subdit. paulo post: «Hinc habes, Confes
sar, quod varietas blasphemiarum pro diversitate specifica non est 
inquirenda, sed pro majori gravitate judicanda ». Haec dilucide 
Cajetanus. Videto interim, Amice, cujus fìdei sit Rector noster, 
aut cujus simplicitatis vir. Sancti ut sic ad Deum referuntur; quo
modo ergo, aut quo pacto a sanctitate praescindere possumus r 
Quin imo, impie Sanctos quis blasphemans, illum potius specificat,. 
dicendo: «Maledictus sit S. Petrus, S. Paulus » &c. Quod si qui& 
diceret: <<Maledico Petro, sed non Sancto », jam non est ille Pe
trus, cujus anima in coelis degit, sed alius ab illo; nam qui in_ 
coelis est, Sanctus est. Quod si quis hanc etiam praecisionem adde
ret : «Maledico Petro, non qua Sancto, sed qua Petro » ( cujus prae
cisionis modum metaphysica peccatorum certe non novit), demus 
licentiae opinandi non esse blasphemiam rigorose ( quod asserere 
non audeo); at forte a reatu maledictionis formalis excusari potest,. 
cum sit in caritatem proximi, et consequenter mortale peccatum,.. 
ut ex D. Thoma primo loco sancivimus ? 

Sed t un c est gravis blasphemia juxta D. Thomam (concludi t 
tandem bonus noster Alphonsus), quando blasphematur id, quod 

. _si laudaretur, Deus laudaretur; et e contra, si eo laudato, Deus 
non laudatur, injuria contra illud non est blasphemia. Atqui, laus
mortuorum nullo modo ad Deum pertinere [col. ro J videtur; er-
go, maledictio mortuorum non est gravis blasphemia. 

In hoc argumento, sapientissime Alferi, propositio, assumptio,. 
complexio, si tibi arridet, dicam quod omnino falsae sint, et sic a. 
proposito aberrasse longe Rectorem nostrum perspicies. Imprimis 
perperam citatur D. Thomas, cujus literam oportuerat consulere 
bonum virum et verba transcribere et loca digito monstrare. 
S. Doctor enim 2-2, q. 76, art. r, docens quid sit blasphemia, illam 
esse affirmat, quae derogat Divinae Bonitati, ut relucet in se aut 
in Sanctis suis. Quicumque ergo vel negat aliquid de Deo, quod 
ei convenit, vel asserit de eo, quod ei non convenit, derogat Divinae 
Bonitati et est blasphemus. Ex quo habes quod blasphemare si t 
laeP,ere caritatem erga Deum, sicut maledicere est violare carita-'· 
tein erga proximum. Falsa est assumptio, seu minor propositio. 
Ecq'uis dixerit unquam sana mente, laudem mortuorum, praecipue 
qui in pace sepulti sunt, quantum ad corpora, et in coelo vivunt, 
quantum ad animas, ad Deum minime pertinere? Enucleate dixerat 
Christus, Luc. rr (6o): «Qui vos spernit, me spernit »; Matt. 
25 (6r) : « Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis ». Si~ 

(6o) Le. X 16 (in textu erronee allegatur cap. n). 

(61) Mt. XXV 40. 

i 
i 
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Regius Vates psalmo I5o(62): « Laudate Dominum in Sanctis 
·ejus ». Quid clarius? Nonne animae mortuorum ad Deum referun
tur, ut oves ad Pastorem, ut palmites ad Vitem veram Christum, 
ut fìliae ad Patrem, sponsae ad Virum suum, ut membra ad Caput, 
unita Christo Domino per caritatem et gloriam, et olim, dum v1-
verent, per fìdem, spem et caritatem? Propter gloriam suam sci
mus, quod omnia operatus si t Deus; quando ergo laudatur opifì
cium, laudatur et Opifex illius sàpientissimus. Quo ergo jure ani

_mabus maledici potest absque grandi facinore, quando in iis vitu
peratur Auctor, Redemptor et Glorifìcator earum? 

Imo audiat Rector Iliceti doctrinam Angelici Doctoris, nec ir
rationalibus creaturis sine mortifero horrendo blasphemiae peccà
to maledici posse, quatenus creaturae Dei sunt, quia sic esset ma-
1edicere Deo. Maledicere autem eis, quatenus in se consideràtae, 
·ait Angelicus, quod sit vanum et otiosum, et consequenter veniale 
crimen; sed quatenus homini sunt utiles, est peccatum mortale in 
·eodem genere, in quo est maledictio rationalis creaturae. Ita exptes
se D. Thomas, loc. cit.; Toletus, Lib. 4, c. 3, n. I; Sairus, Lib. I2 
Clavis Regiae c. 3, n. I9 apud Ghetium, verbo Maledict. num,; I 

-et 3· Immo maledicere diabolo, attenta ejus natura, peccatum mor
tale est blasphemiae, quia natura dia boli bona est bonitate entita
tiva, et a Deo, cujus ratione laude digna est, et in ea Deus bonae 
Conditor naturae commendatur. Haec D. Thomas cum Ghetio, loc. 
cit., aliisque infìnitis auctoribus. Retorqueamus itaque sagittam in 
sagittantem. Tunc est gravis blasphemia, quando ex alicujus :i:na-
1edictione vel benedictione injuria vellaus in Deum redundat. Sed 
·ex benedictione mortuorum laus, et ex maledictione injuria iri 
Deum resultat; ergo, maledictio in mortuos est gravis &c. Et sic 
Rector Consolationis ad nostram consolationem et ejus confusionem 
incidit in foveam, quam fecit (63). 

Defecistis sane (dicamus tandem Auctori et sociis ejusdem fur
·furis), defecistis scrutantes scrutationes ( 64), o boni viri in sÒli
tudinibus. errantes; accedite potius ad cor altum et exaltabitur 
Deus (65). Accedite ad Sanctuarium Dei, et ponderibus atque sta-. 
teris Sacrarum Literarum, Sanctorum Conciliorum, Divorum Pa
trum, optimorumque theologorum, non judicio hujus vel illius sa-

(62) Psalm. rso, r. 

(63) Psalm. 7, r6. 
(64) Expressio deprompta ex AUG., Endrmtio in.psalmum LXIII rs. -Cfr snpra not. s6. 

,(65) Psalm. 63, 8. 
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-pientiam vestram metiamini. Interrogate Episcopos, consulite Ca-
-thedram [col. n] Veritatis, nempe Ecclesiam Romanam atque ca.-
-put ejus visibile Summum Ponti:fìcem, et ipse docebit vos omnem 
veritatem. Quisnam privatus spiritus fascinavit vos non obedire 
·veritati, suasitqu~ e sylvis erumpentes hosce tam acerbos, malesa
nos et sylvestres venditare fructus, qui gustati a:fferunt mortem (66), 
·ventilare nempe doctrinas in contemptum antiquitatis, in spretum 
tot sanctorum Praesulum sapientissimorum? Quis furor, quae 
audacia vos super Cathedram Mosis (67) intrudit, inaudita a se
·culis petulantia dictis scriptisque clamitantes: Erraverunt theolo
gi, decepti sunt Episcopi; nos audite, nos sequamini? Ecquod si
gnum missionis vestrae dedistis adhuc? << Paulum scio et Jesum 
·novi, vos autem qui estis? ». Magistri forsitan illi, quos horrens 
praedixerat Paulus : << Magistri prurientes auribus, auditum a ve
·ritate avertentes et ad fabulas convertentes? » (68). 

Egrediens ex antro deserti necnon designando Christum Johan
nes (69) : <<Ecce, ajebat, qui tollit peccata mundi ». Nunc autem 
·vidimus vos (o nos beatos !) e sylvis prodeuntes sine libris, sine 
studio, sine disciplina, sine approbatione, sine missione, absque 
-miraculis, et audetis tollere peccata mundi, non eo modo quo tol-
1ebat Christus, sed eo, quo fallacissimus Evae suadebat serpens 
antiquus, << nequaquam moriemini? » (7o). Ergo ad Congregatio
nem Iliceti inter opaca nemorum, ut quondam ad Delphicum Tri
·poda, oracula accepturi recurremus; nec deinceps opus erit Roma
nam consulere Ecclesiam et Urbis Orbisque Pastorem, cujus in
terest <<pascere oves, con:fìrmare fratres suos » (7r), et privative 
·quoad alios qualificare propositiones, errores detegere, damnare, 
promulgare. Nonne vos pudet tam audacter, tam immodeste sa
-crosancta jura Ponti:fìcum et Praelatorum sanctiones e sylvis ad 
domos transvolitantes publice usurpare? Consensum habuit per tot 
secula totum ferme· Neapolitanum Regnum; sic Thomistae, sic 
"Scotistae, sic neutrales, sic omnium fere Ordines Regularium, in 
quibus innumeri doctores eximii et theologi praestantissimi, ita 
ut hic. locum habeat vulgatum illud: << Nemo omnes fefel
lit, neminem omnes fefellerunt » .. Si c statuit authoritas Episcopo
rum, Larinensis, Vigiliensis, [col. 12 J Tranertsis, Barensis, Ma-

(66) Alluditur ad Iob VI 6. 

(67) Expressio deprompta ex Mt. XXIII 2. 

(68) 2 Tim. IV 3· 

(69) Io. I 29. 

(7o) Gen. III 4· 

(7r) Io. XXI r7 et Le. XXII 32. 
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terensis (72) et aliorum, quorum cathalogum texere nimis longum 
foret. Non contradixit Ecclesiae universalis Pastor, favent Scriptli-· 
rae, adstipulantur Patres, aequa est ratio: quid ergo vos, novita-· 
tis amatores, plus sapere studetis, quam oportet sapere? (73). Uti
ttam vos nescire licuisset! Utinam Epistolam vestram non legis
sem! Non enim me, Ordinis illius alumnum, qui Veritatis Ordo· 
in Ecclesia nuncupatur (74) (prae:fiscine hoc dixerim. Nemo me ac-
cusabit merito meo, neque Ordine meo alter est, cui rectius aequiu
sve veritatem credi putetur), non me, inquam, inique lacessitum,. 
silentii froenum sol vere coegissetis,. et zelum illum~ cui dictum est, 
« ut respondeat stulto juxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse
videatur » ( 7 5) .. 

Hae considerationes exercitationesque meae, quas oculis tuis 
subjicio corrigendas, Amice et Praeceptor mi, doctissime Alferi, 
jamdiu erant in mente praeconceptae; idcirco sine mora literis hisce 
exaratae ad te properant directae, at non tibi -·- « nam etsi non 
sus Mineivam, ut ajunt, tamen inepte quisque Minervam do
cet » (76) - sed in aliorum, si Superis placet, profectum minus: · 
eruditorum. Multis enim abhinc mensibus in patria mea infelicis
sima hanc etiam novitatem inter alias calamitates, quibus cotidie 
in praeceps labitur, fiere potius et detestari, quam mirari mihi 
contigerat; paulo ante quam Romam me contulissem, cum ani-
marum inexplicabili pernicie, quibus libido maledicendì labore tot 
confessariorum repressa, modo excusso jugo, velut equus, carcere 
reserato, apertissimo campo potita est; cotidie nenipe ibi ean-
dem palinodiam (77) sacrum suggestum conscendens 

"Dp'YJ ~crm:pL'YJ xpw;'YJ (78) noÀucpCùvoç xopWV'YJ (7q) 

ut ad rem proprie Aratus (So) cecinisse videtur. 

(72) Episcopi de Larino, Bisceglie, Trani, Bari, Matera. 

(73) Rom. XII 3· 
(74) Ordo Praedicatornm; Patfes Dominicani. 

(75) Prov. XXVI 4-5. 
(76) CrcERO, Acad. post. I 4 in fine. 

(77) Palinodia: « Cantio quaedam, quae saepe repetitur ». FORCELLINI, o.c. III 547· 

(78) Kpwi;11 (xpwt(l) pro xpw~« ratione « itacismi ». In lingua neograeca vocales 11 et ar. 
ut i sonant. 

(79) Tempore vespertino crocit (crocitat) cornix, quae multarum est vocum (garrula,. 
loquax. - STEPHANUS VII 1450). 

(So) Vide J. MARTIN, Arati Phaenomena (= BibLioteca di Studi suPeriori XXV), Fi
renze 1956, 133 vers. moz; iectio versiculi ibi data aliquantum differt. Auctor abbrevians.. 
textum, sensum quodammodo adaptavit, vocabula ex originali retinen.s. 
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Deus Optimus Maximus et Jesus Christus, qui promisit quod 
<< Portae inferi» adversus Ecclesiam suam «non praevalebunt » (8r}, 
ipse rebus afflictis opem et patrocinium impendat, excitetque Pa
stores Ecclesiasticos, ut a lupis ovina veste contectis christianum 
gregem protegant et.defendant .. Vale et vive diu. 

Datum Romae pridie Idus Decembres, Anno Aerae vulgaris 
MDCCXLVI (82). 

VI 

Responsum S. Alfonsi 
ad Chrysaei epistulam impugnantem, 1748 

Editum est in Medulla theologiae moralis Hermanni BUSEMBAUM SI cum Adnotatio
nibus per ALPHONSUM DE LIGORIO adjunctis, Neapoli 1748, col. I029·I032. 

Expiatio pro A uthore. 

[col. ro29 J E X P I A T I O. 'j A nonnullis in me disseminatis ca
lumniis / ab Epistolam super M aledictionem / in Defunctos edi
tam. 

Postquam in brevi quadam dissertatione typis data, non solum 
rationibus sed etiam authoritatibus signi:ficaverim, malediètiones 
in defunctos veras blasphemias minime dici posse, proindeque cul
pa lethali vacare; quaedam ad meas pervenit manus Epistola cri
tica, Romae [ ut ibi asseritur J in lucem, tacitis praelo et autho
ris nomine; non multo ab hinc tempore edita (r). Hucusque quis 
sitj qui tantis me suis offìciis cumulare dignatus est, ignoro. Testor 
autem me non contradictionis spiritu cuiquam adversandi, nec ut 
magister novitatum viderer, inductum fuisse; sed tantum anima
rum salus ad ea scribenda stimulo fuit. Nihilominus Author Epi
stolae gratis in me invehitur. 

Hic autem contendendi mihi mens non est; quaeso dumtaxat, 
ut quicunque istius Epistolam legerit, ne se pigeat meam quoque 
observare multo illa breviorem et rationibus confertam, non ut 
suam inutilibus conviciis scatentem, quae livore potius quam ra
tionibus Authorem locutum fuisse indicat. Vel saltem legat quae 
breviter adnotavi in Tract. de Blasphemia col. 141, li t. [B], vers. 
Quaeritur etiam. Ubi inter alia inveniet falsum esse, ut ipse assen-

(Sr) Mt. XVI r8. 

(82) Die 12 decembris 1746. 

(r) In fine dissertationis Chrysaei (Doc. V) non dicitur quod epistula Romae est 
impressa et edita, sed quod Romae est scripta. 
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tatur, me adhaesisse opinioni affirmanti anima bus defunctorum ma
ledicere non esse mortale. Expresse enim ibi et absolute asserui 
hoc esse mortale; vide d. col. J4I, lit. B, sub initio. 

Author Epistolae me objurgat, pro mea sententia non citasse 
D. Augustinum, non D~ Thomam, non Scotum, non alium autho
rem insignis authoritatis; sed quosdam libellos, qui ne flocci qui
dem :fieri merentur, ut loquitur, et quosdam homunciones sextae 
classis, m~c non quamdam Congregationem, forte, ait, de homini
bus vagabundis conflatam. 

In mea Epistola scripsi, quod quantamcunque diligentiam li
cet adhibuerim, nullum tamen classicum doctorem, qui de hac re 
tractaret, invenire potui. Utinam reperissem D. Augustinum, aut 
D. Thomam, aut alium insignem theologum hac super re me do
centem ! Duo, scripsi, opuscula tantum observavi, nuper in lucem 
edita, quorum alterum vulgo dicitur: Istruzione aJ confessori di 
terre e villaggi, quod approbante doctissimo Episcopo Torni (2), 
per omnes fere regiones a confessariis quaesitum circumfertur. Al
terum, cui titulus est: Opera contro lJabuso della bestemmia, quod 
D. Castrensis Scaja, vir eximia scientia e publicus theologiae 
professor, et nunc Episcopus Oriensis revidit (3). In utroque tan
quam certum et absolute assertum inveni, maledictiones in mor
tuos culpa gravi carere. 

Illam autem quandam Congregationem, ut eam contemptim 
meus Adversarius appellai, forte aliquis credet, quod sit aliqua 
Congregatio Sacerdotum ruralium, aut huic generi similis. Sed 
sciendum. in hac sententia concordes fuisse non unam, aut quan
dam Congregationem, sed principales Congregationes Civitatis 
Neapolis; nempe venerabilem Congregationem RR. PP. Piorum 
Operariorum, cuius nomine scripsit ad me R. P. D. Ludovicus 
Sabbatino, omnes illius Congregationis PP. ejusdem fuisse et esse 
sententiae; Congregationem Sacer-[ col. ro3o Jdotum Apostolicarum 
Missionum in Archiepiscopatu Neapolis erectam; Congregationem 
Missionum S. Mariae Puritatis in S. Georgio fundatam. Hoc idem 
mihi nuperrime respondit Congregatio Sacerdotum erecta in do
mo Societatis Jesu Patris Pavonis. Idem mihi scripsit R. Dom. 
Porcara, Sacerdos venerab. Congregationis Missionum. Has ego 
·consului Congregationes, in quibus adest flos Cleri Neapolitani, 
qui oh doctrinam et probitatem cuncto in Orbe catholico miri:fìce 

(2) Exc.mus Iulius Nicolaus ToRNI (vel TORNO}; notitiae biogr. in Spie. hist. rr (r963) 
474 n. 34· 

(3) Exc.mus Castrensis SCAJA (r698-I755}, Ordinarius de Oria a die 28 XI 1746. - Cfr 
Hierarchia catholica VI 427. 
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celebratur. Hae sunt Congregationes, quas ipse contumeliae nomi
ne vocat quandam, Congregationem. Si ego igitur innixus tot tan
torumque virorum authoritati, qui certam et communem esse meam 
opinionem mihi affirmarunt, erraverim, et meritus sim praeelectas 
laudes, quibus me Author Epistolae decorat, nimirum indocti, stul
ti, temerarii, &c., cui recte judicandi facultas est, remitto (4). 

Quod omittere tamen nequeo, est ut me sociosque meos pur
gem ex iniquis calumniis, quibus ab Adversario immerite infìci
mur. Quamvis enim manifeste atque palam ipse nos non exprimat, 
attamen sagittam jaciens et manum abscondens ita loquitur, ut 
quisque animadvertat ad nos suum sermonem dirigere, dum dicit : 
«Ab hisce personis non solum populos imbui maledictiones in de
functos crimine vacare, sed identidem orationem mentalem omni
bus necessariam esse necessitate medii ad salutem; similiter Ro
sarium, aliosque vocales orationes etiam dominicalem abiiciendas 
esse, ut mente tantummodo oretur. Item in sacris imaginibus non 
extare, nisi materiam fucatosque colores n. 

Hisce verbis vir ili e injuste me et meos haeresis, vel saltem 
haeresis suspecta nota calumniatur. Et haec proferens, non tantum 
nos, sed et consequenter nostros etiam Episcopos culpat, nimirum 
Salerni, Comsae, Nuceriae et Bovini, qui suis Bullis, canonica me
dia approbatione, in suis ipsorum dioecesibus nostras erigi domos 
curarunt (5). Verum est, quod Sedis Apostolicae hucusque asse
cuti non sumus approbationem, ut Adversarius improperat; adhuc 
enim expediens non duximus ad eam obtinendam, cum adhuc exi
{gua erat nostra Societas, Pontifìcem precari. Sed nunc, cum Divi
na Misericordia aucta si t et in dies augeatur, ac undequaque cer
namus Dei benedictionibus ipsam abundare, approbantibus Eccle
siae Pastoribus et omnibus, qui Dei gloriam diligunt, speramus 
brevi nostri voti nos fore compotes, nostras preces exponentes pro 

(4) Uti patet, panca tantum in hac Expiatione S. Alfonsus habet de maledictionis mor-· 
tuorum materia; nova argumenta sententiam suam roborantia non affert nec sententiam 
adversarii refutat; remittit tantum ad dissertationem suam an. 1746 et ad doctrinam in Theo
logia morali expositam. Longe maior pars Expiatio.nis dicata est ad alias criminationes ipsi 
et Congregationi suae collatas repellendas. Hoc suum propositum Alfonsus iam ante confec
tionem scripti aliis patefecerat, uti desumimus ex epistula Nuntii Gualteri ad Card. Se
cretarium Status diei 13 VIII 1748 : « Mi è venuto poi la notizia che questi [D. Alfonso 
Liguoro ], senza rispondere all'articolo della bestemmia che contiene la replica a lui fatta. 
nello scritto del Religioso Domenicano, pensi ora solamente di dar fuori una semplice di-· 
chiarazione di altre còse oppostegli, che si rilevano in detto scritto latino ». Cfr TELLERIA,. 
S. Alfonso I 407-

(S) Domus in Ciorani (fundata an .. 1736) in archidioec. de Salerno; domus in Pagani 
(fund. an. 1742) in dioec. de Nocera de' Pagani; domus in Deliceto (fund. an. 1745) in 
dioec. de Boviuo; domus in Materdomini apud Caposele (fund. an. 1746) in archidioec. de 
Conza. 



Instituti approbatione apud Summum praesentem Ponti:fìcem ( 6), 
-cui Missiones et operarii Vineae Domini valde sunt cordi, · sicut 
ex quadam sua Encyclica Epistola (7) cognovimus, qua' Missiones 
per totum regnum nostrum propagare curavit per Eminentissimum 
Cardinalem Spinelli (8), qui, eximio zelo pro animarum salute un
dique flagrans, nostra opera quoque uti voluit, deligendo nostram 
Congregationem in Missionum ministerio in plura huius regni loca 
et provincias ( 9) . 

Ceterum, qua conscientia nos nostrosque Praesules infamare 
sic potuit noster Adversarius, ipse videat. Hoc tantum mea nunc 
refert, ut a calumniis, quibus innoxie exprobramur, me sociosque 
meos vindicem, cum fama muneri nostro, quo fungimur, Divinum 
nempe praedicandi Verbum, ad animarum profectum omnino sit 
necessaria; scribit enim S. Bernardus: « Deo debemus honorem, 
proximo famam ». Sic etiam nos docet ·S. Thom. 2-2, q. 72, a. 3, 
in corpore, qui proponens quaesitum, utrum debeat aliquis con
tumelias sustinere ? , respondet a:ffirmative; sed ibidem si c ai t : 
H Quandoque ta- [col. I03I Jmen oportet, ut contumeliam illam re
pellamus, maxime propter duo. Primo quidem propter bonum ejus, 
qui contumeliam intulit, ut videlicet ejus audacia reprimatur et 
de cetero talia non attentet. .. Alio modo propter bonum, quorum 
profectus impeditur propter contumelias no bis illatas n. Accedi t 
S. Gregorius, Hom. 9 super Ezech. (ro), docens: «Hi, quorum vi
ta in exemplo imitationis est posita, debent, si possunt, detrahen
tium sibi verbum compescere, ne eorum praedicationem non au-. 
·dian t, qui a udire poterant ». Item Cornelius a La p. in 2 · ad C o
.yinth., cap. VIII, num. 21, sic urget: «Qui famam negligit in pro
ximi salutem, crudelis est>> (rr). Idipsum sanctorum exemplo com-

(6) An. 1748 S. Alfonsns libellum supplicem pro approbatione Summo Pontifici misit · 
·(Lettere di S. ALFONSO I 149-151). Die 25 II 1749 Institutum approbatum est Litteris Apo
·stolicis «Ad pastoralis dignitatis fastigium » (Codex Regularum et Constitutionum CSSR, 
Romae 1896, 3-4 et 24-25). - Iter negotii circa approbationem pontificiam Congregationis de
·scribitur a M.· DE MllULEMEESTER, Origines de la Cong?"éga.tion du T.S. Rédempteur II, Lou
·vain 1957, 187-221. 

(7) Encyclica « Gravissimum », quam die 8 IX 1745 Benedictus PP. XIV dedit Regni 
Neapolitani episcopis. BENElDICTI XIV Opera omnia XV. Bullarium I, Prato 1845, 567-570. 

(8) Em.mus Iosephus SPINELLI, Ordinarius de Napoli a die 15 · XII 1734; notitiae 
biogr. in Spie. hist. 9 (1g61) 277 n. 3 et 13 (1965) 17 n. r. 

(9) Vide epistulam diei 20 XI 1745 Iosephi Romano, secretarii Card. Spinelli, ad S. Al
fonsum, transscriptam apud DE MEULEMEESTilR, o.c .. 26o-26r. Orig. cons. in AG I D 35, 6. -
Quoad labores apostolicos a Congregatione ann. 1745-1746 peractos vide supra notam 12 

:ad Introductionem. 

(1o) GREGORIUS PP. I, Homiliae in Ezechielem, lib. I, hom. 9, n. r8. PL LXXVI 877 D .. 
(n) CoRNELIUS A LAPIDE SI, Commentaria in omnes Divi Pauli epistulas, Antwerpen 

r665, 381 A. Rectius hic comma post vocabulum « negligit » ·ponitur : " Qui famam negligit, 
in proximi salutem crudelis est ». · 



39 

-probatum reperio: S. Ignatius de Loyola, cum aliqui Religiosi 
{)rdinis N.N. Salmanticae detractionibus suae nascenti Religioni 
.:adversarentur, apud Sedem Apostolicam formali supplicatione. in
stitit, ut accusatio in judicio pro veritate discuterehir et accusato
res pro merito punirentur. 

Hinc, .ut ad rem redeam, dico me meosque socios omnes pro
:fìteri millies vitam tradere pro quolibet dogmate, quod credendum 
S. Romana Ecclesia proponit. Et quoad orationem mentalem, quod 
sit necessaria necessitate medii ad salutem, nec mihi, nec ulli ex 
nostris hoc ne in mentem quidem unquam venit (12). Duo tantum 
nòs aftìrmavimus: 

I. Quod oratio petitionis necessaria quidem sit necessitate me
.dii. Et hoc non ex no bis diximus; etenim hoc idem antea docuerunt 
gravissimi theologi, ut Suar., Laym., Azor. et alii, ut in eodem 
libro in I. Praecepto Decalogi adnotavi cql. 88, lit. [A] (13). Et 
·hanc sententiam tuentur Salm., De Prim. Praec. Decal. cap. X 
nu. XI, ex S. Thom. in 4, dist. 15, q. 14, a. I; ex eo quia omnia 
fere auxilia necessaria ad salutem media oratione conferuntur. 

II. De oratione autem mentali loquendo, praedicavimus quidem 
hanc adhuc necessariam esse, sed expresse asseruimus tantum de 
necessitate morali, quia sine veritatum aeternarum meditatione est 
moraliter impossibile sive diftìcillimum, hominem diu in gratia 
Dei perseverare. Et hoc omnes spirituum directores dicunt et scri
bunt, praesertim S. Theresia, P. Rodriguez, P. Crasset, &c., cum 
pluribus theologis: Suar., Bellarm. &c. Quapropter Ordinum fun
datores omnes in Religionibus suis quotidianam meditationem uti 
·regulam impraeteribilem praecipue statuerunt. 

Quoad aliud punctum quod no bis obiicitur, nos praedicasse, 
orationes vocales, Rosarium B. M. Virginis et et!am orationem 
dominicalem abjicienda esse; quomodo unquam hoc ab ullo nostrum 
asseri potuit? Cum quocunque locorum cum Missionibus nos per
venimus, non solum SS. ~osarium nostrae Reginae, quam sihgu
lari obsequio et amore veneramur, quotidie publice recitamus, sed 

(12) Doctrina S.i Alfonsi circa orationem breviter describitur. a H. MANDERS, De Uefde 
in de spiritualiteit van S. Aljonsus, Brussel-Amsterdam 1947, 188-192, ubi ad alia studia 
remittitur. Cfr etiam E. MORAN, S. Alfonso, Doctor de la oraci6n: El Perpetuo Socorro 40 
(1939) 129-133, 297-301. - Saepius in operibus suis S. Alfonsus circa orationis naturam, ne
·Cessitatem, methodum, praestantiam loquitur; maxime in libro Del gran mezzo della pre
ghiera (1• ed.: Napoli 1759; ed. critica, curata a P.e Cacciatore: Roma 1962) et in libro 
Praxis conjessarii (1• ed. italica: Napoli 1755; ed. critica, curata.a P.e Blanc: Romae 1912). 

(13) In eodem libro, i.e. in 1• ed. Theologiae moralis; recte: col. 98 (A). Editio critica 
.curata a L. Gaudé, vol. I, Romae 1905, 369. 



etiam populis id enixe suademus? Juxta nostrae minimae Congre
gationis morem, in omnibus quoque Missionibus concionem de Bea
ta Virgine Maria semper habere solemus (14), Praeterea usque 
adhuc quamplurimis in locis singulis annis in praecipuis Deiparae 
festivitatibus ejus novenas concionando celebravimus; et tunc sem
per infiammare curavimus omnes in hujusmodi Rosarii devotio-
nem, quam in cunctis Ecclesiae coetibus universalem esse et admo
dum ipsi Virgini et Deo acceptam ubique praedicavimus. Insuper 
precibus institimus apud Reverendissimum P. Generalem hodier-
num ( rs) dignissimae et per totum Orbem clarissimae Religionis; 
PP. Praedicatorum, et ipse benigne no bis indulgens facultatem be
nedicendi Rosaria est im- [col. ro3 2 J pertitus, ubicunque monaste-
ria sui Ordinis non extarent (r6). Addo, quod ego voto me adstrinxi. 
quotidie recitandi Rosarium (r7). 

Illud, quod diximus, est, orationes vocales sine meditatione 
aeternarum veritatum, sicut mulieres et rudes ut plurimum solent, 
qui omnem spiritus profectum in vocalibus orationibus sine mentis
attentione et sine cordis affectu prolatis reponunt, parum prodesse,. 
quin meditationi opera detur. Et propterea videmus non paucos, 
qui tantum orationes vocales sine meditatione usitant, a peccati& 
gravibus non esse immunes; contra vero, qui meditationi vacant, 
diffìcillime in mortale incidere, aut in eo perseverare, juxta illud 
Eccles. 7, 40: «Memorare novissima tua, et in aeternum non pec
cabis » ( r8). 

Denique circa sacrarum imaginum cultum, nos quidem non 
latet, quanto studio ab Ecclesia hoc dogma commendatum et de
fensum fuerit, tot Conciliis approbatum, tot martyrum sanguine 

(14) Circa morem semper in Missionibus concionem de B. Maria Virg. inserendi cfr 
G. VISSER, Il contributo delle nostre Missioni alla formazione d'una soda devozione Marianw. 
ne~ popo~o : Pietas Alfonsiana erga Matrem gloriosam Mariam, Leuven 1951, 152-163. - In 
multis studiis, quae de missione et praedicatione apud S. ·Alfonsum peracta sunt, etiam 
locus et momentum concionis marianae determinatur. Vide Bibliographiam in SPie. hist. 
8 (196o) 510-515; addatur librum P.is van Wely, Spie. hist. 12 (1964) 429. 

(15) Rev.mus Antoninus Brémond; die I VI 1748 electus est Magister generalis OP. -
Predecessor eius Rev.mus Thomas Ripoli supremum diem obiit 22 IX 1747; post hunc
Ordinem rexit Rev.mus Vincentius Ferretti tamquam Vicarius generalis. 

(16) Acta huius privilegii concessionis in archivo nostro generali non invenimus; pa-
riter infructuosae remanserunt investigationes in Arch. gen. OP, ubi inspeximus Registrum 
epistularum missarum Rev.mi Magistri generalis Antonini Brémond (IV 220 fol. 89 ss.). 
Notandum tamen in hoc Registro non omnes epistulas a Rev.mo Brémond primis mensibus; 
missas esse notatas; nulla epistula mense iunii scripta enumeratur. 

(17) Tempore episcopatus S. Alfonsus quotidie hora vespertina cum universa sua fa
milia recitare solebat Rosarium, uti secretarius Verzella nobis tradidit. Spie. hist. 9 (1961}• 
378 n. 2, 394 n. 74, 434 n. 275· 

(18) Potius Eccli. VII 40. 
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con:firmatum, et id nos quoque sanguine ad pro:fitendum parati su
mus. Omnibus apertum est, quod ubique cultum sacrarum ima-
ginum ipsi propagavimus. Et hoc testatur mos nostrae Congrega
tionis concionandi semper, statua B. Mariae juxta pergamum ap-· 
posita (r9); proinde semper quoque populos hortamur, ut aliquam, 
pro ut :fieri potest, speciosam Virginis imaginem ecclesiis et do-· 
mibus habeant. Id, quod solum praedicavimus, est, quod, si oratio-· 
nes coram imaginibus sacris nobis utiles sunt, longe utilius (ut do
cent Discipulus (:w) et B. Henricus Suso) est orare coram Sanctis
simo Altaris Sacramento (2r); nam ibi non modo Jesus Christus 
repraesentatur, sed vere et realiter ipse Salvator existit. Si autem 
hae sin t propositiones erroneae et execrabiles, nescio quis dicere· 
possit. 

Cum hujusmodi Epistolam legere coepissem, consilii eram oh-· 
mutescere. Sed ut novi me culpatum dictis adversus :fidem male· 
olentibus, non potui haec pauca non scribere in veritatis et mini
mae meae Congregationis defensionem, cum id officere potuisset 
animarum saluti et instituto nostrarum Missionum, quibus assidue· . . 
crrcum1mus. 

Quandoquidem quindecim sunt ab hinc anni, ex quo nostra 
Congregatio ortum habuit (22), et jam sex provinciarurn huius Re
gni innumera loca peragravimus (23); non quidem temere, ut ipse 
mordet, sed ab ordinariis locorum vel missi vel acciti. Et angor 
animo, quod mihi facultas non est obsequendi desiderio tot Epi
scoporum, qui nostr1l;S domos in suis dioecesibus erigi optarent, 
praecipue Episcoporum Brundusiensis, Aquilensis, Cassanensis, 
Cajacensis, &c. (24). Sed quoniam in praesenti non multi sumus, 
ipsis gratias agentes respondimus, pro nunc dividi nobis non con-· 
venire in alias domos, praeter quatuor praefatas, in quibus degi
mus. Omitto hic numerare percrebras postulationes nostrarum Mis-

(r9) Constitutiones capitulares an. 1764, secundum usum a prinCipio in Congregatione 
introductum, praescribunt : « Il predicatore terrà sempre esposta in tutto il corso. della mis-· 
sione accanto alla cattedra qualche statua o immagine della Madonna, con lumi accesi in
nanzi a quella ». Codex Regularum et Constitutionum CSSR, Romae r896, Sr n. 129. - Item 
in exercitiis ad sacerdotes. Ibid. 59 n. 76. 

(20) Ioannes Herolt OP (t r468). Vide N. PAUI,US in Zeitschr. f. kath. Theol. 26 (1902)• 
417-447 cum additamentis a G. WEBER, ibid. 27 {1903) 362-366 et a N. PAU!,US, 366-368. 

(2r) Vide ea quae S. Alfonsus de argumento habet in Introductione opusculi Visita·. 
al SS. Sacramento; ed. critica in vol. IV collectionis OPere ascetiche, Roma [1939], 295. 

(22) Congregatio fundata est die 9 XI 1732. 

(23) Conservantur in archivo nostro generali quaedam tabulae laborum apostolicorum,.. 
qui ann. I733·I74D, I738-r739, I74I·I747 a Congregationis sociis peracti sunt. Hae tres tabulae· 
sunt editae (ultima tantum ex parte: ann. I74I-42), uti notavimus in SPie. hist. 8 (r96o) 342 .. 

(24) Brindisi, L'Aquila, Cassano, Caiazzo. 
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sionum, de quibus a tot Episcopis quotidie .ita perquirimur, ut si 
duplo plures essemus, neque eorum optatis satisfieri posset (25). 

· Hoc non ad jactantiam dictum sit, sed ad maiorem Deigloriam 
et debitum decorem nostrae adolescentulae Congregationis, ne ipsa 
vili habeatur in locis, quo cum Missionibus advenimus, ut videtur 
Epistolae Author assequi voluisse. Sed ipsum sperare mihi libet 
-ex hac mea iusta expiatione non magis gravatum iri; tanto potius, 
quod ipse asserit non auribus propriis audivisse, quae scribit, sed 
tantum si bi narrata esse fatetur. 

APPENDIX 

Series scriptorum pugnacium, ann. 1757-1772 

1757. - Dissertazione teologica morale sopra l'abuso di maledir' i morti. Com
posta da un Sacerdote della Missione sotto il titolo di S. Vincenzo 
Ferreri. Per uso de' Catechisti; In Napoli, per Benedetto Gessari, 
MDCCLVII; r6o (r6 x 9 cm), 133-[9] pp. 

Approbationes, in fine libri transscriptae, datae sunt pro censura eccle
·siastica a P.e Alberto Capobianco OP die 6 VIII et a canonico Iosepho Spa
rano die 8 VIII, et pro censura civili a P.e Thoma Cherubino Pellegrino 
OP die 4 VIII et a Regali Camera Sanctae Clarae die 17 VIII 1757. 

Auctor, cuius nomen in ipso libro non invenitur, apud G. M[ELZI], Di~ 
zionario di opere anonime e pseudonime d.i scrittori italiani ... I, Milano r848, 
320 dicitur <<il P. teologo Gesualdo DANDOLFO (r). - Etiam in Giornale de' 
Letterati, Roma 1758, 363 et ab Ant. ZACCARIA SI, Annali letterari d'Italia 
III, Modena 1764, Parte I, pp. 356-357, P. Dandolfo ut auctor libri indica
·tur et insuper notatur eum esse sodalem. Ordinis Praedicatorum et lectorem 
teologiae moralis in conventu S.i Thomae Aquinatis, Neapoli (2). 

Alfonsus eiusque Congregatio in opusculo non nominantur, sed in in
troductionè auctor declarat se opponere (( ad una quasi nuova opinione che 
oggidì con tutto calore s'insegna da certi sacerdoti, i quali, e per la dottrina 
e per la bontà della vita, possono chiamarsi con verità Lumiere splendidis
sime dell'Ordine ecclesiastico. Questi imperocché mossi da zelo di carità e 
persuadendosi di far cosa onorevole a Dio e pro:fìttevole alla salute dell'ani
me, insegnano dietro la scorta di una nuova Morale, pochi anni sono data 
~ne stampe qui in Napoli, che maledire i soli cadaveri de' morti, senza r~la-

(25) Cfr epistulas praelatorum fundationes et labores apostolicos postulantiurn cons. 
in AG I D 35· 

(x) In aliis bibliographiis P.em Dandolfo non invenimus. Non comparet ex.gr. apud 
·C. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati ne~ Regno di Napoli, Napoli 1844; 
L. FERRARI, Onomasticon. Repertor_io biobibliografico degli scrittori italiani dal rsor a~ r8so, 
:Milano 1947. · 

(2) Has notitias mihi libenter subministravit P. Raim. Telleria. 
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:zione all'anime purganti, non sia ex genere suo colpa grave, ma semplice 
peccato veniale; ed a rendere nota ad ogn'uno una tale loro opinione, pub
blicamente negli esercizj delle Sante Missioni da &opra i medesimi pulpiti la 
-divulgano e si sforzano con mille ragioni di persuaderla » (p. 3). · 

In cap. III (pp. 68-133), quo sententia contraria refutatur, praesertim 
S.i Alfonsi opinio oppugnatur : « E poiché quasi tutti o almeno i più ri
nomati argomenti, onde le maledizioni de' morti vengono scusate di grave 
·colpa, si trovano epilogati in quei recenti Commentarj sopra il Busembaum, 
de' quali facemmo sopra noi menzione (3), perciò cercheremo. fedelmente qui 
riferirli e metterli sotto gli occhi de' pii leggitori in confronto delle nostre 
risposte, donde meglio si veda qual sia la loro sussistenza >> (pp. 68-69). 

Tonus dictionis est semper dignus et expressiones aculeatae ac morda
<:es non adhibentur. Hoc respectu opusculum toto caelo differt a Chrysaei 
-epistula (Doc. V), cum qua quoad argumenta piane congruit. P. Dandolfo 
·conatur adversarii argumenta refellere, sed non pungi t· personam adversarii, 
-qui dicitur « il dotto Autore de' citati Commentarj >> (p. 69) (4). 

I.757· - Istruzione e pratica per un confessore. Data in luce dal R.P. D. AL
FONSO DE' LrGUORI, Rettor Maggiore della Congregazione del SS. Re
dentore ... ; In Napoli, presso Alessio Pellecchia, MDCCLVII; 8° 
(19 x rr.s cm), 3 vol. ([XXIV]-48o-VIII, [XVI]~486, [VIII]-318 pp.). 
- In fine primi tomi adiunctus est sub propria paginarum numera
tione uncis rotundis inclusa (I-VIII) brevis dissertatio inscripta: Av
vertenza o sia aggiunta ci1·ca la maledizione de' mort'i. 

Approbationes, initio operis transcriptae, datae sunt pro censura eccle
siastica a parocho Ioanne Bapt. Coppola die 22 XI, et pro censura civili a 
P.e Thoma Cherubino Pellegrino OP die 25 VIII et a Regali Camera Sanctae 
Clarae die 9 XII 1757. 

In corpore operis, in tractatu Della Bestemmia (vol. I p. IIo-n6), S. Al
fonsus breviter exponit sententiam suam de maledictione mortuorum (pp. III

n6, nn. 4-rr) et confutat argumenta allata ab auctore epistulae an. 1746 
{Doc. V). In dissertatione de eodem argumento vol. ·I adiuncta (Avverten
za ... ) impugnat opusculum P.is Dandolfo.: cc Mi è capitata ultimamente una 
1unga Dissertazione contro una Lettera, fatta da me anni sono, nella quale 
provai che la maledizione de' morti non è per sé vera bestemmia, né colpa 
grave >> (p. I; initium dissertationis). Et post confutationem argumentorum 
ad~ersarii et confirmationem propriae sententiae concludit: cc Il mio contra
dittore ha sc~itto con buon fine. Ed io ancora credo di avere scritto con buo
no fine, per liberare da peccato coloro che in ciò stessero con coscienza er
ronea: non certamente con passione, o per impegno; se avessi scritto per im-

(3) P. Dandolfo remittit (p. 69) ad 2am ed. Theologiae moralis, Neapoli 1753 editam. 
(4) In fine opusculi (p. 133) magna laus tribuitur Patribus CSSR: «Gli autori del

l'opposta opinione sono stati sempre da me stimati per uomini dotti, irreprensibili e zelanti 
del bene dell'anime, per le quali travagliano notte e giorno nell'apostolico impiego delle 
sante Missioni ». 
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pegno, mi stimerei dannato. Ma dico la verità, che quante maggiori oppo
sizioni ho vedute farmi su questo punto, tanto. più mi son confermato nel 
mio sentimento; vedendo che persone dotte, dopo tanto studio, non han po
tuto trovar ragione che persuada per la loro opinione » (p. VIII). 

In posterioribus .editionibus operis (ab an. 1759 sub titulo paulo muta-· 
to: Istruzione e Pratica per li confessori) et in editionibus versionis latinae· 
(ab an. 1759 sub titulo: Homo apostolicus) dissertatio qui inscribitur A'V'Ver
tenza ... non amplius invenitur, sed in locum eius successit alia de hoc argu-
mento animadversio, ut infra notabitur. 

1758. - Lettera apologetica contra la risposta fatta alla Dissertazione sopra. 
l'abuso di maledire i morti; In Napoli, presso Benedetto Gessari, 

MDCCLVIII; 16° (16 x 9 cm), 168 pp. 

Initio opusculi habetur epistula diei 29 IV 1758 auctoris ad amicum,_ 
qui ei S.i Alfonsl. tractatum (A'V'Vertenza ... ) transmisit. Ex hac epistula de
ducitur quod auctor opusculi est idem qui an. 1757 opusculum Dissertazio
ne ... edidit et quod tractatus A'V'Vertenza ... prÌus ut folium separatum vul
gatus fuit, antequam in fine tomi I operis Istruzione e Pr~tica vulgaretur. 
« Ricevei con molto mio gradimento nella vostra lettera il foglio volante 
pubblicato in risposta alla mia Dissertazione teologiw-morale sopra l'abusa 
di maledire i morti, ed indi poco in appresso m'incontrai a leggere lo stess<r 
foglio da voi trasmessomi inserito dall'Autore di quello nel fine del tomo I 
di un'opera sua morale, che ha per titulo: Istruzìone e pra.t·ica per un con-
fessore » (p. 3). In 12 paragraphis P. Dandolfo ad trutinam vocat argumen
ta S.i Alfonsi et in fine (pp. 155-r68) dat textum completum dissertationis 
alfonsianae A'V'Vertenza ... , sub alia tamen inscriptione: Bre'Ve 1·isposta circa 
la maledizione de' morti. 

[ 17 58]. - Lettera di risposta contra la Lettera apologetica scritta in difesa:. 
della Dissertazione sopra l'abuso di maledire i morti; [s.l., n. typ.,. 
a.]; 16° (15.5x8.5 cm), 21 pp. 

Non habetur proprium folium cum tituli inscriptione. Est epistula S.i Al
fonsi, in qua desideratur subscriptio, notitia diei scriptionis, et etiam nomerr 
personae (Rev.mo Padre, Sign. e Padrone CoLmo) ad quam data est. Post 
hanc epistulam sequitur epistula Rev.mi Abbatis Bartholomaei di Marco Ord. 
S. Basilii, ad S. Alfonsum missa ex M.ater Domini (Salerno) die 14 VI 1758. 
Abbas di Marco summe approbavit doctrinam expositam et consilium dedit 
imprimendi epistulam suo iudicio subiectam : « Io dunque non ho avuto né 
che togliere, né che aggiungere, né che mutare della sua dotta scrittura, e· 
prego il Signore che illumini la mente del suo Contradittore e di alcuni po
chi compagni, che fan pompa di trovar la colpa in ogni piccola azione. V. S. 
Reverendiss. intanto non si arretri di mandar alla luce la cennata Apolo
getica Risposta, che ne sarà applaudita come ne fu in tutte l'altre opere· 
sue » (pp. 20-21). 
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Unicum exemplar notum huius Lettera di risposta separatim impressae 
•conservatur in bibliotheca domus generaliciae CSSR, Romae (s). 

_I759· - Istruzione e pratica per li confessori. Opera del R.P. D. ALFONSO DE' 

LIGUORI, Rettor Maggiore della Congregazione del SS. Redentore ... 
Edizione seconda; In Venezia, nella Stamperia Remondini, MDCCLIX; 
go (25 x rg.s cm), 3 vol. (XVI-212, VIII-207, [IV]-136 pp.). - In 
tomo I post tractatum Della Bestemmia (pp. 47-49) adiuncta est Let
tera di risposta... (pp. so-sg). 

Textus idem est ac in editione separata anni 1758, tantum addita est 
brevis introductio, qua condicio certaminis litterariae elucidatur (pp. 49-50). 

Die ro VIII I75g S. Alfonsus ad editorem Remondini misit exemplar 
-dissertationis Lettera di risposta) ut eam insereret operi Istruzione e Prati!Ca: 
{< Quel foglio poi per «la maledizione de' mortin, ultimamente fatto, già 
:notò il luogo dove si ha da mettere, lasciando di mettere quello che sta posto 
:alla Pratica in fine del I tomo. - Questo foglio è breve, [ma] mi costa 
I= costò"] una gran fatiga » (6). 

Etiam in editionibus posterioribus operis inserta est haec Lettera di ri
sposta. 

:1759. - Lettera ipercritica in disamina della risposta, data fuori contra la 
Lettera apologetica, scritta in difesa della Dissertazione sopra l'abuso 
di maledire i morti; In Napoli, presso Benedetto Gessari MDCCLIX; 
r6o (rs.s x 9 cm), [VI]-319-[3] pp. 

Initio libri (pp. 1-21) transscribitur Lettera di risposta... S.i Alfonsi 
-et quidem eodem modo; etiam dispositio typographica quoad paginas, versus 
.etc. omnino eadem est. Sub libri finem (pp. 30g-319) transscribuntur quae
dam epistulae quibus variae personae auctori assensum doctrinae propositae 

· manifestant. 

:r759. - Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confes
siones, sive Praxis et instructio ad usum confessariorum. Edita a Rev. 
P. D. ALPHONSO DE LrGORIO, Rectore Majori Congregationis SS. 
Redemptoris ... ; Venetiis, ex Typographia Remondiana, MDCCLIX; 
go (26.5 x 19 cm), 3 vol. (XVI-207, VIII-2oo, IV-136 pp.). -In tomo I 
post tractatum De BlasPhemia (pp. 4g-5o) adiuncta est Lettera di 
risposta sub inscriptione latina : Epistola responsiva adversus EPisto
lam aPologeticam scriptam in propugnationem Dissertationis) quae su. 
per abusu mortuis maledicendi prodizit (pp. S0-59). 

Textus idem est ac in opere Istruzione e Pratica eiusdem anni 1759, sed 
·introductio et epistula S.i Alfonsi in linguam latinam versae sunt, epistula 
Abbatis di Marco datur in lingua originali italica. 

(5) Opera S.i Alfonsi X 9, 8°. 
(6) Lettere di S. ALFON,SO III 78. 



Etiam epilogus latine versus est et additus est ultimus paragraphus, quo
patet hoc opus editum esse post librum Lettera. ipercritica. eiusdem anni 1759: 
« Nuper alia prodiit epistola Adversarii, cui respondere opus esse minime 
censemus; sufficiunt quae jam respondimus. Si autem forse putat Adversa
rius, in controversiis eos remanere victores, qui ultimo loco scribunt, hujus
modi victoriam valde libenter ei concedimus » (p. 59). 

In posterioribus editionibus operis H amo apostolicus habetur Epistola 
responsiva. Invenitur etiam in editionibus Theologiae mora.lis a 4a (r76o) et 
deinceps in vol. I post tractatum De Blasphemia, qui est cap. I tractatus De 
secundo Pra.ecepto (7). 

NB. Apud DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 63-64 describitur editio 4a Theo-
logiae moralis et notatur quod exstant exemplaria quae habent frontispicium: 
R.P. Hermanni Busembaum SI Theologia moralis, n un c pluribus partibus
aucta a R.P. D. Alphonso de Ligorio ... ; Romae, Sumptibus Remondinianis, 
MDCCLX, dum inveniuntur alia exemplaria sub ti tulo: Theologia morali& 
R.P. D. Alphonsi de Ligorio ... juxta methodum Medullae R.P. Hermanni 
Busembaum SI. .. ; Bononiae, Sumptibus Reinondinianis, MDCCLX. 

Invenimus etiam exemplar 4ae editionis Theologiae moralis in cuius fron-
tispicio haec leguntur : Theologia moralis Illustrissimi ac Reverendissimi 
D. Alphonsi de Ligorio, Episcopi S. Agathae Gothorum et Rectoris Majoris. 
Congregationis SS. Redemptoris, juxta methodum Medullae R.P. Hermanni 
Busembaum Societatis Iesu, cujus ideo Li ber in hoc opere praemittitur .. 
Adjuncta in calce perutili instructione ad Praxim confessariorum. Editio 
quarta... Adcedit etiam Francisci Antonii Zachariae S.J. Dissertati o prole
gomena de casuisticae theologiae originibus, locis atque praestantia; necnon 
Joannis Dominici Mansi Congr. Matris Dei Epitome doctrinae moralis et 
canonicae ex operibus Benedicti XIV; Boroniae, Sumptibus Remondinianis, 
MDCCLXIII; f' (38 x 25 cm), 3 vol. ([VIII] -LX-284, XVI-28o, VIII-2o4-
XXXI:k pp.). 

Ut videtur post S.i Alfonsi promotionem ad dignitatem episcopalem no
vum frontispicium exemplaribus .operis in officina tipographica iacentibu& 
datum est. 

1766. - Istruzione e ·pratica per li confessori. Opera del R.P. D. ALFONSO DE'. 
LIGUORI, Rettor Maggiore della Congregazione del SS. Redentore ... 
Edizione terza; In Napoli, nella stamperia di Giuseppe di Domenico, 
r76o; so (rg x n cm), 3 vol. (XXX-534-[r], XX-515, XII-339 pp.). -
In tomo I in fine capituli Del secondo Precetto post tractatum Del 
Voto (pp. 146-I6o) insertum est Avvertimento contra librum Lettera 
ipercr.itica {pp. r6o-r62). 

Hoc Avvertimento etìam in posteriori bus editionibus operis eodem locCJ> 
invenitur. 

(7) Apud DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 95, notatur quod EPistula responsiva in 
ed. 4• Theologiae moralis adiuncta est in. Appendice III. Sed Appendix III (vol. III, 
pp. r68-r78) est tractatus Examen Ordinandorttm. 
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1762. - Lettera ipercritica in disamina della risposta ... [ ut in 18 ed. an. 1759]. 
Seconda edizione; In Napoli, presso Gaetano Roselli, MDCCLXII;: 
16° (15.5 x 9 cm), [VIII]-388-[4] pp. (8). . 

Post epistulas quibus variae personae auctori assensum doctrinae propo-· 
sitae manifestant (pp. 369-380), etiam in 18 editione transscriptas, P. Dan
dolfo cum ironica introductione reproducit dissertatiunculam Alfonsi Avver
vertimento (pp. 384-388). 

1772. Dissertazione teologica morale sopra l'abuso di maledire i morti... 
[ ut in 18 ed. an. 1757]. Seconda edizione; In Napoli, per Gaetano" 
Roselli, MDCCLXXII; 16° (15.5 x 9 cm), 128-[4] pp. 

1772. - Lettera apologetica contra la risposta ... [ut in 1a ed. an .. 1758]. Se-· 
conda edizione; in Napoli, per Gaetano Roselli, M.DCCLXXII; 16,. 

(15.5 x 9 cm), 192 pp. 

(8) In frontispicio operis annus editionis clare indicatur : MDCCLXII. DE MEULEMEESTER, .. 
Bibliographie I 95 in nota post annum 1762 ponit exclamationem (sic), probabiliter putans
erronee indicari 1762 pro 1772, quo anno opuscula Dissertazione teologica et Lettera apolo-· 
getica 2• editione vulgata sunt. Rationem convincentem huiusmodi erroris iu anni notatione' 
non invenimus. 



:SUMMARIUM 

0RESTE GREGORIO 

COMMENTARIO SETTECENTESCO 
DEL «REGOLAMENTO» REGIO 

Partem primam Commentarii practici de << Regolamento interiore >> in 
foliis Spicil. histo1·. (VIII, 3-39) edidi an. rg6o ad implexam illam vicissi
·tudinem saec. XVIII sane illustrandam. Nunc partem secundam eiusdem 
documenti inediti publici iuris facio brevibus notis ditatam. 

De sacris missionibus internis rigorose tractabat prior pars; in secunda 
agitur stricte de vita religiosa Congregationis SS. Redemptoris. Ante • oculos 
·habens lector sive regimen apostolicum sive illud disciplinare, maturis ar
gumentis indicare potest vitae tenorem quem sequuti sunt Redemptoristae 
neapolitani, volvente lamentabili praedicti temporis crisi (r780-1793). Uti ex 
·textu eruitur, ipsi generatim non adhaeserunt mitigationibus << Regolamen
·to » inductis sed potius in praxim quotidiànam fideliter traduxerunt, domi 
et extra, Regulam poi:ttificiam. Arbitrati sunt << Regolamento » sic dictum 
regium tamquam << modum vivendi »forum conscientiae non ligantem, opinor. 

Sub hoc speciali respectu praesentis manuscripti valor numquam satis 
laudatur. 

Etenim observantiam perantiquam non destruxit << Rego~amento », nec 
specifico apostolatui ruricolarum saluti praesertim dedito obfuit. His verbis 
·gravium damnorum congeriem, quae in exemplum transierunt, abscondere 
nolo nec minuere. Probabiliter funditus ac magis obiective ponderanda est 
-amara quaestio, omnibus testimoniis civilibus ac ecclesiasticis critice perpen
··sis. N egari nequit << Regolamento » toti Congregationi bonum attulisse per
magnum, forsai:t praeter intentionem gubernii borbonici regalistici. Revera 
ex hoc documento existentiam legalem tam diu concupitam acceperunt Mis
sionarii Redemptoristae. A rege Ferdinando IV officialiter recogniti e:ffor~ 
mare tandem valuerunt genuinam corporationem religiosam cunctis gauden
tem facultatibus, suppressionis saepe comminatae timore adempto. 

N el rg6o, fra le pagine di questa rivista, pubblicai la parte prima del 
·{< Commentario pratico al Regolamento interiore», relativo all'apostolato, che 
i Missionari Redentoristi esercitarono nel Regno di N a poli durante gli anni 
1780-1793 (r). Ora diamo a luce la parte seconda dello stesso documento, ri-

(r) Cfr O. GREGORIO, Commentario deUe nostre Missioni secondo il " Regolamento " 
oregio, in Spicil. histor. 8 (rg6o) 3 ss. 
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masto parimenti inedito, che riguarda la loro vita religiosa. I lettori aven
<lo sotto gli occhi il duplici'! brano potranno farsi un concetto adeguato circa 
la vita attiva e contemplativa praticata verso la fine del '700 dalla Congrega
zione del SS. Redentore, che proprio in quel tempo attraversò il periodo più 
burrascoso della sua storia bicentenaria (2). 

Il fascicolo originale della II parte (cm. 21}'6 x rs}'6) custodito a Paga
ni (3) si compone di 27 fogli (pp. 54), privi di numerazione: cinque pagine 
sono bianche. Il manoscritto, che non ha un titolo particolare, è in buono 
:stato di conservazione: i caratteri sono nitidi per quanto minuscoli. 

Intorno alla origine dello scritto non ripeto ciò che scrissi nel .rg6o co
·me preambolo della I parte : le informazioni fornite ivi sono valide anche 
per la II, per cui rimando ad esse i benevoli lettori. Rammento solamente 
·che non nacque per la iniziativa di un religioso zelante ma per ordine preci
·so dei padri capitolari adunati nel 1783 a Ciorani. 

Il contenuto si snoda limpido e persuasivo; non ha bisogno di ampie 
esplicazioni. Il commentario bene articolato sviluppa in sei capitoli il II ca
pitolo del « Regolamento » regio che uscì nel 1780. I capitoli sono suddivisi 
1n paragrafi : Il I ne ha cinque, oltre il preludio; il II tre; il III due; il IV 
pure due ;il V cinque e il VI tre con l'appendice della Tabella oraria ado
perata nel secolo XVIII. La materia dei 20 paragrafi è a volte distribuita in 
membretti preceduti da numeri arabici : il paragrafo I del capo V contiene 
12 squarci. 

Il commento non è strettamente letterale; non di rado pare sorpassare, 
ma non forzare, le· parole adibite nel « Regolamento ». L'autore evidente
mente ebbe presente il Dispaccio emanato a febbraio del r78r, che colmò le 
lacune segnalate da sant'Alfonso a Ferdinando IV (4). Nella stesura si ispi
rò idealmente alla Regola pontificia senza tuttavia citarla per non urtare le 
-suscettibilità sempre vive del regalismo. Attinse secondo le norme sugge
rite dai padri capitolari nella tradizione consacrata autorevolmente dalle co
stitta~ioni sancite dal capitolo generale celebrato nel r764 a Pagani, evitando 
.con destrezza ogni riferimento per non esporsi a possibili incriminazioni. Sul
la base del « Regolamento >> costruì il commento con fedeltà al primitivo 
spirito alfonsiano: può essere che in qualche tratto affiori un tenore più 
-austero. Assorbì poi gli elementi nuovi, ch'erano entrati nelle costumanze 
·domestiche con profitto comune (cfr cap. V, paragr. I, n. 12). 

N el commentario non si scoprono mitigazionì disciplinari in ordine alla 
preesistente osservanza; le alterazioni inserite abusivamente nel << Regola
mento » sono scavalcate o interpretate col rigore antico sia pure attraversò 
il ricorso a sottigliezze canoniche. Né ci si imbatte. in pose reazionarie; è 
-assente ogni spuntò polemico. Si constata che in realtà la Regola approvata 
nel 1749 da Benedetto XIV continuò a guidare i passi dei Redentoristi na-

(2) R. TELLERfA, S. Alfonso M. De Ligorio, II, Madrid 1951, 6os ss. 
(3) Arch. prov. na,pol., Costituzioni e Regole, rs, p. II Commentario pratico al Regola,

mento interiore. 
(4) S. ALFONSO, Lette1·e, II, 609 ss. 
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poletani nel ritmo giornaliero nonostante la intrusione governativa. Un esame 
parallelo dei testi indica e prova la continuità senza fratture o scappatoie 
compromettenti tanto nell'apostolato quanto nella vita religiosa. L'azione e· 
la preghiera non subirono soste né deviazioni pericolose. 

Il fondatore nella sua età veneranda, benché malato, era riuscito col 
prestigio della santità e con la perizia giuridica a salvare l'Istituto dal nau
fragio e a mantenervi il vigore missionario, che soprattutto gli stava a cuore· 
nella ricerca delle anime più abbandonate. 

Il testo è riprodotto come giace nel manoscritto : mi permetto, eventual-· 
mente, di ritoccare la punteggiatura errata; inoltre credo opportuno di omet
tere le lettere maiuscole usate negli aggettivi, che oggi non avrebbero senso. 
Aggiungo a piè di pagina poche note filologiche o storiche per facilitare la 
esatta intelligenza delle espressioni settecentesche. 

Né mi sembra superfluo di sottolineare il significato distinto del com-· 
mentario: mentre da una parte riflette l'atmosfera della Regola papale, dal
l'altra abbraccia, in compendio, il meglio delle voluminose costituzioni ela
borate nel 1764. 

I lettori non digiuni della· storia redentorista, scorrendo i tratti seguen
ti, si rendono agevolmente consapevoli come siasi in passato caduto in esa
gerazioni nel valutare la crisi del r78o aperta dal « Regolamento » regio. 
E' tempo di procedere ad una revisione oggettiva di talune prevenzioni, che· 
hanno spinto a pronunciare condanne ingiustificate senza discriminazione. Il 
commentario, sotto diversi lati, apporta chiarimenti nella questione increscio
sa e avvia à soluzioni più eque, demolendo insinuazioni gratuitamente fab
bricate. 

I Redentoristi napoletani non sollecitarono il << Regolamento » regio per 
darsi una disciplina più comoda; anzi non approfittarono dell'intervento del' 
dicastero borbonico per discostarsi dalle Regole di Benedetto XIV. Sbaglia
no quindi quelli che ritengono i congregati delle 4 case del Regno (5) con-· 
niventi con i ministri regalisti ed ostili per giunta alla curia romana. rr 
presente documento è in certa maniera sufficiente ad abbattere le accuse mos
se con leggerezza e animosità piuttosto che con argomenti massicci. 

Incidentalmente ricordiamo che negli annali ecclesiastici non è stato
infrequente il caso della ingerenza civile negli affari religiosi, turbandone 
l'equilibrio. Per non uscire dall'orbita della nostra famiglia richiamiamo ciò· 
che capitò a san Clemente Hofbauer (m. r82o) in Austria, ove vigevano le 
teorie giuseppiniste. Egli fu costretto ad adattarsi all'ambiente per vivervi; 
per non mettersi nella situazione sfavorevole di esserne espulso introdusse· 
nella Regola vari cambiamenti e soppresse l'intera parte terza sul governo 
della Congregazione redentorista; per tal via superò gli ostacoli incontrati 
presso la corte imperiale ( 6). Era indubbiamente un attentato alla Regola 

(5) Le 4 case del Regno erano Ciorani, Pagani, Deliceto e Materdomini. 

(6) E. HOSP, Geschichte d.eT Red.emptoTistenTegel, Vienna 1939,- 193: 
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pontificia. La prudenza circoscrisse il fatto che passò quasi mosservato sen
za strascichi penosi davanti alle sacre Congregazioni romane. 

A Napoli si mancò di tattica? L'incidente fu gonfiato e diventò clamo
roso. Avrebbe potuto ricevere invece rilievo minore, se non fossero entrati 
in giuoco lo zelo intempestivo e l'ambizione. A renderlo più disastroso con
corsero i fattori P()litici, come osserva giustamente il p. De Meulemeester (7). 
La tensione che intercorreva tra la Santa Sede e Sua Maestà Cattolica Ferdi
nando IV allontanò dall'orizzonte un rapido accomodamento, che già si era 
profilato sin dal febbraio del r78r. Roma restò intransigente: il Papa Pio VI 
lasciò intendere che non mollava per rintuzzare i dicasteri borbonici, i quali 
effettivamente si erano dimostrati più condiscendenti verso sant'Alfonso. 

Con la ricchezza dei documenti noti e con maggiore serenità si può · at
tualmente considerare la vicenda, al di là dei soliti toni polemici, nei suoi 
aspetti positivi e negativi. 

Il (( Regolamento » regio non intaccò praticamente nella sostanza la vi
ta di preghiera e di azione dei Redentoristi, che rimasero indenni nella tem
pesta scatenata. AI contrario produsse in quel clima difficile, contro la me
desima intenzione dei legislatori ligi alla politica antivaticana, un vantaggio 
lungamente bramato, perché eliminò lo spettro della soppressione già tante 
volte minacciata. 

Probabilmente ebbe ragione il p. Andrea Villani, Vicario generale del 
fondatore, che mai attribuì troppa importanza al (( Regolamento »; egli lo 
considerò sempre una pura formalità, che non obbligava nel foro della coscien
za. Né era il solo a nutrire simile mentalità, altrimenti non potrebbe spie
garsi il commentario. E' certo che il (( Regolamento », a parte i danni in
negabili cagionati, assicurò la esistenza legale dell'Istituto redentorista nel 
Regno di N a poli; ufficialmente lo riconobbe siccome corporazione religiosa. 

I discepoli di sant'Alfonso, ricevuto l'Exequatur, proseguirono pacifica
mente ad organizzare il lavoro di evangelizzazione e della propria santificazio
ne non secondo le norme dettate da Ferdinando IV ma con quelle che aveva 
stabilite Benedetto XIV. . . 

(7) M. DE MEULEMEESTER, Histoire Sommaire de la Congr. du T. S. Rédemptem·, Lou
vain 1950, 82. 
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G.M.G. 

PARTE SECONDA 

DELLA VITA ORDINATA ED ESEMPLARE 
DI OGNUNO DEI CONGREGA TI 

Prescrive il nostro Regolamento nel capo secondo l'esercizio 
delle principali virtù che alla perfezione cristiana ed ecclesiastica 
conducono gli operari evangelici, e influiscono grandemente alla 
edificazione dei popoli, e al profitto delle apostoliche Missioni. So
pra tutto mette loro avanti gli occhi qual unico specchio di origi
nale perfezione da non perdersi giammai di vista l'esempio della 
vita divina di Gesù Cristo nostro Redentore, del cui titolo è in
seguita (r) la nostra Congregazione, affinché si sforzino i suoi alun
ni di divenire con divino ajuto vive copie di Colui, che prima di 
insegnare agli altri le sue celesti dottrine, volle colla pratica di 
tutta la sua vita spianarci la strada della perfezione, e stimolarci 
:a seguire le sue pedate. Parleremo adunque in questa seconda par
te della pratica di tutte le virtù accennate in detto capitolo secon
do del Regolamento, ma con metodo alquanto diverso, e più al 
buon ordine conveniente. In primo luogo tratteremo delle quattro 
virtù proprie dei Congregati, cioè della Povertà evangelica e vita 
comune, della Castità, dell'Obbedienza e della Perseveranza nella 
vocazione. In secondo luogo dell'Umiltà e della Mortificazione cri
stiana. Indi del Raccoglimento di spirito, e dei mezzi di conser
varlo. Finalmente degli esercizi di pietà prescritti dalla Regola, 
·che debbono i nostri Congregati praticare ogni giorno, ogni me
se, ed ogni anno, per conservarsi e vieppiù avanzarsi nel fervore 
.dello spirito. 

CAPITOLO I 

DELLA POVERTA' EVANGELICA E VITA COMUNE 

Le quattro anzidette virtù di cui in primo luogo proposto ab
biamo di trattare, si debbono professare da ognuno che dopo l'espe
rimento, o sia Noviziato si determinerà a convivere nella nostra 
Congregazione, obbligandosi nel tempo della sua· ablazione con 

(x) Insignita. 
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espresso e formai giuramento a Dio di vivere perfettamente in co
mune e in Povertà, di osservare la Castità e l'Ubbidienza, e in
sieme di perseverare nella Congregazione sino alla morte, senza 
che possa da verun altro, che dal Capo della Congregazione esser 
sciolto per causa ragionevole dal suddetto giuramento di perseve
ranza, siccome è dichiarato espressamente nel capo secondo del Re
golamento nei numeri X, XIII e XIV. 

PRENOZIONE SUL GIURAMENTO 

Chiunque ben conosce qual sia la natura del giuramento che: 
si fa immediatamente e direttamente a Dio, non già all'uomo, ri
puta una mera differenza verbale quella che passa tra il voto e il 
giuramento suddetto, essendo ben persuaso che sia in sostanza una 
medesima cosa, anzi migliore l'obbligarsi a Dio con giuramento 
diretto a Dio, che l'obbligarsi ad esso Lui con semplice voto. Se 
si considera la forza del giuramento promissorio a Dio in parago
ne di quella del semplice voto, tanto l'una eccede l'altra, quanto 

. un voto giurato eccede la forza di un semplice voto. Voto giurato. 
·è in sostanza il giuramento a Dio promissorio. Imperciò che se 
ogni promessione obbligatoria fatta a Dio è vero voto; se il giura
mento promessorio a Dio contiene la promessione obbligatoria fat
ta allo stesso Dio; chi non vede che il giuramento promessorio a 
Dio include naturalmente il voto? Colui che dice : Giuro a Dio di 
vivere perfèttamente in comune e in Povertà; giuro a Dio Casti
tà, Ubbidienza e Perseveranza, non fa altro che confermare con giu
ramento le promesse fatte a Dio stesso, ciò è aggiungere alla forza 
del voto quella del giuramento, e cambiare in voto giurato il sem
plice voto. L'obbligazione che si contrae in coscienza col giuramen
to a Dio è a comune sentimento dei Teologi maggiore senza dub- · 
bio di quella del semplice voto. Ecco in conferma fra molti che: 
si tralasciano per brevità, alcuni testimoni dei Teologi i più ac
creditati. Francesco Silvio nella quist. 89, art. 8, parlando del 
giuramento si propone la seguente quistione : U triusnam major si t 
obligatio voti1 an ejus juramenti1 quo aliquid promittitur Deo! ri

·sponde brevemente: quod juramenti quia tale juramentum praeter 
hoc quod sit juramentum est etiam votum1 perché come si è già 
detto racchiude in se stesso una promessa obbligatoria fatta diret
tamente a Dio. Ed il P. Daniele Concina nel l. 5 sul Decal., Dis. z 
de juramento promiss. c. 4, n. z, scrive così: In juramentis Deo 
factis communiter contingit etiam votum. Quoties confirmas jura
mento promissionem De o factam adest votum cum juramento : duo-

l 
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que sunt obligationis vincula, quapropter duo peccata committe
ret, qui illa violaret. E allora solamente si soggiunge, nel giura
mento promessorio fatto a Dio non s'include il voto, quando col 
giuramento si vuol confermare un semplice proposito, non già una 
promessa a Dio di obbligazione : Si enim nalles expresse sed solum 
proponeres aliquid te in honorem Dei facturum, et cum juramento 
propositum tuum firmar es vinculo solius juramenti teneris. Ma ciò 
non si avvera nei giuramenti a Dio di Povertà e vita comune, di 
Castità e di Ubbidienza e di Perseveranza che ci vengono prescritti 
dal Regolamento, poiché con essi si confermano le promesse a Dio 
esplicite, formali ed obbligatorie, non già un nudo proposito, che 
non parturisce obbligazione. Ciò si rileva dalle parole registrate 
nel c. 2, di esso Regolamento n. X ove parlasi della povertà, e si 
dice: dovrà ciascuno obbligarsi mediante esplicita e formale pro
messa con giuramento e non già mediante il semplice proposito che 
coll'accesso del giuramento diviene obbligatorio. Sicché considera
ta la natura del giuramento a Dio promessorio, e lo spirito del no
stro Regolamento, sono i quattro mentovati giuramenti altrettanti 
voti giurati che ligano più strettamente a Dio, e sono voti e giura
menti insieme. 

Ma poiché nel giuramento promessorio si considera oltre la sua 
natura anche l'intenzione di colui che giura, e di colui che accetta 
la promessa giurata dicendo S. Tom. nel 3 delle sent., dist. 39, 
q. 2, questione 3, soluz. 5 che colui che promette con giuramento 
qualche cosa senza dolo, resta in coscienza obbligato secondo la 
sua intenzione : si simpliciter jure absque dolo, senza pregiudizio 
·del promessario, tunc in foro conscientiae non obligatur, nisi secun
dum suam intentionem, che conferma nella 2-2, q. 89, a. 7, ad 4· 
Maggiormente poi quando la promessa giurata si fa a Dio, che 
non l'accetta altrimenti che secondo l'intenzione del giurante, di
cendo S. Gregorio il M. che gli uomini giudicano delle promesse 
secondo il suono esteriore delle parole, ma Dio giudica le parole 
della promessa secondo l'intenzione a Lui ben nota del prometten
te: Humanae aures talia verba nostra judicant, qualia foris sonant: 
divina vero judicia t alia foris audiunt, qualia ex intimis proferun
tur; perciò attesa la dichiarazione della: mente del Capo della Con
gregazione nota a tutti gli individui, che coi suddetti giuramenti 
non s'intenda contrarre maggiore obbligazione di quella dei sem
plici voti, appunto per non illaqueare con doppio vincolo la co
scienza dei sudditi, ne segue che i quattro giuramenti a Dio con 
cui professiamo povertà e vita comune, castità e ubbidienza e per
severanza, giusta il prescritto del Regolamento, quantunque di lor 
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natura sieno voti giurati, sono nondimeno ~ome semplici voti se
'condo l'intenzione espressa dei giuranti e dell'accettante; e chi mai 
li trasgredisse si farebbe reo avanti a Dio non altrimenti che un 
trasgressore dei semplici voti, non già dei voti giurati. Ciò pre
messo, vediamo nei seguenti paragrafi, quali siano delle virtù pro
fessate i doveri, e la pratica di ciascuna. 

§ I 
DELLA POVERTA' EVANGELICA 

Il giuramento a Dio di Povertà include di sua natura e per 
·espressa intenzione dei medesimi giuranti, come si è premesso, 
le medesime obbligazioni del semplice voto, ed essendo tali obbli
gazioni maggiori o minori, secondo il maggiore o minor rigore con 
cui si professa la Povertà evangelica in diversi Istituti, è necessario 
·di metter in chiaro, qual sia il carattere specifico della povertà che si 
·professa nella nostra Congregazione a differenza di quella degli Or
dini Regolari, che diversamente la professano. La nostra povertà 
non ci spoglia affatto di ogni dominio, e proprietà dei beni temporali, 
né tampoco dell'usufrutto di quei beni che di ragione spettano o 
·possono spettare al soggetto ancorché Congregato. Poiché promo
vendosi ciascun Congregato agli Ordini sagri a titolo di Patrimonio, 
ritiene in suo dominio la proprietà e l'usufrutto dei suoi beni pa
trimoniali: ed essendo ognuno capace di far acquisto in particola
re di roba, di danaro, o di altro per via di beneficio, di eredità, di 
<lonazione, di legato, di limosina, di livello, o per qualunque altra 
via e ragione, parimente e la proprietà e l'usufrutto di detti beni 
resta nel dominio e nella disposizione del soggetto che li possiede, 
·dei quali potrà disporre in vita, e in morte a beneficio di coloro che 
possono acquistare o a cui spettano de Jure. Si restringe dunque 
tutta l'obbligazione grave e rigorosa della nostra Povertà al non po
tere senza la licenza del Superiore avere l 'uso né dei suoi beni pa
trimoniali, né dei livelli, che mai si possedessero, né di altri beni 
di qualunque sorta che per le vie sopraccennate, o per qualunque 
altra loro appartenessero o potessero di ragione appartenere. Que
sto è tutto ciò che col giuramento della Povertà è a tutti proibito 
sotto colpa grave avanti a Dio, e sotto la pena di essere i trasgres
sori che non si emendano, licenziati dalla Congregazione. In sequela 
della proibizione dell'uso dei propri beni è proibito a tutti di poter 
dare senza la suddetta licenza tutto, o parte di quello, che sarà loro 
.conceduto per uso proprio dal Superiore: come ancora di poter 
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ricevere in dono, o in prestito cosa veruna anche per uso propriO' 
senza lo stesso permesso. Parimente vien proibito a tutti di avere 
nella comunità verun deposito nomine proprio del soggetto. Un tale 
abuso :finora aborrito nella nostra Congregazione, come lesivo della 
perfetta vita comune che esattamente si osserva, non possono mai i 
Superiori permetterlo per l'avvenire senza farsi rei di colpa grave. 
Né i soggetti accetteranno di tener presso di sé alcun deposito di da
naro o di altra specie di persone estere ( 2) senza l'espressa licenza 
dei Superiori, i quali non l'accorderanno se non in qualche caso· 
raro, e di urgente necessità, e con la condizione di depositarsi nella 
cassa comune. 

Affinché poi i soggetti che ritengono la proprietà e l 'usufrutto· 
dei beni patrimoniali o avventizi o profettizi, o di qualsiasi altra 
natura, ne facciano una saggia, lodevole e virtuosa disposizione con
veniente al carattere di un uomo apostolico o Missionario di Gesù 
Cristo, si è dichiarato che possano liberamente disporre a beneficio· 
dei loro congiunti consanguinei o affini sino al quarto grado inclu
sive massimamente poveri, e ancora in beneficio dell'anima propria. 
Ma per ogni altra disposizione ancorché pia debbono dipendere dai 
consiglio e approvazione del Superiore Maggiore o locale, affinché" 
una disposizione capricciosa e mal regolata del soggetto non sia. 
al corpo della Comunità di poco decoro e di avvilimento. · 

Si è similmente dichiarato che il soggetto non sarà ammesso· 
all'ablazione se prima non avrà disposto a favore dei parenti suoi 
o di altri che meglio stimerà avanti a Dio, dei frutti annuali che gli 
provengono, o possono in futuro provenire dal fondo del suo patri
monio, da qualche beneficio, da eredità, donazione, legato ecc. colla. 
clausola però, sin tanto ch'egli persevererà nella Congregazione. 
Fatta una tal disposizione dei frutti non potrà mutarla, se non nel 
caso che vorrà disporre à favore di altri anche della stessa proprietà 
una coi frutti annuali. 

Se mai per qualche regionevol motivo non potrà un soggetto 
disporre come sopra dei frutti dei suoi beni prima dell'ablazione, 
potrà il Rettor Maggiore ammetterlo alla professione accordandogli 
la dilazione di disporre sino al tempo dell'ordinarsi in Sacris : e ai 
soggetti ch'entrano già promossi ai sacri Ordini la dilazione di un 
anno solo da che furono professi. 

In vigore parimente del giuramento di povertà ogni qualunque
danaro, o altro che provenisse o si appartenesse al soggetto per ti
tolo di limosina, di regalo, di special benevolenza e amore o per 

(z) Estranee. 
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qualsivoglia altro motivo, e riguardo gli pervenga alle mani; o senza 
venirgli di fatto alle mani è stato da lui accettato, sarà incorporato, 
alla Comunità, e amministrato dai Superiori i quali non possono· 
dispensare né tollerare senza colpa grave un abuso contrario alla. 
povertà a Dio medesimo giurata. 

§ II 
DELLA PERFETTA VI1'A COMUNE 

Cade espressamente, e sotto il vincolo religioso del giuramen-· 
to a Dio l'osservanza della perfetta vita comune nella Congrega
zione, la quale se finora si è custodita per ispirito di perfezione 
deve maggiormente custodirsi inviolabile per l'avven~re per motivo 
interessante di religione. Niuno avrà per se stesso cosa alcuna in 
particolare : tutto il bisognevole gli sarà somministrato dalla Co
munità senza parzialità o distinzione. Comune e uniforme il vitto; 
comune ed uniforme il vestire; povere ed uniformi le stanze. A 
spesa della casa ave dimorano i soggetti si terrà salariato il Medico, 
il barbiere e lavandaia di biancheria; a spesa di essa si compre-
ranno i medicamenti necessari agli infermi, e si darà il manteni
mento a Fratelli laici, e ai giovani studenti. Le spese di fabbriche, 
di sacristia, di Missioni, di viaggi, e di ogni altro che occorre di ne
cessità, come pure dei funerali e dei suffragi di Messe per le anime 
dei Congregati che trapasseranno, anderanno fatte a conto della 
Comunità. Se dunque dalla Comunità ricevono gli individui tutto 
il necessario e conveniente al mantenimento della vita, giusto è· 
che a beneficio di quella cedano e il tangente della rendita assegna
ta per l'opera delle Missioni, e tutte le limosine delle Messe che· 
celebrano i nostri Sacerdoti, senza appropriarsene veruna, e i livelli 
che mai avessero, e ogni altro provento che per limosina, regalo, o
rimunerazione delle fatiche venisse loro alle mani. Ed a questa 
contribuzione conducente alla conservazione della perfetta vita co-
mune resta obbligato ciascuno dei soggetti in forza del giuramento
a Dio di vivere perfettamente in comune, e in povertà, come sta 
espresso nel Regolamento al cap. 2, n. X. I superiori su questo, 
punto devono mostrarsi sommamente gelosi, e inflessibili alla tolle-
ranza di qualunque minimo abuso pregiudizievole alla perfetta vita. 
comune, se non vogliono rendersi gravemente colpevoli avanti a 
Dio ed esser meritatamente rimossi dall'impiego come viene ordi
nato nella III (3) parte del prefato Regolamento. Quindi è che non. 

(3) La III parte del Commentario, che riguarda il regime, non è stata sinora rintrac-
ciata : pare perduta. · 



possono permettere per qualsiasi motivo a niuno dei soggetti l'uso 
arbitrario di qualunque somma di danaro, o di tenere in camera 
-o nelle bisacce, per uso proprio, cose commestibili o potabili, co~ 
me v.g. : frutti, dolci, sciroppate, conserve, rosoli, cioccolate, ac
·quavita, caffè e simili. L'infermiere o altro deputato dal Rettore 
della casa somministrerà a quei soggetti che di alcuna o di dette 
cose abbisogneranno, quando, e quante volte lo ricerca la carità 
·cristiana. 

Alla medesima legge di non tenere cosa alcuna delle anzidette 
in camera per proprio uso sono soggetti gli stessi Superiori locali 
·e Maggiori, poiché come membra e Capi della Comunità sono in 
virtù del giuramento prestato a Dio obbligati ad osservare, e far 
dagli altri osservare col lor zelo ed esempio la. perfetta vita comu
·ne, e son tenuti d'incorporare realmente ed effettivamente alla Co
munità tutto ciò che alle lç>r mani per qualunque via sarà perve
nuto. La carità dei superiori verso i soggetti bisognosi è il mezzo 
··efficacissimo di eternare nella Congregazione la perfetta comunità: 
la lor durezza sarà bastante a demolirla dai primi fondamenti. La 
vita comune suol morire nella morte del fervore dello spirito dei 
Superiori e dei sudditi, ma il giuramento a Dio di vivere perfet
tamente in comune viverà sempre nei libri del giudizio di Dio, per 
condannare i spergiuri ad una eterna morte. 

La Comunità adunque provvederà ciascun individuo delle ne
cessarie biancherie come di camicie, di calzonetti, di calzette di co
lore, e sottocalzette di lino, di fazzoletti, di lenzuoli, e di ogni altro 
arnese di letto; queste si conserveranno nel guardaroba comune, 
-e si dispenseranno dal sartore ogni sabbato senza parzialità e di
stinzione. Nel guardaroba vi sarà una scanzia grande divisa in varie 
·casette e a ciascun soggetto della famiglia si assegnerà la casetta 
in cui si riporranno le biancherie assegnategli per suo uso dal 
Superiore con qualche segno distintivo per non confondersi e per 
·evitare qualche pregiudizio alla sanità corporale. Se nel corso della 
settimana avrà l'individuo necessità di qualche pezzo di biancheria 
lo riceverà per mezzo del sartore col permesso del Superiore. Tut
te le biancherie saranno uniformi e di tela ordinaria. La Tonaca, 
Zimarra, Mantello e vesti interiori di panno come che fatte a mi
sura della persona del soggetto possono tenersi da ognuno nelle 
·proprie camere, sintanto che il Superiore non disponga diversa
mente. Parimente comuni saranno nel Refettorio le posate e le bian
cherie di tavola, le quali si manterranno dal Refettoriere con som
ma polizia per la vigilanza del Ministro della casa. Comune altresì 
1a libreria donde il soggetto potrà estrarne quei libri che gli abbi-
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sognano con licenza del Superiore e dopo l'uso rimettergli a suo 
luogo. Altre picciole comodità necessarie, come forbice, coltello, 
carta da scrivere, pettine e simili l'avranno per proprio uso presso 
di sé col permesso del Superiore. 

§ III 
DEL VITTO DEI CONGREGATI 

Prescrive il Regolamento nel n. IX del c. 2 che i Congregati 
.si contenteranno di una parca mensa senza potersi usare a niuno 
alcuna parzialità, dovendo tutti, fuori degli infermi, mangiar sem
pre in comune, e cibarsi delle medesime vivande. Consiste la fru
galità della mensa giusta la nostra consuetudine in due vivande 
sole la mattina, cioè minestra e bollito o altro equivalente nei giorni 
di magro, e frutti all'ultimo; e la sera un'insalata, o formaggio in 
luogo di quella, una sola pietanza e qualche porzione di frutti che 
potranno aversi l'estate e l'inverno. Ogni giovedì e domenica matti
na vi sarà a tavola più del solito un'altra pietanza di carne. La 
quantità di bollito e dello stufato la mattina sarà a ragione di un 
sesto di rotolo di carne a ciascuno, e la sera di un ottavo con altri 
ingredienti. La minestra bianca la mattina se sarà di maccaroni, 
si dividerà a sette ogni rotolo, e la sera ad otto; se poi sarà di 
ignocchitti (4), o a otto o a nove. La pietanza di uova saranno due 
.a testa; se mescolata con altri ingredienti, basta uno e mezzo. La 
porzione di formaggio in luogo dell'insalata sarà di un'oncia e 
mezza. 

Nella quaresima e negli altri giorni di digiuno della Chiesa e 
nelle vigilie di Maria SS.ma che sono per noi di regola, la mattina 
nel pranzo si daranno tre piatti, o siena vivande. Nelle ricreazioni 
straordinarie dell'anno solite a praticarsi tra noi, si daranno quat
tro piatti di cotto oltre i soliti frutti d'ogni giorno. 

La misura del vino da darsi mattina e sera ad ogni soggetto 
·è di oncie otto; e chi mai ne avesse maggiore bisogno, scoprendo 
il bicchiere, sarà per la seconda volta soddisfatto da chi serve a 
tavola senza che lo domandi a voce, o con altro segno. L'acqua si 
anneverà (5) dal primo di maggio, o qualche tempo prima, se la 
stagione correrà assai calda, e si continuerà per tutto il mese di ot
tobre. Si proibisce però l'annevare il vino. In refettorio secondo 

(4) Gnocchi. 
(S) Rinfrescare l'acqua o il vino con la neve raccolta durante l'inverno e conservata 

:apposta nelle neviere. 
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l'antica nostra osservanza il soggetto non dimandi per se stesso 
cosa alcuna che per accidente gli mancasse; eccetto qualora gli 
mancasse o il coltello, o la forchetta. Una diversa condotta sarebbe 
indizio manifesto di spirito immortificato e di niuna virtù, assai 
reprensibile in un uomo addetto all'apostolico Ministero. Negli ulti-
mi due giorni di carnevale il Rettor della Casa darà a tutti la mat-
tina una cosa di più del solito cibo. 

Nel tempo che si ristora il corpo col cibo, si ristorerà pari
mente lo spirito .colla lezione di qualche libro spirituale la matti
na e la sera, eccetto il giovedì ed altri giorni di ricreazione, nei 
quali si leggerà un pezzetto la sagra Scrittura la mattina, e il li-
bro delle Glorie di Maria SS.ma (6) la sera, e tosto il Rettore le
verà il silenzio in tutto il resto del pranzo e della cena, che negli 
altri giorni si osserverà sempre nel Refettorio inviolabilmente se
condo la nostra lodevolissima antica consuetudine. 

Il metodo della lezione alla mensa è il seguente. La mattina. 
si leggerà in primo luogo un capitolo della sacra Scrittura con quel
la riverenza che conviene ad un Dio che parla ed istTuisce: perciò
il Lettore la leggerà stando a capo scoverto: poi la vita di qual
che santo, o la Storia ecclesiastica o altro libro di edificazione. La 
sera il libro delle grandezze di Maria' SS.ma per un pezzo di tem
po, e poi altro libro come la mattina. Ogni sabato a cena si leg
gerà un capitolo, o articolo della Regola. Nel giovedì e venerdì san-
to si leggerà in italiano la storia della Passione di Gesù Cristo. 

Nella seconda tavola, ove la famiglia è numerosa, parimente 
vi sarà la lezione spirituale e :finirà :finito avrà di mangiare il pri
mo che si leva di tavola. Questa lezione si farà in giro da sogget
ti coristi, come saranno assegnati il sabbato la sera dal Rettore o
dal suo Coadiutore. 

§ IV 
DELLA MANIERA .DI VESTIRE DEI CONGREGATI 

Le parole del Regolamento nel più volte riferito cap. 2, n. IX 
intorno al vestire dei Congregati sono le seguenti: Il vestire dei· 
Congregati sarà povero, ma conveniente ad onesti Sacerdoti. Le
scarpe alla semplice, la sottana, mantello e soprçtcalzette saranno· 
di lana ordinaria, permettendosi le sole biancherie (cioè le sotto-
calzette) di lino o bombace. 

(6) Sant'Alfonso pubblicò Le gl-orie di Maria nel 1750 a Napoli: anche oggi in genere 
si legge a cena nelle comunità redentoriste un po' dello stesso libro. 
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Su di ciò la nostra antica consuetudine da _osservarsi per sem
pre inviolabile è stata ed è che i Sacerdoti ed i Fratelli Laici vesti
no tutti della stessa roba, ciò è la sottana o sia tonica di saja di 
Gubbio, o di quella detta della Costa (7), chiusa in petto con ciap
-pette di ferro filato, con maniche strette, abbottonate con bottoni 
-della medesima roba la quale servirà per l'estate e per l'inverno. 
Il collare che sta unito alla sottana non deve essere stretto a gola, 
ma un po' largo, col sopracollare bianco di tela semplice che lo 
-cuopri (8) in buona parte. Si farà al soggetto la sottana nuova, ogni 
··qualvolta ne avrà di bisogno. 

La cintola con cui si lega la sottana sarà di orlo di panno det
to cimosa, la Zimarra che portano i soli Coristi, di panno ordi
·nario. Il mantello d'inverno della medesima roba che la Zimarra, 
ma col collare un po' alzato verso il collo, e attaccato con un lac
·cietto negro di lana. Le scarpe negre senza niuna apparenza di va
nità mondana che si affibbieranno con bottone tessuto di ce>rreg
:giuole. Il berrettino detto volgarmente mezzatesta sarà di saja leg
gera non di seta, né piccolina ma alquanto grandetta, e senza acu
me. Il pappalino sarà della stessa materia. La berretta di saja con 
fodera di color onesto, non mai di seta; e a tre punte che formano 
la croce imperfetta: Il cappello sarà ordinario, di basso prezzo e si 
porterà aperto e a canale. Invece di bastone con pomo che usano i 
Secolari, si serviranno di una mazza di legno semplice senza gor
bi (9) al di sotto, ma tinta a fumo. I fazzoletti bianchi di tela ordi
naria conveniente ad onesti Sacerdoti, quei ad uso di naso detti 
mocciatoj, di colore oscuro, mai di seta, o capicciola, o di vari co
lori. Le vesti interiori di panno ordinario, e di color modesto. Si 
proibisce insomma a tutti i nostri Congregati l'uso della seta, e 
capicciola, e ogni vanità e attillatura negli abiti come anche i ma
nichetti e i ventagli. 

· La sottana dei Fratelli laici sia almeno un mezzo palmo alto 
da terra, e della stessa misura il lor mantello. Affatto non posso
no portare Zimarra o sia sopraveste. 

Il Crocifisso di ottone da portarsi in petto da Missionari non 
sarà indorato, ma semplice con croce di legno ordinario e laccetto 
di lana senz'altro ornamento. 

Parimente porteranno tutti pendente dalla cinta al :fianco si-

(7) Riviera di Amalfi. 
(8) Copra. 
(9) Bastone non ferrato, privo di scanalature. 

- - l 
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nistro la corona di 15 poste incatenata con maglie di ferro filato 
nella cui estremità vi sarà una medaglia di ottone.· I globbetti del
la corona saranno della sola materia detta lagrime di Giobbe. 

I N o~izi Coristi vestiranno in tutto uniformi ai Sacerdoti· ob
blati, eccetto l'uso della berretta. Tutti anderanno colla testa mo
destamente tosata senza chioma o capigliatura. Nella Congrega·
zione è proibito il far uso di cose d'oro o d'argento così in partico
lare, come in comune; ma non è proibito di tenere alcune posate 
di argento per servizio di qualche personaggio che talvolta venisse 
nelle nostre case. Finalmente è lecito tenere per comodo delle Mis
sioni degli orologi di sac_chetta, ma ordinari e di poca spesa. 

§v 
DELLE STANZE E DEGLI ARREDI DI QUELLE 

Le stanze saranno piccole, cioè dieci o dodici palmi; in esse 
non ci saranno vetrate ma solamente quattro vetri di un palmo l'uno 
attaccati alle stesse finestre senza soffitto, o incartata dipinta e 
senz'altro ornamento vano. Le porte si serreranno con chiavi co
muni, non particolari. I mobili delle stanze prescritti dalla Rego
la saranno in tutto uniformi. Un tavolino semplice con fodero sen
za chiave, lungo quattro palmi e mezzo e due e mezzo largo. I soli 
Rettori e i Ministri delle case potranno tenere foderi a chiave per 
conservarvi le cose attinenti al lor impiego. Tre sedie lavorate al
la semplice di paglia. Quattro figure di carta per divozione di Ma
ria SS.ma e di altri santi, lunghe due palmi e mezzo, al più tre, 
incollate in telaio di legno senza cornici. Un crocifisso semplice di 
legno; una fonticella di creta per tenervi l'acqua benedetta; un can-· 
deliere di creta, o di ferro stagnato; il letto compito, sette palmi 
lungo e tre e mezzo largo con saccone pieno di paglia, lenzuoli di 
tela ordinaria, coperta di lana, o imbottita l'inverno di color one
sto, e la coltre leggiera di cotoncino o sia di filo e bambagia per està 
e due cuscini pieni di lana e, finalmente pochi libri necessari oltre· 
la sacra Scrittura, poiché altri che mai gli bisogneranno, potrà 
averli dalla libreria comune colla licenza del Superiore come altro
ve si è detto. Sono proibite ai nostri Congregati le immagini di va
lore, i reliquiari preziosi, i lacci e borse di seta e altri mobili inde
centi a chi professa vita povera e religiosa. 



CAPITOLO II 

DELLA CASTITA', UBBIDIENZA E. PERSEVERANZA 

NELLA CONGREGAZIONE 

§ I 
DELLA CASTITA' 

6,3; 

Nel n. XIII del c. 2 del Regolamento sta scritto: ognuno che· 
si determinerà a convivere in questa Congregazione, dopo l'espe-
rimento che ne avrà fatto, si obbligherà con giuramento a Dio be-
nedetto di osservare la virtù della castità e della ubbidienza con 
ogni esattezza; e nel n. IX si legge: «I Congregati non solo non 
daranno ombra di scandalo, ma dovranno dare tutta la possibile
edificazione ... dovranno con somma gelosia amare sopra ogni altra. 
virtù la Castità ». 

Per la gelosa custodia della Castità si proibisce ad ogni uno 
dei Congregati sia Sacerdote, sia Fratello Laico, sia giovane o 
vecchio di trattare con familiarità con persone pericolose per la lor 
verde età, e specialmente con persone di diverso sesso, colle quali 
useranno una somma cautela quando occorrerà il bisogno di trat
tarvi. Si proibisce loro di far compari e comari, l'andar in casa di 
donne penitenti o di altri secolari senza necessità o giusto motivo, 
e senza l'espressa licenza del Superiore, il quale in tal caso asse
gnerà al soggetto un compagno che gli sembrerà più a proposito. 
Nell'udire le confessioni delle donne in Chiesa non guarderanno ve
runa in faccia; saranno prudentissimi nelle necessarie interroga
zioni sui difetti della purità; non verbosi ma amanti di breviloquio, 
non faceti, ma gravi, e discretamente austeri. Non daranno lor a 
baciar la mano, né saranno facili a udirle davanti al Confessiona
le. Se poi sarà uno dei nostri chiamato a confessar in casa donne· 
inferme, dovrà andarvi accompagnato e non solo; e non udirà la 
c'onfessione dell'ammalata, se non a porta aperta e a vista del com
pagno o della gente di quella casa, e seduto dalla banda del capo, 
non dei piedi dell'inferma per poterla solamente udire, non già 
mirare. Non vi è in questa materia cautela che basti; cautela di oc
chi, cautela di lingua, e di mani. Si asterranno di accarezzar fan
ciulli e non mai l 'introdurranno nelle proprie stanze per confessar-· 
li o istruirE, ma in Chiesa o in altro luogo esposto agli occhi di 
tutti. Dormiranno soli e colle vesti bianche e ben composti; e non 
staranno né usciranno mai di stanza, se non vestiti di ·sottana e 



di cinta, anche nei calori d'està. Sia a tutti a cuore la polizia del 
.cuore, del corpo, delle vesti e della camera. 

Per torre via ogni ombra di scandalo e conservare presso tut
ti la buona opinione del nostro Ministero, si proibisce dalla Regola 
nel n. IX a tutti i Congregati d'ingerirsi in affari pubblici, in trattati 
di matrimoni, di testamenti o di altri contratti secolareschi, donde 
nascer sogliono ordinariamente. disturbi, maldicenze e avvilimen
to; come pure d 'intrigarsi negli affari delle proprie case, dove non 
vi anderan:tto mai, fuorché nelle gravi infermità di congiunti stret
ti, come del padre, della madre e in altre urgenti necessità col
l 'espressa licenza del Superiore. A questo fine le lettere che scri
veranno o riceveranno i soggetti eccetto quelle del Rettore Mag
giore e dei suoi Assistenti,· si passeranno a notizia del Rettore del
-la casa. 

§ II 
DELLA UBBIDIENZA 

Nel n. XII s'inculca grandemente dalla Regola la virtù a 
Dio giurata della santa Ubbidienza: I l'Ubbidienza agli Ordinari 
di luoghi ove si trovano situate le case per rapporto alla giurisdi
zione spirituale e temporale; II a tutti gli ordini dei Superiori del
la Congregazione Maggiore e locali per tutto ciò che riguarda l'in
teriore disciplina; III l'esatta Ubbidienza alle cose prescritte nel 
Regolamento e nelle Costituzioni. 

I. Dobbiamo dipendere in tutto dalla volontà del Vescovo in 
·quanto all'operare nella sua Diocesi, niente facendo contro il suo 
·sentimento e la sua previa ordinazione,· ma operare dove, come e 
quando e quanto comanda il Vescovo e giusta le facoltà da lui co
municate in ordine all'amministrazione del Sagramento della pe
nitenza. Questa subordinazion~ a tutti i Vescovi ha luogo molto 
più in riguardo al Vescovo della Diocesi ove son piantate le nostre 
·Case, a cui tutto dovrà· accordarsi, qualora non sia contrario al 
·nostro Regolamento, che fra le altre cose ci proibisce vari impie
ghi ed uffici incompatibili col fine principale del nostro Istituto. 

I Giovani congregati che dovranno esser promossi agli Ordini 
lo saranno dai propri Vescovi, nelle cui Diocesi trassero l'origine 
-o nelle quali hanno il beneficio o fecero domicilio prima ch'entras
sero .nella Congregazione. 

2. Tutti i soggetti in virtù del giuramento a Dio presteranno 
.esatta ubbidienza ai Superiori della Congregazione in ordine al
l'interiore disciplina prescritta dal Regolamento e dalle Costitu-
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zioni. Senza scusa e senza replica ubbidiscano coloro che nella vo
lontà dei legittimi Superiori ravvisan per fede quella di Dio. Il 
vero ubbidiente vilipende la propria volontà che sola è bastante a 
fabbricargli l'inferno. Devono pertanto ubbidire quando dal Su
periore son comandati di uscire alle Missioni, di dare gli Eserci
zi spirituali .in Casa o altrove, di calare in Chiesa a udir le confes
sioni, a celebrar messa, a predicare; di andare a confessar qualche 
infermo, ad esercitare qualche ufficio utile alla Comunità od a leg
gere a Giovani nostri o a dirigergli nello spirito ed altre cose simili. 
Coi Superiori averanno ogni rispetto, e riceveranno con umiltà le 
loro correzioni senza scusarsi o difendersi e senza sparlare; né mor
morare di lor condotta. In segno di rispetto i Coristi parleranno al 
Superiore colla berretta in mano, non sul capo; e i Fratelli Laici 
-col berrettino alle mani : si alzeranno in piedi quei che stanno a 
sedere, quando il Superiore si farà loro vicino, o si unisce alla con
versazione insieme con essi; se daranno o dalle sue mani riceveran
no qualche cosa debbono in tali atti praticare verso di lui qualche 
·segno di riverenza : lo stesso nell 'incontrarlo, nel visi tarlo in ca
mera, ecc. Tutto ciò è conforme non men alle leggi della pietà che 
<Iella civiltà e pulitezza. Quando poi l'ubbidienza che dà il Supe
riore Maggiore o locale obblighi sub gravi o sub levi si consultino 
in questa materia i Teologi professori di morale. Gli infermi devo
no in tutto eseguire le ordinazioni del medico e dell'infermiere e 
mostrare nelle loro infermità corporali il vigore dello spirito cri
-stiano e religioso. 

3· Intorno all'osservanza del Regolamento si avvertino (ro) i 
Superiori a non esser facili a dispensarvi senza qualche ragione
voi motivo. Le frequenti dispense rilassano il nerbo della disci
plina; ed il rilassamento di quella aggrava le coscienze dei sudditi 
-e dei Superiori. Tutti debbono puntualmente concorrere agli atti 
comuni prescritti dalla Regola ogni giorno, e nessuno esentarsene 
senza licenza del Superiore. Questi atti comuni si faranno nell'ore 
stabilite secondo l'orario generale di tutti i tempi dell'anno, senza 
posporgli ò anticipargli a capriccio del Superiore se non in qual
che caso raro, e per ragione rilevante. Chi poi si trova di passag
gio in una delle nostre Case per incumbenza di affari del suo Ret
tore, se non può assistere a tutti gli Esercizi comuni di pietà, de
ve nell'uscire ed entrare in Casa domandare al Superiore la bene
àizione e ritirarsi prima delle ore 24(rr) la sera, e sempre con un 

(ro} Si avvertano. 
· (n} Prima del tramonto del sole. 

i 
l 
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compagno che gli assegnerà il Rettore di quella Casa. Lo stesso 
praticheranno tutti i soggetti di ogni Casa quando occorre la ne
cessità di uscire fuori di essa. Nei viaggi se possono comodamen
te ritornare a Casa, non si prendano la libertà di trattenersi a 
mangiar la mattina o la sera in casa di qualche nostro benefattore. 
Nessuno poi s'incarichi di negozi di persone estere da sbrigarsi in 
Napoli o altrove senza il permesso del Superiore che radissimo do
vrà accordarlo. Finalmente da ogni individuo dovrà tenersi· pres
so di sé una copia del Regolamento e sovente leggerlo, affinché fe
delmente si osservi quanto viene ordinato intorno alla vita ordi
nata ed esemplare da menarsi da ogni Congregato. 

§ Ili 
DELLA PERSEVERANZA NELLA CONGREGAZIONE 

Il giuramento della Perseveranza sino alla morte nella Congre
gazione non può essere dispensato se non dal capo della medesima 
o sia dal Rettore Maggiore per causa ragionevole. Un tal passo 
non si darà mai senza matura ponderazione e somma rettitudine. 
Meritano esser mandati via dalla Congregazione i disubbidienti, gli 
inosservanti,. gli incorriggibili e coloro che non vivono in essa con 
edificazione; ed allora si sentiranno sciolti dalle promesse giurate; 
siccome nel fine del capo secondo dichiara il nostro Regolamento. 

In virtù di un tal ;giuramento che obbliga i soggetti a servi
re la Congregazione negli impieghi che dal Superiore saran loro· 
indossati, è a tutti proibito di pretendere né direttamente, né indi
rettamente qualsivogliano dignità, benefici o uffici fuori della Con
gregazione sotto la pena di esser i manchevoli mandati via dalla. 
Congregazione; quindi è ch'è illecito di ambire Vescovadi, Prepo
siture, Abbazie, Canonicati, Cure di anime (12) e simili altre di
gnità e benefici che richiedono la residenza personale fuori della 
Congregazione. Qualche beneficio semplice o cappellania di Mes-· 
se da celebrarsi ovunque, non entrano in questa proibizione. Sono 
parimente proibiti a tutti i nostri Congregati gli uffici di Vicario 
del Vescovo, di Esaminatore sinodale, di Delegato e Commessa
rio di causa ecclesiastica e altri impieghi inconvenienti al carattere 
di un uomo apostolico unicamente intento all'orazione e alla pre
dicazione del Vangelo. Veggasi ciò che nell'appendice della pri
ma parte di queste Costituzioni si è diffusamente prescritto. 

Si commenda come lodevolissima e utilissima la pratica di rin-

(12) Parrocchie. 



novare a Dio le promesse giurate due volte l'anno in comune, cioè 
nella notte del Santo Natale e del giorno festivo del Santissimo 
Redentore. Ognuno in privato può rinnovarle spesso giusta la sua 
divozione e fervore, 

CAPITOLO III 

DELL'UMILTA' E MORTIFICAZIONE CRISTIANA 

§ I 
DÈLL'UMILTA' 

Per far acquisto della virtù dell'Umiltà sì necessaria ai veri 
seguaci di tiri Dio ànnichilito per noi sino all' infamissima morte 
in croce, bisogna che i nostri Congregati si avvezzino a praticare 
per amor di Dio gli eser~izi più bassi che occorrono nella nostra 
Comunità. Perciò anche i Sacerdoti saran destinati di quando in 
quando dal Rettore o dal suo Coadiutore a servire a tavola, o a 
lavar le scodelle, o a leggere qualche settimana nel Refettorio, ec
cetto il giorno di feste, di ricreazione, o di ritiro. Per esempio de
gli altri il Superiore servirà alla mensa una volta alla settimana 
e due volte farà simili esercizi di umiltà in ogni settimana il suo 
Coadiutore. P:;trimente ognuno dovrà scopare da sé medesimo la 
propria stanza il venerdì o il sabbato, quando i Fratelli Laici sco
peranno i corridoi. Tra soggetti non vi sarà mai gara di preceden
za, anzi cercherà ognuno per ispirito di umiltà l'infimo luogo giu
sta l'insinuazione del Vangelo, né per qualsivoglia carica che ta
luno esercitasse, avrà mai tra noi distinzione di grado, o precedenza. 
Nell'inçontrarsi l'uno prevenirà l'altro cavandosi la berretta in se
gno di riverenza. Si osserverà nondimeno fra soggetti l'ordine solo 
dell'anzianità dell'oblazione così nel sedere a tavola e nel Coro co
me ancora nel presedere quell'anziano in mancanza del Rettore e 
del suo Coadiutore o di altro soggetto da niuno di loro sostituito 
in sua vece. Chiunque poi sarà il sostituito avverta a non innova
re cosa alcuna e a concedere agli individui quelle sole licenze che 
non soffrono dilazione. Il Ministro, ossia Coadiutore del Rettore 
sarà il primo fra i Sacerdoti ad accusarsi le sue inosservanze nel 
Capitolo, poi tutti gli altri per ordine di anzianità di oblazione, non 

· altrimenti. I Lettori e i Prefetti avranno la precedenza in riguardo 
ai loro studenti. Gli oblati non sacerdoti quantunque anziani di obla
zione non precederanno ai Sacerdoti più recentemente oblati se non 

• 
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dopo che saranno promossi al Sacerdozio. La medesima regola di 
-precedenza per via di anzianità come per i Fratelli Laici. 

Parlandosi al Rettore Maggiore se gli darà il titolo di vostra 
Paternità, scrivendo lettere al medesimo il titolo di Reverendissi
mo. Parlando poi a tutti gli altri, siano Assistenti o Consultori 
.del Rettor Maggiore, sia Procuratore Generale, sia Visitatore, sia 
Rettore locale, siano semplici Sacerdoti, siano studenti, si darà 
:ad esso loro il titolo di vostra Riverenza e nelle lettere ai medesi
mi Sacerdoti quello di Molto Reverendo nel sopracarta. Ma a stu
.denti non sacerdoti e ài Novizi si scriverà di questa forma: Al di
lettissimo Fratello in Cristo il Fratello N.N. Studente o Novizio 
·della Congregazione del SS.mo Redentore. A Novizi e Fratelli Lai
ci si parlerà col titolo di vostra Carità. Tutti i soggetti Coristi o 
Fratelli studenti si chiameranno col cognome del proprio casato 
per non confondersi per la somiglianza dei nomi, i soli Fratelli 
Laici si chiameranno ciascuno col suo nome. 

§ II 
DELLA MORTIFICAZION,E CRISTIANA 

Circa le penitenze corporali e mortificazione i soggetti di que
sto Istituto attenderanno principalmente a mortificare il loro in
terno e vincere le loro passioni, e ad annegare la propria volontà 
·cercando a somiglianza dell'Apostolo di compiacersi nei dolori, nei 
·disprezzi e nelle umiliazioni di Gesù Cristo. Ed uniranno alla mor
tificazione dello spirito l'esterna ancora del corpo e dei sensi. Quindi 
son proibiti a ciascun Congregato ogni sorta di odori vani, qualun
que roba di seta o capicciola e l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o 
d'argento così in particolare come in comune eccetto che nelle Chie
se; e ogni altra cosa che sa di vanità e leggerezza. Non sarà loro 
mai lecito verun giuoco o caccia. Non anderanno nel giardino o 
logge, refettorio o cucina senza licenza di chi presiede, né man
geranno o beveranno fuori di tavola senza la stessa licenza. Digiu
neranno oltre le vigilie della Chiesa in tutte le vigilie precedenti 
:alle sette feste principali di Maria SS.ma (r3), nei quali giorni si 
mangerà di magro e si farà la sera la solita colezione di digiuni co
mandati. Nell'Avvento e nella novena dello Spirito Santo si aster-

(13) Nel sec. XVIII si consideravano come feste principali della Madonna: la Purifi
-cazione, Annunziazione, Visitazione, Assunzione, Natività, Presentazione e Immacolata Con-
-cezione. 



ranno dal mangiar carne e la refezione della sera non oltrepasserà 
le once dodeci a riserba della domenica in cui ·non v'è digiuno. Nei 
mercordì (14) e venerdì di ogni settimana si faranno tutti la di
sciplina in comune. Dormiranno sul pagliariccio di circa sette pal
mi lungo e tre e mezzo largo; l'ore del sonno saranno dal primo di 
maggio per tutto settembre sei ore e mezza la notte ed un'ora e 
mezza dopo pranzo; in tutti gli altri tempi dell'anno sette ore la 
notte ed un'ora dopo il pranzo. Agli infermi solamente si permette 
il materasso di lana; a tutti universalmente i cuscini di lana e i 
lenzuoli di tela ordinaria. Chiunque poi vorrà praticare per sua 
divozione altre mortificazioni corporali, affinché non sia indiscre
to con detrimento della sanità, potrà farle ma previa la licenza del 
suo confessore o del Rettore della Casa. E' proibito a tutti di tener 
così in privato che in comune gabbia di uccelli per delizia, cagno-

. lini, scimmie e altri animali di piacere, ma inutili, come pure ogni 
strumento di musica a fiato o a mano, fuorché il cembalo in comu
ne, non già nella propria camera. 

Per sollievo nondimeno dello spirito e del corpo si permettono 
alcune ore del giorno, alcun giorno della settimana e certi giorni 
dell'anno che saranno ai soggetti di ricreazione e ristoro delle loro 
fatiche. Ogni giorno convenendo tutti in un medesimo luogo si 
prenderanno le ricreazioni incomune, cioè un'ora dopo il pranzo 
e un'ora dopo la cena, né senza licenza del Rettore si potrà alcuno 
esentare né partire dal luogo della ricreazione. I Fratelli Laici,. 
assettate avranno tutti insieme colla maggior prestezza le cose più 
necessarie della cucina, e del Refettorio,. tutti concorreranno al luo
go della comune ricreazione e non si metteranno insieme a confabu-· 
lare altrove; su di ciò se ne incarica al Ministro tutta la vigilanza. 
Nella ricreazione dopo la cena si parlerà per qualche tempo di cose 
spirituali, come di qualche bell'atto di virtù esercitato da gran servi 
di Dio e ricavato dalla lettura spirituale fatta dopo il riposo di gior-· 
no, e allora tutti staranno a sentirlo in silenzio per proprio profitto. 
Ognuno si studierà di sollevarsi onestamente in quel tempo, senza 
ledere la carità fraterna; senza altercazione· di dispute letterarie, e 
senza parole· improprie e indecenti. I forestieri non si ammetteran
no alle comuni ricreazioni eccetto qualche persona di gran confiden-
za o riguardo. · 

In ogni settimana il giovedì sarà giorno intero di ricreazione .. 
In detto giorno si dispensa al silenzio dopo terminata l'orazione co-

(r4) Mercoledi. 
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mune della mattina sino alle ore 24 della sera; non vi è Coro, né i 
soliti atti comuni dopo il riposo del giorno, eccettoché la sola mez
z'ora di lezione spirituale a qualche ora comoda. Nel refettorio non 
vi sarà lezione fuorché poche riga della sacra Scrittura sul princi
pio del pranzo e prima di cominciar la cena qualche cosella delle 
virtù e grandezze di Maria SS.ma. Insomma in ogni giovedì si di
spensa dalli consueti esercizi di pietà, eccettoché l'orazione comune 
della mattina e della sera e gli esami di coscienza in comune, e sen
za licenza del Superiore può uscirsi al giardino o logge; ma colla 
sua licenza potranno uscire almeno a due così la mattina come dopo 
il pranzo a fare una camminata per luoghi meno abitati. Si proi
bisce però di andare in casa dei secolari, di penitenti e nei Mona
steri di Religiose. Può il Rettore alcune volte fra l'anno fare ai sog
getti qualche ricreazione in campagna, ove non vi sia soggezione di 
secolari, massime di donne e ciò per loro maggiore sollievo. 

I giorni finalmente straordinari di ricreazione fra il corso del
l'anno sono i seguenti secondo l'antica consuetudine ciò è il giorno 
di Natale del Signore, del Capo d'anno, della Epifania, di Pasqua, 
Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, il giorno del SS.mo Re
dentore, quello dell'Immacolata Concezione di Maria e dell'Assun
zione, come pure il giorno di S. Giuseppe, la dedicazione di S. Mi
chele, il giorno dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, di S. Giovanni an
te portam latinam (rs), di S. Filippo Neri, di S. Maria Maddalena 
la penitente, di S. Teresa, del Santo titolare della Chiesa di cia
scuna delle nostre Case, il giorno nono del mese di Novembre in 
cui ebbe principio la Congregazione nel 1732 e il 25 gennaro (r6) 
.che fu la medesima in Roma da Benedetto XIV approvata l'anno 
1749. Nelle case di studentato il giorno di S. Luigi Gonzaga e in 
·quella di Noviziato il giorno di S. Stanislao Kosta. In questi giorni 
può uscirsi a sollievo dopo pranzo e la mattina, quando non occor
re di assistere in Chiesa alle funzioni. Circa la mensa. in detti giorni 
veggasi il cap. primo, § III di questa seconda parte. Se in quei gior
ni di ricreazione accade la disciplina solita del mercoledì e venerdì, 
.si tralasci a causa della corrente solennità. 

(15) Nel calendario ecçlesiastico si c.elebrava q~esta f!'!sta .il 6 maggio; nell'ultima ri
forma è stata abolita. 

(r6) Nei primi tempi si festeggiava l'approvazione pontificia della Regola redeuto
rista il 25 gennaio; poi venne fissata al 25 febbraio (Cfr O. GREGORIO, Le costituzioni reden
toriste del 1764, in Spicil. hist. C.SS.R., I (1953) 135 e I44· 



CAPITOLO IV 

DEL RACCOGLIMENTO DI SPIRITO 
E DEI MEZZI DI CONSERVARLO 

§ I 
DEL RACCOGLIMENTO DI SPIRITO 

7I 

La vita dei Congregati dovrà esser un continuo raccoglimento 
in Dio. E' egli la dissipazione di spirito in un Operaio Evangelico 
una macchia che lo deforma, un vizio che corrompe le più sacre 
funzioni del suo ministero, un esilio dalla casa di Dio e dalla sua 
.conversazione, una vita terrena, animalesca, incostante e infelice. 
Uno spirito dissipato è come una terra senza acqua, una pianta sen
z'umore inetta a fruttificare. Un predicatore distratto e indivoto è 
simigliato dall'Apostolo al cembalo che tintinna e alla campana che 
rimbomba all'orecchio, ma senza frutto. Un confessore svagato di 
mente e scordato della presenza di Dio è un giudice senza sapienza 
·e senza riflessione che giudica a capriccio, non secondo il merito 
.della causa. Quanti mali dal difetto del raccoglimento! Non può vi
vere seco in pace chiunque non vive mediante il raccoglimento uni
to a Dio autor della pace. Quindi nella comunità si trovano de' spi
riti inquieti, malcontenti e gravosi a se stessi e agli altri, perché 
·distratti e nemici della solitudine e del. raccoglimento che non tro
vano quasi mai verun piacere nell'orazione, nessun fervore nella 
Messa, niuna divozione in tutti gli esercizi di pietà, anzi tedio e 
patimento che rende loro insopportabile il giogo dell'osservanza, 
rincrescevole il genere di vita. La vita insomma dissipata è l'infer
no di un cuore in apparenza separato dal mondo, in fatti discosto da 
Dio e dall'amore delle cose divine. Laonde è manifesto quanta dili
:genza usar debbono i nostri Congregati a viver sempre nel raccogli
mento di spirito, se non vogliono vivere infelici. 

I mezzi per acquistare e conservare un sì necessario raccogli
mento sono l'esercizio della presenza di Dio, il ritiramento, il silen
zio e le frequenti fervorose giaculatorie. I modi pratici di stare alla 
·divina presenza ognuno potrà apprenderli dai libri che trattano di 
questo utilissimo argomento. Per avvezzarsi poi al ritiramento si 
vieta ad ogni Congregato l'uscire dalla propria stanza senza neces
sità; come pure l'introdurvi in essa forestieri senza licenza del Su
periore e, bisognando trattarci, si farà nei luoghi a ciò designati. 
Senza l'istesso .permesso un Congregato non potrà entrare nella 
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stanza dell'altro, eccetto quando gli occorre di confessarsi o di re
golarsi con quello circa le materie della sua coscienza. Nella camera 
del Rettore Maggiore o locale non vi entrerà alcun soggetto in loro 
assenza. Staranno in camera sempre occupati, mai in ozio, cioè stu-. 
diando, orando, leggendo, scrivendo, ecc. Si proibisce perciò il trat
tenersi oziosi nella porteria e nelle stanze d'udienza o ne' corridoi~ 
o affacciati a finestroni massime corrispondenti a strada pubblica o 
di passaggio, in conversazione non necessaria coi secolari o d'infor
marsi da loro delle notizie puramente curiose del mondo. Ed oc
correndo il bisogno di conversare coi secolari per qualche tempo, 
stiano attenti più tosto ad edificarli con sentimenti di spirito, che 
scandalizzarli con massime di mondo e libertà secolaresca. 

§ II 
DEL SILENZIO 

Il silenzio è il gran custode del raccoglimento; è il contrasse
gno . di un uomo interiore che poco o niente ama diffondersi al di 
fuori, perché dentro di sé conversa dolcemente con Dio. I veri spi
rituali sono amantissimi del silenzio e non parlano se non quanto 
debbono e quando si deve. A quest'abbietto ci prescrive il Regola
mento un rigoroso silenzio dalla sera dopo l'Angelus Domini sino 
alla mattina dopo le ore canoniche recitate in·· coro, o pur sino che 
non sarà terminata la consueta meditazione, ove manca il coro (ec
cetto l'ora della ricreazione dopo la cena). In tutto questo tempo 
non è lecito di dire nèppure una parola e bisognando di dirla, si 
potrà con la licenza del Superiore o di altro Sacerdote della Casa da 
lui destinato e con voce bassa e colla maggiore possibile brevità. 
Gli U:ffiziali della Casa potranno nel tempo di questo rigoroso si
lenzio dire a voce bassa qualche parola necessaria attenente alloro· 
impiego, e colui che è da essi richiesto dovrà parimente a voce bassa, 
rispondere. Ma avvertino a non farne abuso. Oltraciò si osserverà 
il silenzio dopo terminata la ricreazione della mattina per tre ore 
seguenti. I luoghi poi di silenzio in cui non può parlarsi che a voce 
bassa qualche parola necessaria sono secondo la nostra antica co
stumanza: la Chiesa, il Coro, la Sagrestia, la Cucina, il Refettorio,. 
i luoghi comuni e quei corridori ne' quali vi sono stanze d'abitazio
ne de' soggetti. Per sollievo de' Congregati vi sarà mezz'ora la mat
tina e mezz'ora la sera, la mattina prima dell'esame di coscienza e 
la sera prima dell'orazione comune in cui usciti dalle stanze potran
no sollevarsi. Non si viola il silenzio col solo parlare a voce alta, 



ma eziandio collo strepito camminando per i corridori, collo sbat
tere gag1iardamente la porta, o con altro strepito o rumore. I Supe
riori invigilino sull'osservanza del silenzio e non lascino impuniti_ 
i trasgressori. 

CAPITOLO v 
DEGLI ESERCIZI DI PIETA' PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO, 

DA PRATICARSI OGNI GIORNO, OGNI MESE E OGNI ANNO 

§ I 
DEGLI ESERCIZI DI OGNI GIORNO 

I. La mattina tutti si leveranno di letto al segno comune della~ 
levata e all'avviso del risvegliatore. Se alcuno per qualche incom
modo corporale avrà necessità di restarsi a letto, deve farlo sapere: 
al Superiore per bocca dello stesso risvegliatore e questo gli varrà 
per licenza ottenuta. 

2. Passata una mezz'ora anderanno tutti al tocco del campa-
nello all'orazione comune nel solito luogo. Ognuno piglierà la be
nedizione dal Rettore se si trova presente, o da chi presiede in suo
luogo se assente fuori di casa; poi si comincia l'orazione col « Veni 
Sancte Spiritus », eç_e. coll'orazione« Deus qui corda :fidelium >>,ecc __ 
recitata dall'Ebdomadario, con l'Ave Maria e l'antifona: «Angeli, 
Archangeli, Throni », ecc. di tutti i Santi, suoi versetti e due ora-
zioni « Protege Domine populum tuum » ecc., « Omnes Sancti tui 
quaesumus Domine» ecc., che si leggono nei primi vespri dell'Uffi-
cio piccolo della Beata Vergine. 

3· Fatti da ognuno in silenzio gli atti preparatori si ·leggerà. 
dal lettore assegnato nella settimana il primo punto della medita-· 
zione e dopo un quarto in circa di riflessione, il secondo punto. 
Pochi minuti prima di terminarsi l'orazione il lettore medesimo darà 
il segno con colpo leggero della mano del prossimo :fine di quella, 
affinché ognuno faccia gli ultimi atti affettuosi verso Dio e le sue 
sante risoluzioni. Al secondo segno di mano del lettore tutti in co-
mune diranno una Salve Regina, l'Antifona « Princeps gloriosis
sime Sancte Michael Archangele »: i versetti: «In conspectu An
gelorum n, l'orazione « Deus qui miro ordine Angelorum i>, che re
citerà il solo Ebdomadario; in :fine un Pater ed A ve in silenzio ad 
onore del santo Apostolo Protettore di quel mese e per la conver
sione dei peccatori. Nel giorno di venerdì si reciteranno immedia-
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tamente dopo'l'orazione i Gnidi della Passione di Gesù Cristo. Si 
avverta ognuno ad orai"e con divozione, con raccoglimento di spi
-rito, con viva fede della presenza di Dio, con tutta l'esterna com
postezza del corpo, stando in ginocchio tutto il tempo della medita
zione se non glielo impedisce qualche infermità corporale. 

4· Dopo la suddetta meditazione si reciteranno in coro le ore 
-canoniche cioè prima terza e sesta. Non è vietato l'aggiungersi an
che la Nona, dove per giusti motivi i Sacerdoti si trovano occupati 
sino allo esame prima del pranzo. 

Nel principio delle ore canoniche il Ministro o altro Sacerdote 
assegnato dirà la Messa per comodo dei Fratelli Laici, i quali si fa
ranno la comunione nei giorni che dovranno farla, al principio del
la Messa, e ringrazieranno il Signore nel corso di quella. Dopo le 
ore canoniche si leverà il silenzio, e ognuno dei Fratelli Laici e dei 
Sacerdoti attenderà al proprio impiego. 

5. Mezz'ora prima del pranzo si darà il primo segno con nove 
tocchi di campana e dopo un quarto il secondo segno, al quale tutti 
si porteranno al Coro per recitare Nona (quando non si è già recitata) 
e farsi in comune l'esame di coscìenza. Il solo cuoco e il refettoriere 
si faranno l'esame nei luoghi del loro impiego. Prima di detto esa
me si dirà il « Veni Sancte Spiritus »; in fine di quello le litanie 
-della SS.ma Vergine a pro dei nostri benefattori. Se nei giorni di 
festa vi è bisogno di confessare la gente in Chiesa, si differirà il 
pranzo una mezz'ora. Nei giorni di vigilia l'ultimo segno dell'esame 
di coscienza si darà mezz'ora prima di mezzo giorno. Così parimen
te in tempo di quaresima. 

6. Terminato l'esame tutti in silenzio caleranno al refettorio; 
.al segno che darà il Rettore col campanello allora entreranno la por
ta di quello. Posti tutti a suo luogo per ordine di anzianità e detto 
-dal Rettore il « Benedicite », si farà la benedizione della mensa co
me prescrive il Breviario secondo la diversità dei tempi. In fine di 
essa il lettore destinato a leggere a tavola dirà il « J ube Domine be
nedicere >> e risposto dall'Ebdomadario << Mensae caelestis >>, ecc. 
dirà« Sia lodato il nome di Gesù e di Maria sempre Vergine». Nel
lo spiegarsi la salvietta ognuno dirà privatamente un'Ave Maria. 
Nel mangiare si praticheranno le regole della pulizia e della pro
prietà senza affettazione e senza goffezza. Alla venuta del Rettore 
tutti per riverenza si alzeranno in piedi e si sederanno dopò di ltti. 
Veggasi Ciò che in rapporto a questo punto si è altrove avvertito nel 
-§. del vitto dei Congregati. 



.. 7· Finito avranno tutti di mangiare il Rettore darà il segno di 
fine della mensa e il Lettore dirà «Tu autem Domine miserere no
bis )) e tutti risponderanno « Deo gratias et Mariae )) e faranno il 
ringraziamento al Signore secondo è notato alla fine del Breviario. 
Frattanto il Lettore calato dalla cattedra bacia la terra e tutti uscen
do dal Refettorio reciteranno alternativamente col Rettore il «Te 
Deum laudamus )) o il Salmo « Miserere )) in giorno di vigilia sino 
a.lla Chiesa o Cappella. Dove giunti ed orato brevemente diranno 
col Ebdomadario «De profundis )) colle orazioni « Deus veniae lar
gitor )) , cc Fidelium Deus n, ma nel giovedi e nei giorni di ricreazione 
:si dirà in luogo di quel salmo un Pater e A ve e poi tutti si uniranno 
nel luogo della ricreazione per sollevarsi in Dio pello spazio di una 
ora e diranno nel principio in ginocchioni un'A ve Maria e cc Pone Do
mine custodiam )) ecc. Chiunque calerà alla seconda tavola si farà 
privatamente la benedizione e il ringraziamento e si dirà un Pater 
·e Ave in Chiesa e poi si unirà agli altri compagni. 

8. Terminata la ricreazione si darà il segno del riposo meri
·diano e prima di andare a riposare ognuno farà una breve visita al 
Divinissimo. Dal primo di Maggio per tutto Settembre il riposo sa
rà di un'ora e mezza: dal primo di 8bre per tutto Aprile di un'ora. 
Da che si dà il segno del riposo cominciano le tre ore del silenzio· 
picciolo e nessuno potrà dir parola, quali finite si leverà il silenzio 
col segno del campanello. I soggetti che non han bisogno di ripo
sare dopo pranzo, non disturbino gli altri, ma stiano ritirati ciascuno 
nella propria stanza, dove non passeggeranno per non disturbare 
·chi abita nella stanza sottana (r7). 

9· Alla fine del riposo si darà il segno del risveglio ed il Fra
tello risvegliatore anderà per ogni stanza aprendo il portellino della 
finestra. Dopo un mezzo quarto d'ora si suonerà il campanello in 
·segno della mezz'ora di lezione spirituale e poi di un'altra mezz'ora 
di orazione privatamente in camera. I Fratelli Laici se non han tem
po di fare questi due atti comuni dopo il riposo si studieranno di 
supplirli come meglio possono in altro tempo più comodo. Finita 
l'orazione si darà il segno del Vespero e Compieta in Coro. Ogni 
soggetto si farà privatamente fral giorno la visita al Sagramento e 
-a Maria SS.ma e reciterà la terza parte del Rosario. Il Matutinò 
colle Laudi del di seguente, dove comodamente potrà dirsi, si reci
terà nelle ore assegnate nella Tabella oraria che si trova in fine di 
questa seconda parte. Il resto del tempo libero del giorno s'impie
gherà nello studio camerale. 

(17) Inferiore. 



IO. Prima dell'orazione comune della sera, vi sarà una mez
z'ora di sollievo ad arbitrio dei soggetti e allora potranno andare al 
giardino o logge. La mezz'ora dell'orazione comune della sera si 
farà collo stesso metodo che si è detto della mattina. Ne' mercoledì 
e venerdì d'ogni settimana dopo l'orazione della sera vi sarà la di
sciplina in comune dentro i corridori oscuri. Il Rettore intuona il 
« Veni Sancte Spiritus »,l'Ebdomadario ripiglierà i versetti el'ora
zione « Deus qui corda fidelium », e poi un'A ve Maria, indi il «Re
cordemini fra tres carissimi, quod Dominus noster J. C. fuit pro, 
nobis venditus, aJuda traditore osculo traditus, ad Annam primum, 
deinde ad Pontificem Caipham ductus », ecc. Finalmente dicendosi : 
<< Fratres apprehendite disciplinam n, ecc. s'intuona il << Miserere >» 
che disciplinandosi si reciterà alternativamente sino al fine aggiun
gendosi a quello il Salmo : << In te Domine speravi », e una Salve 
Regina con sette altre orazioni: << Omnipotens sempiterne Deus, 
qui gloriosae Virginis », << Deus qui culpa o:ffenderis et poenitentia.. 
placaris », << Deus qui diligenti bus te bona invisibilia praeparasti » ,. 
<< Protege Domine populum tuum », << Fidelium Deus omnium con
ditor et Redemptor », << Deus refugium nostrum et .virtus », « Deus 
a quo sancta desideria; recta consilia, justa sunt opera»; qui finisce 
la disciplina e si dirà senza disciplina <<Anima Christi sanctissima. 
sanctifica me», ecc. e il << Nunc dimittis servum tuum Domine» 
alternativamente col Rettore a voce bassa. 

II. La cena si farà con quell'ordine si è detto del pranzo. Dopo· 
la cena tutti dir~nno nella Chiesa un Pater ed Ave, non già il <<De 
profundis »; dopo anderanno alla ricreazione. Ogni giovedì la sera 
si leggerà dall'Ebdomadario nel refettorio prima di cenare l'Evan
gelio di S. Giovanni << Ante diem festum Paschae » . Il Rettore ac
compagnato- dal Ministro o da qualche altro Padre bacerà i piedi 
a tutti i Coristi che staranno seduti e ai Fratelli Laici, ed ai Novizi 
bacerà i piedi il Maestro dei Novizi. 

I2. Un mezzo quarto prima di finire la ricreazione della sera 
si darà il segno dell'esame di coscienza. Si comincia col << V eni 
S. Spiritus »,e colla solita orazione. L'Ebdomedario seguirà a dire: 
«Ringraziamo il Signore di quante grazie e benefici ci ha fatti e: 
specialmente di averci donato G.C. e Maria SS. e di averci chiamati 
in questo santo istituto ». Dopo una brieve pausa dirà : « Diamo una 
occhiata alla nostra coscienza e vediamo i difetti commessi in que
sto giorno e domandiamone di cuore perdono al Signore». Fatto 
l'esame il Rettore darà il segno di farsi gli atti cristiani di fede, di 
speranza e di carità con l'atto del pentimento e proposito di ricevere 
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:i santi sagramenti in vita e in morte come in fine si trovano regi
strati. Dopo questi atti si reciteranno le Litanie della B. Vergine ed 
una Salve Regina, al principio della quale il Rettore benedirà tutti 
.coll'acqua lustrale e si dirà l'orazione « Defende quaesumus D.ne 
B. Maria semper Virgine intercedente>>, ed un'altra Salve Regina 
.senza colletta per la grazia della perseveranza finale; un'A ve per le 
anime più abbandonate; un'altra secondo l'intenzione del P. Rettore 
Maggiore e del Superiore locale e tre Gloria Patri ad onore di 
S. Giuseppe e S. Gaetano e tre altri ad onorè de' Santi Angeli Cu
:stodi e finalmente un'Ave per i bisogni spirituali e temporali di tut
ta la Congregazione. L'Ebdomedario non può aggiungere alle sud
<lette altra menoma divozione. Il Rettore però può aggiungere qual
-che altra picciola preghiera per qualche bisogno speciale, ma che 
non sia frequente per non aggravare di più la Comunità. L'Ebdo
-madario in fine annuncierà l'applicazione de' frutti delle opere buo
ne del giorno seguente di questo modo - La Domenica si appliche
ranno per l'esaltazione della S. Chiesa, per lo Sommo Pontefice e 
per tutti i Prelati e principi cattolici regnanti- Il Lunedì per tutti 
i religiosi dell'uno e dell'altro sesso pregando il Signore che dia 

_ loro spirito di vivere secòndo la propria vocazione - Mercoledì per 
tutti gli Operai della vigna del Signore e per tutti i padri e madri 
di famiglia, pregando il Signore che ai primi dia spirito apostolico 
e ai secondi grazia di allevare i loro figlioli nel santo amore e timo
re di Dio- Il Giovedì per tutti gli innocenti, penitenti, agonizzan
ti, anime purganti e per i bambini che sono nel seno delle loro ma
dri -Venerdì per l'accrescimento dello spirito dell'Istituto e per 
la propria Comunità- Sabato per tutti i divoti di Maria SS.ma, 
per tutti i benefattori spirituali e temporali e per i congiunti de' 
-Padri e Fratelli dell'Istituto. Chi poi ha la cura di leggere la medi
tazione accennerà la sera preventivamente il punto della medita
zione da farsi la mattina seguente. All'ultimo tutti e singoli doman
deranno in ginocchia al Rettore la benedizione dicendogli : cc Bene
dicite Pater ». Nelle sere precedenti ai giorni di Comunione di re
-gola i non Sacerdoti anche si cercheranno la licenza di farsi la co
munione. Dopo terminato il detto esame e ricevuta la benedizione_ 
dal Rettore, si costuma di recitarsi in comune la preghiera : cc San
tissima Vergine » ( r8); indi si ripiglia il silenzio rigoroso e dopo 
-mezz'ora si darà l'ultimo segno del riposo dopo il quale nessuno 

(18) Preghiera composta da sant'Alfonso per la visita quotidiana a qualche immagine 
--della Madonna che inseri nel 1745 nel libretto delle Visite al SS. Sacramento : « SS. Ver
gine Immacolata e Madre mia Maria », che ancora si recita nelle comunità napoletane 
-.rcdentoriste. 



terrà il lume in camera senza licenza e nessuno perderà il sonno per 
studiare ofar orazione anche all'oscuro senza il permesso del Ret
tore a cui preme la salute de' soggetti. A tre tempi del giorno si 
darà il segno dell'Angelus Domini e quello del De Profundis. 

§ II 
DEGLI ESERCIZI DI OGNI MESE 

r. In ogni mese ciascun Congregato è in obbligo di farsi un 
giorno di ritiramento spirituale a pro dell'anima sua con rigoroso si
lenzio. In quel giorno non ascolteranno le confessioni neppure de" 
nostri e fuggiranno ogni occasione distrattiva: non studieranno ma
terie predicabili, né scientifiche, ma il solo libro del Crocifisso e 
della propria coscienza o quei libri che direttamente appartengono 
alloro spirituale profitto: né caleranno alla prima tavola nel giorno 
di ricreazione, quando per essi è giorno di ritiro. 

Agli atti comuni prescritti nel paragrafo antecedente, colui che· 
farà ritiro vi aggiungerà una mezz'ora d'apparecchio prima della 
Messa o della Comunione e un'ora di ringraziamento e inoltre la 
mattina una mezz'ora di lezione spirituale. Il resto del tempo sino' 
al pranzo l'impiegherà parte in sollevarsi e parte in cose di propria 
divozione. Dopo pranzo poi oltre i soliti esercizi si farà la Via crucis 
e nel tempo della ricreazione comune dopo la cena cerchi di tratte:... 
nersi avanti il Divinissimo sacramento secondo l'antico nostro co
stume. 

Il Fratello Laico ch.e farà il suo ritiro del mese, farà una mez
z'ora di apparecchio alla S. Comunione, una mezz'ora di ringrazia
mento e mezz'ora di lezione spirituale; poi un'ora e mezza di eser
cizi manuali in silenzio giusta l'ordinazione del Ministro così la mat
tina come il dopo pranzo; e aiuterà gli altri Fratelli a rassettare e a 
pulire le cose del Refettorio o della cucina la mattina e la sera dopo· 
che sarà terminata la mensa. Il resto del tempo libero lo spenderà 
orando davanti al Divinissimo, facendo la Via crucis e recitando ii 
Rosario ad onore di Maria SS.ma che nel giorno di ritiro deve il 
Fratello Laico recitare tutto intero. 

2. Nel lunedì di ogni settimana invece di farsi ognuno dopo 
il riposo del giorno privatamente la mezz'ora di lezione spirituale 
in camera, si rauneranno (r9) tutti insieme nell'oratorio e ivi si pro
porrà un punto ascetico sopra la virtù particolare che si esercita 

(r9) Raduneranno. 
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con più attenzione in quel mese e ognuno che invitato sarà dal Ret
tore dirà il suo sentimento circa la pratica di quella virtù e si trat
terranno in questa conferenza per lo spazio di una mezz'ora, giacché 
la prima mezz'ora dopo il riposo si farà privatamente in camera 
l'orazione. Il punto ascetico si proporrà scritto e affissato antici
patamente in qualche luogo da quel Sacerdote che dal Rettore ne 
avrà avuta l'incombenza. 

3· Nel primo lunedì di ogni mese in luogo della lezione spi
rituale in camera o della conferenza ascetica come si è detto, si uni-
ranno i Sacerdoti della casa specialmente l'està, quando son ritor-
nati dalle Missioni e parleranno e tratteranno insieme teoricamente 
e praticamente delle Rubriche e cerimonie da usàrsi giusta le leggi 
della S. Chiesa nella Messa letta, o cantata, nell'esposizione del Ve
nerabile, nell'incensazione dell'altare e simili, che devono sapersi 
perfettamente da ogni Sacerdote per lo maggiore culto di Dio e de
coro delle sacre funzioni. Per maggiore profitto il Rettore farà met.:. 
tere in pratica que_sta istruzione delle Rubriche ogni anno per· lo, 
corso di otto giorni impiegandovi una mezz'ora circa il giorno, quan
do stimerà tempo più proprio e opportuno. A questo fine ne incari
cherà uno dei nostri Sacerdoti, che dovrà studiarsele bene e poi con
ferirle insieme coi compagni, affinché tutti con unl.formità le prati
cassero nella celebrazione della Messa e nelle altre funzioni della. 
Chiesa. 

4· Parimente in ogni martedì si farà tra Sacerdoti della Casa 
un'Accademia di qualche materia Morale o Dogmatica o Scritturale; 
oppure or di una, or di un'altra delle materie cennate, per mante-
nere di questo modo sempre culta la mente nelle scienze umane e 
divine e si assegnerà l'ora dal Rettore dopo terminati gli atti comu-
ni del dopo pranzo. Si proporrà anticipatamente dal Prefetto del-
l' Accademia il punto da discutersi, affinché vengano tutti ben pre
parati. Raunati poi che saranno in detto giorno si caverà a sorte il 
nome dell'accademico, che deve rispondere in primo o in secondo 
o in terzo luogo alle proposte questioni. Chi avrà ragioni in contra
rio potrà liberamente proporle. Si avverta solamente a fuggire le· 
contese, le ostinazioni capricciose e qualunque difetto di carità, di 
umiltà e di mansuetudine dovend'ognu:no parlare per imparare, non 
per litigare o farla da Dottore e da Maestro. 

5. Ogni sabbato il Rettore unirà tutta la Famiglia in un luogo· 
disegnato e detto il « Veni Creator Spiritus n coll'orazione cc Mentes 
nostras quaesumus Domine n, dopo una breve lezione farà per un_ 
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··quarto d'ora un sermone ad Fratres sulla virtù corrente del mese 
<esortando tutti a pratic::arla con tutto l'impegno e generalmente al
l'esatta osservanza delle regole. In fine ciascuno si accuserà di qual
che trasgressione di quelle commesse in tutta la settimana. Prima 
però di tutti si accuseranno i Fratelli- La:ici Novizi se ve ne sono; poi 
usciti .fuori, si accuseranno i Fratelli Laici obblati; dopo di loro che 
parìmente usciranno, si accuseranno i Fratelli studenti; finalmente 
i Sacerdoti della Casa, usciti i Chierici studenti, per ordine di an
·zianità si accuseranno alla presenza del solo Rettore ma quel Sacer
-dote che fa il Coadiutore del Rettore suole accusarsi prima di tutti 
gli altri Sacerdoti e tutti con umiltà accetteranno le penitenze per 
-altro lievi che ad ognuno saranno assegnate, Finalmente uniti tutti 
-di bel nuovo diranno il << Confiteor Deo », il Rettore dirà il <<Mise-
·reatur vestri » e l'« Indulgentiam >>, e si terminerà con una Salve 
Regina e l'orazione « Omnipotens sempiterne Deus ». Negli Otta
vari solenni di Gesù Cristo come del Natale, Capo d'anno, Epifa
nia, Pasqua, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, del SS.mo 
'Redentore, del S. titolare, come pure in quei dell'Immacolata Con
cezione e dell'Assunzione della Beatissima Vergine e in quei sab
bati in cui occorre la festività di qualche Santo Protettore della 
Congregazione, non si accuseranno colpe ma si farà dal Rettore il 
·semplice sermone. 

Invece di farsi detto capitolo il sabbato santo, si anticiperà nel 
·Giovedì Santo, quando in fine del sermone si accuserà il solo Retto
re genuflesso avanti a tutta la Comunità de' difetti commessi in 
tutto l'anno contra le regole e nel proprio officio. Lo stesso farà il 
Rettore Maggiore nella Casa ove dimora e in quel giorno si farà la 
'lavanda de' piedi come si prescrive dal Messale Romano. 

§ III 
DEGLI ESERCIZI DI OGNI ANNO 

r .. In ogni anno ciascun congregato Corista è obbligato a farsi 
un ritiramento di dieci giorni continui d'Esercizi spirituali con ri
goroso silenzio e totale allontanamento da ogni altra occupazione 
,distrattiva. Quei che devono uscire alle Missioni sogliono raccoglier
si nello spirito con tale ritiro ordinariamente nel mese di settembre 

·O di ottobre. Il metodo di fare detti dieci giorni di Esercizi è lo stes
·so che si è notato nel paragrafo precedente intorno al giorno di riti
ramento di ogni mese, così de' Coristi come dei Fratelli Laici. Co
;Storo però ·invece di fargli continuamente e senza interposizione, 
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ne faranno tre giorni in ogni terza parte d eli' anno, in quella ma
niera si è dichiarato nel citato paragrafo precedente. 

2. Nei quattro tempi dell'anno, specialmente in quei dell'està 
·O dell'autunno quando la famiglia suole trovarsi tutta in casa, il 
Rettore farà leggere in pubblico parte per parte quelle Regole e Co
.stituzioni che appartengono alle Missioni e alla vita ordinata de' 
soggetti, affinché tutti rinnovino la memoria de' propri doveri e si 
·emendino de' loro passati mancamenti, quantunque il Regolamento 
debba in qualche parte leggersi ogni 'sabbato la sera nel principio 
~ella cena ed ogni soggetto debba tenerne copia presso di sé e leg
_gendolo sovente renderselo familiare. In detti tempi dell'anno il 
Rettore col Ministro e coll'Ammonitore e Consultori della casa vi
:siteranno le officine, la dispensa e la sacrestia per provvedere a ciò 
che forse manca e ai bisogni di vesti e biancheria di ciascuno de' 
.soggetti. 

3· Si faranno parimente più volte l'anno le Accademie dèlle 
Missioni in cui s'istruiranno i nostri giovani circa la maniera pra
tica di fare i sentimenti, le prediche e i Catechismi propri del tempo 
delle Missioni affinché a suo tempo si trovino ben istruiti nel loro 
1mp1ego. 

4· In ogni anno si tirerà a sorte per ciascun soggetto un santo 
per suo special Protettore e Avvocato, con una virtù particolare da 
praticarsi con ispecialità in tutto il corso di quell'anno ed una na
zione d'infedeli, di ereticio di altri peccatori affine di pregare per 
.essi sua D.M. (20) che si degni d'illuminarli. Si tireranno a sorte 
le cose anzidette la sera della vigilia della Circoncisione, cioè nel 
iìne dell'anno, per l'anno seguente, e si noteranno in una lista da 
affiggersi nella comune libreria per intelligenza e notizia di ciascun 

"soggetto. 

5. I Santi protettori della Congregazione sono i seguenti : la 
·vergine SS.ma sotto il titolo dell'Immacolata Concezione, S. Mi
chele, S. Giuseppe, S. Pietro, S. Paolo, S. Giovanni l'Evangelista 
ante portam Latinam, S. Filippo Neri, S. Maria Maddalena la pe
nitente, S. Teresa, S. Gaetano e tutti i Santi Apostoli. 

6. In ciascun mese dell'anno si è sempre costumato di pren
dersi di mira una virtù speciale, e uno de' Santi Apostoli come par

. ticolare protettore di tutta la Congregazione in quel mese : su que
:sta virtù farsi l'esame di coscienza particolare una voltai! giorno e 

(2o) Sua Divina Maestà. 



la conferenza del sabbato; e quel Santo Apostolo venerarlo ogni dì 
con ossequio speciale. Affinché una pratica si pro:fi.ttevole non cada 
per l'avvenire in oblio espressamente in questa Costituzione se ne 
inculca a tutti la perpetua osservanza. Si ordina di tenersi affissa 
nel coro una tabella scritta con lettere majuscole in cui è notata la. 
virtù e il santo del mese in questa forma: 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 
APRILE 

MAGGIO 
GIUGNO 

LUGLIO 
AGOSTO 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 

FEDE - I SS. PIETRO e PAOLO. 

SPERANZA - S. ANDREA. 
CARITA' VERSO DIO - S. GIACOMO MAGGIORE. 
UNIONE E CARITA' FRATERNA- S. GIOVANNI. 

POVERTA' - S. TOMMASO. 
PURITA' DI CUORE E DI CORPO - S. GIACOMO MINORE. 
UBBIDIENZA - S. FILIPPO. 
MANSUETUDINE E UMILTA' DI CUORE ~ S. BARTOLOMEO. 

MORTIFICAZIONE - S. MATTEO. 
SILÈNZIO E RACCOGLIMENTO - S. SIMONE. 
PRESENZA DI DIO - S. TADDEO. 
ANNEGAZIONE DI SE STESSO ED AMORE ALLA CROCE -
S. MATTIA. 

§IV 
DELLA FREQUENZA DEI SAGRAMENTI 

I. I Sacerdoti debbono studiarsi di dare tutta la possibile edifi-
cazione e vivere in maniera che possano ogni giorno degnamente 
celebrare. Laonde per conservare l'illibatezza della lor coscienza si 
accosteranno al sagramento della penitenza almeno una volta la 
settimana, ancorché non avessero alcun rimorso di colpa grave. Chi 
si allontana dalla Confessione dà indizio di uno spirito o superbo o 
presuntuoso o tiepido e rilassato che non cura la propria perfezione 
e s'incammina alla perdizione. 

2. I Chierici non sacerdoti e i Fratelli Laici si confesseranno 
due volte la settimana e si comunicheranno in tutte le feste di pre
cetto e ne' mercoledi e venerdi di ogni settimana. I studenti si do
vran confessare collor Prefetto. Ma è cosa utile ed espediente che di 
volta in volta si facciano confessare con qualche altro sacerdote an
ziano della Famiglia che almeno abbia compiti anni cinque di abla
zione se entrò sacerdote, e sei di Sacerdozio se vi entrò Chierico o 
giovanetto secolare. Una tal scelta si rimette alla prudenza del Su
periore. I Fratelli Laici sono nella libertà di confessarsi con chiun
que de' nostri Confessori già approvati, benché stiano sotto la di
sciplinadellor Prefetto che gl'istruisce ne' rudimenti della fede e 
nell'osservanza regolare. Quando gli uni o gli altri non avranno-



materia di Confessione basterà il presentarsi al Prefetto o ad altri 
.con cui si confessano e dirgli che niente per allora gli occorre e si 
faranno colla sua benedizione la comunione. 

3· Sia molto sollecito il Rettore che agl'infermi si sommini
strino a tempo gli ultimi sagramenti e non manchi loro la dovuta 
:assistenza spirituale e corporale. Lo visiterà almeno una volta il 
giorno e nel tempo della ricreazione manderà due soggetti che lo 
sollevino colla lor compagnia e coi loro discorsi edificanti. E non 
trovandosi l'infermo aggravato, destinerà uno che gli legga la me
.ditazione in quell'ora che la Comunità sta orando in Coro; e lo stes
so praticherà nello esame della sera. Se l'infermità lo costringe a 
star lungo tempo a letto senza levarsi interrottamente in tal caso se 
gli porterà la comunione dalla Chiesa almeno ogni otto giorni. In 
Dgni Casa sarà destinato dal Rettore un Sacerdote che faccia da 
Prefetto dell'infermi coll'aiuto di un Fratello Laico infermiere. 
Siano con tutta la carità provveduti di medico, di medicamenti e de' 
dbi secondo l'ordinazione del Medico e di ogni altro bisognevole 
senza badare alla spesa e all'interesse della Comunità ma alla sola 
legge della Carità. Nelle infermità gravi e pericolose in cui sarà 
necessaria l'assistenza anche di notte, il Rettore destinerà or l'uno, 
Dr l'altro de' nostri Fratelli che facciano all'infermo quest'atto di 
rigorosa carità e nel tempo dell'agonia non manchi un Sacerdote che 
del continuo gli assista a ben morire. 

§v 
DELL'UFFIZIO DIVINO DA RECI'rARSI IN CORO 

r. In ogni Casa, dove comodamente si potrà, si dovrà recitare 
in coro l 'ufficio divino ogni giorno con raccoglimento di spirito senza 
-canto o suono. Al coro v'interverranno tutti, anche i Novizi. Né vi 
si dispenserà fintanto che nella famiglia vi siano quattro soggetti ol
tre il Rettore e il Ministro. Non vi è obbligo di Coro ne' giovedì e 
ne' giorni di ricreazione, eccetto il caso in cui occorresse giorno fe
stivo dell'uno e dell'altro precetto e allora si devono recitare in coro 
le sole ore canoniche, dopo l'orazione della mattina. 

2. Sono esenti dal Coro, quando per l'impiego loro saranno le
gittimamente impediti il Rettore Maggiore, i Consultori e il Ret
tore della Casa e il suo Coadiutore; e se qualche soggetto sarà ac
ciaccato di anni o d'infermità o che avrà pelle mani un negozio di 
premura, sarà dispensato dal Rettore locale. Parimente ne' giorni' 
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di studio sono esenti dal Coro i Lettori e i Studenti; ma devono in
tervenirvi nel giorno del ritiro del mese, ne' giorni degli Esercizi 
dell'anno e nelle feste dell'uno e dell'altro precetto e ne' giorni del
la settimana santa agli Uffici delle Tenebre; come pure ai primi ve-
spri, al Matutino colle Landi ed ore Canoniche de' giorni di Natale,. 
Circoncisione, Epifania, Pentecoste, Corpo del Signore, Ascensione, 
SS.mo Redentore, Assunzione e Concezione di Maria SS.ma e del 
Santo titolare della Casa. 

3. Le Ore canoniche si reciteranno senza canto né Gregoriano,. 
né Feriale, ma a voce chiara ed intelligibile, senza fretta, ma colla 
pausa all'asterisco e senza veruna cantilena. Ma si diranno a voce 
alta e a tuono semplice i soli Uffizi di Natale, di Capo d'anno, del-
l'Epifania e di Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione, del Corpo· 
del Signore, del SS.mo Redentore, dell'Assunzione e Concezione: 
di Maria SS.ma, del Santo titolare della Casa e de' SS. Apostoli 
Pietro e Paolo. Nel triduo della settimana santa si canteranno le 
Lezioni a tuono di canto fernio Gregoriano, tutto il resto a tuon() 
feriale, come suole praticarsi in detti giorni. In qualche Messa che 
si canterà dai nostri nella Chiesa non si userà mai né il canto fermo, 
né il figurato, ma il semplice Feriale. E' permesso bensì d'invitare 
in qualche solennità gli Ecclesiastici Secolari, a cantare la Messa 
col canto fermo, o figurato, basta che i Ministri dell'Altare non sia
no de' nostri ma preti esteri. 

4· In quanto all'ordine del Coro vi sarà l'Ebdomadario cui 
spetta cominciare le Ore, dire i Capitoli, le Collette e tutto il resto è: 
proprio del suo ufficio. Il Rettore farà da Ebdomadario ne' giorni 
di Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Corpo del 
Signore, Assunzione, SS.mo Redentore, Ascensione, Concezione, 
del Santo titolare e de' SS. Pietro e Paolo, e nel triduo della setti-
mana santa. Oltre l'Ebdomadario vi saranno due Antifonari. A quel-
lo seduto dalla parte dell'Ebdomadario, appartiene il recitare l'in-· 
vitatorio, il principiare gl'inni, citare la prima Antifona o recitarla. 
intera quando l'Ufficio è doppio, intonare il Salmo sino all'aste-
risco, replicare l'Antifona dopo il fine del Salmo e dire la Lezione· 
'breve a Compieta. Al secondo Antifonario spetta citare o recitare 
le seconde Antifone, leggere il Martirologio e la Lezione breve nel 
fine di prima. Tutte le altre Antifone e Salmi si diranno tra loro' 
alternativamente. I versetti, i responsori brevi e i responsori dopo le 
Lezioni si reciteranno unitamente da ambedue gli Antifonari. Ma 
ne' giorni solenni accennati di sopra, l'Invitatorio col suo salmo, il 
primoverso dell'inno, tutte le antifone, il principio de' Salmi e de" 
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Cantici sino all'asterisco, si diranno unitamente da tutti e due. Le 
Lezioni si diranno in mezzo al Coro da quei tre che saranno asse
gnati dal Rettore ed ognuno leggerà le tre Lezioni di un Notturno; 
ma nel triduo della settimana santa può il Rettore assegnarne più 
di tre a cantare le Lamentazioni. Le Lezioni del terzo Notturno sa
ranno sempre lette da un Sacerdote; e ne' giorni solenni può legger
-ne una il Rettore: la prima o l'ultima Lezione. Nella mattina della 
vigilia di N a tale si leggerà il Martirologio a suono feriale con quella 
modificazione di voce prescritta nella Rubrica dello stesso Marti
rologio. 

5· L'Ufficio si dirà seduto e colla berretta in testa, ma si sco
vrirà la testa al « Gloria Patri et Fili o », quando si nomina ·la SS .ma 
Trinità, Gesù Cristo, Maria SS.ma e il Santo di cui si fa l'ufficio 
e simili, ecc. Staranno tutti in piedi e senza berretta in testa, in 
tutto il resto dell'ufficio divino, eccetto la recita de' Salmi e delle 
loro Antifone, delle Lezioni e loro risponsori e del Martirologio. Le 
Lezioni si leggeranno in piedi e chi è assegnato farà una genufles
sione al Divinissimo e una riverenza al Rettore o altro che presiede 
-nel Coro. L'Ebdomadario si alzerà solo nella deprecativa alla bene
,d_izione prima di leggersi ogni Lezione. Tutto il resto si praticherà 
,giusta le Rubriche del Coro. 

6. Avverta ognuno a starsi in Coro con tutta la serietà e rac
-coglimento di spirito e compostezza del corpo e specialmente cogli 
·occhi modesti .. La voce sia uniforme e consona. Chi giunge tardi al 
Coro, si inginocchierà in mezzo a due ginocchia e avuto il segno dal 
Rettore anderà a sedersi ove trova luogo. Chi ha bisogno di uscire 
farà l'istesso: al ritorno poi fatta la genuflessione al Venerabile e 
una riverenza al Superiore anderà a sedersi ove può senza disturba
re il Coro. Si praticherà lo stesso nel tempo dell'Orazione e della 
mensa a Refettorio. 

7· Intorno la divota celebrazione della Messa, s'impiegherà una 
mezz'ora di tempo nel celebrarla divotamente e non più per non ar
recare tedio agli uditori. Il ringraziamento parimente sarà di mez
z'ora; in qualche caso di necessità di udire le confessioni special
mente le feste di concorso, se ne farà almeno un quarto d'ora. Ognu
no celebrerà ogni giorno; né si lascerà per qualche legittimo motivo 
talvolta, se non col permesso del Rettore. Nell'ottava de' Morti 
ognuno potrà celebrarsi una sola Messa secondo la sua intenzione, 
ma senza prendere limosina. Finalmente s'inculca a tutti l'esatta 
osservanza delle rubriche così dell'Ufficio, come della Messa. E in 

l 
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qualche funzione pubblica i Ministri devono preventivamente stu
diarsi bene le Rubriche e praticarle a dovere. 

CAPITOLO VI e ultimo 

DI ALCUNI ESERCIZI DI PIETA' DA FARSINELLE NOSTRE CASE 
E CHIESE A BENEFICIO DEL POPOLO DEL PAESE 

§ I 
DELL'UDIR LE CONFESSIONI, DELLE PREDICHE, MEDITAZIONI, NOVENE 

E DI ALTRE FUNZIONI DA FARSI NELLE NOSTRE CHIESE 

E' necessario che 1 nostri Congregati attendano a coltivare non 
solo gli altri popoli colle Missioni, ma molto più ancora la gente del 
paese ove sono situate le nostre Case, siccome ordina la Regola nel 
capo primo n. V. La coltiveranno nello spirito coll'udire le confes
sioni, col predicare ogni domenica ed ogni sabbato nelle nostre 
Chiese ad onore di Maria SS.ma, coll'esposizione del Venerabile,. 
col fare ogni giorno la meditazione pubblica e col dare gli Esercizi 
ritirati nelle nostre case agli ordinandi e ad ogni ceto di persone che 
mai v1 concorressero. 

r. Circa l'assistenza al confessionale, il Rettore destinerà ai 
Confessori i -loro giorni :fissi nella settimana in cui debbono udire 
le confessioni degli uomini e delle donne. I soggetti peraltro sono 
in libertà di calare al confessionario oltre i giorni assègnati, quando· 
vogliono, o sono chiamati o dal Superiore sono mandati. Ne' giorni 
di festa tutti sono obbligati di assistere alle confessioni, così degli 
uomini specialmente della campagna, come delle donne. Non essen
dovi altro Sacerdote, i medesimi confessori faranno la comunione a 
quei che la ricercano. Le confessioni degli uomini si ascolteranno or
dinariamente nella Chiesa o nella sagrestia, o in altro luogo decen
te della Casa, non mai nelle proprie stanze, eccetto gli Ecclesia
stici o altra persona di riguardo. Le confessioni dei giovinetti e 
fanciulli si ascolteranno in luoghi esposti alla veduta degli altri e 
non altrimente. Si celebreranno le messe specialmente la festa a co
modo del popolo, precedente il segno della campana, e non a capric
cio del celebrante, o a stento della gente. Il Superiore destinerà un 
Sacerdote per l'ultima messa della festa verso l'ora del primo segno 
e si daranno tre segni interpellati della campana per avviso del 
popolo. 

2. Circa la predica della domenica. Si predicherà ogni domeni-



ca e feste principali al popolo, verso le ore ventidue (:n) nella no
stra Chiesa. Le prediche sieno istruttive e morali, ben ordinate, 
serie ne' concetti e nelle parole che edifichino, pascano e nutriscano 
le anime degli ascoltanti e restino con fame di udire sovente la di
vina parola, non già partino con nausea di aver udito ciancie e chiac-. 
chiere senza alcun frutto. Non siano più lunghe di tre quarti d'ora e 
in fine cercherà di muovere gli affetti dell'animo a proposito della 
materia che si è trattata. 

3. Ogni sabbato parimente verso la stessa ora si farà nelle no
stre Chiese prima la coronella ad onore di Maria SS.ma Immaco
lata (22); indi si esporrà il Sagramento e se gli farà una breve vi
sita recitandosi ad alta voce l'orazione «Signor mio Gesù Cristo che 
per ly amore che portate agli uomini» ( 23) : poi un sermone di mez
z'ora, presente tutta la nostra Comunità, ad onore di Maria SS.ma 
su le sue glorie e le singolari virtù di Lei, per eccitarne l'imitazio
ne. Terminato il sermone si svelerà il Sagramento e fatto un breve 
e fervoroso soliloquio alla sua presenza, si canterà il cc Tantum er
go» ecc. : e si darà la benedizione. 

4· In quanto alla meditazione pubblica, ogni giorno, questa si 
farà la sera o la ll1attina, secondo le circostanze del luogo. Si reci
teranno prima leLitanie, poi un breve apparecchio; indi si anderà 
suggerendo di tanto in tanto qualche utile riflessione acconcia alla 
lezione già fatta; sul fine farà le solite preghiere a Dio e qualche 
buono proponimento; finalmente farà recitare gli atti cristiani. Le 
meditazioni al popolo saranno per lo più sulle massime eterne, su 
la Passione di Gesù Cristo o qualche mistero corrente. Non durerà 
più di mezz'ora per ogni volta. Ogni quarta domenica del mese si 
potrà fare la Protesta per la buona morte. 

5· Si faranno parimente, ad edificazione del popolo, varie no
vene nelle nostre Chiese, come quella del SS.mo Redentore, l'ottava 
del Corpo ,di Cristo e quella dell'Assunzione e Concezione di Maria 
SS.ma, dove comodamente si può, e del santo titolare della Chiesa. 
Si solennizzerà la notte del santo Natale; si faranno nel tempo di 
Carnevale le quarant'ore solenni, ad arbitrio del Rettore; nel primo 
giorno di Quaresima la benedizione delle ceneri, che tutta la Comu
nità riceverà sul capo per mano del Rettore celebrante; e nella Set
timana Santa il Sepolcro del Signore. 

(21) Due ore prima del tramonto del so}e. 

(22) La coronella delle dodici Ave Maria intercalate con tre Pater e tre Gloria, la gia
culatoria e la strofetta : « Come giglio tra le spine », ecc. 

(23) Preghiera composta da sant'Alfonso per la visita eucaristica. 
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6. Le altre funzioni sacre che si faram1o nelle nostre Chiese 
ed a cui sono obbligati d'intervenire tutti i Coristi, sono: una Mes
sa solenne nei giorni di Pasqua, di Pentecoste, del Corpo di Cristo, 
del SS.mo Redentore, dell'Assunzione e Concezione di Maria 
SS.ma, e nel giorno del santo titolare della Chiesa. Il Rettore a suo 
arbitrio potrà farne celebrare qualche altra in altri giorni. 

7. Si coltiveranno specialmente gli uomini di campagna ogni 
domenica e feste solenni con Meditazioni o sermoni e coli 'udire le 
loro confessioni in qualche oratorio delle nostre Case. Il Rettore 
destinerà un Sacerdote che attenda alla lor' spirituale coltura. Lo 
stesso potrà praticarsi a pro de' giòvanetti di dieci in dodici anni 
circa, per ben educarli nel santo timore di Dio. 

§ II 
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI OTTO GIORNI DA DARSI NEL 

RITIRO DELLE NOSTRE CASE 

r. In vari tempi dell'anno si ammetteranno nelle nostre Case 
le persone di ogni ceto che vogliono ritirarsi per otto giorni e fare 
gli esercizi spirituali, ciò è ne' tempi delle sagre ordinazioni e nella 
Quaresima o in qualche altro tempo opportuno. Negliesercizi degli 
Ecclesiastici non si ammetteranno mai persone laiche, quantunque 
in que' de' laici possano intervenirvi i Chierici ordinandi e altri 
Ecclesiastici. 

2. Se la fatta (24) d'Esercizi è di Sacerdoti, si esorteranno dal 
primo giorno ad astenersi volontariamente per maggior profitto del
le anime loro, dal celebrare la Messa in tutti i giorni del sacro ri
tiro, affinché illuminati vieppiù da Dio in tutte le meditazioni ed 
istruzioni del proprio stato conoscano meglio gli arcani e nascondi
gli della coscienza; si confessino con m:;tggiore esàttezza e compun
zione, sentano le meditazioni più terribili coli 'umiltà di reo non 
ancor riconciliato e non colla fiducia mal sicura di peccatore fra tre 
·dì giustificato, che per ordinario si scuopre una vana lusinga; e 
finalmente si dia luogo alla grazia di lavorare col suo corso ordina
rio la perfetta conversione che di rado l'opera in un istante. Quando 
alcuni più amanti dell'interesse della limosina della Messa che del
l'accertamento della lor salute, non volessero lasciare la celebra
zione in tutto il corso degi Esercizi, allora si proibirà loro assoluta
mente di celebrare almeno per tre giorni compiti per regola indi
spensabile degli Esercizi; affinché prima si confessino e poi si ac-

(24) Corso. 
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costino all'Altare, se il confessore ch'è responsabile avanti a Dio li 
conosce disposti. I Confessori siano pronti ad udirli con tutta la 
diligenza. 

3· Il Rettore destinerà un Padre per l'Uffi.ciodi Zelatore degli 
Esercizi, il quale invigilerà sull'esatta osservanza de' stabilimenti 
prescritti nella tabella, la quale si terrà affissa a notizia di tutti in un 
luogo patente della Casa e specialmente del silenzio in tutti i luo
ghi, della modestia, e del puntuale intervento agli atti comuni; e 
similmente su i bisogni corporali degli Esercizianti. Se qualcheduno 
di loro disturbasse i compagni, col ridere, motteggiare o altro in
conveniente, se ammonito non si emenda, si licenzierà dal luogo de
gli Esercizi, come pecora infetta dall'ovile. 

4· Nella mensa comune degli esercizianti, non si userà a veru
no parzialità nel cibo, eccetto qualche Vescovo o Vicario Generale 
che intervenisse agli Esercizi degli Ecclesiastici, o qualche Cavalie
re o altro distinto personaggio che concorresse con gente ordinaria. 
I nostri però osserveranno, anche in tempo di Esercizi, la solita re-· 
gola del vitto, e saranno nell'obbligo di vivere con tutta l'esempla
rità possibile, còn tutta l'affabilità e carità cristiana a maggiore edi
ficazione de' Forestieri. 

5. Sarà destinato uno dei nostri Sacerdoti a ricevere gli Eser
cizianti e avrà cura di assegnar loro le stanze e a notarsi i nomi e a 
provvederE in camera di tutto il bisognevole e ad esigersi da ognuno. 
la contribuzione della spesa. In ogni camera si farà trovare sul bof
fettino il libretto delle massime di Cattaneo (25), un foglio di carta 
col calamR;io e penna da scrivere e un candeliere. 

6. In tempo di Esercizi, quei soggetti che sono impiegati, sono 
esenti dal Coro e dagli altri atti comuni, ma non già gli altri che co
modamente possono uffi.ciare e intervenire ai soliti esercizi della Co
munità. Si permette solamente in quel tempo di dire a voce bassa 
qualche parola necessaria nel silenzio grande della sera. Si esortano, 
i nostri che daranno le Meditazioni e l 'Istruzione a predicare con 
ispirito e con impegno di santificare fra otto giorni quei poveri pec
catori chiamati da Dio alla penitenza; a non dire facezie nelle Istru
zioni a quei che .han bisogno di tutta la serietà e a raccogliersi in 
Dio per ispirare raccoglinientò agli altri. 

(25) CARLO AMBROGIO CATTANEO, Esercizi spirituali di sant'Ignazio, Roma :1724. 
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§ III 
DISTRIBUZIONE DELLE ORE E DEGLI ATTI COMUNI NEL TEMPO DEGLI ESERCIZI 

Si :fisserà primieramente l'ora del risveglio, la mattina, se
condo i vari tempi e la condizione delle persone più o meno avvez
ze a levarsi di letto presto o tardi la mattina. Si darà ordinariamen
te una mezz'ora di tempo per vestirsi, lavarsi ecc. ma alle persone 
civili bisogna accordare tre quarti di tempo dopo il risveglio. Si 
darà il segno comune col campanello di ritirarsi tutti nella Cappel
la degli Esercizi, ove si comincierà la lezione spirituale, indi la 
meditazione e sermone che non passeranno in tutto l'ora e mezza. 
Dopo la predica ognuno farà mezz'ora di riflessione o nella Cap
pella o nella propria camera a pié del Crocifisso.- Dopo la riflessio
ne, se sono Ecclesiastici si uniranno insieme a recitare le Ore ca
noniche; se laici intendenti l'ufficio picciolo della Beata Vergine; 
se gente bassa, a recitare una terza parte di Rosario. Dipoi si cele
brerà la Messa nella Cappella. Nel tempo libero si applicheranno 
nelle proprie stanze a leggere qualche libro divoto o adorare avanti 
.al Divinissimo o ad esaminarsi la coscienza. Un'ora e mezza pri
ma del pranzo si uniranno di bel nuovo nel solito Oratorio e dopo 
un quarto di lezione si farà l'istruzione catechistica per lo spazio 
di un'ora circa; indi l'esame di coscienza colle Litanie in :fine del
la Beata Vergine e si èalerà a tavola recitandosi per via il «Mise
rere » sino al luogo del Refettorio. Nel mentre mangiano vi sarà la 
lezione spirituale sino alla :fine del pranzo. Terminata la mensa e 
fatto il dovuto ringraziamento a Dio, ritorneranno con modestia, 
recitando il «Te Deum » sino all'Oratorio, ove recitato un Pater 
ed un'Ave, si ritirerà ognuno nella propria stanza. E' proibito nel 
tempo della ricreazione far conventicole fra gli Esercizianti, par
lar a voce alta o discorsi secolareschi. Il riposo del dopo pranzo 
sarà un'ora l'inverno e l'autunno ed un'ora e mezza nella prima
vera. 

Sonato il risveglio, dopo un quarto d'intervallo, si darà il se
gno d'intervenire tutti alla Cappella ove, se sono Sacerdoti, recite
ranno in comune il Vespero e la Compieta: se laici, si farà la lezio
ne spirituale. Di poi un quarto d'ora di visita al Sagramento e la 
solita preghiera alla SS.ma Vergine e la terza parte del Rosario. 
Secondo il metodo degli Esercizi ritirati, prescritto comunemente 
da vari autori e praticato in diversi Regni, si stabilisce la seconda 
istruzione detta del dopo pranzo, per lo spazio di un'ora. Questa 
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pratica è non solo utilissima, ma necessarissima, stante l'ignoran 
za de' propri doveri, che regna nella maggior parte degli uomini 
così Ecclesiastici, come Laici, la quale si sgombra con le replicate· 
istruzioni più che colle prediche e declamazioni. Il risparmio di 
questa fatica è un fraudare dellor maggiore profitto i peccatori e: 
se vi sono ordinandi, si assegni il tempo di insegnar loro le Ru
briche. Gli Ecclesiastici reciteranno in comune preventivamente il 
Mattutino colle Laudi del dì seguente. Vi sarà l'ora del passeggio 
e del sollievo per i corridori prima di sonare l'Angelus Domini del
la sera. Indi ritirati alla Cappella si comincia un poco di lezione, 
si farà la meditazione e la predica; dopo la riflessione come si è· 
detto della mattina; al segno della cena, caleranno al Refettorio; 
dopo la cena vi sarà l'esame della coscienza cogli atti cristiani e le· 
Litanie di Maria SS .ma e finalmente si ritirerà ognuno alla pro
pria stanza e all'ultimo segno si metterà a letto per riposare. 

Per non disturbare le ore degli Esercizi ed il buon ordine sta
bilito, si raccomanda a chi ha la cura dell'orario di usare tutta la 
vigilanza e di dar a suo tempo l'avviso al Predicatore e all'istrut
tore di finire; e prima di sonare il segno della mensa, avvisare il 
cuoco e il refettoriere se sono pronti, o vogliono altro poco di tempo. 

L'ultima mattina degli Esercizi si farà la Comunione generale 
con un breve e fervoroso soliloquio; si esporrà il Divinissimo; e do
po l'ultimo sermoncino esortatorio alla perseveranza, si darà la be
nedizione colle indulgenze concesse a chiunque fa per otto giorni 
gli Esercizi spirituali. 

Se viene alle nostre Case qualcheduno a farsi estemporanea
mente otto o più giorni di Esercizi, il Rettore gli assegnerà un Sa
cerdote che lo dirigga ed abbia la cura del suo profitto spirituale. 
Non si ammetteranno in Casa Forestieri secolari o Ecclesiastici per 
lungo spazio di tempo, eccetto qualche obbligante motivo o del co
mando di colui al quale è necessità l'ubbidire o di rispetto alla qua
lità del personaggio che lo domanda. Ma a costoro, dopo che sa
ranno ammessi, s'inculcherà un modo di vita compatibile alle loro· 
forze, alloro spirito e fervore, senza opprimerli con soverchia ap
plicazione. Non si ammetteranno alla comune ricreazione, né al Re
fettorio comune, purché al Rettore talvolta non sembrasse espedien
te l'ammetterli per ragionevoli motivi. 

FINE DELLA SECONDA P ARTE 
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TABELLA ORARIA PER TU'I"''I I MESI DELL'ANNO 
NELLE CASE DI NAPOLI 

"MESI DELL'ANNO LEVATA PRANZO RIPOSO LETTURA MATUTINO CENA SILENZIO RIPOSO 

'GENNARO II I8 19 20 24 2 4 4 

FEBRARO II 18 I9 20 24 2 4 4 

A IS II I7 19 20 2 3 4 

MARZO IO I7 I8 I9 24 3 3 

A IS IO I6 18 I9 24;;,! 2 3 

.APRILE IO 16 I8 I9 22;;,! 2 3 

À IS 9 I6 I7 I8 24 2 2 

"MAGGIO 8 IS I6 I8 22;;,! 24 2 

·GIUGNO 8 15 I6 I8 22;;,! 24 I 2 

.LUGLIO 8 15 16 I8 22;;,! 24 2 

AGOS'I'O 

A I3 9 15 I7 I8 22 24 2 2 

;SE't'I'EMBRE 9 I6 I7 19 24;;,! I 2 3 
A 15 IO I6 I8 I9 

{)'t'I'OBRE IO 17 I8 18 24 3 3 
A 15 II I7 I9 20 2 3 4 

_NOVEMBRE II I8 I9 20 24 2 4 4 

.DICEMBRE II 18 I9 20 24 2 4 4 

NB. Per capire la 'tabella occorre ricordare che nel '700 la giornata terminava al calare 
.del sole che coincideva col suono dell'Angelus Domini, ed erano le ore 24, che attualmente 
-corrispondono alla mezzanotte. A volte è indicato « A IS », perché ci era a metà del mese 
-.un cambiamento nell'orario giornaliero, cioè al giorno rs. 



MrcHELE BrANco 

IL PADRE GIOVANNI RIZZO 

Della Congregazione del SS. Redentore {I7I3-I77I) 

SUMMARIUM 

P. Ioannes Rizzo, theologiae lector ac praedicator insignis, pietate et 
doctrina bene meritus est apud Congregationem SS. Redemptoris. N e amit
teretur eius memoria, p. Antonius Tannoia cum aliis eiusdem aevi sodalibus 
notitias copiosas congessit, biographiam ad aedificationem edere cupiens. Sed 
manuscriptum usque huc in archivo generali mansit intactum. 

Perdurante saeculo XIX, vitam breviorem p. Ioannis Rizzo ex collectis 
documentis praedictis composuit p. Alexander De Risio auctor libri Croniche 
della Congregazione del SS. Redentore (Palermo 1858). Huius operis in se
cundo volumine, quod postea numquam ad lucem exiit, inserere meditabatur 
compendium exaratum. 

Opellam p. De Risio ineditam publicamus velut specimen amplae ma
teriei in archivo generali servatae, desiderio illustrandi tantum virum Ioan
nem Rizzo, qui affectu gavisus est ipsius fundatoris sancti Alfonsi. 

Per gli studiosi di cose alfonsiane o anche per lettori non distratti delle 
maggiori biografie del grande santo napoletano, il nome del P. Giovanni Riz
·zo (I) non riesce nuovo, né risulta del tutto sconosciuto. E' facile ricordar
serre per il richiamo piuttosto forte fattogli da S. Alfonso a mezzo del P. Tan
noia, suo superiore a Deliceto, quando egli per uno zelo alquanto indiscreto 
si era permesso scriyere al vescovo diocesano per ricordargli certi suoi do
veri. Il Prelato (2), che d'altra parte era suo penitente, se l'ebbe molto a 
male e minacciò finanche di farlo incarcerare. « Ho inteso la cosa del P. Riz
zo. Se le cose stanno cosi e Monsignor non si è finito di placare e vi ~ 
-sospetto che lo mandasse carcerare, subito subito mandatelo a Caposele e 
non ci perdete tempo ... Dite al P. Rizzo che dica tre Avemarie per peni
tenza ... n (3). 

(r) Noi scriviamo Rizzo, come appare evidente dalle firme autografe, dai documenti, 
-dal ritmtto che sta in Pagani; mentre P. Tannoia e il Landi scrivono Rizzi, evidentemente 
-inesatto. 

(2) Si tratta del napoletano Mons. Tommaso Pacelli che fu Vescovo di Bovino dal 
-27 nov. 1752 al 16 genn. 1783. Cfr G. CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia XIX, Venezia 1864, 220. 

(3) Lettere di S. ALFONSO I, Roma [r887], 342. 
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Oppure per la tirata d'orecchi ricevuta dal s. Fondatore per qualche 
idea di moda in quel secolo, ma che a S. -Alfonso non garbava affatto: 
«Spero che V. Riverenza non sia discepolo di Arnaud (4), come ho sapu
to essere ·discepolo di Giovenino (5) che nega l'infallibilità del Papa, nisi 
consensus Ecclesiae accedat: cosa (vi dico la -verità) che mi ha scandaliz
zato, sentire un sacerdote italiano (perché i francesi in ciò sono pregiudicati}. 
che tiene le definizioni del Papa fallibili ... n (6). O anche quando il s. Fon
datore, vedendolo in preda a scrupoli continui gli dirigeva parole di con
forto: « Io ve lo dico come la sento avanti a Dio: V. Riverenza non solo· 
non è tenuto a confessarsi di questi peccati .. , ma fa male a confessarli ... E vi 
dico: state allegramente, perché io tengo per certo la vostra salute eterna )) (7). 

Ma non si creda che il P. Rizzo sia meritevole di essere ricordato solo 
per qualche sua, diciamo così, singolarità. No: fu un vero apostolo pieno· 
di scienza, di zelo e di virtù, come si può leggere, magnifica testimonianza,. 
sotto un suo ritratto conservato nella casa di Pagani: 

« R.P.D. Joannes Rizzo Sacerdotum decus, pius in Deum Congr.is no
bile exemplar, in qua tam exactam religiosae vitae rationem coluit. Humili
tate modestia abnegatione suipsius singularis fuit. Magno animi fervore con
cionatoris ecclesiasticorum praesertim fungebatur officio. Omni virtute prae
ditus, cunctis acceptus, dilectus Deo, Die VI Jan. migravit in coelum. 
A.D. MDCCLXXI Aet. suae LIX - Congregationis XX n. 

Un bello elogio, non c'è che dire; ma di notizie rese pubbliche o stampa
te non ne abbiamo molte. 

Il P. Tannoia nella sua biografia (8) di S. Alfonso ha l'una o l'altra re
ferenza a P. Rizzo. Così per esempio, parlando dei molti che chiesero di en-· 
trare nella congregazione dopo l'approvazione della S. Sede il 1749 scrive: 
<< Anche in N a poli si vide posta in alto credito la Congregazione, dopo la 
conferma del Papa ... Si ritirarono tra questo tempo il P. D. Giovanni Rizzo, 
uomo ben noto per la sua santità, ed erudizione ... )). Il Tannoia, oltre que
st'opera sulla' vita del fondatore e sull'Istituto, ha scritto varie notizie di al-
cuni dei primi congregati degni di esser ricordati per virtù e sapere, ma. 
non vi appare il nome del P. Rizzo. Anche il P. R. Tellerfa nella sua am
pia documentata opera S. Alfonsa M.a. De Ligorio (g) riporta diverse notizie 
del P. Rizzo, ma le attinge dall'opera manoscritta del P. G. Landi. Solo· 
il P. O. Gregorio ha pubblicato parte di una lettera del P. Rizzo, utilizzando 
il Kuntz, Commenta.ria. VII, 315 (10). 

(4) Si tratta del celebre Antonio Arnauld (r612-I694}, dottore della Sorbona, capo def 
movimento giansenista in Francia. 

(5) Gaspar Juenin (r640-I7I3} dell'Oratorio francese; scrisse : Institutiones theologicae-
ad usum seminarioru1n, messe all'Indice nel .I7o8. 

(6) Lettere I, 414. 
(7) Lettere I, 462. 
(8) Della Vita ed Istituto del Ven. Servo di Dio Alfonso M. De Liguori, 3 vol.; Napoli,. 

Tipografia Vincenzo Orsini, 1798-r8o2. 
(9) Raimundo TELLERfA, S. Alfonso M. De Ligorio, Fundador, Obispo y Doctor, 2 vol.,. 

Madrid rgso-rgsr. 
(m) O. GREGORIO, Le Costituzioni Redentoriste del 1764 in SPicil. Histor. C.SS.R

I (1953) I43· 
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Perciò se dovessimo fare un giudizio del Rizzo solo da quello che se 
ne conosce finora, dovremmo concludere che l'epigrafe di Pagani è ... un 
bell'elogio funebre. 

Ma in effetto le cose non stanno così. Abbiamo detto che il P. Tellerfa 
per i suoi accenni al Rizzo si serve del manoscritto del P. Landi (n). Eb
bene andando a leggere le pagine del Landi ci siamo trovati dinanzi a un 
personaggio che veramente, ai suoi tempi s'impose per sapere, zelo e virtù, 
proprio come vuole l'iscrizione sotto il ritratto. Il P. Landi ne traccia un 
vero profilo biografico, di ampiezza superiore a quello dedicato ad altri con
gregati che pur meritarono bene della Congregazione. Una vera piccola bio
grafia che ben avrebbe meritato di essere divulgata : non sappiamo perché 
ciò non sia avvenuto; e sopratutto diciamo questo quando, dietro consiglio 
del P. Gregorio, siamo riusciti a mettere le mani sopra altro materiale, ab
bondante e interessante, che riguarda il P. Rizzo. 

Nell'Archivio Generale della Congregazione (XXXVI D 44) c'è un gros
so fascicolo con l'indicazione: Documentazioni Joannis Rizzi. - A un primo 
sguardo si vede che comprende parecchie cose che noi abbiamo cercato di 
ordinare ed elencare così : 

r. - Della vita del P.D. Giovanni Rizzo - Missionario - Della Congregazione -
Del SS. Redentore. - Libri Due. 

2. - Vita del P. Giovanni Rizzo. 

3· - Lettere del P. Rizzo. 
4· - Documenti personali del P. Rizzo: copia dell'atto di battesimo, ordina

zione ecc ... 

5· - Materiale confuso di relazioni che lo riguardano, appunti e ritagli vari 
che si riferiscono a lui, ecc ... 

Dalla indicazione sommaria che ne abbiamo data si vede. che ce n'è dei 
materiale che interessa la biografia del P. Rizzo. Cercheremo qui di seguito 
di esaminare il diverso materiale elencato. 

Il n. I contiene, come si vede dal titolo, una biografia del P. Rizzo. 
E' un manoscritto inquadernato a modo di libro : consta di I42 pagine. E'' 
diviso in due libri, ma effettivamente comprende un solo libro che va da 
pag. I a pag. I4o; del secondo libro annunziato c'è solo il proemio e il titolo 
del primo capitolo. 

Il primo libro, oltre la prefazione « A chi legge », si articola in XIV ca
pitoli che vanno, come riporta la Tavola premessa all'opera, da: « Nascita, 
e'ducazione, e primi rudimenti nelle lettere del P.D. Giovanni Rizzo. Cap. I n; 
passando poi attraverso le fasi della vita, arriva a : cc Funerali e meraviglie 
operate da Dio dopo la morte del P.D. Giovanni Rizzo. Cap. XIV». Come· 
si vede, una biografia non molto grande, ma ben 'architettata e ricalcata sullo 
schema tradizionale, che prevedeva, dopo la parte cronologica, una parte 

(n} P. Giuseppe LANDI (I725-1797}, !storia della Congreg.ne del SS.mo Redentore; ope
ra manoscritta conservata nell' AG. 
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ascetica dedicata all'illustrazione delle virtù in particolare, cominCiando dalle 
teologali. Dopo il proemio del libro secondo c'è infatti il titolo del I Cap. : 
«Viva Fede ed unione con Dio del P.D. Giovanni ». - Dopo queste parole 
l'opera si arresta. 

Sul frontespizio del manoscritto non c'è il nome dell'autore. L'operetta 
presenta varie grafie e si può dire giunto fino a noi in buono stato. Solo il 
cap. XI è manomesso e ha fogli staccati che sembrano fuori posto. 

Il n. 2 è un manoscritto più piccolo con una grafia chiara e minuta : 
neppure questo porta il nome dell'autore, ma a una prima lettura dimostra 
di essere un ristretto del primo. Non è diviso in capitoli, ma è completo, 
perché parla anche delle virtù del P. Rizzo. Consta di 23 pagine senza nu
merazione. 

Il n. 3 contiene diverse lettere del P. Rizzo. Ne abbiamo enumerate 
26 autografe e 5 trascritte da altri. 

Il n. 4 è un fascicoletto formato da documenti personali, quali l'atto di 
battesimo, l'attestato di confirmazione, le testimoniali per la prima tonsu
ra, per il suddiaconato, diaconato e presbiterato, il titolo del patrimonio, ecc ... 

Sotto il n. 5 abbiamo lasciato il restante materiale che è molto vario. 
Vi si trovano alcune lettere riguardanti la vita e le virtù del Rizzo : alcune 
di esse sono autografe, altre no. Quelle autografe, oltre al contributo che 
portano alla biografia in questione, servono anche come documenti per farci 
conoscere meglio i loro autori, a volte conosciuti solo per nome; e a volte 
~ontengono altre notizie importanti. Per il resto volendo dare un'indicazione 
generale su questo materiale, possiamo dire che sono appunti che si riferi
scono alla seconda parte della biografia che l'autore, non sappiamo perché, 
1asciò incompiuta. 

Ma chi è l'autore della biografia del P. Rizzo? - Dobbiamo dire subito 
·che non è stato ciò un vero problema. E' bastato infatti dare un'occhiata al-
1a soprascritta delle lettere che sono servite come bozze, leggere l'indirizzo 
·Che portano le relazioni sul P. Rizzo, notare la grafia degli appunti e delle 
note marginali nel manoscritto, fare attenzione ai passi della biografia che 
:si riferiscono all'autore della medesima, per poter concluder~, senza· ombra 
·di dubbio, che autore di questa operetta è il P. Antonio T annoia, il celebre 
autore della Vita di S. Alfonso, e di altre ben conosciute opere. 

Egli aveva una larga corrispondenza con anime che si rivolgevanò a lui 
per consiglio e con persone in grado di dargli qualche aiuto nelle diverse 
·opere che aveva per le mani: quindi di lettere ne doveva ricevere! Ora nel 
suo spiccato amore per la povertà il P. Tannoia si serviva delle sopraccarte 
(il foglio bianco che conteneva la lettera) come bozze per i suoi scritti utiliz
zandone la pagina interna, mentre su quella esterna c'è l'indirizzo, il suo. 
Si trovano pure confuse con gli appunti del P. Tannoia alcune lettere indi
rizzate a lui e che riguardano il P. Rizzo. Da Ciorani il 5 giugno 1778 il 
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P. Ignazio Sorrentino gli scriveva: « Padre mio ... ecco quanto vi ho potuto 
dire circa le notizie del P. Rizzo. In quanto poi alla Città di Gubbio ho cer
cato subito servirla e la notizia l'avrà qui acclusa n. Dopo del P. Rizzo ac
cenna, come si vede, a notizie su Gubbio : il Tannoia stava scrivendo allora 
la Vita del Beato Benvenuto da Gubbio (12). Da S. Angelo a Cupolo scrive, 
in data 19 febbraio 1778, il Fr. Michele Ilaria: « Amatissimo Padre, ... quel
le notizie di Rizzo che ho potuto avere dal proprio confessore le troverete 
qui notate nell'altra pagina n. Così pure da S. Angelo ai 3 di dicembre .1784 
gli scrive il futuro Vescovo di Lacedonia (Av.) il P. Desiderio Mennone: 
(( Veneratissimo Padre Tannoia, ecco finalmente ho terminato la raccolta del
le notizie della vita del P. Rizzo. Dio sa che ho dovuto fare per averle >>. 

Da queste e da altri brani di lettere apparisce chiaro come il Tannoia 
chiedeva informazione a tutti quelli che poteva per raccogliere notizie che 
gli potevano servire. Poi egli le organizzava scrivendo in ordine secondo la 
sua concezione sulle sopraccarte, inserendo al margine le parole di richiamo. 
Ma il suo lavoro non finiva qui : doveva infatti servirsi di altri che gliele 
avessero trascritte in una grafia più comprensibile, per poterle presentare 
all~editore. Egli aveva una grafia difficile a leggersi: contorta e intozzata. 
Da ciò si può spiegare le diverse grafie che si vedono nel manoscritto di cui 
stiamo trattando : con sicurezza crediamo che si sia servito dei suoi novizi 
per questa sua opera. 

Tra i diversi passi interni dell'opera che non possono riferirsi che al 
P. Tannoia e alle sue relazioni col Rizzo mettiamo solo quello che dice nel
l'(( A chi legge n. (( Ciò che io vi presento, o Lettore, non sono che poche 
memorie del P.D. Giovanni Rizzo, missionario troppo famoso, e degno figlio 
della nostra Congregazione del SS. Redentore; ma queste poche cose altro 
non sono che uno sforzo del mio cuore, troppo appassionato per la memoria 
d'un tanto soggetto. Vissimo insieme per molti anni : ci amammo sempre 
con tenerezza; e quello che è più si ritrovò in Congregazione anche per una 
mia tal quale cooperazione, se non vogliamo dire che ne fui l'istromento n. 

Poi più sotto aggiunge: (( Ho fatto ancora questa mia qualunque fatica an
che per animare i nostri giovani a poterlo imitare ... n. Certo aveva di mira 
in primo luogo i suoi novizi. N el brano riportato ha accennato a quella sua 
(( tal qual cooperazione n, ma quando poi effettivamente ne dovrebbe par
lare, allora si nasconde sotto l'anonimo d'un (( chierico non ancora in sacris n. 

Scrive infatti nel capitolo VII: ((Non ritrovò in casa il P.D. Giovanni, co
me ei credeva e desiderava, il P. Cafaro che n'era il Rettore, ritrovandosi ii 
dopo Pasqua d'allora colla santa Missione nella città di Melfi; anzi erano 
con esso tutti gli altri Padri, ed in casa non che un solo sacerdote, ed un 
chierico non ancora in sacris. Perché quel sacerdote che vi stava era poco 
trattabile ed ipocontrico (13) di sua natura, D. Giovanni se la faceva di con-

(r2) P. Antonio TANNOIA, Memorie storico-critiche intorno alla vita, miracoli e trasla
zimie del B. Benvenuto da Gubbio, Protettore di Delicèto; Napoli, Tipografia Fratelli 
De Paci, r78o. 

(r3) Ipocondriaco. 



tinuo col solo chierico; e da quello, ma senza spiegare il suo animo, informa
vasi a minuto delle cose tutte dell'Istituto. Dalla maniera del dire, e da quel
l'ansia che troppo ne dimostrava, si accorse il giovane dove pendeva l'ac
qua; e con prudenza, prevedendone l'intoppo, non mancava spianare qualche 
cosa che aveva dello scabroso o che credeva fare dell'impressione nell'animo 
di D. Giovanni ... ». La discrezione e la pietà del chierico indussero il Rizzo 
.ad aprirgli l'animo e ad esporre tutte le difficoltà che gli mulinavano per la 
mente. Continua il Tannoia: cc Non si sgomentò il chierico, ed Iddio che· 
voleva D. Giovanni in Congregazione, gli pose tali parole in bocca, che, 
sciogliendole ad una ad una, non vi restò altra difficoltà in contrario >>. 

Da quanto detto sopra, in conclusione, possiamo riportare la tardiva te
stimonianza del P.F. Kuntz: cc P. Tannoia longum et copiosissimum com
mentarium de vita J oannis Rizzi composuit, cuius primam partem, quae totam 
chronologicam de hac vita historiam complectitur, ad nos pervenit. Tan
noiae scriptura .talis est ut dignissima videatur quae proelo vulgetur » (14). 
Ma anche questa testimonianza è restata sepolta nei vasti Commentaria del 
benemerito. archivista generale della Congregazione. 

Ci troviamo perciò di fronte a un'altra opera del P. Tannoia: opera ine
dita e ignorata. Mons. Antonio Balducci traducendo la biografia del Tannoia 
scritta dal P.F. Dumortier, nell'Appendice I aggiunta al volume, cerca di 
tracciare un bilancio dell'attività letteraria del suo illustre concittadino. Egli 
·elenca e divide le opere del Tannoia in: opere edite dall'autore, opere edite 
solo in francese, opere rimaste inedite. In tutto 13 opere di diversa ampiezza 
e importanza; ma tra queste ultime non fa menzione della biografia del 
P. Rizzo (rs). 

Il P. Telleria nei pochi accenni che fa del. P. Rizzo nella sua grànde ope
ra S. Alfonso M.a De Ligorio preferisce citare il manoscritto del P. Landi, 
che certamente è inferiore a quello tannoniano per quantità di notizie e per 
qualità di stile. Il P. De Risio nelle sue Croniche della· Congre;ga:zione pur 
avendo sbozzato un profilo di ben r8 Redentoristi che spiccarono per santità 
o dottrina, non ha il benché minimo accenno al Rizzo (r6). Il P. S. Schia
vone nelle sue Biografie dei Redentoristì Napoletani più ragguardevoli e che 
ammontano a oltre 150, non dice nulla del Rizzo (17). 

Opera quindi inedita e sconosciuta per quanto possa riferirsi a un qual
siasi accenno su carta stampata. 

Ci possiamo domandare qui perché mai, come abbiamo riferito già, P. Tan
noia non terminò l'opera, ma la lasciò, diciamo così nel cassetto senza tor
narci mai più sopra? Dare una risposta precisa a tale domanda non è facile : 

(r4) P. Federico KuNTZ, Commentaria, vol. VIII. 

(rs) F. DuMORTIER, P. Antonio Tannoia, Versione dal francese con note ed appendice 
di Mons. Antonio BALDUCCr, Casalbordino 1933, 147-149. 

(16) Croniche della Congregazione del Santissimo Redentore, fondata da S. Alfonso 
Liguori, date alla luce dal R.P.D. Alessandro DE Rrsro, Palermo, Tipografia di Bernardo 
Virzì, r858. 

(r7) P. S. SCHIAVONE, Biografie dei Redentoristi Napoletani più ?·agguardevoli per san
tità, dottrina e dignità, Pagani 1938. 
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forse possiamo avanzare qualche ipotesi. Il P. 'l'annoia si decise alla stesura 
,dell'opera rs anni dopo la morte del Rizzo; dice infatti nella prefazione: 
« Sono già passati rs anni da che Iddio si degnò chiamarlo al cielo e quindi 
.sono trapassati eziandio anche non pochi suoi contemporanei, che, o vissero 
insieme, o che seppero immediatamente da altri il suo virtuoso operato ». 
Perciò dal 1771, anno della morte del P. Rizzo, aggiungendo quindici anni 
,arriviamo al 1786. E forse neppure dopo un anno- il primo agosto 1787 -
moriva a Pagani S. Alfonso. Noi crediamo (ecco la nostra ipotesi) che alla 
morte del Santo il 'l'annoia, che già aveva cominciato a raccoglierne le no
tizie, sentì il dovere di cònsacrare tutto il tempo alla composizione della sua 
massima opera sulla Vita e Istituto del grande Padre e Maestro, nonché 
Vescovo e Fondatore. Così gli altri scritti che riguardavano alcuni illustri 
iìgli del Liguori finirono col restare sepolti sotto la valanga di relazioni, di 
;appunti, di documenti, di bozze che si riferivano alla sua biografia. 

Quando uscì alla luce il terzo volume sulla vita del Fondatore nel r8o2, 
il P. Tannoia aveva 75 anni, un po' troppi per un fisico logorato da conti
nui malanni : in effetto nei sei anni che ancora visse non diede più nulla 
:alle stampe. Anzi non aveva completato neppure la biografia di S. Alfonso 
-secondo il piano iniziale annunziato nella prefazione : mancava il libro V 
che doveva contenere « le particolari sue virtù, i suoi miracoli e il giudizio 
introdotto a Roma in ordine alla sua beatificazione » (r8). La mano era stan
,ca e forse anche la mente. · 

Così restarono ad attendere gli altri manoscritti : la vita del servo di Dio 
Gerardo Maiella; quella di Domenico Blasucci, di Alessandro De Meo, di 
Angelo Latessa, di Fratel Gioacchino Gaudiello, di Fr. Francesco Tartaglio
ne. Però mentre quella del servo di Dio Gerardo Maiella venne pubblicata 
nel r812 (rg) e le altre apparvero nella traduzione francese dei Padri belgi, 
·quella del Rizzo, forse perché incompiuta, è restata fino al presente inedita 
e ignorata. 

La conclusione logica di questi nostri appunti sarebbe ora di pubblicare 
il testo tannoniano : ne abbiamo parlato e discusso in queste nostre note e 
1egittimo pertanto sarebbe il desiderio di vederlo alla luce. Ma non abbiamo 
creduto doverlo fare. Prima perché piuttosto lungo e comprenderebbe buona 
parte d'un numero della rivista; secondo perché non è una opera compiuta. 
E questo non solo perché la seconda parte non è stata stesa, come era il 
disegno primitivo dell'opera, ma anche perché anche nella prima parte il 
testo non è sicuro e definitivo : vi sono vari fogli aggiunti e note marginali 
che lo rendono incerto. Ripiegheremo perciò sulla stessa conclusione adottata 
·dal P.F. Kuntz che trascrive nei suoi Commèntaria un altro manoscritto che 
riguarda il Rizzo. 

Più sopra abbiamo riportato un brano dei Commentaria del solerte ar
chivista che si riferisce all'opera del P. 'l'annoia; ma il P. Kuntz continua 
nel suo latino semplice: « ... Nos perlibenter, sique tempus liceret, illam hic 

(18) TANNOIA, Della Vita ed Istituto ecc., tomo I, pag. X. 

(19) A. TANNOIA, Vita del Ven. Servo di Dio FL Ge1·m·do Maiella, Napoli 1812. 
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transcriberemus, sed quoniam P. Alexander De Risio, qui nunc est archie
piscopus Sanctae Severinae, tannonianae historiae accuratum epitomen con
fecit, satis nobis erit pretiosum hoc compendium ad Dei gloriam et posterorum 
documentum excribere, ita tamen ut subinde aliquot notulas ex ipsius Tan
noia manuscripti, aliisve fontibus exaustis, risiano labori adiciamus ». 

L'aver messo le mani sul fascicolo XXXVI dell' AG. non è stato quindi. 
senza frutto: abbiamo trovato, come si vede, un manoscritto inedito del. 
P. Tannoia e un altro del P. De Risio. Ed è questo che pubblicheremo: 
perché è più breve, perché è compiuto e perché è di per sé sufficiente a darci 
Ùna giusta idea di un congregato che se non merita di essere posto tra quelli 
della prima fila, è certamente degno di venire immediatamente dietro di .loro. 

Venendo ora a parlare di questo manoscritto, che come dice il Kuntz 
non è se non un ristretto di quello più ampio del Tannoia, non vi troviamo, 
nessuno accenno o riferenza personale dell'autore che possa illuminarci sul 
motivo o sul tempo della sua composizione. Tenteremo perciò la via delle 
congetture. 

Il P. Alessandro De Risio è conosciuto dai Redentoristi come autore del
le Croniche della Congregazione del SS. Redentore. L'opera consta di un solo 
volume dove il De Risio illustra in brevi cenni biografici la figura di ben r8 
Congregati che con la loro santità e virtù diedero gloria all'Istituto. Ci pos
siamo quindi chiedere perché non incluse tra di essi anche il P. Rizzo? Un 
esame dell'opera e dei criteri seguiti potrà forse suggerirei una risposta. 

Il volume delle Croniche porta sul frontespizio bon chiaro: Vol. I. -
Palermo r8s8. Questa indicazione e questa data sembrano avviarci su di una 
buona via. Se si parla di volume primo, vuol dire che il De Risio aveva in 
mente di continuare l'opera che avvenimenti alieni dalla stia volontà fecero 
interrompere. Nella prefazione egli manifesta il piano dell'opera: «Si aprirà 
l'opera con una breve storia della Congregazione, facendone di volo cono
scere il fine, il principio ed il progresso vivente ancora il suo Fondatore, 
S. Alfonso Liguori. Gli ulteriori progressi poi, che abbia fatto la Congrega
zione sino ai tempi presenti, saranno svolti nÌan mano nelle leggende di 
quei Soggetti, che vi avranno avuto gran parte »; e più avanti indica il criterio 
dell'ordine che manterrà nell'opera: << Collocando successivamente in primo· 
luogo chi prima si conosce di aver professato nell'Istituto ». 

<< Sino ai tempi presenti ... », dice il De Risio, ma in effetto i suoi bio
grafati sono s~elti solo tra i primi congregati e precisamente sono tra quelli 
che hanno professato prima del 1750. Si capisce perciò che quando con una 
certa soddisfazione scrisse <<fine del Volume Primo » aveva in animo di con-" 
tinuare l'opera. Il volume uscì in luce a Palermo nel r8s8. 

r8s8 : una data che, a nostro modo di vedere, può spiegare perché non 
fu portata a termine l'opera.· Poco più di un anno dopo Giuseppe Garibaldi 
con i suoi leggendari Mille sbarcava in Sicilia a Marsala e, in meno di un 
mese, conquistava Palermo (6 giugno r86o). Il P. De Risio si trovava allora. 
all'Uditore, un sobborgo fuori Palermo. Amici e ammiratori influenti prega
rono Garibaldi di !asciarlo alla custodia della chiesa dell'Hcce-Homo e della. 
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casa attigua dei Padri. In un memorabile incontro-scontro (20) avuto col 
Dittatore il P. De Risi o, non avendo ottenuto di poter fare restare gli altri 
Padri, rifiutò decisamente l'offerta del Capo delle camicie rosse e prese la. 
via di Napoli. La susseguent~ soppressione degli Istituti religiosi e la disper
sione dei congregati, che in gran parte tornarono in famiglia, dovettero di-· 
stogliere il De Risio dal continuare l'opera delle Croniche. 

C'è ragionevolmente da supporre che quando abbia dato alle stampe il 
primo volume, già parte del materiale del secondo volume doveva essere rac
colto e quindi è accettabile anche l'ipotesi che avesse già composto la biogra~ 
fia del Rizzo, il quale tra le altre cose, fece la professione proprio ·verso· 
la fine del 1750, e precisamente il 25 dicembre. In questo caso la biografia 
del Rizzo con tutta probabilità avrebbe aperto la serie del secondo volume· 
delle Croniche. 

Autore quindi del profilo biografico che pubblichiamo sul P. Giovanni 
Rizzo è il P. Alessandro De Risio. Egli nacque a Scerni (Chieti) il I ottobre 
:i:823, entrò nella Congregazione già diacono, professò nel I847 e nellò stesso 
anno fu ordinato sacerdote. N el I872 fu obbligato da Pio IX ad accettare· 
l'Archidiocesi di S. Severina in Calabria, che governò per 24 anni. N eL 
I8g6 rinunziò e si ritirò in Pagani dove piamente morì il 20 aprile I90I. 

Il manoscritto che a segulto si pubblica è un codice cartaceo di dodici 
fogli inquadernati senza copertina: di esso 23 pagine sono scritte con la mi
nuta e chiara scrittura del De Risio, con lin largo margine in bianco per 
eventuali correzioni. Si conserva nello stesso fascicolo dell'Archivio Generale 
contrassegnato con l'indicazione AG XXXVI D 44, insieme quindi all'inedito" 
del P. Tannoia e ad altri documenti che abbiamo di sopra descritti. 

VITA DEL P. D. GIOVANNI RIZZO 

Giovanni Rizzo, gloria del sacerdozio e decoro della Congregazione deL 
Ss. Redentore, sortì i suoi natali ai 22 agosto I7I3 nella terra di S. Agata 
della Provincia di Capitanata (I) del nostro Regno. Suo padre Francesco 
era di Zuncoli ove abitava colla famiglia, sua madre Luigia Miscio era di 
S. Agata, né si sa per quale accidente avesse quivi partorito. Oscura era la 
loro condizione e di mediocre fortuna, ma ambedue vivevano nel santo timore· 
di Dio. Giovanni contava poco più di un anno, quando la morte gli rapì 

{2o) «Pregava nella mia cameretta, quando fui chiamato e presentato al Dittatore. 
Questi mi disse, squadrandomi da capo a piedi: Padre De Risio, il popolo palermitano vi 
vuole qui, ad ogni costo : restatevi, ma solo. La mia risposta fu franca e concisa : . ringrazio·· 
il popolo ... resterò, ma non solo: o ·i miei compagni staranno con me, od io con loro. Il 
Generale senza parlare stava ritto. Dopo alquanto presi la parola : mi dia la risposta senza 
tentennarla tanto. La risposta fu negativa >>. Cfr Mons. Eugenio FIUMANÒ, Cenni biografici' 
del Servo di Dio Mons. D. Alessandro De Risio, Pagani I935· 

(r) L'attuale Provincia di Foggia, mentre Zungoli, il paese ricordato subito dopo, è
un piccolo comune dell'Irpinia, ma prossimo ·ai confini con la Puglia. 

., 
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11 padre. Indi passando sua madre a seconde nozze, crescendo negli anni il 
povero fanciullo, si avvide tosto del poco interesse che il patrigno prendeva 
di lui. Conscio di tutto questo un suo zio canonico lo volle sotto la propria 
-cura, per dargli una educazione civile e religiosa. 

Affidato alle mani dello zio, cominciò la carriera degli studi. Poco vi 
volle per conoscere i preziosi suoi talenti, non che le belle qualità del suo 
·spirito. Spiccava in lui un intelletto pronto e penetrante, unito ad una me
moria tenace e quasi divina. Tutto fuoco mostravasi per lo studio, né do
veva molto travagliare per lasciarsi addietro tutti i compagni di scuola. Non 
·meno attento appalesavasi nelle divotè pratiche della pietà. Fuggendo il con
sorzio dei perniciosi giovanetti, amava la compagnia di pochi buoni, senza 
-che si dilettasse a trastullarsi in vane bagatelle. Frequentava i santi Sacra
menti, viveva rispettoso verso tutti e come facevasi specchio di giovanile 
saviezza a quelli d~ll'età sua così rendevasi oggetto di ammirazione a tutto 
-il paese. · 

Tante belle doti di mente e di cuore erano sorgente di dolci consolazioni 
per lo zio canonico. Concependo di lui liete speranze, lo vestì chierico e 
1'incamminò per lo stato ecclesiastico. Dopo avere compiuto con sommo pro
fitto il corso filosofico, di buon grado assentì che il giovine nipote si recasse 
-a Roma, onde apprendere dai migliori maestri le ecclesiastiche discipline. In 
-quella capitale del mondo, Giovanni, contando non più di anni diciotto, volle 
tornare di nuovo a perfezionarsi nello studio delle belle lettere e della filo
sofia: indi si consacrò a tutt'uomo in quello della teologia, della canonica 
e della storia sacra e profana. Nel collegio della Sapienza {2) fece tali voli in 
-queste facoltà che si attirò l'ammirazione e l'affetto del P. Maestro Fra Ago
stino Orsi, il quale di poi fu Maestro del sacro Palazzo ed indi Cardinale di 
s. Chiesa. Sotto la costui protezione, al termine degli studi, diede le più 
belle pruove del suo sapere mercè uno splendidissimo esame, e conseguì la 
1aurea dottorale col puro merito dei suoi trafficati talenti. 

Le non poche durate fatiche nella carriera dei severi studi produssero 
nel povero giovine un pericoloso mal di petto; sicché consigliato dai medici 
·a fuggire Roma, suo malgrado s'indusse a respirare l'aria salutare della patria. 
Quivi venne accolto coi segni di somma stima di tutti, e specialmente dalla 
tenerezza. affettuosa del canonico suo zio. Non passò molto che egli diede 
pruove luminose così delle ricche sue cognizioni come delle edificanti sue 
virtù: laonde le migliori famiglie del paese desiderarono di affidare tutti i 
giovanetti sotto l'educazione tanto morale quanto scientifica dell'ottimo Rizzo. 
·Con piacere rese paghi i loro desiderii, e aprendo scuola cominciò ad ammae
:strare tanti giovanetti nelle lettere e nel santo timore di Dio con soddisfazione 
somma dei loro genitori. 

Il sapere anche da lontano spande il suo lume, e la virtù non meno fa · 
sentire da lungi la sua fragranza. Accadia, sapendo il gran bene che operava 
n·ella. sua patria il dotto e virtuoso Rizzo a prò di tanti giovanetti lo desiderò 

(2) Archiginnasio della Sapienza o Università della Sapienza. 
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per sé. In questa terra una numerosa gioventù marciva nell'ozio e nel liber
tinaggio per mancanza dei dovuti studi : quindi non vi era miglior partito che 
affidarla sotto la diligente cura di un tanto uomo. Per averlo facilmente vi 
s'interpose il venerabile Monsignore Lucci (3), allora Vescovo di Bovino. 
'Questo santo Prelato, avendo contezza delle rare doti dell'ottimo D. Giovanni, 
fece di tutto per indurlo alla istruzione di quella abbandonata gioventù. 

Vedendosi il giovine Rizzo tanto desiderato, recossi in Accadia e v1 
aprì gli studii, leggendo a chi le umane lettere, a chi la filosofia, a chi la 
teologia. I felici risultati delle sue lezioni superarono la comune aspettazione; 
sicché sparsane la fama nelle terre vicine, da esse accorsero molti altri gio
vanetti per mettersi sotto la scorta di lui. Attirava tanto concorso di gio
ventù non solo la somma operosità che aveva nell'istruire i suoi discepoli, 
ma ben anche la indicibile solerzia che mostrava nell'educarli. Instillava 
nei loro cuori sentimenti di soda pietà, lungi teneva anche l'ombra del mal
·costume, e voleva che tutti frequentassero i ss. Sacramenti. 

Sapendo appieno che l'esempio è la voce più efficace per ispirare ai gio
vani la virtù, facevasi a tutti di specchio della più rigida morale. Occupatis
·simo nelle sue letterarie e scientifiche applicazioni, tutto consacravasi al fe
dele disimpegno del suo dovere, permettendosi appena qualche ora di sollievo 
nella conversazione di persone d'illibati costumi. In tutti i giorni festivi si 
:accostava agli altari per cibarsi del pane degli angeli. Nelle feste di Maria SS. 
·e dei gloriosi Apostoli anche aveva a speciale divozione di predicare. 

Egli non contava in questo tempo che anni 23, tuttavia coll'edificante 
spettacolo delle sue virtù aveva a sé guadagnati in modo i cuori di quella 
terra, che a piacere ne disponeva; specialmente componeva con felice sue~ 

·cesso la discordia delle famiglie, a tal che veniva chiamato padre comune 
-dell'intiera popolazione. 

Il ven. Monsignore Lucci, venendo in Accadia a motivo della santa 
visita, conobbe di presenza le ottime qualità del giovine Rizzo e il molto 
bene che operava. L'animò maggiormente colle sue insinuazioni e cono
scendo il maggior bene che poteva operare da sacerdote, l'esortò subito ad 
abbracciare lo stato ecclesiastico, per cui era già incamminato. Il Rizzo non 
mancò di profittare delle affettuose insinuazioni del santo Prelato. Si diede 
sempre più caldo impegno ad istruire quella gioventù, e preparandosi più 
·degnamente a ricevere lo spirito dello stato ecclesiastico, dopo tre successive 
·ordinazioni addivenne sacerdote per le mani dello stesso Prelato. Non è a dire 
poi l'allegrezza di tutta Accadia a motivo del suo sacerdozio. Ritornando da 
Bovino, già unto sacerdote, venne accolto come in trionfo tra le acclamazioni 
del clero e di tutto il popolo. Anche il Duca (4) di quella terra gli uscì in
·contro con tutta la sua corte, onde aver parte alla gioia comune. Ecco come 

(3) Il Ven. Servo di Dio P. Antonio Lucci O.F.M.Conv. morì a Bovino nel r752; nel 
r847 vennero dichiarate eroiche le sue virtù dalla S. Congregazione dei Riti. Fu grande 
:amico di S. Alfonso. 

(4) Fabrizio Dentice, come si dice in seguito. 



la virtù vien rimeritata anche sopra la terra, e riceve le sue ricompense dalla 
pubblica stima e dall'affetto universale degli uomini. 

Insignito del carattere sacerdotale, subito entrò nella santa risoluzione 
di non voler essere una di quelle piante inutili, che spesso allignar si veggono 
nel fertile campo del santuario; ma piuttosto di produrre dei frutti sapor·iti 
ed abbondanti con dolce consolazione del gran Padre di famiglia. Laonde 
senza venir meno alla educazione della gioventù, si consacrò a disimpegnare 
tutti i sublimi doveri del sacerdozio. Più di prima armato di zelo, esortava 
tutti al ben fare, consigliava, toglieva scandali, componeva liti, ravvicinava. 
gli animi divisi e promuoveva in ogni modo il pubblico bene : veniva chiamato 
in Accadia: «L'Angelo di Dio». 

Molto più a cuore aveva l'uffìzio di bandire la divina parola. Sermocinava 
nelle segrete congregazioni del paese con sommo profitto: e come in questo 
così nei vicini paesi faceva panegirici dei santi e sermoni sopra le virtù di 
Gesù Cristo e di Maria SS. In tempo di quaresima dispensandosi dalla scuo-
la, usciva a predicare il santo Vangelo con frutto copioso delle anime e con 
somma soddisfazione dei rispettivi Prelati. Imperocché da un canto con una 
eloquenza popolare e forte feriva i cuori dei peccatori; e dall'altro, sedendo 
assiduo nei tribunali di penitenza, gli accoglieva con tutta carità, né li man
dava via se prima non gli avesse riconciliati con Gesù Cristo. 

Se D.· Giovanni era cotanto riverito ed amato da Accadia, non lo era 
meno da D. Fabrizio Dentice, Duca di questa terra. Essendo in bisogno di 
una persona che educasse i suoi figli nel buon costume e nel sapere, volle a. 
tal'uopo il Rizzo. Fece questi le sue scuse per non lasciare derelitta tanta. 
gioventù, tutto il paese avanzò anche le sue doglianze a vista del gran 
bene che perdeva; ma tutto fu inutile, mentre il Duca ostinatosi nell'impegno, 
ad ogni modo lo volle a beneficio della sua famiglia. D. Giovanni assunto· 
questo nuovo uffìzio, viveva tutto sollecito del profitto scientifico e morale 
di quei signorini. Non li trattava che da figli. Se da loro esigeva con discreto 
rigore la buona condotta e lo studio, con soave dolcezza accordava altresì 
ogni onesto sollievo. Alle sollecite sue cure corrispondevano con eguale pro
fitto quei nobili giovanetti. Il Duca intanto ne era così compiaciuto; che
acquistando di lui idea sempre più vantaggiosa, non esitò di confidare nelle 
sue mani tutto quello che potessè riguardare i proprii :lìgliuoli. Tre anni e non 
più egli ebbe una siffatta cura, perché una migliore fortuna lo chiamava. 
altrove. 

Ritrovandosi in N a poli contrasse am1c1z1a con varii letterati e soprat
tutto la strinse di cuore con D. Giuseppe Anzano, patrizio di Ariano e fratello
troppo degno di Monsignor Anzano, Vescovo di Campagna (5). Con questa 
occasione il sapere e la virtù del Rizzo si fecero pur troppo noti a questo Pre
lato, il quale ad ogni costo lo volle nel suo seminario. Costretto a compia
cerlo, si dismise dalla cura. dei figli del Duca con comune rammarico e 

(5) Comune in Provincia di Salerno; sede episcopale. 
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recossi a Campagna. Quivi lesse prima filosofia e poi teologia con sommo 
lustro e splendore del seminario, e con grande profitto di tanti ecclesiastici 
giovanetti; ma operò il maggior bene in qualità di rettore di quell'ecclesia
stico convitto. 

Ritrovavasi il seminario non secondo i santi desiderii dell'ottimo Ve
scovo Monsignore Anzano, malgrado tutte le sollecitudini che vi avesse pro
·digate. Volendo elevarlo all'altezza delle sue intenzioni, per riuscirvi effi
cacemente ne diede l'uflìzio di rettore al Rizzo, le cui qualità scientifiche e 
·morali erano p.ote abbastanza. In questa nuova carica, quanto grave altret
tanto delicata, fece egli più luminosamente risplendere le rare sue doti. In 
sulle prime con invitta fortezza purgò quel sacro semenzaio di tutte le piante 
nocive, rimettendo nel seno delle rispettive famiglie tutti i giovanetti di 
·condotta non buona. Indi con oculata prudenza si diede a coltivare quelle 
piante elette, richiamando tra i buoni la forza dell'osservanza dei proprii 
doveri. Fra le molte pratiche volle da tutti in modo speciale l'orazione 
mentale, la lezione spirituale, la visita a Gesù sacramentato e la frequenza 
·dei ss. Sacramenti. Proibi sotto severi castighi ogni mancanza contro la ca
stità; anzi la sua pena ordinaria era l'espulsione, sapendo essere un tal 
vizio la peste della crescente gioventù. Con rigore esigeva altresì l'adempi
mento delle altre regole, ma cercava di mescolarvi una soave dolcezza, come 
-quella che si guadagna i cuori. Egli voleva la riforma esteriore dei giova
netti, ma più desiderava quella interiore. Soleva dire : « Se il cuore non è 
·mosso, invano si adoprano i mezzi per rimettere la gioventù nel retto sentiero : 
si conseguirà qualche cosa per effetto del timore, ma non mai si avrà quello 
·che l'amore promette e può darci». 

Amando inoltre che i giovanetti profittassero eziandio nelle lettere, in
·caricavasi non meno dei doveri dei lettori del seminario, Questi dovevano 
riuscire di edificazione a quelli non .pure nello studio ma ben anche nella 
condotta. Manchevoli, li correggeva e puniva senza umani riguardi. Fuvvi 
un lettore, che non volendo essere nei termini del dovere dovette andar 
fuori, malgrado che avesse avuto forti protezioni. 

Un giardino cosi eletto di giovanetti; che tanto fioriva nel costume e 
nel sapere, sparse ben presto nei dintorni la soave sua fragranza. Per la qual 
cosa accorrevano in gran numero giovanetti da tutte le parti, anche dalle co
spicue città di Capua e di Napoli, onde profittare di un tanto seminario: 
e in effetti no'n è a dire il felice progresso che tutti ne ritraevano tanto nelle 
1ettere quanto nella morale. 

Risultati cosi fecondi non derivavano tanto dalla voce del Rizzo quanto 
dall'esempio. Le sue virtù erano una scuola perenne a tutti. Gli esercizii 
divoti, le regole più minute comuni agli altri facevano parte del metodo del 
suo vivere. Niuna cosa aveva in maggiore orrore dello spirito di particolarità. 
Prendevasi a delizia l'accomunarsi in tutto, anche nella mensa, coll'ultimo 
dei seminaristi. Dimentico delle sue comodità, sacrificavasi di continuo al 
bene degli altri. A dirla breve, come il Rizzo era l'anima che dava vita al 
seminario, cosi n'era la viva norma. 
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Siccome il fuoco non ha materia che lo soddisfi ed appaghi, così lo zelo 
ardente di D. Giovanni non ritrova nei confini del seminario fatiche bastanti 
che la contentino. Ricorrendo la quaresima, ·salì il pulpito della chiesa cat
tedrale di Campagna. La sua chiara e nerboruta eloquenza, il vero spirito 
apostolico, con cui animava la divina parola, chiamarono tosto una numerosa 
udienza ad ascoltarlo. In tutto questo tempo non volle godere dei soliti giorni 
di riposo, ma in essi invece predicò sulle glorie di Maria Immacolata, così 
per soddisfare i teneri trasporti della sua divozione verso un tanto mistero
come per innamorare le anime verso la gran Madre di Dio. In fine chiuse le· 
quaresimali sue fatiche coi santi esercizii. Se in tutte le sue prediche aveva 
raccolto applausi e profittto per le anime, raccolse negli esercizii più che 
mai lagrime e conversioni d'innumerevoli peccatori. Affollati oltremodo si 
videro i confessionali, rimossi gli scandali ed una generale riforma in tutti 
i campagnesi. Coronò poi le apostoliche sue fatiche con un atto di singo-· 
lare disinteresse ed eccessa carità: poiché venendogli dato l'emolumento qua
resimale, non accettollo che per farne oggetto di sue elemosine ai poveretti. 
Volendo in seguito conservare il frutto dei suoi sudori, si addossò il peso di 
predicare nella medesima chiesa per tutte le domeniche dell'anno e per tutte 
le prime feste di ogni mese. In questi giorni le sue prediche si versavano· 
nella spiegazione dei rispettivi doveri, e più specialmente su i Sacramenti. 
Il profitto che ne ricavava, rendevasi sensibile di giorno in giorno; mentre 
si vide stabilita in Campagna la frequenza dei Sacramenti, la visita quoti
diana e generale alle chiese sacramentali, e stabilmente fiorire la bontà dei 
costumi . 

. Dilatando sempre più le fiamme del suo zelo, non mancava di anno in 
anno predicare la quaresima in diversi luoghi : anzi univasi talvolta coi mis
sionarii napoletani per raccogliere più copioso frutto presso i popoli. In tutto
il corso dell'anno occupavasi nella città ad istruire il clero nelle materie mo
rali, per mezzo di pratiche accademie. Umiliavasi non meno ad imboccare ai 
rozzi fanciulli i primi rudimenti della fede. Per quanto gli era dato, sedeva 
nei tribunali di penitep.za, regolando nello spirito di perfezione molte reli
giose, ed accogliendo con più vivo ardore persone rozze e più bisognose : 
quando sentiva esservi qualche anima ostinata, lasciava tutto per andarla 
a visitare e guadagnarla a Gesù Cristo. Gran bene operò D. Giovanni in 
Campagna e in tutta la diocesi; ma venendo poi chiamato da Dio ad altm 
stato di vita più perfetta, lasciava presso di quelle una preziosa memoria 
delle sue virtù e frutti copiosi delle sue apostoliche fatiche. 

Quella luce divina che circonda i giusti chiaramente faceva conoscere 
a D. Giovanni la infinita distanza, che passa tra chi vive e santamente opera 
nel secolo, arbitro del proprio volere, e chi perfettamente vive ed opera 
nel chiostro, dipendente dai cenni dell'obbedienza. Laonde apparendo gior
nalmente la sublimità della perfezione religiosa, cominciò a desiderare di 
ritirarsi a qualche religione o esemplare congregazione, in cui non avesse 
a pensare che a salvar l'anima sua e quella del prossimo. Tentò egli pertanto 



più volte di conseguire in varie comunità il suo intento, ma andarono sempre 
falliti i suoi disegni, quando per un motivo e quando per un altro. Segnata
mente consigliato dai missionarii napoletani ad entrare nella Congregazione· 
di S. Vincenzo dei Paoli, non esitò punto per ottenerlo; ma nel mentre era 
già per partire, venendo vi con piacere ricevuto, si vide impedito efficace-· 
mente un tal passo da Monsignore Anzano che tanto l'amava, non che dal 
Clero e da tutta la città di Campagna. 

Svanito questo primo passo, si videro anche raffreddati in lui gli ar
denti desiderii di abbandonare il mondo. Chiamata però dal detto Vescovo· 
la missione dei nostri per quella città, il Rizzo si affezionò in modo ai Padri 
D. Cesare Sportelli e D. Paolo Cafaro, e concepì tale stima del nostro Isti
tuto, che tòsto si spiegò a volerli seguire. Anche questa volta, vinto dalla 
natura e da altri motivi, si diede indietro. La divina grazia però non lasciava. 
di illuminarlo e sollecitarlo ad uscire dal mondo di modo che, facendolo ve
dere fuori centro, non gli dava più pace. Volendo pertanto il povero D. Gio
vanni ricuperare la calma del suo spirito, si determinò a vivere una vita 
privata nella propria casa, e cercandone permesso da Monsignore, l'ottenne 
per breve tempo e sotto pretesto di sistemare alcuni domestici affari. 

Questo passo gli aprì la strada ad entrare nella nostra Congregazione .. 
Imperciocché tornato in Zuncoli, e tormentato vie più degli stimoli della. 
grazia, ritirossi nel nostro collegio · d'Iliceto per farsi otto giorni di santi 
esercizii, a fine di compiere, conosciuta più chiaramente la volontà di Dio, la. 
vera sua vocazione. Essendo tempo di missione, non trovò in casa che UR 

solo sacerdote ed un semplice chierico. Con quest'ultimo se la faceva di con
tinuo, prendendo conto minuto delle cose dell'Istituto. Soddisfatto del nostro 
vivere, manifestogli le sue sante intenzioni, ma non senza molta difficoltà; 
segnatamente trovava una grande ripugnanza a fare il noviziato in mezzO> 
di giovanetti. A tante opposizioni non si sgomentò il chierico, ma con una 
inaniera superiore alla sua capacità gli sciolse tutte le difficoltà; specialmente 
lo persuase della facile condiscendenza del Rettore Maggiore (6) ad accordar
gli un noviziato a solo in qualche collegio della Congregazione. Soddisfatto· 
in tutto, risolvette D. Giovanni di farsi nostro, e terminati gli otto giorni 
degli esercizii, prima di partire per la sua casa, lasciò raccomandato al chie-
rico di presto avvisarlo del ritorno del P. Cafaro, onde effettuare per mezzo
di lui la divina sua vocazione. 

Si consolò estremamente il P. Cafaro, ritornato che fu dalle missioni, 
in sentire dal giovine chierico le felici disposizioni del Rizzo : cc Questi è· 
uomo dotto, disse, e dotto assai e potrà far molto bene alla Congregazione ». 
Si fece tosto noto l'arrivo del P. Cafaro a D. Giovanni, ma egli quando ri
cevette la lettera a tutto altro pensava che a ritirarsi in Congregazione, anzi 
la ricevé con tale nausea che neppure le diede risposta. Ma Iddio che per 
mezzo del chierico aveva cominciato il lavoro prezioso della vocazione di 
lui, anche per quello stesso lo volle perfezionare. 

(6) Titolo del superiore generale della Congregazione; allora era Rettore Maggiore
lo stesso S. Alfonso, fondatore dell'Istituto. 



In questo torno di tempo ritornando il giovine al nostro collegio di No
-cera (7), donde era partito per respirare l'aria delle Puglie, ed arrivando 
nell'osteria un miglio distante da Zuncoli, illuminato da Dio, pensò di dare 
·l'ultimo assalto alla bell'anima di D. Giovanni. Con un cortese biglietto 
gli chiese, che persistendo nella sua risoluzione lo poteva molto giovare, 
mentre era nel caso di maneggiare a voce il negozio nei Ciorani col P. Rettore 
Maggiore. Quando giunse il biglietto alle sue mani, ritrovavasi del tutto 
:alieno a lasciare il mondo, ed occupavasi a migliorare la casa per passarvi 
con qualche agiatezza il rimanente dei suoi giorni. Ma allorché lo lesse, 
s'intese per siffatto modo da una gran luce divina sorpreso nella mente e da 
·una mozione violenta nel cuore, che nel momento dimenticò casa, parenti 
-ed amici. Voleva sul punto portarsi di persona ad abboccarsi col chierico, 
anche a piedi non avendo cavalcatura pronta, ma trattenuto dagli amici a 
·motivo del cimento cui esponeva la salute nelle ore di mezzogiorno di sta
gione estiva, rispose invece per lettera che in tutto si rimetteva nelle mani 
-di lui. 

Troppo bene maneggiò l'affare il chierico presso il P. Rettore Mag
giore, il quale con piacere accettò il Rizzo per l'Istituto, rimettendosi quanto 
·;:tl noviziato a quello erasi convenuto ·collo stesso chierico. Fedele intanto 
D. Giovanni alla grazia, non appena ebbe ricevuta la risposta, partì pel 
collegio d'Iliceto per fare a solo il suo noviziato. Questa risoluzione non solo 
apportò grande cordoglio a parenti ed amici, ma recò eziandio somma ama
-rezza a Monsignore Anzano, il quale rimase talmente disgustato dei nostri, 
che per molti anni li guardò di mal'occhio, né li chiamò a missionare nella 
·sua diocesi. 

A misura che D. Giovanni erasi mostrato alla divina grazia renitente, 
vi corrispose poscia con una maniera tutta eroica. Dimentico di se stesso, 
·consacrossi ad una vita d'incessanti morti:fìcazioni. Del vitto che davasi dalla 
comunità si privava in buona parte; quasi ogni giorno disciplinavasi aspra
·mente prima o dopo la messa; di continuo. affliggevasi con varie catenelle 
di ferro, e non accordava che a stento qualche sollievo al suo corpo. Tutto 
concentrato in Dio, passava in continua orazione; non usciva di stanza che 
per pura necessità, ma sempre con Dio presente senza degnare di un guar
do veruna creat:ura. 

Morto a se stesso, si propose di occultare a tutta possa quel fondo di 
·sapere che possedeva. Fu questo uno dei colpi maestri della grazia. Egli non 
interloquiva mai in discorsi dottrinali, e mostravasi ignorante anche dei primi 
elementi delle cose. Aveva presso di sé il diploma onde era stato insignito in 
Roma dottore nell'uno e nell'altro diritto dall'età di anni 18, e perché ri
manesse ignoto a tutti, con un atto generoso buttollo nei comuni (8) della 
casa. Volendo vivere anche sconosciuto al mondo, senza saputa degli amici 

(7) In quel tempo si chiamava Nocera dei Pagani, ma in seguito Pagani è divenuto 
-comune autonomo. La Casa fondata da S. Alfonso si trova in quest'ultima località. 

(8) Gabinetto di decenza. 
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mutossi il nome di Diodato in quello di Giovanni, col quale è chiamato nella 
:prese_!lte biografia. Insomma, conoscendo quanto il vecchio uomo aveva preso 
piede nell'anima sua, non perdonava a diligenza alcuna per rivestirne il 
nuovo coll'esercizio di tutte le virtù. 

A capo di tre mesi, il P. Rettore Maggiore chiamollo nei Ci orani sul 
pretesto di volerlo conoscere. Indi bellamente gl'insinuò di ritirarsi per qual
.che tempo dentro il noviziato cogli altri giovanetti, affinché vie meglio di
sposto si fosse alla prossima oblazione che doveva fare a Dio di se stesso. 
Vi entrò con piacere, ed incolpò se medesimo di non aver saputo conoscere 
:a miglior tempo le caste delizie che si gustano in questo terrestre paradiso. 

Se fu grande il fervore mostrato dal Rizzo nel collegio d'Iliceto, mag
·giore fu quello appalesato nei Ciorani. Riputandosi l'ultimo dei giovani no
vizii, con essi tutto allegro spazzava i corridori, la cucina, il refettorio ed altri 
·luoghi; recavasi ad accudire il cuoco, lavando stoviglie, e compiendo altri 
bassi servigii; e quel che è più, al pari degli altri imparava a memoria la 
·dottrina del Bellarmino, il Direttorio dei novizii e simili coserelle, recitandoli 
a modo di fanciullo cui manca la parola : tanto faceva per essere tenuto igno
rante da tutti, massime dal P. Villani suo maestro che di lui non aveva cono
·scenza alcuna. Oh quanto è prodigiosa la divina grazia, quando davvero mette 
·piede e trionfa in un'anima! 

Compiuto il noviziato, fece l'oblazione. Non ebbe gran motivo la comu
·nità, e molto più il P. Rettore Maggiore S. Alfonso Liguori, di rallegrarsi 
per l'acquisto fatto del P. D. Giovanni Rizzo: anzi tutti mostrarono un po
·sitivo dispiacere per avere acquistato la Congregazione un uomo talmente 
ignorante da non potersene fare verun capitale. Da quello che in lui si os
·servava e sperimentato si era in varie occasioni, fecesi idea che appena se ne 
·poteva sperare un mediocre confessore. Dimandato dal P. Rettore Maggiore, 
·se avesse studiato qualche poco di teologia morale, rispose freddamente: 
(( Qualche cosa ». Gli si diede pertanto alle mani un semplice casista per 

·abilitarlo alla meglio alle confessioni. Dimostrò egli approfittarne in qualche 
modo, e come gli si cercava conto, rispondeva così seccamente alle domande 
·che a stento dopo alcun tempo gli venne accordata la facoltà di confessare. 

Due anni mantenne il P. Rizzo un sì stretto silenzio, godendo di pas
·sare tra i congregati per uomo sciocco ed ignorante. Ma Iddio che non voleva 
più questo lume sotto il moggio, lo collocò sul candeliere mercè un accidente 
che seguiva. Facendo S. Alfonso la missione nella città di Sarno, gli occorse 
un caso quanto difficile tanto interessante per la maggior parte di quei cit
tadini. Affinché ponderato si fosse come si conveniva, lo propose ai Padri 
in comune, sentendo il sentimento di ciascuno. Non si accordava in cuor 
suo il P. Rizzo coll'opinione di taluni, e mosso da scrupolo cominciò a 
sputarvi qualche parola in contrario. Avanzata la quistione, una parola dando 
luogo all'altra, si accese in modo che diè a vedere non volendo il gran fondo 
di dottrina che nascondeva. Fece a tutti stupore il prezioso tesoro di tanta 
sapienza, e molto più al nostro santo Fondatore. Indi a poco giungendo il 
:P. Cafaro, chiamato da Iliceto in soccorso di altre missioni, n:on mancò di far 

!. 
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cessare anche dal suo canto .l'idea troppo bassa che si avea del P. Rizzo, e 
fece venire tutti in cognizione del vasto sapere e della singolare virtù di luir 

Disingannato S. Alfonso della supposta ignoranza e molto più meravi
gliato della profonda umiltà del P. Rizzo, si diede a fare di lui quel capitale· 
che prima non si era fatto. Erano già per aprirsi nel collegio dei Ciorani i 
santi esercizii, e v'accorrevano Monsignor Volpe, Vescovo di Nocera, e Mon-· 
signor Borgia, Vescovo della Cava, accompagnati entrambi dalla maggior 
parte del clero delle rispettive diocesi; anzi dal fiore di quello, perché gli 

· esercizianti erano quasi tutti parroci, o missionarii di quelle due rispettabili 
congregazioni della Cava e di Nocera. Chiamato il P. D. Giovanni Rizzoy 
senza che si -desse luogo a scuse, venne destinato dal P. Rettore Maggiore 
a predicare a quella fioritissima udienza. Ubbidì e compì il suo officio con sì 
felici e meravigliosi successi, che Monsignor Volpe l'antepose allo stesso· 
P. Cafaro, gran teologo e predicatore della nostra Congregazione; e Monsi
gnor Borgia confessò di non avere mai inteso in vita sua oratore tanto forte
ed eloquente in porgere gli spirituali esercizii. La commozione fu sensibile ed. 
universale, a tal che non fuvvi persona che non piangesse e singhiozzasse: i 
medesimi due rispettabili Prelati, compunti anche essi oltremodo, con edi-· 
ficazione comune chiesero scusa dai loro ecclesiastici, promettendo vita mi
gliore in avvenire. 

Terminati questi esercizii con tanto frutto nel collegio dei Ciorani, non. 
si diede più luogo di riposo al P. D. Giovanni. Sparsa la fama della sua emi
nente dottrina e della sua mirabile eloquenza, facevano a gara per averlo i 
Vescovi e le prime città del Regno. Monsignor Cavalcanti, Arcivescovo di 
Trani, miracolo degli oratori, lo richiese per prima a benefizio dei cavalieri' 
Tranesi, e poi più volte a pro del clero di Trani, di Corato e di Barletta~ 
Monsignor Amato lo voleva quasi di continuo nella città di Lacedonia e nella 
Terra di Rocchetta. Monsignor di Simone, Vescovo di Troia, spesso spesso, 
se ne serviva per la sua diocesi, segnatamente per la città di Foggia; Mon
signor Pollice chiamavalo sovente per gli esercizii al clero ed alle monache
di Ariano. Quello zelante e dotto Vescovo M. Basta si serviva di lui conti-· 
nuamente a benefizio della città di Melfi e· delle tante terre alla sua cura 
commesse. Si avvalsero non meno delle apostoliche sue fatiche con beneficio
delle rispettive diocesi M. Fusco, Vescovo di Lucera, M. Ribera, Arcivescovo· 
di Manfredonia, M. Onorato, Vescovo di Trevico, M. Nicolao, Arcivescovo
di Conza, ed altri di Benevento; di Salerno, di S. Angiolo e Bisaccia, e di 
molte diverse città. 

Mirabile era il P. Rizzo in singolar modo quando porgeva gli esercizii al 
clero ed ai gentiluomini. Sminuzzava con tal proprietà i doveri di ognuno e: 
l'animava con. si:ffatta energia, che sbalordiva chiunque: anche le persone· 
più dotte si mettevano in angustia e quasi vedevansi sul punto col cervello· 
a partito. Il lungo studio fatto su gli oratori francesi avevagli reso connatu
rale uno stile conciso, chiaro e sostanzioso. Quanto erano senza :fiori, tanto
.erano vive ed ardenti le sue prediche. Egli vedevasi tutto fuoco e tuttO> 
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spirito sulla cattedra : ogni sua parola sembrava una spada a due tagli, che 
penetrava le ossa degli ascoltanti e profondava sino alle midolle. Non tanto 
proponeva la cosa, che l'uditorio era già persuaso e risoluto ad abbracciare 
il bene e detestare il male. 

Nei moltissimi luoghi, in cui diede gli esercizii al clero, videsi senipre 
migliorato il costume. I preti di Biccari (g) restavano così vivamente pene
trati dalle sue prediche, che uscendo di chiesa, col capo chino andavano 
borbottando: << Questo riccio (alludevano al suo cognome) ci ha punti e ci ha 
punti molto bene». Confessò il clero di Barletta a Monsignor Amato, che 
aveva ascoltato non già un missionario dei nostri tempi, ma un S. Paolo o 
alcuno degli Apostoli. II clero di Candela rimase così convinto nella predica 
sullo zelo, che ad una voce tutti si diedero a gridare: << Abbiamo torto, ab
biamo torto »; indi sorpresi dal timore dei divini giudizii, si vedevano a 
violenza afferrare per le strade e per le campagne le persone ignoranti per 
istruirle intorno ai loro doveri. Avendolo inteso predicare l'arciprete Cirpoli 
di S. Giovanni Rotondo, e vedendo il suo clero altamente spaventato al tuono 
della sua eloquenza, esclamò più degli altri spaventato : << Se io fossi Papa, 
farei girare il P. Rizzo per tutto il mondo, dando gli esercizii ai soli preti n. 

Per la qual cosa Monsignor di Simone chiamava il P. D. Giovanni: <<lo 
spaventa-preti >>; e Monsignor Cavalcanti nomavalo: << il martello dei preti,. 
e il portento dei predicatori >>. 

Chi vedeva il P. D. Giovanni all'esterno, sorpreso restava come potesse 
avere tanto ascendente sopra chiunque. Non era di statura troppo vantag
giosa, anzi batteva piuttosto al basso che al mediocre. La sua corporatura. 
era smilza e scarna, la carnagione rozza e grossolana; ma si appalesava tutt0' 
fuoco, tutt'anima e tutto spirito, ed aveva una voce così sonora che suppliva 
ogni difetto della persona. Chi lo guardava a prima giunta, faceva di lui 
una idea troppo scarsa e limitata, anzi di un uomicciattolo che a nulla va
leva; non però ascoltato sul pulpito, sembrava un vivo prodigio di apostolica 
eloquenza. 

La prima volta che i nostri si portarono colla missione nella città di Co-· 
rato, vi andò anche il detto Padre. Vedendolo tra gli altri il primicerio 
D. Angelo Micale così meschino di corporatura e cosi povero in arnese, si 
fece delle risate, ed a riso si mosse ogni altro accorso all'arrivo dei missionarii. 
Destinato in seguito lo stesso Padre per gli esercizii al clero, vieppiù venne 
a stomaco a tutti e poca voglia avevasi di sentirlo predicare. Giunto in chiesa 
il predicatore, prima di entrare in sacristia, disse rivolto a chi lo accompa
gnava: <<Voglio andare a dire un Pater noster a Cristo n. Quest'altra fun
zione ci mancava, disse sorridendo il signor Micale, armiamoci di pazienza 
e soffriamo in pace questa: tortura. Si dà principio alla predica e le ciglia 
cominciano ad inarcarsi; cresce lo stupore in progresso, e vie più si avanza 
allo avanzar delle pruove : indi dallo stupore passando alla confusione e da 
questa al pentimento, s'intese la sagrestia quasi sul punto rimbombar di 

(9) Comune in Provincia di Foggia. 
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pianto e schiamazzi. N ella stessa sera si vide il meraviglioso profitto, che 
era per ricavarsi dai santi esercizii. Quei preti che a peso volevano fare stima 
del P. Rizzo, avveduti dell'errore, chi lo chiamava un apostolo e chi un 
Francesco Saverio, calato dal cielo. Il frutto fu universale, sistemato ognuno 
in meglio la sua vita. Fra tutti profittò il primicerio; si dichiarò penitente 
<lel predicatore, e divenne un operario così zelante che morto fu pianto come 
il tutore degli orfani, il sollievo degli oppressi e il padre della patria. 

Non dobbiamo omettere tra le opere apostoliche del P. Rizzo quella dei 
seminarii. Questa opera tanto vantaggiosa non meno per lo Stato che per 
1a Chiesa eragli sommamente a cuore. Molti seminarii sono tenuti al suo zelo 
per la pietà non che pei saggi regolamenti che vi furono introdotti. Cono
sciuto come uomo di gran zelo e di somma perizia pel regolamento della ec
clesiastica gioventù, veniva consultato e chiamato a tal'uopo continuamente 
dai Vescovi Cavalcanti, Basta, di Simone, Volpe e molti altri; ma con 
maggiore specialità da M.onsignor 'Pollice, il quale avevalo fatto l'arbitro del 
suo seminario di Ariano. E il P. Rizzo, seguendo le sollecitudini di tanti 
cospicui Prelati, non perdonò mai a fatica e a diligenza, onde riformare i 
molti seminarii sia col consiglio sia cogli spirituali esercizii. 

Ma se nel P. D. Giovanni predicava la parola animata dal suo spirito, 
o per meglio dire, dallo spirito di Dio, molto più predicava e faceva impres
sione nei popoli il suo esempio. La sua umiltà, la modestia, il suo raccogli
mento erano tali che compungevano e recavano confusione a tutti. Tanto in 
.collegio quanto fuori non trattava con veruno, a meno che non esigesse il 
contrario la gloria di Dio e il bene delle anime : ed anche allora il faceva 
con somma cautela e circospezione. Non era amico di farsi inteso delle fac
·cende dei paesi ove missionava. N el corso della missione vedevasi raccolto 
in un cantone della casa, orando o studiando la predica, oppure in chiesa, 
confessando ed attendendo alle opere del proprio ministero. Correva voce 
comunemente che il P. Rizzo profittava presso i popoli coll'edificazione più 
che colle prediche. Quando in Salerno porse gli esercizii al clero, era per 
siffatto modo prostrato di forze che appena si sentiva la sua voce : tuttavia 
1'idea di sue virtù e il vederlo umile, mortificato e totalmente alieno alle 
.cose del mondo fecero tale sensazione a quel fioritissimo clero, che profit
tarono tutti oltremodo non tanto per le prediche quanto per quello osservava
no coi proprii occhi. 

Avanzato poi negli anni il fervoroso Padre ed oppresso dai ;mali, non 
era più in istato di reggere alle enormi fatiche delle missioni. Ciò non ostante, 
fatto avvisato S. Alfonso allora Rettore Maggiore della impotenza di lui, 
volle assolutamente che si recasse in missione, e così scrisse agli immediati 
superiori: «Voglio che il P. Rizzo esca in missione, ancorché non si fidi, 
perché fa più egli col farsi vedere ai popoli che non fanno cento missionarii 
-colle loro prediche; a motivo delle sue infermità gli si faccia pure il pignat
tello a parte n. A tanto giungeva l'esemplarità del P. Rizzo, e questa era l'idea 
che se ne aveva dai nostri superiori. 



Se si faceva a gara dai popoli, dai Prelati e dai rispettivi cleri per. pro
fittare delle fatiche di questo nuovo apostolo, maggiormente facevasi a gara 
dalle nostre case per averlo negli esercizii che in diversi tempi dell'anno 
soglionsi dare ai gentiluomini, ai preti e agli ordinandi nei medesimi collegi. 
In questa circostanza egli superava se stesso, e pochi gli andavano d'appres
so. La casa d'Iliceto fu il campo più spazioso dei suoi sudori ed ove raccolse 
frutti più copiosi a prò delle anime. Cinque o- sei mute all'anno di eserci
zianti v'accorrevano, ed erano non pure di ordinandi, di preti e galantuomini, 
ma di Prelati altresì e di persone di alto riguardo. Le mozioni erano così 
grandi, che si vedevano anche i Vescovi piangere dirottamente, rinunziare al
le proprie Sedi, e dimandare scusa ai proprii sudditi dei loro falli. Tanti 
giovani ordinandi non avevano a rossore di deporre al momento i loro collari, 
e pensare a seguire altro stato. Era suo metodo di dare· prima una mezz'ora 
di meditazione inginocchioni, e quindi alzandosi un'ora e mezza di predica. 

Una sera cominciò la sua meditazione nell'atto stesso che l'incominciava 
a coro la comunità. Non era scorso un quarto che s'intesero tali schiamazzi 
in cappella che ass0rdivano tutta la casa. Non si sapeva che cosa fosse. Si 
corre in fretta alla cappella, e si stupisce per la novità. L'uditorio erasi così 
commosso agli atti di fede e di presenza di Dio che fatto aveva precedere alla 
meditazione, che da sé incominciò a schia:ffeggiarsi, a piangere dirottamente, 
ed accorsi tutti a piè del Crocifisso, a pubblicare senza ritegno le proprie 
scelleraggini, cercandosi perdono gli uni gli altri degli scandali dati: la 
mossa fu tale che non si poté per quella volta che non predicare ma finire 
la meditazione. 

Un'altra sera volendo porgere la meditazione sulla passione e morte di 
nostro Sign0re Gesù Cristo, cominciando non altro disse che queste parole: 
<<E' morto il nostro Padre, è morto, sì è morto; e ci dà il cuore vederlo morto 
ed insanguinato per amor nostro e non piangere? » Questo fu il tema, questa 
la predica e questa la perorazione, poiché queste quattro parole in bocca sua 
eccitarono cosiffatta compunzione negli ascoltanti, che diedero tutti in. sin
ghiozzi, e dai singhiozzi passando a dirotto pianto, a schiaffi e schiamazzi, 
pubblicamente si fecero a confessare i loro misfatti : piangendo e schiaffeg
giandosi tornarono alle proprie stanze, e pochi furono a cen:a in quella sera. 
Simili esempii non erano rari nelle prediche del P. Rizzo. 

Un'altra singolare proprietà ammiravasi in questo servo di Dio. Siccome 
bene spesso si ritiravano alle nostre case persone di ogni riguardo, per rive
dere solo con Dio le partite dell'anima propria, così egli ne prendeva siffatta 
cura che operava anche per una ciò che operato avrebbe per cento. Questo
suo metodo operò prodigiose conversioni. Fra i molti casi si narra nel collegio· 
d'Iliceto quello di un subalterno uffiziale di tribunale. Indotto questi a farsi 
privatamente gli eserci:Zii di cui aveva molto bisogno, venne affidato alla. 
direzione del P. Rizzo. Egli non mancò per otto giorni di assisterlo, ascol
tando con ogni carità i suoi bisogni. Lo accompagnava in tutti gli esercizii 
divoti che si sogliono eseguire nelle numerose mute degli esercizianti; spe
cialmente due volte al giorno predicavagli col medesimo tuono di voce e 



-colla medesima energia, che soleva usare a fioritissima udienza. Le sue fati-
-che e diligenze non andarono a vuoto. Quell'anima traviata mutò costume, 
addivenne lo specchio dei tribunali, e in seguito a motivo della sua vera 
bontà venne innalzato ad alti posti, riuscendo alla società di sommo vantaggio 
e di una specchiata edificazione. 

Stando in casa faceva sua delizia predicare ai tanti pastori che da quei 
dintorni accorrevano nei giorni festivi alla nostra chiesa, gl'istruiva circa 
le verità della fede, li confessava con caritatevole pazienza, e giungeva ad 
abbracciarseli con singolare affetto per indurii a frequentare i Sacramenti. Di 
ciò non "Contento, non mancava il dopopranzo di tutte le domeniche portarsi 
in Iliceto a catechizzare prima i fanciulli e i rozzi e poi a predicare in quel
l'insigne collegiata a tutto il popolo. A tal'uopo faceva a piedi un miglio 
e mezzo di cammino erto e scosceso, e col boccone alla gola, ma veniva co
piosamente compensato dal gran frutto che ricavava da quel devoto popolo, 
il quale al primo · tocco della campana chiudeva tosto le case per ascoltare 
il servo di Dio. Inoltre di tanto in tanto scorreva con piccole missioni per 
quelle molte masserie che si veggono dal nostro collegio disperse sul tavoliere 
delle Puglie; e quivi spezzava il pane della divina parola a rozzi pastori 
con sommo vantaggio delle loro anime. Quando veniva destinato a quest'opera 
dai superiori, gli si vedeva l'allegrezza sul volto e vi andava con indicibile 
gioia del suo spi.rito, perché· diceva che in essa non poteva trovare pascolo 
l'amor proprio, ma avevasi di mira la pura gloria di Dio. Sono molto tenute 
quelle campagne derelitte allo zelo dal P. Rizzo, né potrà mai cancellarsi la 
preziosa memoria delle commendevoli sue virtù. 

Tante fatiche non interrotte precipitarono la sua salute. Colpito da una 
ostinata terzana, fu mestieri cambiare aria, e S. Alfonso a tal'uopo lo volle 
presso di sé nel collegio di Nocera. Qui vi, riavutosi alquanto, non fu inope
roso. Gli vennero affidati i giovani studenti ed egli si diede a leggere loro 
iìlosofia ed altre scienze. Non era questa la prima volta che desse scuola alla 
nostra gioventù; fatto l'aveva più volte, leggendo filosofia, diritto canonico e 
-civile ed altro: sempre però con sommo profitto dei giovani e con non minor 
soddisfazione dei superiori. Egli era ammirabile nella communicativa delle 
più astruse materie, non lasciando che desiderare di vantaggio alle menti 
degli scolari. Rigido e severo mostravasi in iscuola, e quantunque non fosse 
amico di penitenziarli, con un semplice sguardo metteva tutti in dovere. Fuori 
·scuola poi appalesavasi tutto amore e tenerezza per essi. I maggiori sollievi 
non si procuravano loro che da lui : i rettori se ne compiacevano, ed ave
vano per ben fatto quanto veniva procurato e disposto dall'ottimo Padre 
Rizzo. 

Circa un anno e mezzo si trattenne in Nocera, ed anche in questo collegio 
fece ammirare il suo zelo per le anime. Con frutto dirigeva la congregazione 
dei galantuomini e l'altra dei bracciali, volevalo nel ritiro di ogni mese il 
Vescovo pel seminario, con singolare edificazione· recavasi nei dì festivi a 
predicare quando in una e quando in altra delle parrocchie vicine; insomma, 
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non mancava di occuparsi fruttuosamente in quei tempi che liberi gli lasciava 
1'uffizio di lettore. 

In questo collegio trovavasi il P. D. Giovanni fuori il suo centro. Portato 
-dal suo spirito alla solitudine e trovando in esso un continuo concorso di 
-persone d'ogni qualità che venivano ad attingere giornalmente salutari con-
·sigli dal prezioso tesoro di sapienza qual'era il nostro Padre Alfonso Liguori, 
non sospirava altro che il bosco d'Iliceto ove era il suo amato collegio :, 
1aonde spesso esclamava: « O Iliceto bello, o bosco mio, e dove ne sei gito? >> 

Il P; D. Saverio Rossi volevalo nella casa dei Ciorani, per profittare delle 
virtù di un tanto soggetto; ma egli rispose dolcemente : << C~ro Padre, questi 
1uoghi sono belli e buoni, ma non per D. Giovanni: io voglio, e mi compa
tisca, andare a mangiare querce nel bosco mio, perché questa casa non fa 
-per me ». Difatti fece ritorno alla desiderata solitudine del collegio d'Iliceto; 
ma non godé gran tempo di un tanto bene. 

Vi fu persona che mal soddisfatta dei suoi privati interessi, non mancò 
cdi portare i nostri di tribunale in tribunale, caricandoli di mille reità e mi
-sfatti. Minacciavasi non pure la rovina di quella casa, ma eziandio la distru
zione dell'intiero Istituto; laonde pensandosi di continuo alla difesa comune, 
non poteva trovarsi in quella più l'antica quiete e la dolce solitudine (ro). 
:Si vide perduto il P. Rizzo trovandosi in mezzo di così fiera tempesta. Espose 
:al P. Rettore Maggiore con rassegnazione di volere far passaggio al collegio 
di S. Angelo a Cupolo, e l'ottenne. In questa nuova casa, dopo pochi altri 
:anni che edificò i suoi fratelli coll'esempio delle sue egregie doti, cessò di 
vivere; ma prima di narrare la preziosa sua morte è cosa giusta che si pre
:senti un breve quadro delle eroiche sue virtù. 

E primieramente grande fu la sua fede, sia per ragione dell'estensione 
delle conoscenze che aveva intorno le verità rivelate, sia per ragione della 
-certezza da cui era raffermato, sia per ragione della sua devozione verso le 
medesime verità. Trovando egli le sue caste delizie nello studio continuo 
·delle divine sçritture, degli espositori delle medesime e della storia ecclesia
stica, mostrò sempre una estesa conoscenza della verità della santa fede. 
Allorché predicava, sminuzzava così bene i dettami del Vangelo e ragio
nava con siffatta facilità sui divini misteri, che l'udienza ne rimaneva sem
-pre soddisfatta e desiderosa di udirlo nuovamente. Uno studente di teologia, 
non avendo modo di sciogliere una grave difficoltà in materia di fede, fu 
-preso da forte tentazione di miscredenza; ma recatosi dal P. Rizzo per averne 
i dovuti schiarimenti, questi per un'ora gli parlò con tanto ardore e con tal 
vivezza di fede che serenollo perfettamente. 

Quanto poi riguarda la certezza della fede non era in lui meno ammira
bile. Non solo stabilmente regolava la sua vita secondo le massime della fede, 
ma desiderava ardentemente di sacrificarla a prò di questa sotto le spade 
del tiranno. Quando faceva parola di Roma e considerava quella terra tutta 

(ro} Si tratta della lotta fatta non solo contro la casa di Iliceto (oggi: Deliceto), ma 
.contro tutto l'Istituto. S. Alfonso dovette tribolare molto per uscirne vittorioso. 
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bagnata dal sangue di milioni di martiri, con un santo entusiasmo infiammava 
se stesso e gli altri ad invidiare quei primi cristiani e a fare altrettanto per 
Gesù Cristo. Una volta, facendo la predica dell'inferno e mettendo le mani 
sopra. una torcia accesa per mostrare sensibilmente al popolo, quanto è insof
fribile il fuoco eterno ·che la fede ci minaccia, restò siffattamente assorto nel 
vivo pensiero dell'eternità che sarebbesi scottato bene, se un nostro fratello 
laico non fosse accorso a richiamarlo in se stesso. 

Non meno ammiravasi in lui il fervore della divozione verso le verità 
della fede. Le sue prediche non erano cose nuove e peregrine, ma ànimate· 
dalla semplicità del Vangelo e dall'ardore del suo spirito per le sagrosante
verità, addivenivano come tante saette infuocate che colpivano ed accende
vano i cuori gelati dei peccatori. Disse un degno ecclesiastico, avendolo in
teso predicare con siffatto modo : « Se si predicasse agl'infedeli con quella me
desima fede, con cui il P. Rizzo predicò a noi tutti, si convertirebbero alla. 
nostra religione ». Anche quando faceva la conferenza alla comunità ricor
dando a ciascuno i propri doveri, mostravasi profondamente penetrato da 
quello diceva, e talvolta prorompeva in pianto; cosicché tutti uscivano poi 
dal coro penetrati e compunti. 

Dalla sentita devozione del suo spirito verso i sacri misteri nasceva una 
tenerezza ineffabile per la santa infanzia, per la dolorosa passione di Gesù 
Cristo e pel Sacramento degli altari. Ritornando la nascita di Gesù Bambino, 
di cui teneva sempre una immagine sul tavolino, il benedetto Padre non era. 
più desso; ma tutto pieno mostravasi di un sacro entusiasmo, che lo faceva. 
devotamente danzare avanti il presepe fatto dai nostri in casa. A questa de
vota danza, vestito di pastore, invitava altresì gli studenti e i novizii, ed ebro 
di amore sfogava l'anima sua in sospiri infocati ed in fervorose giaculatorie. 

Se però Gesù Bambino nella stalla riempivalo di tenerezza, Gesù addo
lorato e morto in una croce ricolmavalo di amarezza. Il soggetto ordinario del
le sue cotidiane meditazioni erano la passione e morte dell'Uomo Dio. A tale 
memoria sentivasi talmente compunto che scioglievasi alle volte in dirotto 
pianto, e dava anche urli pel dolore esclamando : << Ah, Signore, meglio avessi 
fatto un rospo che me, che tanto ingrato mi dimostro al tuo amore e al tuo
dolore » ! Specialmente nella settimana santa appalesava maggiore mestizia. 
e compunzione. Non sapeva dipartirsi dal santo sepolcro, passando quasi tutta 
la notte nella contemplazione di un Dio morto per l'uomo. Facendo poi la 
predica della passione, colle lagrime la cominciava e non meno colle lagrime· 
la terminava: in questa più che in alcun' altra predica faceva le migliori con-
versioni. Similmente il Sacramento di amore l'accendeva tutto· di divozione. 
Lo visitava spesso, ne coronava gli altari di fiori, e perché questi non man-· 
cassero mai, ne coltivava egli medesimo un bello giardinetto. Sono questi i 
frutti dell'eroica fede del nostro P. Rizzo. 

Dalla fede si produce la speranza, come quella che si fonda sulla viva. 
credenza delle divine promesse e della divina omiipotenza, fedeltà e miseri
cordia : perciò la virtù della speranza nel P. Rizzo non fu minore di quella 
della fede. Sostenuto da quest'ancora di paradiso, sentiva tutta la fiducia di 



salvarsi. ,Disse una volta: <<Signore, tu hai pagato per me, non credo che mi 
vuoi perdere: sono salvo, perché so che mi vuoi salvo». Un'altra volta tenen-· 
dosi discorso nella ricreazione comune di predestinazione, se ne stava in si
lenzio; ma poi come uscito di se stesso rivolto al Crocifisso disse : << Bello mer
cante che sei, dopo di aver data la vita per salvarmi non mi salvi! Se non mi 
salvi, perdi terzo e capitale ». Malgrado che venisse a lungo tempo vessato 
da scrupoli, non perdé mai la confidenza ai meriti di Gesù Cristo per l'eterna 
sua salvezza. Passando un giorno avanti Gesù Sacramentato, ripieno di fidu
cia gli disse : « Qui dentro che fai, non vuoi far pace con Giovanni tuo » ?' 

Ma siccome lo riempivano di soavi sensi di speranza i meriti di Gesù Cri
sto, così pure ne lo ricolmava la protezione potentissima di Maria. Egli spe-· 
rava fermamente dopo Gesù Cristo da questa tenera Madre il paradiso : per
ciò operava ad onore di lei mille divoti ossequii, e facendone nelle missioni la. 
predica, compariva in modo speciale acceso di santa fiducia al potente suo
patrocinio, e ne infiammava altresì tutti· gli ascoltanti. Le notti dormiva colla 
corona avvolta al braccio, come scudo contro le notturne tentazioni, e mori 
colla medesima tra le dita, dalle quali benché tuttora calde a stento la si poté· 
strappare da chi desideravala per memoria e divozione. 

Ma la più preziosa gemma delle virtù che formavano la corona del P. Riz
zo era la carità verso Dio. A mantenere sempre acceso nel cuore il fuoco di 
questa virtù, occupavasi in continui atti di amore e secondo la sua medesima 
confessione, pensava incessantemente in qual modo potesse assicurarsi della. 
divina grazia. In Ariano facendo la predica su l'amore di Gesù Cristo con 
ammirabile unzione, proruppe verso la fine: «E chi non amerà questo bel
lo Dio! », così dicendo cadde e patì un deliquio per un quarto d'ora. Indi ri
pigliò e terminò la predica con un frutto meraviglioso dell'udienza : tanto· 
era l'incendio di. carità di chi bruciava verso Dio. 

Lo zelo per la gloria di Dio e per la salute delle anime, che nel detto
Padre spiccò eminentemente, con più chiari caratteri ne fa rilucere l'ardore 
della sua carità. N ella vita apostolica era instancabile e quantunque venisse· 
destinato per la sua abilità a predicare a tutti i ceti, non mostrÒ mai di risen
tirsi delle eccessive fatiche. Non era da meno nel prendere le confessioni, come 
facevasi il primo a sedere nel confessionale così vedevasi l'ultimo ad alzarsi. 
I viaggi per le missioni, essendo timoroso a cavalcare, in gran parte facevali 
a piedi in mezzo ai fanghi e alle nevi; ma mosso dall'ardente zelo il tutto 

' sopportava con somma allegrezza. In ogni caso disprezzando se stesso ed ogni 
umano riguardo aveva solo di mira la gloria di Dio e la salvezza delle anime. 
In data circostanza non mancò di dire al Vescovo di Bovino (rr): « Monsi
gnore, se non eri Vescovo ti potevi salvare, ma ora da Vescovo non ti salvi ». 

Lo spirito dell'infiammato suo zelo operò col ministero della divina paro
la prodigiose conversioni. Molte potrebbero qui riferirsi, tuttavia ne diremo
solamente tre per amore della brevità. La prima fu di un chierico. Troppo 
dimentico viveva questi di sé e delle cose dell'anima sua. Tùtto il suo studio · 

{n) E' Mons. Tommaso Pacelli che fu Vescovo di Bovino dal 1752 al 1783. 
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consisteva in seguire tutte le mode, in fare vaga comparsa tra gli amici e tut
toché avanzato negli anni, non davasi punto pensiero di prendere uno stato 
·qualunque. Un buon vecchio di suo zio, dopo avere esauriti tutti i mezzi per 
ridurlo, lo persuase finalmente a ritirarsi per pochi giorni nella nostra casa 
.d'Iliceto e farsi i santi esercizii. lvi l'attendeva la divina grazia. 

Destinato il P. Rizzo a predicarvi prese a soggetto della prima medita
zione quel passo: (( Qui spiritum Christi non habet, non est ejus »; ma lo 
sminuzzò con tale energia e vivezza di zelo che attoniti restarono tutti gli 
esercizianti, la grazia però colpì in un modo· singolare il povero chierico; 
poiché penetrato nel più vivo del cuore tramortito precipitò a terra. Condotto 
in stanza e tornato ai sensi, si trovò il giovine tutto mutato e diverso da quel-
1o di prima. Restò maggiormente colpito allorché aprendo poco dopo la Scrit
tura, s'incontrò a caso in quel medesimo testo che aveva allegato il predica
tore. Laonde detestò di cuore le sue colpe, cominciò a vivere nel suo paese 
·una vita regolare e in seguito fatto sacerdote si diede all'adempimento dei pro
prii doveri. 

Viveva troppo lontano da Dio uno sventurato ecclesiastico in una città 
-del Regno. I suoi· ordinarii arredi erano le pistole, gli stili e le baionette : il 
:suo breviario erano i più sporchi romanzi, le commedie più oscene ed ogni 
altro libro profano : faceva della notte giorno spiando per la città e vivendo 
in perdizione con iscandalo comune nelle case di perdute donnacce. Chiamato 
colà il P. Rizzo per dare gli esercizii al clero, forzatamente v'intervenne que
-sto perduto ecclesiastico. Ascoltò la prima predica e si contorse; venne alla se
conda e restò sgomentato; ma alla terza non fidandosi di più resistere ai po
tenti colpi della divina grazia, confuso si portò ai piedi del detto Padre, con
fessò e detestò il suo mal vivere e· depose avanti il Crocifisso pistola, pugnali, 
.attacchi impuri e quanto aveva di male. La sua conversione fu costante, addi
venne di più un fervente operajo, e dopo una vita molto esemplare morì 
-compianto da tutti come un santo. 

Capitò nella nostra casa d'Iliceto in tempo di santi esercizii un sacerdote 
-di una religione molto cospicua ed anche in dignità costituito; ma non si sa, 
se per propria elezione o per ordine dei superiori maggiori. Non avevasi ve
runa idea di sua condotta; ma poi si rilevò che. teneva molto intrigata la pro
pria coscienza e che con iscandalo dei suoi poco o nulla adempito aveva alle 
proprie obbligazioni. Avendo inteso due o tre prediche del P. Rizzo, comin
ciò a sentire ii lavoro della grazia sensibilmente nel proprio cuore; onde mosso 
a compunzione non finiva di piangere i suoi peccati. N ella predica però dello 
scandalo fu tale il trionfo della grazia, che dimentico del suo grado e posto 
da banda ogni rispetto umano, non ebbe ritegno di eruttare a vista di tutti 
·una quasi confessione generale delle sue colpe. Piangeva egli e più piangevano 
gli altri vedendo . in lui una simile contrizione : in quella sera parve uno 
squarcio di giudizio universale. Terminati poi gli esercizii e ritiratosi il reli
gioso in convento, non ismentì mai i fervori della sua prodigiosa conversione; 
anzi, si vide di giorno in giorno sempre più aumentare l'esempio delle sue 
virtù, sino a che chiuse una santa vita con una morte preziosa. 
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Inoltre risplende la carità che il P. Rizzo sentiva verso il suo Dio dalla 
pratica dei consigli evangelici, a cui si consacrò in buona parte della sua 
vita. La virtù della castità fu amata da esso lui come un prezioso gioiello, che 
.cercò di conservare in mezzo a mille sacrificii. Malgrado che soffrisse una 
grave rottura, in molti p~ricolosi incontri non permise ad alcuno qualunque 
necessaria osservazione; ma tranne una volta che per pura obbedienza mani
festolla a persona confidente e con tutte le cautele, in tutte le altre fiate ren
devasi soggetto a forti dolori ·a grazia di una sì bella virtù. In altra sorta 
·di malattia facendosi di necessità una operazione sopra la sua persona, inor
ridì al solo sentirla, dicendo: « Medico mio, sono più di cinquant'anni che 
Giovanni non si ha alzati i panni ». Riguardava in tal modo il suo corpo come 

\ vero tempio dello Spirito Santo. 
Conoscendo che lo splendore di questa angelica virtù si mantiene mercè 

la fuga dell'occasione, la mortificazione dei sensi e l'uso della preghiera, si 
dedicò a tutt'uomo alla pratica di questi mezzi preziosi. Quanto all'occasione, 
deve dirsi che ne fuggiva anche l'ombra. Per non vedere donne non uscì a 
passeggio per cinque anni, né celebrò messa nella chiesa ma nella domestica 
cappella. Per non appannare anche di lontano la fantasia di ogni immagine 
·donnesca, fu sempre alieno di leggere le vite delle sante donne; e prima di 
morire per più anni si astenne di confessare persone di questo sesso. La sola 
vista di una donna lo perturbava. Uscito una volta a giardino per sollievo, 
vedendo da lungi una povera femmina che portava della paglia, come un ful
mine volò a rinserrarsi in collegio; con egual velocità si rintanò nella stanza, 
ravvisando un'altra da ·un finestrone della nostra casa. Un'altra volta, ca
valcando dappresso una fontana, vide venire più donne; tanto bastò che smon
tato da cavallo si buttasse colla faccia a terra. 

Non che la vista, ma l'ombra altresì della donna lo sgomentava. Egli so
leva camminare sempre con occhi bassi, ma gl'inchiodava più che mai nel 
suolo passando per luoghi ove potevano comparire donne. Non una -ma più 
fiate andò ingannato, e un fatto grazioso gli accadde nel collegio d'Iliceto. 
Perché la chiesa stavasi stuccando, celebravasi la messa dai nostri in una pic
·cola sacristia per comodo del popolo. Un giorno uscendo il buon Padre per 
celebrar messa, ma cogli occhi chiusi e credendo la chiesetta ingombrata di 
-donne, all'entrare cominciò a dire: << Sorelle allargatevi », e proseguendo a 
.camminare seguitava a dire: « Sorelle allargatevi, allargatevi sorelle >>. In 
.quell'ora non v'era un'anima vivente. « Padre, gli rispose il serviente, e che 
vogliono allontanarsi le mura, non vede che non vi è nessuno »? Un tal fatto 
mentre diede da ridere ai Padri nella comune ricreazione, diede altresì motivo 
.di ammirare la somma gelosia con cui custodivasi dal Rizzo il giglio candi
dissimo della castità .. 

Quanto poi alla mortificazione dei sensi, non venendo impedito dall'obbe
-dienza disciplinavasi la mattina dopo la messa e la sera prima di andare a let
to; ogni giorno domava la carne coll'uso di catenelle e di cilizio; nel mercoledì, 
venerdì e sabato non cibavasi che ginocchioni o seduto a terra; nei medesimi 
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giorni per lo più privavasi della frutta, anzi il sabato passavalo in pane ed. 
acqua; negli ultimi tre anni del suo vivere non giungeva a cinque once di cibo · 
al giorno. Sapeva però con mirabile destrezza coprire le sue penitenze di 
modo che mangiando anche nella tavola dei Vescovi, senza che alcuno se ne 
accorgesse, non oltrepassava la stessa quantità di cibo della comunità. 

Dall'orazione, come da fonte perenne, attingeva non meno le acque sa
lutari per ismorzare l'ardore dei sensi; anzi, un quarto prima vi si preparava. 
nella propria stanza, il che raccomandava anche agli altri. Inoltre consa
cravasi a questo santo esercizio con tale frequenza nel ritiro della sua stanza 
che colle ginocchia fatto aveva due fossette sul pavimento. 

Come visse geloso della virtù della castità così fece di quella della po-· 
vertà. Gli abiti peggiori facevano la sua porzione, e cercava quanto poteva di 
portarli addosso. Tante volte il Rettore, dovendogli far lavorare la zimarra o
la sottana dicevagli : « Rizzo, hai bisogno di niente? », ed egli rispondeva : 
'« Ho bisogno di qualche cosa, ma sparagniamo ». A tal'uopo scrisse la mag
gior parte delle sue prediche sopra ritagli .di carta. La sua stanza fu sempre 
lo specchio della povertà, ma pochi anni prima di morire a poco a poco si 
spogliò di ogni cosa, sinanco degli scritti e di una figurina di Gesù Bambino· 
che aveva tanto vagheggiato in vita; dopo la sua morte non fu ritrovata cosa. 
alcuna nelle bisacce. Insomma, ad imitazione di Gesù Cristo, siccome visse 
così volle morire nelle braccia della santa povertà evangelica. 

Se però per mezzo di questa virtù si spogliò di ogni affetto alle sostanze· 
di questa terra, sacrificò altresì per mezzo della obbedienza qualunque attacco
al- proprio volere. Sebbene si fusse ritirato in Congregazione in età provetta, 
tuttavia addivenne bambino per la somma dipendenza all'altrui volontà. Le 
regole più minute per lui erano sacre. Egli il primo agli atti comuni; non. 
profferiva parola in tempo di silenzio; anche un ago di superfluo non posse
deva nella stanza; e fedelissimo ad ogni altra regola, non ne ammise mai di
spensa alcuna senza giusta causa. Qualora vedesse introdotta qualche piccola 
innovazione, non aveva riguardo a chicchesia, ma fattosi di fuoco non aveva. 
ritegno di far petto e di alzar la voce anche in faccia ai superiori. Invitato 
alle volte dal P. Rettore a fare la solita conferenza alla comunità, rilevava. 
così al v.ivo i comuni doveri che ognuno uscir si vedeva dal coro a capo chino. 
(( La Congregazione, diceva, è fedele a noi nelle sue promesse, non facen-· 
doci mancare cosa alcuna; dunque anche noi le dobbiamo essere fedeli, os
servando quanto promesso abbiamo per non farla decadere dallo stato di suo 
fervore>>. 

Oltre a che spiccò in lui tanta sommissione ai superiori, che questi non 
ebbero mai a dolersi della sua persona. Anzi, sapendo per pruova la singolare 
soggezione che serbava verso i medesimi superiori, tante fiate facevano a lui 
direttamente qualche correzione, che indirettamente andava a ferire altro sog
getto. Ma più eroica obbedienza mostrò ai superiori ed. ai direttori della sua. 
coscienza in tempo, che una tempesta di scrupoli lo molestava nello spirito. 
Non era di quei seccanti scrupolosi, ma alla voce dell'ubbidienza si tranquil
lava subito. Circa i suoi scrupoli era solito dire : « Per levare gli scrupoli a 
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me non mi portate ragioni, perché io ne porterò molte più in contrario; ma 
{:Omandatemi solamente e ditemi : 'Andate', e così mi quieto ». Per la qual 
~osa non potendo alle volte ricorrere al suo ordinario direttore per tranquil
larsi nei suo{ scrupoli, faceva ricorso a chiunque, anche ad un fratello laico, 
-domandando: « Posso dir messa, sto quieto? »; e sentendo di sì, si quietava. 
Que~to suo procedere era sincero argomento non solo della eroica sua obbe
dienza, ma ben anche che gli scrupoli, i quali tanto l'affliggevano, erano una 
purga salutare concessa da Dio al suo spirito. 

Una tanta obbedienza non poteva essere che frutto di singolare e mera
vigliosa umiltà, come quella che ne scopre il fondo delle nostre miserie e ne 
,dà grande idea degli altri. Riputavasi il P. Rizzo l'ultimo della Congrega
zione, mentreché dei suoi fratelli conservava tutta la stima. In un sabato dopo 
la conferenza erano già i soggetti per accusarsi dei loro difetti, come è costu
·me presso di noi, ma egli terminando di predicare, proibì loro a farlo, dicen
do : « Voi che volete accusarvi? Lasciate accusare me ». Indi si mise a dire 
·1e sue mancanze, conchiudendo: « Pregate per me che non mi danni, pur vi 
-dispiacerà vedere un vostro fratello dannato: ho abitato assieme con voi in 
-questa medesima casa, ho vestito il medesimo abito, ho tenuta la stessa re-
gola, ho mangiato alla medesima mensa, e vi darà l'animo di vedermi dan
nato )) ? Disse siffatte parole con tanta umiltà che trasse le lagrime quasi da 
-tutti. 

Gli atti di maggiore umiliazione che erano in comunità facevali suoi . 
.Poneva le sue delizie nello spazzare la stanza e i corridori, nel lavare le sco
-delle in cucina e i vasi immondi nelle stanze degl'infermi, nel prestare loro 
le medicine e rifare i letti, e tante volte in refettorio baciava i piedi ai soggetti, 
-o stramazzone gettavasi al limitare della porta onde farsi calpestare dai me
desimi. 

Senza ricordare l'atto eroico di sua umiltà, onde si finse ignorante per due 
:anni nell'entrare in Congregazione, bisogna confessare che in appresso non 
mancò di tanto in tanto in alcune circostanze di nascondere le vaste sue co
gnizioni. Proponendosi tra noi in un giorno della settimana un caso ascetico, 
richiesto del suo parere non solo non faceva pompa di ascetiche conoscenze, 
·ma rispondeva con poche parole rimettendosi a quello aveva detto qualche 
Padre o Fratello laico. Essendosi pubblicato in Benevento il Giubileo per l'ele
zione del Papa Clemente XIV, fra tanti illustri ecclesiastici di quella città 
·venne eletto il P. Rizzo per fare un triduo al popolo nel duomo di quella cat
tedrale. Il concorso fu grande soprattutto di ecclesiastici e regolari. Entrato in 
·timore di qualche vanagloria, cominciò la predica con un fare men che medio
cre e con non poco dispiacimento dell'Arcivescovo. Accortosi di ciò il P. Mi
nistro della nostra casa e fattosi sotto il pulpito, alzò la voce, dicendogli: 
« P. Rizzo vi dò l'ubbidienza e voglio che predichiate, come si deve predicare 
per la gloria di Dio ». Egli in punto mutato tuono, predicò in tale foggia che 
sbalordì tutti. Un tale atto accrebbe oltre misura l'alta idea, che avevasi delle 
:Sue virtù e della sua dottrina. 



I22 

Se egli umiliava cotanto se stesso, non meno accoglieva le umiliazioni che 
da altrui gli venivano. N ella missione di Foggia che di lui aveva una vantag
giosissima idea, mentre tutt'altro si attendea dalla città, venne il detto Padre 
destinato a far la dottrina cristiana ai fanciulli. Egli non pur con umiltà ma 
con entusiasmo accettò questo ufficio, quanto basso agli occhi degli uomini 
altrettanto sublime a quelli di Dio. Per lo che vedevasi fatto fanciullo tra i 
fanciulli, percorrere le strade di Foggia con figurine in mano adescando e ra
dunando in chiesa quelle tante anime innocenti. A tale edificante spettacolo 
tanti uomini gli correvano dappresso e tante donne anche delle prime dame si 
facevano sulle finestre e sui balconi per ammirare un tanto uomo. Questo eroi-· 
smo di umiltà fece gran parte della missione. 

Non poca umiltà mostrò nel caso che siegue. Viaggiando alla volta di 
Ariano sulla montagna incontrassi con un villano a cui, avendo dato un sa-· 
luto, domandò: « Olà, buon'uomo, avrà fatto danno la gelata di stamattina? »· 
Al che rispose il semplice campagnuolo: << Oh, Padre mio, cose che manda 
Dio fanno danno? » In sentire ciò l'umile Padre anziché offendersi si edificò~ 
e dandosi uno schiaffo, proruppe in queste parole : « Oh, Fra Giovanni, che· 
ti ha servito l'aver tanto tempo studiato teologia in Roma, quando ne sa più 
un rozzo villano che tu n ! Questo pensiero lo preoccupò in guisa che per 
dieci miglia non disse più parola, e giunto ad Ariano non finiva di umiliarsi, 
raccont~ndo il fatto e ripetendo : « Ho avuto uno schiaffo da Domeneddio per 
mezzo di un villano ». 

Alla umiltà volle unita anche la mansuetudine l'ottimo P. Rizzo, sapendo 
che Gesù Cristo si lasciò vivo modello così dell'una come dell'altra: « Discite 
a me, quia mitis sum et humilis corde n. Non v'ha dubbio che egli fosse di 
un temperamento accensibile e bilioso, ma fa d'uopo confessare altresì che· 
giunse a domarlo in modo che sembrava poi un mansueto agnello. Non una. 
volta trovossi in circostanza di essere offeso con parole e modi ingiuriosi, ma. 
egli facendo violenza a se stesso, rispondeva col silenzio o con dolci parole. 
Un laico lo malmenò troppo bruttamente, ed egli ascoltollo con grande tran
quillità di spirito, dicendo poi a chi riprovava quest'infelice: « Che volete( 
Ha ben egli ragione di così maltrattarmi )). Con tutti mostravasi affabile, non 
isdegnando di conversare coi medesimi campagnuoli alle cui orazioni spesso 
si raccomandava. Usava sovente delle lepidezze, specialmente quando si stu
diava di occultare le sue mortificazioni; ma il mele celeste che aveva in bocca,. 
anziché esser frutto della natura, era frutto bensì dei fiori delle sue virtù,. 
specialmente della sua incantevole mansuetudine. 

Ricco l'ottimo Padre del merito di tante belle virtù e della virtù di tanti 
preziosi meriti, si avvicinò agli ultimi giorni di sua vita. Dopo pochi anni di 
forte attacco di petto nel principiare dell'anno I77I si trovò sul letto delle ul
time agonie. Nel breve tempo della mortale malattia si vide perfettamente· 
libero dagli scrupoli, che tanto l'avevano vessato negli ultimi anni del suo 
vivere, e godendo una invidiabile serenità di spirito, esercitò degli atti più: 
belli di ogni virtù. Ricevé con una maniera edificantissima gli ultimi Sacra-
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. menti. Messo nella prossima agonia, assistito dai suoi cari fratelli, col rosario
tra le mani spirò placidamente nel bacio del Signore ad un'ora e un quarto· 
circa di notte del giorno 6 gennaio, contando anni 54 circa di età ed anni 20 

di Congregazione. 
Se la vita del giusto è un esercizio di umiliazione e di disprezzo, la morte 

~ una pompa di onore e di gloria. Il P. D. Giovanni Rizzo che in vita altro
impegno non ebbe che di umiliarsi e tenersi sempre occulto agli occhi di tutti, 
doveva per necessità essere glorificato in morte, e resa giustizia alle lumi
nose sue virtù. Appena si seppe nella terra di S. Angelo il suo passaggio· 
al cielo che tutti ne piansero la perdita come quella di un gran servo di Dio. 
Nell'istante accorsero molte persone per venerai-ne la spoglia mortale e rac
comandarsi all'anima sua benedetta. Fatto giorno si vide subito affollata la 
chiesa non solo dalla gente del paese, ma eziandio da quella dei vicini casali. 
Facevano a gara per venerare il cadavere e chi cercava di vederlo, chi di toc
carlo con corone, chi ne strappava i capelli, le unghie e gli abiti e chi invo
cavalo qual santo. Si sarebbero veduti eccessi, se i Padri non avessero fatto
fronte alla violenza della calca. E arrivata la notizia in Benevento, non v'era 
persona che non ne elogiasse le virtù; molte ne vollero delle reliquie, ed a 
stento si poté contentare la loro divozione. 

Dopo 68 ore, prima di tumularsi, si volle salassare; ma dato il primo e· 
poi il secondo colpo non diede sangue : tuttavia datagli l'ubbidienza dal su
periore, al terzo colpo mandò fuori tanta quantità di sangue che non ne 
avrebbe data maggiore persona vivente. A vista di tale meraviglia il cadavere 
non fu tumulato; tanto maggiormente perché i Padri che si trovavano in 
missione pregarono il Rettore a non seppellirlo, volendo avere la consola
zione di rivederlo per l'ultima volta. Non tornarono i detti Padri che dopo· 
undici giorni, e trovando il cadavere tuttora morbido, flessibile e tutto gra-
zioso nel volto, si diedero ad abbracciarlo e baciarlo con ogni tenerezza. Si 
volle di nuovo salassarlo; anche al primo ed al secondo colpo non vi fu san
gue, ma precettato dal rettore, al terzo colpo diede sangue a gloria di Dio. 

Non mancò il Signore di manifestare in seguito con altri prodigii la san
tità del suo servo. Una giovanetta religiosa del monastero di Potenza, avendO> 
una postema in luogo che l'erubescenza non permetteva osservarsi, applica
tovi con viva fede un pezzettino della sottana del P. Rizzo, all'istante guarì' 
con sorpresa ed allegrezza di tutti. Altri fatti prodigiosi non mancarono in: 
diversi luoghi, che autenticarono la potente protezione che aveva il Servo di 
Dio dei 'suoi divoti; ma la più sicura testimonianza della sua santità coronata 
nell'alto dei cieli, della grande mediazione che gode a prò dei fedeli appresso• 
Dio benedetto, è senza dubbio la pratica delle virtù eroiche in vita sua, ter
minata colla morte preziosa dei santi. 



ANDREAS SAMPERS 

EPISTULARUM COMMERCIUM 
INTER RM COCLE ET VG PASSERAT, ian. -oct. r83o 

INTRODUCTIO 

Continuantes editionem epistularum quas inter se dederunt acceperuntque 
-Rector Maior Caelestinus Code et eius Vicarius generalis Congregationis 
·Transalpinae Iosephus Passerat (r), nunc partem epistularum an. r83o vul
gamus, eas nempe scriptas mensibus ian.-oct. 

Praesentamus hac vice 12 epistulas, quarum 3 datas a RM Code (2) et 
7 a VG Passerat ad eum missas (3). Adiungimus, uti etiam prius in hac 
editione fecimus, epistulas a P.e Passerat Procuratori generali scriptas (4), 
.eiusque responsa (5). Complementi causa addimus epistolium P .is Code ad 
D.num Ios. Ant. von Pilat, quocum epistulam pro P.e Passerat ei trans
misit (6). 

Argumenta tractata vel breviter attacta multa sunt et varia, sed unum, 
hic notare volumus: discessum e Congregatione P.is Ioannis · Emmanuelis 
Veith (7), de qua re in 6 epistulis longius vel brevius agitur (8). Quaedam 
personae a Congrega tione alienae apud P .em Code in favorem P .is Veith 
interveniebant earumque epistulae saltem partim in archivo nostro generali 
·conservantur (g). Non abs re iudicamus in Appendice vulgare quaedam hu
iusmodi documenta, ea maxime de ratione quia ex iis patet prudentia tam 

·-Rectoris Maioris quam Vicarii generalis in quaestione tractanda. 

(I) Prius iam edidimus epistulas ann. I824-I829 in SPie. hist. Io (I962) 347-39I et I3 
{I96S) 35-8r, 22I-248. Simul sumptae 49 epistulae ibi vulgatae sunt: I8 scriptae a RM Cocle, 
28 a VG Passerat (una a P.e Springer et duae a P.e Libozky). 

(2) Infra epist. nn. 6, 9, I2. 
(3) Infra epist. nn. 2, 3, 4, 7, 8, Io, II. 

(4) Infra epist. n. S· 
(S) Infra epist. n. r. 

(6) Infra post epist. n. 9· 
(7) P. Veith die r6 IV I83o dispensationem votorum a VG Passerat obtinuit. - Vide 

'infra epist. n. 7 et in Appendice. 
(8) Infra epist. nn. 4 (Passerat), 6 (Cocle), 7 (Passerat), 8 (Passerat), 9 (Cocle), IO 

{Passerat). 

(9) AG X B 9· 
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N ormae in transscriptione servatae eaedem sunt, quas in priorum epis
i:ularum editione secuti sumus. Item quoad abbreviationes adhibitas (ro). 

DocuMENTA 

r. - r83o I 6, Roma. - PG Mautone ad VG Passerat. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa) : AG Priv. et Fac. III s. 

Confirmat receptionem epistularum et pecuniae. Mittit copiam quarun
-dam facultatum. Facultates semper tempore opportuno prorogantur. Facul
tates Congregationi concessae tempore Missionis etiam extra Missiones adhi
beri possunt in domibus Congregationis Transalpinae. 

V. ]. M. ]. Alph. 

R.mo P.re Vic0
, 

Rispondo a due vostre lettere, complicate con una sola sopraccarta, a 
me dirette (r) ed un'altra diretta al nostro Padre Rettore Maggiore (2), che 
farò subito recapitare. Puntualmente ricevei li scudi duecentoquarantanove 
e baj. 37 e mezzo: dunque tranquillizzatevi. Potrebbe essere che nell'altra 
inviatavi fu fatto sbaglio, perché la somma fu segnata in numeri; perciò 
adesso si è posta Per f!lxtensum. Ho ricevuto parimente la cambiale di scudi 
novantacinque, quali ho anche ·esatti (3). Scudi novantaquattro noterò per 
·1e spese della Canonizzazione del nostro Beato Fondatore, ed uno scudo mi 
terrò per la copia dell'Indice dei libri proibiti, che vi compraj. 

Credo che avrete ricevuta l'ultima mia inviatavi per la posta. In essa 
·vi erano acchiusi tre decreti dell'ultimo promulgato (4) dal nostro S. Padre 
-Pio VIII: <<Constare de duobus miraculis », et caussa finita est (5). Spero 
nella fine dell'entrante Febbraio tenere la congregazione del « Tuto procedi 
·posse ad Canonizationem JJ (6), previo il deposito di Se. r6so, oltre altre 
-spese di circa Se. 300 che devono erogarsi. Indi si stenderà la Bolla (7), pre
vio altro deposito di Se. 649. Per le spese poi della festa della Canonizza
zione (8) ci vogliono circa centomila scudi. Vi prego di seguitare a cooperarvi 
-per aiutare alla suddetta gran spesa. 

(ro) Remittimus ad Spie. hist. 13 (r965) 35-36, ubi regulas servatas indicavimus et 
·notas compendiarias adhibitas explicavirims. 

(r) Probabiliter duae epistulae P.is Passerat transscriptae in Spie. hist. 13 (1965) 
238-241. 

(2) Probabiliter epistula diei 27 VII 1829, transscripta in spie. hist. IJ (r965) 236-238. 
(3) Transmissio pecuniae summae Se. 95 a P.e Passerat nuntiata erat in sua epistula; 

-cfr ibid. 241. 
(4) Decretum editum est die 3 XII r829. 
(5) Eodem die, 6 I 1830, quo P. Mautone epistulam P.i Passerat scripsit, decreta ape 

-probationis miraculorum in manus P.is Code pervenerunt, uti notatur in Dim·io Rev.mi 
.Code p. 321. 

(6) Haec S. Congregationis Rituum congregatio habita est die 20 IV r83o. - Notatur 
:in Diario Rev.mi Code p. 332. 

(7) Decretum «de tuto » editum est die r6 V r83o. 
(8) Propter diversa adiuncta aliena ipsa canonizatio habita est demum die 26 V r839. 



Ecco le copie delle due facoltà che ha ottenute l'intiera nostra Congre
gazione, esaminatele e servitevene a norma di esse. Io impreteribilmente,. · 
pdma che spira il tempo, otterrò sempre la proroga di esse. Quindi è che, 
ancorché non ne riceviate notizia a tempo, possiate servirvene sempre, pur
ché non vi sia altra notizia in contrario. 

Ripeto e confermo che io oretenus in una udienza, ch'ebbi col S. Padre,. 
ottenni per tutte le case oltramontane la facoltà e privilegio di potersi ser-· 
vire li soggetti di esse case di quelle facoltà e privilegj che la nostra Con
gregazione gode nelle Missioni ed ogni altro esercizio predicabile fuori di 
essi esercizj, o sia anche allorché si trovano in casa, e ciò in perpetuo (g). 
Dunque le acchiuse facoltà ed ogni altra, che gode la nostra Congregazione,. 
possono godere tutte codeste nostre case oltramontane, stando anche in casa. 
Voi, che siete il superiore di tutte le suddette case, potete liberamente darne· 
l'avviso a tutte, affin di potersene servire. 

Stimo anche acchiudervi tre copie di Brevi che il Padre Generale passato
ottenne per tutta la Congregazione, cioè la comunicazione di tutte le facoltà.
&c. che godono tutte le altre corporazioni religiose (ro). 

Pregate Gesù Cristo per me. Vi abbraccio in Domino con tutta codesta. 
rispettabilissima comunità, e con affetto e stima sono 

Di V.a P.tà R.ma 

Roma, 6 del 1830 

Umilis0 ed obb.mo S0 yO 

Giuse Ma Mautone 
Proc. G.le della Cong. del SS. Redr 

2. - r83o I r2, Wien. - VG Passerat ad RM Cocle. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa): AG Epistulae P.is Passerat I. - Notatur in 
ALO rg. 

Mittit quasdam imagines: B.i Alfonsi, P.is Hofbauer e.a. Accludit ex-· 
cerpturn epistulae a P.e Czech ipsi scriptae. 

G. M. G. Alf. 
Reverendissimo Padre ! 

Presentandosi una occasione, mi prendo la libertà di mandarLe qui al
cune copie del ritratto del nostro defunto P. Hoffbauer, con alcune altre· 
stampe che la Congregazione ha fatto fare, delle quali una rappresenta if 
nostro B. Alfonso colla nostra chiesa a Vienna, Maria SS.ma alle Scale, 
nel fondo (r). 

(9) Cfr Documenta authentica facultatum et gratiarum spiritualium quas Congregationi' 
SS. Redemptoris S. Sedes concessit ... , Ratisbonae 1903, 143-144 nn. I07·Io8. - An 1824 haec· 
facultas Congregationi Transalpinae data fuerat ad triennium; ibid. 125 n. 92. 

(10) Ibid. 71 n. 57· - Communicatio privilegiorum cum Congregationibus Clericorum. 
Regularium, tam votorum solemnium quam simplicium, confirmata est rescripto diei rs vr 
1910. Huius confirmationis nuntium Rev.mus P. Patr. Murray Congregationi dedit in Epistula. 
sua circulari n. rs diei 19 VI 1910. 

(r) Rane imaginem S.i Alfonsi in collectione imaginum eius, in archivo gen. conser
vata, non invenimus. Quaesivimus etiam imaginem in Austria, sed frustra hucusque. In. 
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Dippiù V.P.R. troverà annesso l'estratto di una lettera che mi scrisse 
il P. Czech intorno alla benedizione che G.C. benignamente diede al loro 
operare durante l'ultimo Giubileo (2). · 

Spero che V.P.R. avrà ricevuto l'ultima mia del 5 Dic. a.p. (3), e pre
mendo il viaggiatqre . che vuol caricarsi di questo plico, non posso dire di 
più. Mi raccomando ;;tlle sue orazioni, e baciandoLe le mani, mi professo 
con somma ve.nerazione ed intera sommissione 

di V. P. R.ma 

Vienna; 12 Genn° 1830 

umilissimo servo e figlio 
I os. Passera t CSSR 

3· - 1830 III 23, Wien. - VG Passerat ad RM Code. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa): AG Epistulae P.is Passerat I. - Notatur in 
ALO rg. . 

Mittit continuationem indicis neoprofessorum. Dat varias brèves notitias 
et ponit quaestionem circa votum decisivum Consultorum quoad novitios. 

G. M. G. T. A. 

Reverendissimo Padre, 
Mi trovo privo già da molto tempo delle pregiatissime sue lettere. Ora 

Le trasmetto qui annessa la continuazione della lista dei soggetti che recen
temente hanno fatto l'oblazione (r). Forse V.P.R. vi troverà notati alcuni, 
che già Le ho dato in nota (2). 

Ci troviamo di nuovo imbarazzati con una offerta del nostro insigne pro
tettore (3). Trovandosi annessa anche a quest'offerta l'istruzione e non sa
pendo più come esimerci, fummo costretti di rivolgerei a ~onsignore il co
desto Nunzio (4), rimettendo l'affare nelle sue mani. Intanto preghiamo Iddio~ 
sperando che ci salverà anche questa volta. 

V.P.R. saprà già che ho dato la dimissione al P. Giuseppe de Reis che 
si trovò a Lisbona (5). Da Lisbona poi, come sento, si è portato a NapolL 

archivo Prov. Austriacae, Vindobonae, non habetur exemplar; quod nobis humanissime· 
communicavit RP Ant. · Schwarz in epistula diei 7 II 1966. 

(2) Relationem laborum apostolicorum in Helvetia an. 1829 transscripsimus un;t cum 
versione italica in SPie. hist. 8 (r96o) 377-381. 

(3) Haec epistula edita est in Spie. hist. 13 (r965) 245-248. 

(r) Elenchum novorum sodaliuni invenimus in AG LVI 8/6 et post epistulam trans
scribemus. 

(2) Elenchum praecedentem neoprofessorum transscripsimus in Spie. hist. 13 (1965) 
224-226. 

(3) Baro Andreas Stifft (1760~1836); medicus personalis Imperatoris. 

(4) Exc.mus Hugo Spinola (1791-1858), Nuntius ap. in Austria 1827-1832. - Cfr G. DE: 
MARCHI, Le Nunziature apostoliche dal 18oo al 1956 (= Sussidi eruditi 13), Roma 1957, 46 .. 

(5) Iosephus von REIS die r XII 1829 Olisipone Congregationem reliquerat. - Cfr Spie .. 
hist. 9 (1961) 147 n. 15 (notitiae biogr.); Spie. hist. 13 (r965) 267 n. 57 et 277 n. 97; etiam 
HOSP, Erbe 208-209. 
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Trapoco partiranno da qui quattro soggetti (6) per Lisbona, cioè: il P. Carlo 
Welsersheimb (7), il P. Giovanni Flamm ed il p. Carlo Kannamiiller con 
un Fratello laico Francesco Burdich (8). 

Ancora non abbiamo dato mano alla fabbrica di codesta nuova casa, ma 
con l'aiuto di Dio speriamo di poterlo fare fra poco; intanto prego V.P.R. di 
dirmi, se sia lecito di decorare i corridori (9) con opere di pittura. 

Prego V.P.R. di dirmi anche, se il voto decisivo dei Consultori s'intende 
per la vestizione o per l'obblazione dei novizj, e se per licenziare qualche
duno dal noviziato il voto dei Consultori sia decisivo. 

Abbiamo qui un altro ammalato, è questo lo studente Ruperto 
Eschka (ro). I medici non danno più speranza; l'hanno dichiarato tisico ed 
ora gli diamo un rimedio domestico. Prego V.P.R. di voler pregare e far 
pregare per lui. E' un giovane che dava molte speranze. 

E' morto in Polonia il P. Michele Sadowsky (n), uno dei soggetti i 
più anziani e più degni della Congregazione. Ha conservato sino alla fine la 
grazia della vocazione, e prego V.P.R. di voler benignamente far fare i soliti 
suffragj. 

Mi raccomando alle s. orazioni di V.P .R. e con sommo rispetto e piena 
sommissione baciandoLe le mani, mi professo 

di V. P. Rev.ma 

Vienna, 23 Marzo r83o 

umilissimo servo e figlio 
J os. Passera t CSSR 

Elenchus novorum socwrum 

Nato 
Nome li a m Professo li 

Entrati da Sacerdoti 

Antonio Wind 12 Dic. 1797 Salisburgo 20 Nov. r828 
in Austria 

Simone Saenderl 30 Sett. r8oo Malgersdorf r8 Luglio r829 
in Bavaria 

Giuseppe Dornik 5 Marzo 1789 Radmannsdorf 24 Dic. r829 
nella Carniola 

(6) De facto tantum duo Patres, Kannamiiller et Flamm, Olisiponem missi sunt. Vide 
·epistulam sequentem. 

(7) Carolus von WELSERSHEIMB (*1798; 1833 Congreg. reliquit); notitiae biogr. in Spie. 
hist. 9 {I96I) I47 n. 2r. · 

(8) BuRDICH Franciscus Xav.; *I4 VIII I8o6 Nachod, Kronland Biihmen, Osterreich, 
nunc Ceskoslovensko; prof. r6 VII r83I Wien; t 24 II r88o Ilchester, Maryland, U.S.A. -
Cfr Cat. XI I p. 44 n. 40; Cat. XIV ro n. 52; AG Pr.Ba XV 6 (Fratres laici). 

(9) Corridora: Stanza stretta e lunga ad uso di passare, corridoio, andito. - B. Puorr, 
Vocabo!ario domestico napo!etano e toscano2, Napoli, I85o, roo. 

{Io) EscHKA Rupertus; *27 IV r8o8 Abertham, Kronland Biihmen, Osterreich, nunc 
Cescoslovensko; Prof. 6 I r829 Maùtern, sac. 28 VII r833 Graz; t 27 VI r84I Marburg. - Cfr 
Cat. XI I p. Io n. 68; Cat. XI 2 p. 3 n. r6; AG XXIII T 25 pp. ro-12 (necrologium); 
MADER 354· 

(n) Michael SADOWSKI (I777-182g); notitiae biogr. in Spie. hist. 7 (I959) I27. 
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" Nato 
Nome li a m Professo li 

Sacerdote dal 31 Agosto 1828 

Vincenzo Schmoranzer ro Agosto .r8o2 Hohenorlitz I8 Marzo I828 
in Boemia 

Studenti Chierici 

Giuseppe Richter [26 Febb.] I803 Triibau I8 Marzo I828 
in Moravia 

Gius Eitzenberger 28 Aprile I8o2 Salisburgo do 
in Austria 

Ignazio Barta 26 Aprile I8oo Mukarzov do 
in Boemia 

Giuseppe Machek I4 Luglio I8o4 Buchau do 
in Boemia 

Venceslao Zyka I3 Ottobre I803 Patz;m dO 
in Boemia 

Antonio Koèrner 22 Marzo I807 Auspitz do 
in Moravia 

Giovanni Ojevitz 24 Giugno I804 Graz I4 Sett. I828 
in Stiria 

Antonio Fischer II Nov. I8oi Hohenstadt 6 Genn. I829 
in Moravia 

Antonio Mastalirz 24 Genn. I807 Smetschna do 
in Boemia 

Francesco Pschierer 2 Aprile I8os Tachau do 
in Boemia 

Francesco Pelikan 3 Maggio I803 Schleb do 
in Boemia 

Francesco Koetzina IO Ottobre I804 Chrudim do 
in Boemia 

Giovanni Ptacek 23 Giugno .r8o4 Chwalow do 
in Boemia 

V enceslao Eber 7 Giugno I807 Jarow do. 
in Boemia 

Ruperto Eschka 27 Aprile I8o8 Abertham do 
in Boemia 

Giovanni N owak 8 Genn. I8o6 Mi:idritz do 
in Moravia 

Floriano Gensdorfer 23 Maggio I803 Nikolsburg do 
in Moravia 

Aloisio V enceslao I Dic. I8Io Horzeniowes r8 M.arzo 1829 
Schalk de Dobisch in Boemia . l 

Giovanni Poeckl 2I Aprile 1796 Linz I4 Ag0 I829 
in Austria 
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Nato " 
Nome li a m Professo li 

Pietro Czakert 3 Luglio r8o7 Tetschen· I4 Ott. I829 
in Boemia 

Adamo Mangold 4 Di c. r8o6 Feldsberg do 
in Austria 

Giovanni Wrabetz 27 Dic. r8o~ Borau 24 Dic. 1829 
in Boemia 

Emanuele Broeckelt 21 Luglio 1807 Trautenau do 
in Boemia 

Francesco Ledinsky 21 Di c. 1806 Stehlowitz do 
in Boemia 

Carlo Millner 3 Nov. 1808 Weiden do 
in ;Ungheria 

Francesco Klob 29 Agosto r8o3 Iglau do 
in Moravia 

Volfango Gerstenbrand 12 Ottobre 1804 Gnadlersdorf do 
in Moravia 

4· - 1830 V 21, Wien. - VG Passenit ad RM Cocle. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa): AG Epistulae P.is Passerat I. - Notatur in ALO 20. 

Patres Kannamiiller et Flamm misit Olisiponem, ubi res prospere pro
cedunt. Tres Patres Vindobonae Congregationem reliquerunt. Consultatio 
triennalis habita est, qua opportunae rationes initae sunt ad confirmandam 
strictam observantiam regularem. De rationibus allatis in favorem assumptio
nis scholarum, saltem ad tempus. 

G.M.G,T.A. 

Reverendissimo Padre t 
Con sommo mio rammarico mi trovo privo già da gràn tempo della con

solazione di ricevere qualche riga di V.P.R. Sensibile assai mi riesce questa 
privazione, nia ad altro non so attribuirla che alla mancanza di occasioni si
cure, in cui V.P.R. si troverà per farmi capitare una lettera. Per rimediare 
:a questo inconveniente credo che sarebbe meglio, se V.P .R. spedisse le let
tere al P. Mautone a Roma, il quale più facilmente troverà qualche viaggia
tore che va a Vienna, a cui le potrebbe fidare. Altra via per ora non saprei, 
perché quella per Modena di cui feci menzione in una delle mie anteceden
ti, scritta già da circa due anni a V.P.R., non mi pare più sicm:a (r). 

In una delle ultime mie ho scritto a V.P.R. che ho voluto mandare a 
Lisbona tre sacerdoti ed un fratello laico (2); intanto mì capitò una lettera 
del P. Weidlich, in cui non domanda che solamente due sacerdoti. Perciò 

(1) In epistula die 26 VII 1827 P. Passerat rqgaverat, ut epistulae ·per intermediarium 
in Modena sibi mitterentur. Spie, hist. 13 (1965) 55· 

(2) In epistula praecedenti. 
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non vi ho mandato che i PP. Carlo Kannamiiller (3) e Giovanni Flamm (4), 
1 quali li 12 di questo mese sono partiti per Amburgo per ivi imbarcarsi per 
Lisbona (5). Dice il P. Weidlich nella suddetta sua lettera, che ora stanno 
aprendo il noviziato, per cui già vi si ritrovano tre novizj. Hanno anche la 
-speranza di ricevere a Lisbona un convento, che ora sta vuoto, cosa che 
·sarebbe molto giovevole, rendendosi in questo modo la Congregazione indi
pendente da quell'ospizio, ove stanno adesso, il quale non è che per i Te
deschi, escludendo i Portoghesi, secondo l'intenzione del nostro Imperato
re, che - per la negoziazione del suo Ambasciatore - vi ci ha mandato, e 
perché questa fondazione, fatta dagli antenati del nostro Sovrano, sta sotto 
la tutela del governo dell'Austria e viene considerata sempre quasi come se 
fosse nell'Austria (6). Dopo l'arrivo a Lisbona dei suddetti Padri, il P. Weid
lich partirà per Madrid, per ivi promuovere l'affare della fondazione di una 
casa della Congregazione per cui gli furono fatte delle speranze, mentre vi si 
trovò per prestare i suoi omaggj all'augustissimo Re delle due Sìcilie (7). 
A noi qui non toccò l'onore di presentarci a quel Sovrano per non essere 
·egli venuto a Vienna, come V.P.R. già lo saprà (8). 

Nacquero presso di noi a Vienna degli avvenimenti molto affliggenti. 
Ranno abbandonato la Congregazione tre sacerdoti: Emanuele Veith (g), 
Francesco Heckel (10) e Gregorio Podverschen (n). L'uscita del primo fe
.ce temere a molti dei nostri (ma non a me) che riuscirebbe in gran danno 
della Congregazione, godendo esso sommo credito, tanto fra il popolo quan
to presso il clero. Di fatti, quando ebbe effetto, non ha mancato di fare gran 
·chiasso; ma grazie a Gesù Cristo, che ci protegge, senza farci danno sinora. -
Ho detto che io non ho temuto per l'uscita del P. Veith e scrivo a V.P.R. 
'il perché nella cedola annessa. 

Per riparare ai pericoli che avrebbero potuto nascere dallo scandalo 
insorto dalla sortita di quei sacerdoti, abbiamo scelto l'occasione di tenere 
la Consulta triennale (12), la quale pochi giorni sono fu terminata. Vi ab
biamo procurato di prendere i mezz1 1 pm adattati a rendere vieppiù vigo
·rosa fra di noi l'osservanza regolare, poi abbiamo proceduto alla ristora-

(3) Carolus KANNAMULLER (18ot-I857); notitiae biogr. in spie. hist. 13 (1965) 47 n. 15. 

(4) Ioannes Nep. FLAMM (t798-184o); notitiae biogr. ibid. n. 17. 

(5) Minus recte in Relatione de Lusitania a P.e Valle dicitur, ambos Patres iuitio 
-mensis iulii 1831 Olisiponem advenisse. Spie. hist. 13 (1965) 270 n. 66. 

(6) Haec omnia fuse narrantur a P.e Valle in sua Relatione de Lusitania; vide Spie. 
hist. 13 (1965) 277 ss. · 

(7) De itinere hispanico P.is Weidlich, vide ibid. 290 ss. 

(8) Die 31 VIII 1829 P. Cocle P.i Passerat commendaverat salutare Regem occasione 
·adventus eius Vindobonae. Spie. hist. 13 ·(1965) 242. 

(9) De discessu P.is Veith e Congregatione vide quaedam documenta in Appendice. 

· (10) Notitiae biogr. P.is HECKEL in SPie. hist. 10 (1962) 380 n. 3r. 

(n) Notitiae biogr. P.is PODVERSCHEN in Spie. hist. 13 (1965) 47 n. 12. 

(12) Cfr. ea quae de consultatione triennali a Rectore Maiore iustituenda habent 
Constitutiones an. 1764. Codex Regularum et Constitutionum CSSR, Romae 18g6, 252 
n. 6oo et 399 n. I075· 
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zione del corpo della Consulta dei sei (13) ed alla elezione dei nuovi Rettori 
locali coi loro Consultori ed Ammonitori. 

Per miei Consultori furono eletti: il P. Martino Stark; il P. Giuseppe
Libozky, che fu eletto anche Procuratore; il P. Giovanni Madlener, Ammo
nitore; il P. Francesco Kosmacek; il P. Federico Held, Segretario; il P. Fran
cesco Doll, che ha dato la procura al P. Giov. Udalrico Petrak. 

Per la casa di Vienna fu costituito Rettore: P. Francesco Kosmacek;: 
Consultori : PP. Stark e Libozky; Ammonitore : P. Pajalich. 

Per la casa di Mautern: Rettore: P. Paolo Heinzl; Consultori: PP. Un-· 
ckhrechtsberg e Kiesel; Ammonitore: P. Gius. Reymann. 

Per la casa di Frohnlevten: Rettore: P. Francesco Doll; Consultori: 
PP. Puz e Freund; Ammonitore: P. Ruff. 

Per la casa di Innsbruck: Rettore: P. Leop. Michalek; Consultori: 
PP. Welsersheimb e Haetscher; Ammonitore: P. Morò. 

Per la casa di Lisbona: Rettore : P. Giovanni Pila t. 
Per la casa d:l Bischemberg: Rettore: P. Kaltenbach; Consultori: PP. 

Schoelhorn e Berset; Ammonitore: P. Alonas. 

Si dovette necessariamente venire in queste conferenze anche sul punto· 
delle scuole, offerteci reiteratamente e con tanta premura. Si allegarono mol-· 
ti motivi per cui a tanti sembra, che l'accettazione dell'istruzione, principal
mente non facendone l'occupazione primaria, ma servendosi di essa come· 
di un mezzo per introd~rre e per stabilire la Congregazione e per avere col 
tempo anche le 'Missioni, sia cosa necessaria e cosa da rendersi facilmente le-
cita. Nulladimeno quasi tutti unanimamente hanno rigettato le scuole ed 
abbiamo fissato di non accettarle, se non: mandato expresso Sanctae Sedis 
et approbante R.P.V. (14). Ed affinché V.P.R. sia informata in che manie
ra fra di noi si ragionava, voglio mettere qui i motivi che alcuni avevano
addotti: 

I.0 
- In Germania le Missioni non solamente non si fanno, anzi sono 

proibite, almeno in Austria, e l'opinione comune del clero vi è contraria, 
cosicché nella teologia pastorale s'insegna, che muovere il cuore non con-
fà, perché ciò offusca l'intelletto. Gli esercizj spirituali non sono in uso, 
e neanche viene in mente a qualcheduno di farli nel modo in cui si fanno· 
in Italia. Parimente non v'è altra via d'introdurre la Congregazione in qual
siasi parte, che col mezzo di prendere cure di anime, o di servire nei luoghi 
di pellegrinaggj o di aiutare ai parrochi more Capuccinorum, o di dedicarsi 
agl'infermi (come per es. i nostri a Innsbruck nel Tirolo hanno dovuto in
caricarsi della cura di uno spedale) ecc. E non vi è altro fine che possa 
proporsi in questi tempi, in cui tutti, ed anche le persone cristiane, secon-
do l'opinione comune rigettano qualunque corporazione che non offre qual-

(13) P. Veith erat Consultor P.is Vicarii generalis, quando e Congregatione discessit .. 
Spie. hist. 2 (1954) 45· 

(14) In epistula diei 30 VIII 1827, transscripta in SPie. hist. 13 (1965) 57-61, P. Code
se plane et explicite contra assumptionem scholarum expresserat utpote rem Regulis con
trariam. - Cfr Ibid. 66-67. 
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che servlZlo di utilità per lo stato ed il bene pubblico. E però : tutte queste 
suddette occupazioni non sono meno pericolose per l'osservanza regolare e
per l'illibatezza dello spirito del nostro Istituto che le scuole. 

2.
0 

- Le scuole non si accetterebbero che come un mezzo per consegui
re il fine dell'Istituto, cioè per salvare le anime. Così il Vicario Gen.le di 
Cincinnati in America ci disse, che il mezzo primario ed il più efficace per 
convertire gli eterodossi non è altro che le scuole; ma non ho acconsentito 
alle sue proposizioni (rs). Nella Baviera prima di tutto ci fu domandata la. 
dichiarazione : se vogliamo anche addossarci di scuole? Ho risposto con : 
no (r6). Nella Moravia e nella Boemia il popolo ci desidera con ansietà, e 
forse in nessun altro paese avrebbero tanto bisogno di una casa . religiosa;· 
il clero però si oppone con tutte le sue forze. Intanto alcuni buoni cittadini 
di una città colà fanno ora tutto il possibile per procurarci qualche casa con 
chiesa, ed è certo che questo sarebbe in pro di tutta la vicinanza, perché vi 
concorrerebbe il popolo dalla distanza di almeno due giorni; ma per avere· 
.questa fondazione dovremmo caricarci di scuole grammaticali e dobbiamo di 
nuovo rigettarla. 

3. 0 
- Le scuole sono il ministero il più derelitto. E' vero sì che il Sovra

no è religioso, ma ciò non osta che i professori ordinariamente non siano in-· 
fetti e già dalle scuole le più infime innestano il veleno a' loro discepoli. 

4. 0 
- Pare che in Germania si abbia bisogno di tutt'altri apparati per 

operare che nel paese credente, ove nacque la Congregazione, e che il no
stro Beato Fondatore avrebbe forse ceduto a Mandarini (17) ed agli altri suoi 
primi compagni, se, invece di essersi trovato nel Regno di N a poli nel secolo 
passato, si troverebbe in Germania nel secolo presente (r8). 

5.0 
- Il nostro fautore che può tutto, che ci ha fatto del gran bene, ma 

che altrettanto ci potrebbe far male, insiste che prendiamo le scuole e fonda. 
le sue pretensioni sulla propria dichiarazione del P. Hoffbauer, il quale, cono-· 
scendo bene che non v'era altro mezzo per riuscire, ha offerto l'industria 
della Congregazione per le scuole (rg) . 

Ecco R.mo Padre quel che vepne addotto, ma prego V.P.R. di non du-· 
bitare della nostra sommissione ai suoi voleri. Fummo già così alle strette· 
una volta, che abbiamo dovuto rivolgerei a codesto Morrsig. Nunzio, al cui 
ora abbiamo protestato di non volere condiscendere a proposizioni di scuole,. 
se il Papa non ce lo comanda e V.P.R. non l'approva. 

(15) Haec iam communicaverat P. Passerat in epistula sua diei 8 III r829. Spie. hisL 
r3 (r965) 229. 

(r6) Nuntium de hac proposita fundatione P. Passerat dederat in epistula sua diei 24 
XI r828. Spie. hist. 13 (r965) 77· , 

(r7) Alluditur ad epistulam P.is Cocle diei 30 VIII r827. $Pie. hist. 13 (r965) 57· 
(r8) De differentia condicionis rerum in Italia et trans Alpes iam prius P. Passerat

in epistola sua diei 26 VII r827. Spie. hist. 13 (r965) 55· 
(rg) Iam die 28 X r827 P. Libozky P.i Cocle scripserat, difficultatem maximam recu

sationis scholarum esse eo quod P. Hofbauer instructionem iuventutis inter fines Institutf 
habuerat. Spie. hist. · r3 (r965) 65. 
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Il def. P. Springer ci ha portato le Costituzioni fatte nel Capitolo del 
1764; non essendo quel codice munito della sottoscrizione di V.P.R., pre
ghiamo di volerle benignamente dichiarare autentiche (20). 

Di più prego V.P.R. di dirci, se vi è fissato anche per il Vicario gen.le 
-una somma della cui non può disporre che coll'intelligenza dei suoi Consul
tori, come vi esiste la limitazione dei dieci scudi per i Rettori locali (21). 

Infine abbiamo ancora deciso di proporre a V.P.R. la petizione di voler 
-benignamente inviare per qualche tempo a Vienna un Padre della Congre
gazione, prudente e che gode tutta la fiducia di V.P.R., affinché quello ci 
dia i rischiarimenti tanto necessarj a noi nei molti dubbj che insorgono in 
-materia di osservanza, e il quale nello stesso tempo impari a conoscere il pro
prio del nostro paese, per poterne fare una relazione fedele a V.P.R. S'in
·tende che noi avremmo da soccombere a tutte le spese, che ciò cagionerà. 

Ora non mi resta altro che di pregare V.P.R. di volermi permettere, 
-ch'io pensi a dimettere la mia carica (22), e supplicandoLa di volersi ricor
dare di noi tutti e specialmente di me nelle sue orazioni, Le bacio le mani e 
·mi protesto con sommo rispetto e con tutta la sommissione 

di V. P. R.ma 

-vienna, li 21 Maggio 1830 

"P .S. [in folio separato] 

umilissimo servo e figlio 
J os. Passera t CSSR 

Appena adesso, prima di chiudere questa. lettera, mi viene portata la 
·graditissima e paterna lettera di V.P.R. de' 26 Nov. a.p. (23) con quel plico 
del Sr. Barone Walter. - V.P.R. si lagna di non ricevere lettere da me, ma 
-spero che intanto Le saranno pervenute le mie de' 27 Luglio a. p. (24) (la qua-
1e però è stata spedita molto più tardi) (25) e quelle del 5 Dicembre a.p. (26) 
e del 12 Genn° di quest'anno (27); tutte queste tre lettere furono indirizza
te al R.P. Mautone a Roma per essere inoltrate da lui a V.P.R. 

N ella prima di esse V.P .R. troverà il risultato della Visitazione che 
feci l'anno scorso. Nella medesima Le dissi anche che il P. Kosmacek pro
-cura di erigere a Frohnleiten delle Congregazioni, come si usa presso di 

(20) Codex Constitutionum an. r764 a P.e Springer an. r824 Vindobonam allatus nunc 
·conservatur in AG Obs. Constit. B rg. -'Cfr Spie. hist. 2 (I954) 302 n. I8. 

· (2I) Regulae a Benedicto PP. XIV an. I749 ·approbatae. Vide Codex Reg. et Const. CSSR 
. 2I § V 2 et 33I nn. 864 et 866. 

(22) Postquam P. Passerat die 7 VII I825 instanter demissionem a munere Vicarii 
generalis petierat, P. Cocle ei die 27 VIII I825 rescripserat: « In quanto alla rinunzia, 
(}. C. Redentore, Maria SS. Corredentrice ed il Beato nostro Padre vogliono, che non ne 
:Parliate mai più ». Spie. hist. Io (I962) 375· 

(23) Haec epistula transscripta est in SPie. hist. I3 (I965) 243-245. 
(24) Haec epistula transscripta habetur ibid. 236-237. 

(25) Addita est pars epistulae die I7 .IX r829; ibid. 237-238 
(26) Haec epistula trausscripta est ibid. 246-248. 
(27) Supra epist. n. 2. 
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loro nelle Missioni, e che bramerebbe sapere come loro costituiscono ed or
ganizzano queste Congregazioni. Questo è stato anche il motivo della incom
benza data dal P. Passy al Sr. Barone Walter; ma i regolamenti benignamen-
te mandatici non sono per quelle Congregazioni ché si erigono dai nostri nel- J~ 
le loro Missioni. E' già riuscito ai nostri a Frohnleiten di erigervi una Con
gregazione per le vergini (28), che vi fa gran bene, ma bisogna andarvi con 
gran cautela, essendo ancora sempre proibite tali Congregazioni dalle leggi 
·civili dell'Impero Austriaco. 

Bisogna che la partenza del Sr. Barone Walter sia caduta nel tempo 
·della mia assenza da Vi enna, mentre. mi trovai in Visita, altrimenti avrei cer
tamente profittato di questa occasione per scrivere a V.P.R. Se V.P.R. si ser
virà di questo canale per farmi pervenire qualche lettera, prego di far fare 
- dopo che la lettera sarà sigillata e messoci sopra il mio indirizzo -
un'altra coperta coll'indirizzo: Al Sig.re Gius. Antonio de Pilat, Segreta
rio aulico, Cavaliere di diversi ordini ecc. ecc., a Vienna. Perché tutti i pac
·chetti delle legazioni vengono portati alla nostra Cancelleria di Stato, e tro
vandosi là una lettera per me, potrebbe ben succedere che si aprisse; ma a 
.quel nostro amico, al Sig.re de Pilat (fratello del nostro P. Pilat), non ven
gono mai aperte le lettere ed egli medesimo ci ha dato questo consiglio. 
La prego anche di far prendere carta fina per le coperte, affinché non si 
veda che si ritrova una inchiusa nella lettera. 

In quel che il Sig. Barone Walter disse a V.P.R. della nostra traslo
-cazione non si spiegò troppo bene. Dieci anni sono, allorché si trattava di 
·erigere la Congregazione a Vienna, S. M. il nostro Sovrano ci destinò la 
chiesa a Maria Stiegen (vale a dire: Maria SS.ma alle Scale), ma questa 
.chiesa, che stava chiusa per molti anni prima, era per ristorarsi, e si do
·veva anche adattare una casa secolare accanto alla chiesa per la nostra abi
tazione. Pure i primi soggetti non vollero differire di cominciare il loro no
viziato; così si radunarono intanto nel convento di codesti PP. Francescani, 
-ove vi fu luogo abbastanza, perché in allora i PP. Francescani vi furono po
·chi, ed ivi rimasero in affitto dal Maggio r82o sino alla vigilia del S. Natale 
del medesimo anno. In quel giorno la chiesa a Maria Stiegen fu aperta e la 
Congregazione non fu traslocata, ma installata e prese possesso della detta 
~hiesa e della casa accanto. E così fummo sempre e mai ebbimo altra chiesa 
a Vienna che quella. La chiesa è grande e bella, in stile gotico; ma la casa 
non fa per una comunità religiosa. Dobbiamo dunque pensare a fabbricare 
un convento e questo non si può fare che, con demolire prima la casa vecchia, 
sul medesimo terreno di essa. S. M. ci permise di fare una colletta per copri
re le spese di questa impresa e stiamo a farla; ma va lento ed ancora non 
:abbiamo cominciato a fabbricare. 

I suffragj per il def. P. Francesco Castaldi (29) si faranno in tutte le no
stre case. Prego V.P.R. di volerne anche ordinare per due dei nostri, cioè 

(28) De hac Congregatione cfr Spie. hist. I2 (I964) rs8-I59· 

(29) Franciscus CASTALDI (r765-I829); notitiae biogr. in Spie. hist. ro (r962) 70 n. 39 
et r3 (r965) 245 n. 6. 



il P. Michele Sadowski e Giuseppe Moeser (30), due sacerdoti degni, dei qua
li principalmente il primo si è segnalato per dei servizj rilevanti prestati alla. 
Congregazione e per il suo attaccamento fedele ad essa. 

Poco fa mi scrisse il P. Czech di avere soddisfatto al suo debito per le 
copie della Teologia morale di Panzuti. Spero che questo importo sia perve
nuto a V.P.R. 

Supplico V.P.R. di dirmi, se possiamo essere sicuri di avere tutte le fa
coltà, privilegj & c., i quali ci vengono aggiudicati nel trattato del R. P. Pa
vone, che ci portò da colà il def. P. Springer. Quel trattato è in manoscrit
to di circa cinquanta pagine in foglio e comincia con le parole : « Perché· 
la massima parte de' privilegj » & c., e termina con un Rescritto colla facoltà 
al P. Rett. Magg. di far la dimissoria per l'ordinazione de' giovani (3I). 

Ricevo in questo momento una lettera da uno dei nostri da Frohnleiten che 
mi scrive come segue: 

<< Lei conoscerà quella persona ammalata a Wiltau, che si chiama Ma
ria, nella casa del tessitore. Già da I5 mesi non poté più alzarsi e da 6 mesi 
non le fu più possibile di proferire una parola ad alta voce. Questa aveva 
un'immagine del nostro B. Alfonso sulla stufa. Guardandola un giorno con 
gran fiducia, disse a se stessa: In onore del B. Alfonso alzati! Nello stessO' 
momento si sentì rinvigorita e le parve che qualcheduno le disse: Sì, alzati ! 
Ma perché si trovò presente la sua sorella, che la servì nella sua malattia, 
non ardì di far la pruova, se potesse andare fuori del letto. Poco dopo la 
sorella sortì dalla camera e la malata si alzò, si mise gli abiti, andò a pas
seggiare nella camera e si trovò sana. 

Ritornando la sorella e vedendola alzata si spaventò, credendo che fos
se in delirio. Le corse incontro per sostenerla e per portarla di nuovo nei 
letto; ma quanto fu la sua sorpresa, allorché intese dalla relazione e che 
conobbe dal seguito che la malatà fu veramente guarita. Questa guarigione 
subitanea e miracolosa succedette li r6 Maggio di questo anno r83o ». 

\[Supplement'um episiulae a Rectore Maiore tantum et non ab eius se-· 
cretario legendum, scriptum in folio sepamto]. 

Soli (32) 

Ad notam panca haec adjiciam. 

D. Veith vere aemulus fuit illius P. Abbé, de quo mentio fit in vita B. 
nostri Patri~ Alphonsi (33), inter quos ambos, si aliquod intersit, illud est 
discrimen, quod noster magis obcoecatus cum obstinata voluntate novatores. 
convertendi in periculo sit, ipse in foveam cadendi. Dum igitur in eo erat, 

(30) Iosephus Moeser (1779 ?-r83o); notitiae biogr. in Spie. hist. 9 (r96r) 140 n. r2 •. 
(31) Operis Iosephi Pavone, Dichiarazione de' privilegj che gode la Congr. del SS. Red., 

conservantur duo exemplaria in AG Priv. et Fac. 

(32) Vox «Soli» a P.e Passerat m.p. scripta est; cetera ab amanuensi. 

(33) Iosephus Muscari, abbas Ord. S. Basilii, qui die r VI 1749 in Congregatione pro
fessus et die 13 X 1751 dirnissus fuit. Cfr Spie. hist. 2 (1954) 263 n. n6. 
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ut etiam exterius jugum excuteret et nostram Congregationem, praesertim 
me, apud f~mtores nostros et apud omnes injuriis et criminationibus lacesse
ret, res alia mihi majorem adhuc timorem incutiebat, nempe contradictio et 
pertinacia duorum Consultorum (34), qui ad omnia quae contra eor1.1m pro
printit judicium, etsi secundum saniorem partem Consultorum, fiebant, Consti
tutiones appellabant nec cedebant Suae Reverendissimae Paternitatis decisio
nibus, ideoque periclitabatur unio et concordia. 

Tunc usus sum Constitutionum nostrarum privilegio; convocavi enim 
triennalem Consultam ad eligendos Rectores et ceteros officiales. Ad hanc 
etiam admisi aliquot Seniores, imo proposui me in dubiis et elucubrationibus 
submissurum judicio pluralitatis per vota, quae volebam esse decisiva. Cer
tus enim eram de bono successu, tum ratione futilium criminationum, cum 
ratione boni judicii et bonae voluntatis pluralitatis. Res bene successit. Ac
cessus Patrum Seniorum Viennam, dum tres deserebant simul Congregatio
nem, bonam fecit in urbe impressionem, nec defuit misericors Deus, et hac 
in tempestate aliqualem arcam foederis exhibuit, quae spem sublevaret no
stram. 

Scripsit enim mihi R.P. Rector Studentatus nostri Mauternensis, pietate 
clericorum vere fulgentis: « Noster P. Zwitkovitz (35), vir interior et coram 
Deo ambulans, qui nil audivit neque scit de statu rerum, mihi hisce diebus 
·haec aperuit : N escio quid hoc signifìcet, flectam si ve sedeam aut ambulem, 
semper me sentio impulsum ad orationem pro Congregatione; videtur mihi 
-satanas peculiarem a Deo potestatem obtinuisse Congregationem nostram ve
xandi atque persequendi )). Hinc conclusi, Deum exauditurum esse oratio
nem quam inspirabat. Videntur etiam omnes, qui tentationi prius cesserant, 
jam ad meliorem frugem rediisse. P. Priigl, nullo munere amplius gaudens, 
-quietus est et devotioni se tradit, et P. Stark missus est domos visitandi caus
sa in Helvetiam; nam ut periculum relapsus amoveretur, ad munera obeunda 
in domo Viennensi alias confratres eligi curavi. -

Scio Reverendissimam Paternitatem Vestram per aliquem R.P. Jesuitam 
R.do D.no Schwoy, confessario Principissae Neapolitanae Clementinae, re
sponsum dedisse quoad D.num Veith (36). Reverendissime Pater, non age
-batur hic de formis, sed de spiritu essentialis partinaciae et rebellionis; nam 
ille ore suo mihi dixit: << Non possum te subverterè, quia gaudes auctoritate, 
sed, si tantum tres mihi similes forent ... )). Mihi danti dispensationem ab 
-actibus communibus et petenti tantum hanc animi dispositionem, viro reli
gioso essentialiter necessariam, nempe communitatem frequentandi si jube
retur, nec verbum respondit. Quodsi ergo, Reverendissime Pater, deliqui ra
tione huius individui, in hoc deliqui, quia nimis indulgens eram. Forsan 
excusabunt me circumstantiae loci et temporum, certius autem misericordia 
Dei, quam imploro, simul et Vestrae Reverendissimae Paternitatis benignitas. 

(34) PP. Mart. Stark et Aut. Prigl; nomina dantur infra in epistula. 

(35) Alexander CzvrTKOVICZ (r8o6-r883); notitiae biogr. in Spie. hist. r3 (r965) 49 n. 29. 
(36) Epistula P.is Cocle non ad Rev.mum D.uum Schwoy sed ad RP.em Ringelstein 

data fui t; de his personis et de epistulis notitiae dabuntur in Appendice. 

l 
i 



s. - r83o V 21, Wien. - VG Passerat ad PG Mautone. - Orig. (tantum 
subscriptio autographa) : AG Epistplae P .is Passera t I. 

Gratias agit causa procurationis facultatum. Quoad expensas canoniza
tionis B.i Alfonsi denno promittit, se facturum esse quod fieri possit. 

J. M. J. T. A. 

Reverendissimo Padre ! 

Con somma consolazione ricevei la graditissima sua lettera de' 6 di questo 
anno (r). 

Sono tenutissimo [ = obbligatissimo] a V.S.R. della sua caritatevole pre
mura, nel procurarci le facoltà delle quali V.S.R. m'informa in questa sua .. 
Ha aumentato con ciò V.S.R. i doveri di gratitudine che già verso di Lei 
conosciamo di avere ed alle quali non sappiamo come soddisfare. Intanto 
Ella avrà parte speciale in tutto quel bene che i nostri per mezzo di queste 
facoltà saranno a fare. 

La ringrazio anche per le notizie intorno alla canonizzazione del nostro 
B. Fondatore. Vorrei che la Congregazione potrebbe fare qualche cosa di con
siderabile per aiutare V.S.R. in quelle spese enormi, ma V.S.R. conosce la 
nostra povertà e gli ostacoli insuperabili che vi sono a fare costì una colletta 
pubblica per questo fine. Ma quello che possiamo V.S.R. può esser certo che 
anche lo facciamo. 

Prego V.S.R. di ricordarsi di me e di tutta la Congregazione in questi 
paesi nelle sue s. orazioni e mi professo con sommo rispetto 

di V.S.R. 

Vienna, 21 Maggio 1830 

umiliss.mo ed obed.mo servo 
J os. Passera t CSSR 

PS. Prego V.S.R. di fare pervenire quanto prima l'acchiusa al R.mo P. Ret
tore M:agg. (2). 

Ricevo in questo momento una lettera da uno dei nostri da Frohnleiten 
che scrive come segue : << Lei conoscerà .. . [ continuatur excerptum epistulae· 
ut suPra in epist. eiusdem diei ad Rect. Mai.] 

6. - r83o V 28, Napoli. - RM Code ad VG Passerat. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa; epist. scripta est a P.e Sabelli): AG IX C 65. -
Notatur in Diario Rev.mi Code p. 341. 

Considerans modum agendi ex-Patris Veith secundum notitias sibi trans
missas, dedarat eum expelli posse e Congregatione. Dat faustam notitiam~ 
decretum esse « Tuto procedi posse ad canonizationem B.i Alfonsi >>. 

(I) Supra epist. n. I. 

(2) Supra epist. n. 4· 
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V.]. M.]. B. A. 

Napoli, 28 Mag" r83o-
Car.mo mio Padre Vicario 

Nell'altra mia che vi mandai a' 17 dello scorso mese di Aprile colla data. 
degli 8 Gennaio ( r), vi dissi molte cose a cui attendo i vostri solleciti ri
scontri. Spero che a quest'ora vi sarà recapitata. 

Il fine di questa mia non ha altro per oggetto che la persona dell'ex-· 
Padre Veith, di cui vi avea già parlato nella mia sopraccennata, diretta al' 
suo maggior bene e per sollievo nelle vostre angustie che vi circondano. Ma. 
avendo sull'istante ricevuto altre notizie per lo stesso canale come prima 
sulla condotta posteriore di detto Padre ( 2), mi affretto di manifestarvene i 
miei sentimenti. Posto che il P. Veith si è portato nello scorso mese di Aprile 
in Ungheria affine di assistere coll'arte medica il Conte Kinsky, e suppongo· 
che l'abbia fatto senza il vostro permesso (3); posto che agli 8 del corrente· 
mese si trovò di ritorno in Vienna e si fece installare cooperatore nella Par
rocchia am Hof, e che realmente proprio marte è uscito dalla Congregazione;
se tutto questo è vero, egli ipso facto da sé medesimo si è dichiarato apostata, 
e V.R. non può più riammetterlo in Congregazione a qualunque riproteste· 
o istanze che ve ne facesse in avvenire per sé stesso o per mezzo de' fautori 
di qualunque siasi autorità. Anzi, V.R. può co' suoi Consultori formare un 
atto di espulsione contro di esso, onde precludergli ogni speranza di essere" 
più riammesso. Una copia di tale atto si conserverà nel vostro archivio ad' 
perpetuam rei memoriam. 

Aggiungo per vostra consolazione, ch'essendosi tenuta in Roma l'ultima 
Congregazione a' 20 di Aprile scorso: <<An tuto procedi posse ad Canoni-· 
zationem Beati Alphonsi M. de Ligorio », era riuscita favorevole coll'oracolo
del S. Padre, e già nell'Urbe si è pubblicato il decreto di essa Canonizza
zione la Domenica infra Octavam Ascensionis (4). Volesse il Signore prospe
rarci nella raccolta delle limosine, onde procedere al più presto alla solennità. 

Soggiungo: Stia V.R. con somma vigilanza sopra qualche altro soggetto
che il detto ex-Padre avrà potuto tirare al partito delle sue massime; tanto· 
più perché mi costa che ha già trascinato seco un altro Padre giovane di 
gran talento. 

E raccomandandomi alle orazioni vostre e di tutta cotesta comunità, vi' 
abbraccio con essa nel Signore, e Lo prego che ci benedica. 

vo a:ff.mo F.llo in G.C. 
Celest" Ma Code del SS. Red. Rett. Mag .. 

. (r) Epistula P.is Cocle ad P.em Passerat missa die 17 IV r83o notatur in Diaria·· 
Rev.mi Cocle p. 332 («Si risponde al P. Passerat con una copiosa lettera»). Die r7 VI 
P. Passerat affirmat, se has litteras nondum accepisse (infra epist. n. 7); die 5 VIII tamett 
dicit eas advenisse (infra epist. n. 8). - Hanc epistulam in AG non. invenimus. 

(2) Alludit ad epistulas Rev.mi Schwoy; vide in Appendice. 
(3) Adsistentiam camiti Kinsky P. Veith praestitit sciente et permittente P.e Passerat;. 

vide epist. sequentem. 
(4) Decretum « de tuta » editum est die r6 V r83o. 



7· - 1830 VI 17, Wien. - VG Passerat ad RM Code. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa) : AG Epistulae P .is Passera t I. - N otatur i~ 
ALO 21. 

Gratias agit pro ultima epistula accepta, sed queritur quod ad varias 
:antecedentes suas quaestiones nondum receperit responsum. Magna cautela 
adhibenda est in transmissione epistularum. 

]. M.]. T. A. 
Reverendissimb Padre nostro ! 

Ringrazio molto V.P.R. della sua somma bontà in procurarmi con tanta 
-sollecitudine la consolazione di rendermi inteso, con la pregiatissima sua de' 
28 Maggio (r), dei di Lei sentimenti intorno alla sortita dalla Congrega

·zione del sacerdote Emanuele Veith. Mi ha domandato questo, pochi giorni 
dopo la Pasqua (2), la sua dimissione ed io gliela ho data con tutte le for
malità. Su que'sto punto e su molte altre cose ho scritto a V.P.R. una lettera 
lunga con la data de' 21 Maggio (3) ed il Sig. Uditore di codesta Nunzia
tura, il Sig. Benedetto Sartori, che avanti pochi giorni è partito per Roma, 
si è caricato di essa per farne la consegna al R.P. Mautone, il quale poi ne 
farà la spedizione a V.P.R.; e così V.P.R. non l'avrà che verso la fine del 
prossimo mese di Luglio. 

V.R.P. desidera il mio riscontro alla sua dell'8 Gennaio, speditami il 17 
Aprile (4). Ma questa lettera ancora non mi è capitata; e l'aspetto con an
·sietà, sperando di trovarvi anche l'avviso, che V.P.R. abbia ricevuto le mie 
de' 27 Luglio a.p., 5 Dic. a.p. e 12 Gennaio di quest'anno (5), alle quali 
·mi manca ancora sempre la risposta. 

La suddetta lettera di V.P.R. de' 28 Maggio mi fu mandata dal Presi
dente del supremo Tribunale di Polizia. Non so di qual canale V.P.R. si 
abbia servito per istradare questa lettera; ma Ella vede bene che passando 
le lettere per questo Tribunale, v'è pericolo che si aprino. Prego dunque e 
Le ho pregato già nella mia de' 28 Maggio, che, se V.P.R. si serve della 
Legazione Austriaca a Napoli per farmi pervenire qualche lettera, di far fare, 
dopo che la lettera sarà sigillata e messoci sopra il mio indirizzo, un'altra 
coperta coll'indirizzo: Al Sig. Giuseppe Antonio De Pilat, Segretario Aulico, 
Cavaliere di diversi ordini ecc. ecc., a Vienna. Perché i pacchetti delle lega
zioni vengono alla nostra Cancelleria di Stato e potrebbe ben essere che ve
dendosi là il mio indirizzo, la lettera si aprisse. Ma a quel nostro amico -
'Pilat - non vengono mai aperte le lettere. La prego anche di far prendere 
carta fine per le coperte, affinché non si veda che nella lettera si trova una 
inchiusa. 

(r) Supra epist. n. 6. 

(2) Festum Paschae an. r83o incidit in diem II IV. 
(3) Supra epist. n. 4· 

(4) Epistulam P.is Cocle diei r7 IV r83o non invenimus. 

(5) Hae epistulae transscriptae sunt in Spie. hist. r3 (r965) 238-240, 245-248 et supra 
-·epist. n. 2. 



Fregandola di ricordarsi di me e di noi tutti nelle sue orazioni, Le bacio 
le mani e con sommo rispetto e con tutta la sommissione mi profe'sso 

di V. P. R.ma 

Vienna, lì I7 Giugno r83o 

umilissimo Servo e figlio 
J os. Passera t CSSR 

8. - r83o VIII 5, [Wien]. - VG Passerat ad RM Cocle. - Orig. (tantum 
subscriptio autographa) : AG Epistulae P .is Passera t I. - N otatur in 
ALO zr. 

Denuo exponit casum ex-Patris Veith et rationem suam agendi. De con
-dicione Congregationis in Lusitania, in Polonia, in Alsatia. 

]. M. J. Alph. 

Révérendissime Père ! 
5 Aoùt r83o 

J e viens enfin ces jours-ci de recevoir votre très chère et très honorée 
1ettre du 8 Janv. r83o (r). Je me servirai de la permission d'écrire en françois. 

Je commence par l'a:ffaire de Mr. Veith. Je passerai sous silence l'auto
rité des trois personnages, qui ont été les intermédiaires. Sans doute ils ont 
·eU une bonne intention; mais ils n'ont pris aucune information ni auprès de 
ines confrères, ni auprès de moi, dans une a:ffaire dont ils se sont melés. 
Ils sont, je crois, dans les bons principes, mais ils ont - et surtout le con
fesseur de l'Impératrice (2) - leur manière de voir. Je ne veux parler de 
personne en particulier, puisque toujours il y a quelque exception; mais je 
Vous dirai, Révérendissime Père, en général, que nous sommes absolument 
isolés du clergé. Les uns nous dédaignent, les autres craignent en se décla
-rant pour nous d'etre enveloppés dans notre anathème. 

Jusqu'à présent nous n'avons pu avoir un prédicateur étranger, qui vou-
1ut dans une de nos solennités paraitre sur notre chaire. Je veux Vous rap
peler un petit trait qui pourroit bien caractériser notre position. Un de nos 
pénitents disoit en confiance à son ami : « J e crois que je vais abandonner 
la foi des Rédemptoristes ». - « Mais quoi, lui répondit son ami, la foi des 
Viennois n'est-elle pas la mème foi catholique comme celle des Rédempto-
ristes? >> - «C'est vrai, répliqua-t-il, on est catholique à Vienne, mais pas 
-tout à fait comme les Rédemptoristes ». - J'en viens maintenant au fait. 

C'est une faveur particulière de la Providence que mes confrères se 
soient dépouillés des restes de leur éducation. Les ci-devant PP. Veith, Reis 
etc. n'ont pas eu cette gràce. Toujours ils ont été animés contre nos Règles 
et Constitutions sous ce pretexte qu'elles peuvent ètre bonnes pour des 
Italiens, mais pas pour des Allemands; qu'elles empèchent l'activité que 
l'on doit avoir pour le bien de la religion. Ils n'aspirèrent qu'à avoir l'in
struction de la jeunesse. 

. (r) Agitur de epistula die r7 IV missa cum diei appositioue 8 I. Vide supra epist. 
n. 6 initio. 

(2) Rev.mui Job; vide Appendicem. 



Une fois je dis à Veith: « Mais moi, je ne suis pas un fondateur; je ne· 
veux, ni ne le puis ~tre.». - « Vous devez l'~tre », me répondit-il. D'année
en année il est toujours devenu pire. Parler en sa présence de la nécessité· 
de l'observance religieuse, de la vie intérieure, cela su:ffisoit pour l'irriter; 
voilà ce qu'il appeloit l'opprimer, le fouler aux pieds, le déchirer, parce que
par là on lui òtoit cette tranquillité d'àme, nécessaire pour écrire contre le&· 
ennemis de la religion. Mais voilà ce que lui donna le dernier coup. J e lui 
dis un jour avec tout le ménagement possible : (( R. Père, vous ne paroissez: 
pas avoir bien du respect pour les lois de l'Eglise. J e vous ai donné du 
S. Père la permission d'exercer la médecine; vous en avez été irrité. Vous
dédaignez d'étudier la morale, on ne peut vous en persuader; vous faites perr 
d'attention aux censures ». Il me répondit: (( Quelles censures? Tout le
monde sera don c enveloppé dans les censures ! J e me tiens aux SS. Pères; 
je ne crois pas qu'ils étoient si minutieux dans l'administration du sacrement 
de pénitence ». - (( Mais, lui répondis-je: les SS. Charles, François de Salesr 
Alphonse, le Concile de Trente qui ordonne de confesser jusqu'aux cir
constances speciem mutantes, étoient-ils donc minutieux? Voilà pourquoi je· 
vous juge indigne d'absolution ». - (( Je suis donc un hérétique », ajouta-t-iL 

Depuis ce temps il pensa sérieusement à exécuter son projet de sortir .. 
Je lui avois bien permis d'aUer exercer son art chez le Général de Kinsky;· 
j'étois content, quand il étoit absent. S'il prit une place de chapelain à la 
cure, dite am Hoj, rien de plus naturel, puisque cela n'arriva qu'après sa 
démission. Il y avoit bien longtemps, que j'avois de justes craintes d'~tre
trop indulgent à son égard, mais, comme j'ai eu l'honneur de le dire à Votre· 
très révérende Paternité, je craignois trop d'esdandre. 

Maintenant j'ai votre très chère lettre devant 'mes yeux et je vous réponds:
artide pour artide. 

Pour Marbourg la chose n'est pas encore faite et elle est moins que· 
douteuse encore (3). 

Cela m'est très agréable, que V; R.me P. a écrit au P. Weidlich qu'ii 
peut s'adresser à Vous quant aux facultés dont il a besoin. Je voudrois qu'il 
dépendit entièrement de V. R.me P. Il y a bien la dispense de Rome pour 
disposer de la maison en faveur des Portugais, mais pas du Gouvernement· 
d' Autriche, ce qui demande encore beaucoup de prudence et de patience. 
Quant aux dispositions morales que nos Constitutions exigent pour recevoir 
des sujets, il les observera; mais pour que les études correspondent aux· 
années, je ne crois pas que cela lui sera possible, non plus qu'à nous. . 

Ici les études se font très longues et très compliquées, et nous ne pou-· 
vons recevoir qu'après la philosophie. Ordinairement les postulants sont au: 
moins àgés de 2_2 à 23 ans, et_souvent de plus. Jusqu'à présent nous n'avons 
pas regardé à l'age. Quant à cet artide : qu'ils doivent etre bien fondés dans
les maximes de notre s. religion, je Vous avoue, que nous serions contents, 
s'ils n'avoient pas des principes opposés. Nous sommes à présent plus strictes. 

(3) De diffìcultatibus motis contra fundatiònem in Marburg, vide SPie. hist. 13 (rg6s) 
168 SS. 
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à recevoir les sujets; aussi n'en avons nous en cette année que cinq (4); 
l'année prochaine il paroit que nous en aurons moins (5). Donnez-nous, je 
Vous prie, à se sujet des ordres ultérieurs. 

Plùt à Dieu que nous pussions faire de plus pour la canonisation, que 
nous désirons tant. 

Nous avons à peu près le mème règlement que Vous, excepté que nous. 
nous levons toujours à la mème heure, c'est à dire à 4 heure et demie (horloge 
allemande), que nous ne dinons qu'à midi, parce que les messes se disent 
jusqu'à midi dans notre église, et que nous n'avons pas du sommeil [ = de 
sieste] après midi (6). 

Pour le defunt Charles Leggio (7) nous avons fait les su:ffrages selon 
vos ordres. 

Nous avons parlé avec Monseigneur le Nonce de notre petit avoir. Selon 
la coutume du pays, tout le temporel est sous le pouvoir du gouvernement 
séculier. Les facultés d'en disposer passent et repassent par le Consistoire 
épiscopale; et nous, n'ayant que quelques papiers publiques sous quelque 
nom particulier, nous en servons selon la loi de la nécessité. Comme d'après 
l'expérience de tant d'années la Providence ne nous a pas manqué jusqu'à 
présent, il paroit que sans témerité nous pouvons continuer les grands frais. 
que nous avons. A notre Consulte triennale nous ne nous sommes trouvés 
ni plus pauvres ni plus riches qu'au commencement. Il me paroit que nous. 
avons des espérances temporelles de consequence pour l'avenir. 

I e conçois que cette image de n otre S. Fondateur ne Vous a pas plu (8} 
et je Vous prie de vouloir accomplir votre promesse de m'envoyer quelque 
modèle. 

Pour la batisse nous n'avons encore rien commencé, parce que notre 
pian, avec tonte notre diligence, court encore les cinquante mille branches 
du gouvernement. Il arrivera Dieu sait quand. 

Depuis le dernier catalogne que j'ai envoyé à V. R.me P. nous n'avons 
reçu personne. Le P. Sem est de nouveau sorti (g). C'étoit, dans le sens le 
plus stricte, un~ tete bien dure, comme nous n'en recevrons plus à ce que 
j'espère. 

(4) Anno I83o unus tantum clericus fecit professionem : Henricus Eques von Eggen
dorffer (* 27 XI I8o4, t 2 IV I834) - Ita in Cat. XI I p. I2. 

(5) Pro anno I83r quattuor professiones notantur in Cat. XI r pp. 12-13 (Wenceslaus: 
Miiller, Rudolfus Eques von Smetana, Matthae'Us Wallecek, Iosephus Prost). 

{6) In epistula diei 27 VII r829 P. Passerat tabulam horariam petierat. Spie. hist. r,r, 
(1965) 237. - In Diario Rev.mi Cocle p. 321 notatur sub die 8 I r83o: «Si ma;nda al P. Pas
serat un plico di prediche; ·tabella oraria e delle ricreazioni •· 

(7) LEGGIO Carolus Ma~ia; *27 II r8os S. Ang~lo a Fasanella, dioec. de Capaccio, nunc· 
Vallo di Lucania, prov. de Salerno; ingr. 2I XI I822, vest. 24 XII I822, prof. 2I XI I823; 
subd. I8 IV I829 Cava; t 15 XII r829 Pagani. - Cat. I 56; Cat. II 2I4; Cat. V 28v et 126;. 
Diario Rev.mi Cocle p. 3I8; AG XXXIX A I2 (not. biogr.); KuNl:z XX 7I-72. 

(8) Imaginem B.i Alfonsi P. Passerat cuni epistula diei I2 I I83o (supra epist. n. 2)' 
P .i Cocle ·misera t. 

(9) Wenceslaus SEM ( rSoo; Congreg. reliquit I83o); notitiae biogr. in Spie. hist. I3 
{Ig6s) 48 n. 20. 
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Pour les écolès tout est tranquille; il paroìt que nous sommes échappés 
pour cette fois-ci. 

Je Vous ai écrit d'après votre permission en françois, R.me Père, mais 
toujours par un secrétaire, parce qu'il m'est extrèmement pénible d'écrire, 
et avec cela j'écris encore si mal. Mais mon secrétaire me dit, qu'il a plus 
de facilité d'écrire en italien qu'en françois. Si Vous permettez, nous con
tinuerons comme auparavant; mais si j'osois prier V. R.me P. de répondre 
en latin, parce que la plupart des Consulteurs ignorent absolument l'italien, 
difficile pour un Allemand. 

En Pologne le gouvernement laisse le P. Podg6rsky avec deux de ses 
confrères comme vicaires dans sa place; les autres étrangers sont transportés 
chacun chez eux. J e lui ai écrit qu'il pouvoit les envoyer en Suisse ou en 
A:lsace, mais après cette nouvelle révolution il paroìt bien que les Alsaciens 
eux-mèmes devront se replier sur la Suisse. Je n'ai pas encore reçu de leurs 
nouvelles depuis cette terrible et affligeante catastrophe en France (ro). 

J e crois avoir répondu à tout. En me recommendant à vos prières et 
Vous baisant les mains, j'ai l'honneur d'ètre avec le plus profond respect 

de Votre R.me Paternité 
le très obéissant fils 
J os. Passerat CSSR 

ç. - r83o VIII 24, N a poli. - RM Code ad VG Passera t. - Orig .. (tantum 
subscriptio autographa; epist. scripta est a P .e Sa belli) : AG IX C 66. 
Minuta (scdpta a P.e Sabelli): AG X B g. - Notatur in ALO 2I et in 
Diario Rev.mi Cocle p. 352. 

Ratione egressionis ex-Patris Veith e Congregatione dat consilium caute 
procedendum esse in admissione candidatorum. Refutat rationes adductas in 
favorem assumptionis scholarum. Communicat Breve Leonis PP. XII diei 
II III r828 circa ordirtationem titulo mensae communis. 

V. J. M. J. B. A. 
N a poli, 24 Agosto r83o 

Mio cariss0 Padre Vicario 

Rispondo alle ultime due vostre de' 21 Maggio e de' 7 Giugno (r), la 
prima pervenutami dal Padre Mautone in questa settimana, la seconda per 
mano del Sig. Barone Walter ne' principj di questo mese. Questa mia la 
riceverà per lo stesso canale del lodato Sig. Barone con tutte quelle precau
zioni che mi ha insinuate. 

Resto inteso della spedizione de' Padri Carlo Kannamiiller e Giovanni 
Flamm per Lisbona, e prego Dio· che li accompagni e li benedica. Già sapeva 
direttamente dal Padre W eidlich che hanno speranza di ricevere il convento 

(ro) S. d. « Révolution de Juillet •, quae regem Franciae constituit Louis-Philippe 
d'Orléans, «le roi-bourgeois ». Haec rerum politicarum eversio erat indolis liberalis eL 
anticlericalis. 

(r) Supra epist. un. 4 et 7· 
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di Lisbona, come pure di avere un'altra casa a Maddd, e di tenere in novi.,
ziato tre alunni. Gli ho scritto una lunga lettera direttamente con molti buoni 
documenti intorno al governo di quella casa nascente ed alla scelta de' gio-
vani redpiend~rj (2). , 

Conosceva parimenti per l'organo di Monsig. Schwoy l'uscita del sacer
dote Emanuele Veith. Non sapeva di aver trascinato seco Francesco Heckel 
e Gregorio Podverschen. Non poteva essere altrimenti. Del resto dobbiamo 
ringraziare Gesù Cristo Redentore e il Beato nostro Padre di averci liberato 
dalla zizzania senza detrimento del buon frumento, come si esprime il lodato 
Monsig. Schwoy. Fa duopo di questi scandali secondo gli oracoli del nostro 
Redentore, per confermare i buoni nella virtù e per purgare da' triboli e 
dalle spine la Vigna del Signore degli Eserciti. In tutta questa tempesta non 
ho temuto un zero per la Congregazione. V.R. però ha fatto bene traendo 
profitto dalla loro caduta coll'unione della Consulta e coll'elezione de' nuovi 
Rettori, Consultori ed altri Uffiziali di che sono contentissimo, e spero che 
vi siano di aiuto in promuovere l'osservanza regolare. 

Avverta però, quanto sia pericoloso ricevere in Congregazione persone 
di recente convertite dall'apostasia o dall'incredulità; persone di teste tor
bide, irrequiete, amanti di novità ed ambiziose; persone che vogliono avere 
de' proseliti fuori di Congregazione, dare il piacere agli uomini con disturbo 
delle comunità religiose alle quali appartengono. Legga le. Costituzioni del 
1764 sui requisiti de' recipiendarj e sulle cause di poter mandar via i novizj 
e troverà escluse tali persone dalla Congregazione. Era massima del nostro 
Beato Padre, che fa più bene alla Congregazione un talento mediocre, ac
èoppiato ad indole docile, sommessa e pieghevole in tutto alla voce dell'ub
bidienza che un talentone intrigante ed irrequieto. Tutt'i nostri maggiori 
hanno tenuto costantemente che un figliuolo educato ne' primi anni in Con
gregazione riesce meglio di un uomo ch'entra maturo di anni, per l'abito 
che questi ha contratto di fare la propria volontà. Al più saranno santi sa
cerdoti secolari, ma sempre cattivi religiosi. Ammetto che la grazia di Gesù 
Cristo fa sovente delle eccezioni a queste massime e lo vedo in tanti altri 
buoni soggetti compagni del disertore, ma sono eccezioni ·e perciò fa duopo 
procedere con molta posatezza, discrezione e sperimento, e sopra tutto fa 
duopo che i superiori ed il M.aestro de' novizj conoscano l'indole e il tem
peramento. 

Vengo ora sull'articolo Scuole; e sebbene mi ricordo di aver risposto con 
altra mia a tutte le apparenti ragioni della parte affermativa, non credo però 
inutile ritoccare questo punto per meglio conoscerne l'importanza. 

E per I 0 si adduce la proibizione delle Missioni, a che rispondo che 
questa non è generale e forse non sarà perpetua. All'opposto: fatto una 
volta il cambiamento, non si potrà più retrocedere. Inoltre : potete predi
care e confessare nelle vostre chiese? Potete fare lo stesso pe:ç le parrocchie 
dietro l'invito de' parroci? Potete fare altrettanto in que' luoghi sagri, dove 

(2) Conservatui" in AG XXIII 2b minuta epistulae P.is Code ad P. Weidlich, scriptae 
die 4 V 1830. Notatur in Diario Rev.mi Cocle p. 334 et in ALO 20. 



in dati giorni dell'annò concorre molto popolo? Potete ne' giorni festivi ra
dunare i ragazzi nelle 'vostre chiese per istruirli e catechizzarli a loro modo? 
Potete girare per i villaggj col permesso de' parroci rispettivi per istruire 
.quella gente rozza ed abbandonata? E tutto questo non è una Missione con
tinuata? Nei primi tempi della Congregazione non ci erano altre Missioni, 
se non questa a' pastori degli armenti nelle campagne giusta lo spirito delle 
nostre Regole. Le Missioni clamorose con molti soggetti per le città sono 
venute dippoi, e queste voglio credere vi sono proibite., Che poi questi eser
dzj di predicazione istruttiva non siano di somma u!ilità in uno stato catto
lico, scarso specialmente di preti, non arrivo a comprenderlo. 

Si dice in 2° luogo che le scuole sarebbero un mezzo per conseguire il 
fine della salute delle anime, ed è questo una pura lusinga. Gli Apostoli di 
G.C. per conseguire questo gran fine abbandonarono le prime opere di ca
rità corporale cristiana. Ed in fatti: appena un Missionario sarà addetto ad 
una scuola, se vorrà adempire bene all'obbligo suo, dovrà dire «Vale, Ad
dio » a prediche ed a confessioni. Niente poi vi dico delle relazioni e cono
scenze che indispensabilmente dovrà fare colle famiglie de' secolari, del conto 
-che dovrà loro rendere de' proprj figlj, della perpetua collisione intorno alle 
materie ed al metodo d'insegnare, degli urti con altri maestri secolari; e 
tutto questo, secondo me, importa !~estremo pericolo di perdere anche l'ani
ma propria. Né mi state a dire che tanti altri Ordini religiosi vi riescono, 
perché vi rispondo, ch'essendo chiamati da Dio, Dio li assiste con grazie 
speciali. Mi ricordo che un buon Religioso istruiva i figlj di un grande im
piegato e colle lettere insinuava il timore di Dio e le pratiche di religione. 
Che gli avvenne? Il padre de' ragazzi, dispiaciuto di questo metodo, l'insultò, 
dicendo che non voleva figlj né sagristani né bigotti, e così finì e scuola e 
maestro. 

Ciò che avvertite in 3° luogo sulla scarsezza di buoni maestri dovrebbe 
farvi rilevare maggiormente il pericolo a cui vi esporreste, addossandovi que
sto incarico. Quel che avrebbe fatto il Beato nostro Fondatore per cotesti 
luoghi non lo sappiamo. Sappiamo bensì che avendo fondata la Congrega
zione per tutta la Chiesa di G. C., per tutta la Chiesa ha voluto eseluse in 
essa Congregazione le scuole. Finalmente la dichiarazione del Padre Hoffbauer 
non è di alcun peso, perché contraria alle Regole e nelle circostanze in cui 
egli la fece è degno di scusa. 

Padre mio, stiamo fermi in ea vocatione qua vocati sumus (3). Senza 
-commettere un grave delitto, non possiamo alterare le nostre Regole. Il Ca
pitolo Generale nemmeno ha questa facoltà, come sta in esse espressato; e , 
-chi ardisse di far tale cambiamento, distruggerebbe la Congregazione, per
·-ché Benedetto XIV ha approvato la Congregazione e le Regole colle clausole 
annullative (4). Che però la vostra risposta è sempre degna di lode, mentre 
il Papa solamente ha questa autorità. Ma i Papi difficilmente s'inducono a 
,cambiare le Regole de' Santi Fondatori. 

{3) Eph. IV I. 

{4) In fine Litterarum Apostolicarum diei 25 II 1749. Codex Reg. et Const. CSSR 24. 
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Persuaso della meticolosità del fu nostro Padre Springer e della diligenza 
.che si adoprò nell'estrarre copia che avete delle Costituzioni Capitolari del 
:r764 dal suo originale, dichiaro volentieri esser'ella autentica e quindi tuta 
-conscientia può servirvi di norma. 

Non è preveduto il caso delle spese che può fare il Vicario Generale 
-senza la sua consulta, e quindi V.R., qualora si tratta di spese utili o neces
sarie a coteste case, può servirsi sino alla somma di scudi so, oltre a' quali 
-si avvalerà della sua consulta. 

Con tutta sicurezza potete far uso de' privilegj esposti nel manoscritto 
-del nostro Padre Pavone, di cui la copia che avete è anche autentica (5), 
-come rilevo dal cenno che mi date del principio e della fine. 

Rilevo inoltre dalla vostra il vero disegno delle regole richiesto dal Sig. 
13arone W alter ed avete ragione di dire che gli esemplari di esse non faciunt 
:ad rem. !Che però vi acchiudo qui una copia delle regole formate dall'anzi
-detto nostro degnissimo Padre Pavone per laCongregazione dello Spirito (6), 
-esistente nella nostra chiesa de' Pagani, sulla cui norma vedo benissimo 
-potersene formare delle altre in cotesti luoghi per diversi ceti di persone, 
perché non· ammettono queste Congregazioni di Spirito nessun apparato ester
no, non di vesti, non di uffiziali, non di processioni, non di prestazioni in 
-denaro; né in altro, ma tutto consiste nella cultura dello spirito coll'esercizio 
-.degli atti di religione. 

Resto inteso come vada il passaggio alla chiesa di Maria Stiegen, e spero 
-che Iddio vi darà tutt'i mezzi per la fabbrica della casa. Si faranno i soliti 
suffragj per il Padre Moeser (7), come si sono già fatti quelli per il Padre 
·Sadowski. 

Padre sì, ho ricevuto l'importo de' libri da Friburgo (8) e tutti abbiamo 
1etto la grazia miracolosa fatta dal nostro Beato alla moribonda in Wildau. 
·Pare che il Signore non cessi di glorificare sempre più il suo fedele servo con 
somiglianti prodigj che si sentono da per tutto. Non cessate di adoprarvi con 
--tutt'i mezzi che sono in vostro potere a raccogliere le limosine de' fedeli ad 
oggetto di sollecitare la solenne di lui canonizzazione in Vaticano. 

Finalmente passo alla conoscenza di V.R. le facoltà che abbiamo rice
vute dalla S. Sede di far ordinare i nostri ad titulum mensae communis; 
eccovi l'estratto del Breve di Leone PP. XII sub die II M.artii r8z8 che 
-comincia : « Inter religiosas Familias & ce. & ce. Porro ad ejus vel augmentum 
vel tranquillitatem procurandam Dilectus Filius Coelestinus M.a Code, 
·hodiernus ejusdem Cong.nis Superior Gen.lis, suppliciter enixeque a Nobis 
petiit ut... » ( 9). 

(5) Copia authentica; potius : copia fidelis. 
(6) Ut videtur agitur de manuscripto, non de libro impresso. Non invenimus exemplar 

:in AG. 
(7) Diario Rev.mi Cocle p. 352 sub die 30 VIII 1830 : • Si chiedono da tutte le case i 

-soliti suffragi pel defunto P. Moeser Giuseppe in Vienna ». 
(8) P. Czech in epistulis dierum 27 II et 5 IV 1830, conservatis in AG X A 35-36, 

-notitias dat P.i Sabelli circa solutionem debiti, afferens rationem, cur tam tarde fiat. 
(9) Textus integer documenti habetur in collectione Documenta authentica 140-142: 

-:ideo hic a transscriptione supers~demus. 



Mi ra<;comando alle vostre orazioni e di tutti cotesti buoni Padri e Fra
. telli, ed abbracciandovi tutti di cuore vi benedico. 

vo aff.mo F.llo in G. C. 
Celestino Ma Code della C. del SS. Red-

Inseriptio a te1·go: Rette Magg.re 
Al Molto Rev.do Padre Vicario Gen.le 
Il Padre D. Giuseppe Constant• Passerat del SS.mo Redentore 

Vienna 

Rane epistulam RM Code misit Ecc.mo D.no Iosepho von Pilat, Vin-· 
dobonae, ut eam P.i Passerat transmitteret. Minuta epistulae D.no von Pilat 
datae, a P.e Sabelli scripta, conservatur in AG X B g. Complementi causa. 
hic transscribitur: 

Al Sig. Pilat in Vienna 

Ecc.mo Signore 

Dietro le insinuazioni del Padre Passerat (IO), Superiore del Collegio· 
Maria Stiegen, mi prendo la libertà di dirigerLe la qui acchiusa, pregando-· 
La nell'istesso tempo di benignarsi a consegnargliela. Sicuro del favore Le 
anticipo i miei più vivi ringraziamenti, mentre con piena stima mi rassegno· 

Di V. E. 
Napoli, 24 Agosto r83o 

ro. - r83o IX 22, Wien. - VG Passerat ad RM Code. - Orig. (tanhup. sub-
scriptio autographa) : AG Epistulae P.is Passerat I. - Notatur in 
ALO 22. 

Commendat portatrices epistulae, quae propria experientia cognoscere vo
lunt vitam et spiritum Monacharum SS. Redemptoris, ut fundatio monasterii 
Vindobonae :fìat in genuina observantia. 

G. M. G. T. A. 
Reverendissimo Padre, 

Le portatrici di queste righe sono la Contessa Antonia Welsersheimb (r}< 
ed Eugenia Dijon (2). Sono del numero di quelle persone pie (3), che vo-

(10) In epistulis dierum 2r V et 17 VI r83o (supra epist. nn. 4 et 7) P. Passerat mis-
sionem epistularum ad D.num Pilat commendaverat. 

(r) Antonia Victoria Vincentia comitissa von Welsersheimb, nata comitissa Suardi, in 
relig. Maria Anna Iosepha a Resurrectione; * 22 I 1772 Gra2, t 25 II r84r Wien. - Breviores
biographiae in libro P.is H. NIMAL, Une Rédemptoristine. Mère M.-AlPhonse de la Volonté 
de Dieu, Liège-Paris 1900, 298-3r6; S. Gerardo Maiella 15 (I9I5/r6) 233. Biographia maior a. 
P.e M. Hugues scripta notatur in Spie. hist. 3 (1955) 493 n. 408. 

(2) Ioanna Abel Eugenia Dijon, in relig. Maria Alfonsa a Voluntate Dei; * 3 I 1793 
Lorient, Bretagne, France, t 23 III r869 Malines, Belgique. - Biographiae enumerantur in 
SPie. hist. 3 (1955) 491 n. 390, 494 n. 425, 495 n. 43L 

(3) Huic pio coetui interfuerat etiam Carolina von Hinsberg, cuius obitum P. Passe
rat in epistula dierum 27 VII - 17 IX r829 P.i Cocle nuntiavei:at. Spie. hist. 13 (r965) 238. -
Brevior biographia Carolinae in libro P.is H. NIMAL, Une Rédemptoristine. Mère M.
Alphonse de la Volonté de Pieu 289-298. 



gliono qui a Vienna erigere un convento di Monache del SS.mo Redento
re (4). A vendo loro consigliato il medico il soggiorno per qualche tempo in. 
una: regione meridionale dell'Italia, ed atteso il proverbio, che l'occhio col
.pisce con più facilità. che l'udito, non ho voluto oppormi al loro desiderio· 
che già da tempo nutriscono: di vedere codesto monastero di tali Monache, 
di visitare S. Antonio a Padova, i SS. Apostoli a Roma, ed il sepolcro del 
nostro S. Fondatore (5). Porteranno da Ro11;1a la licenza necessaria per po
tervi entrare, e vi vogliono convivere con queste S. Monache per farsi pro-· 
prio lo spirito di questo convento e poterlo poi comunicare alla loro comu
nità nascente. 

Questa povera comunità non ha potuto sinora conseguire l'autorizzazio-· 
ne pubblica. Intanto hanno la promessa dell'Imperatore che l'avranno, .e· 
benché sono già anni che stanno aspettando l'adempimento di questa beni-
gna promessa, sperano pure che coll'aiuto della santa preghiera giungeran-
no ancora al fine delle loro brame. 

Prego V. P. R.ma di volerle secondare nelle intenzioni sincere e pie,. 
che le condussero a Napoli; credo di poterLe assicurare che non vi hanno al
tro impulso, che l'amore verso Gesù Cristo ed il zelo di promuovere la sua. 
gloria, e questo ha da essere la migliore raccomandazione per loro presso df 
V.P.R. (6). 

BaciandoLe le mani, prego V.P.R. di non dimenticarsi di me nelle sue· 
s. orazioni e mi professo con sommo rispetto ed intiera sommissione 

di V.a Paternità Rev.ma 

Vienna, li 22 Sett. r83o 

umilissimo servo e figlio· 
]os. Passerat CSSR 

[SuPfJ!lementum epistulae a Rectore Maiore tantum et non ab eius se-
cretario legendum., sctiptum .in folio separato). 

Soli 

Si male contenti sint' quidam, querelae eorum primam suam ongmem 
ha ben t in nimia sollicitudine temporalium ex parte P. Ministri Stark cuf 
adhaesit P. Prigl, qui ideo forsan tam bene consentiebant, quod regularis. 
observantiae et mortificationis ac vitae internae non adeo amantes sunt. His. 

(4) De initiis fundationis OSSR Vindobonae cfr C. HENZE, Die Redemptoristinnen,. 
Bonn 1931, 94 ss.; M. DE MEULEMEESTER, Les Rédemptoristines2 , Louvain 1936, 44 Ss.; ID.,. 
Die Redemptoristinne1~, Sélestat 1930, 51 ss.; E. HosP, Erbe des hl. Klemens M. Hojbauer,. 
Wien 1953, I2I-I35· 

(5) Die 9 VI 1829 P. Cocle scripserat, se non approbare posse iter italicum Religiosa-
rum. Spie. hist. 13 (1965) 235· 

(6) De adventu matronarum Neapolim de earumque commoratione habetur sequens. 
nota in Diario Rev.mi Cocle p. 360 sub die 5 XI 1830: « Arrivarono qui a due ore di notte 
le due Religiose del SS.mo Red. da Vienna, la Sig.na D. Eugenia Dijon e la Sig.ra Con-· 
tessa D. Antonia Welserheimb, per portarsi in S. Agata; e vanno prima ne' Pagani a' IO· 

èorr. e quindi per Caserta a S. Agata a' 15, e dopo 4 mesi ritornano in Vienna ». · 

·l 

l 



.:adhaesit adhuc R.P. Welsersheimb, qui maxrmrs quidem dotibus ingenii 

.. eminet, sed iracundus, luxurians ideis suis excentricis, ideoque cui vix mu
·nus aliquod credendum est; nunc autem Oeniponti versatur, quo missus est 
·ex hac causa, quod singulari suorum consanguineorum consuetudine Vien
nae uteretur. Praeterea querelae istae versabantur circa materias, quas Reve
rendissimae Paternitati Vestrae exposui in mtiltis litteris. 

Nunquam rem egi aliquam principalem, quin assentiret major pars Con
·sultorum, reclamante quidem semper R.P. Ministro, quem saepius rogavi, 
invitavi ut scriberet Reverendissimae Paternitati Vestrae, quod cum renue
ret, ipsemet feci cum tota animi sinceritate. Cum autem responsum exhi
'berem, reponebat: « Responsum sonat ut interrogatio n, nec acquiescebat. -
·Sic est: P. Veith criminabantur me observantiam Regularum urgere, alter 
autem contrarium. 

Nunc autem res quieta esse videtur. P. Prigl in triennali Consulta li
-benter annuit electioni novi Rectoris (7), etiam si suum triennium non fe
cisset; ad nullum munus iterum electus est, vixque unum accepit votum. 

·p. Stark, antequam proficisceretur in Helvetiam, veniam petiit pro tot con
tradictionibus suis, scripsitque mihi sè firmiter statuisse, se totum Deo tra
dendi. Etsi postea promissis non staret, saltem unicus erit oppugnator; ad 
·satisfactionem tamen omnium absolvit visitationem in Helvetia. 

Etsi reum me non sentiam in his quae mihi inurunt aliquot, innoxius 
·tamen non sum in coeteris. Intime persuasus de absoluta necessitate Con
stitutionum, nil aliud volo, nil aliud desidero, nisi ut Constitutiones nostrae 
·a coeteris et a me observentur. Sed in multis deficio, plurimis ex causis -
partim ex negligentia, partim ex ignorantia (necesse enim fuisset, ut usu et 
praxi edoctus fuissem, propterea desideravi ipsemet petere Italiam vel ut 
·mitteretur quis qui me edoceret), partim etiam ratione domus, temporum et 
regionis. Iussi insuper Admonitori meo, qui mihi a manu est, ut defectus 
meos revelet Reverendissimae Paternitati Vestrae; praestat enim defectus 
meos -hic revelare quam ante tribuna! Christi (8). 

J e dois ici accuser celui que je voulois étre mon accusateur. Il a différé 
d'exécuter ce que je lui avois ordonné, et le voHà parti subitement pour 
.quelque temps sans l'avoir pu faire. Pour ne pas retarder cette lettre la chose 
:Sera remise pour la prochaine fois. 

-rr. - r83o X rr, Wien. - VG Passerat ad RM Code. - Orig. (tantum sub
scriptio autographa) : AG Epistulae P.is Passerat I. - Notatur in 
ALO 22. 

Gratias reddit prÒ consiliis acceptis. Nihil novi quoad missionem in 
.America. Iterum commendat D.nas Welsersheimb et Dijon. 

(7) Novus Rector erat P. Franciscus Kosmacek; vide supra epist. n. 4· 

(8) Consultar Admonitor Vicarii generalis tunc erat P. Ioannes Madlener (vide supra 
.. epist. n. 4). Hic ratione officii et iussu P.is Passerat longam expositionem regiminis Vicarii 
;generalis dedit Rectori Maiori in epistula sua diei 22 XI· r83o (orig. cons. in AG X B 12). 



ISI 

G. M. G. T. A. 

Reverendissimo Padre, 

Appena ch'io ebbi scritto l'ultima volta a V.P.R. (in da 5 Ag"-7 Sett.) (r), 
fui consolato coll'arrivo della onoratissima sua de' 24 agosto (2). 

Rendo mille grazie a V.P.R. degli avvisi ed avvertimenti paterni, beni
gnamente datimi. La ringrazio anche di aver scritto al P. Weidlich e di aver 
prestato aiuto a codesti nostri coi suoi savj consiglj. Intanto ho creduto di 
dover cedere alle istanze del P. Weidlich, scrivendogli che possa ritornare a 
Vienna. I PP. Flamm e Kannamiiller sono già arrivati a Lisbona, e si restò 
·colà tanto soddisfatto di loro che Monsig. il Nunzio di Lisbona mi fece rin
graziare di avervi mandato soggetti di tante qualità pregevoli (3). 

La ringrazio che ha voluto autorizzare tanto la nostra copia delle Co
·stituzioni capitulari del r764, quanto quella del manoscritto del RP. Pavone 
intorno ai privilegj. Ringrazio poi a V.P.R. dei mandatimi documenti, cio~ 
·del piano di codesta Congregazione dell'Immacolata Concezz. e dell'estratto 
del Breve riguardante il titolo della mensa. 

Ma principalmente faccio i miei ringraziamenti a V.P.R. delle osserva
·zioni fattemi sulla materia, tante volte intavolata, delle scuole. Non se ne 
parla più, e benché già di nuovo ci minaccia una tale offerta, speriamo pure 
di poter coll'aiuto di Dio rimanere esenti. 

Sono già più mesi che non ho notizie dall'America. Nel caso però che 
la cosa si combinasse e che vi andassero alcuni dei nostri, in allora preghe
rei V.P.R. di prenderli poi sotto la sua immediata autorità. Vi saranno di~ 
·retti col loro maggior profitto ed a V.P.R. sarà più facile, stando al mare, 
di restare con loro in continua comunicazione. 

Due di quelle persone pie che vogliono erigere qui a Vienna un mona
·stero di Monache del SS.mo Redentore, la Contessa Antonia de W elsersheimb 
-ed Eugenia Dijon, sono partite li 24 Settembre per portarsi per Padova e Ro
ma .a Napoli (4). Vogliono visitare S. Antonio nella prima di queste città e 
i SS. Apostoli a Roma, poi verranno a baciare le mani a V.P .R.; e dopo 
-aver soddisfatto al loro pio desiderio, nutrito già da tanto tempo, con aver 
venerato il sepolcro del nostro S. Fondatore, vogliono convivere per qualche 
tempo colle codeste RR. Madri del monastero del SS. Red., per cavare dalla 
sorgente il vero spirito della Regola che vogliono adottare, per poi poterla 
·con più esattezza praticare e comunicare alle loro sorelle di qui. Atteso il 
proverbio, che l'occhio colpisce con più facilità che l'udito, non ho voluto. 
oppormi a questo viaggio, e ciò tanto meno, avendo a loro ambedue, dopo 
una malattia diuturna, consigliato il medico il soggiorno per qualche tempo 
in una regione meridionale dell'Italia. Prego V.P .R. di secondarie nelle loro · 

(r) Probabiliter hoc modo indicatur epistulam P.is Passerat diei s VIII r83o (supra 
epist. n. 8) missam fuisse die 7 IX. 

(2) Supra epist. n. 9· 

(3) Haec epistula Nuntii nos latet. 
(4) Conservatur in AG IX C· 68 versio italica epistulae P.is von Held ad P. Sa belli 

diei 23 IX r83o, quam matronae in Italiam portaverunt. 

l 
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intenzioni pie. L'annnessa lettera alle nominate RR. Madri lòro annunzia 
la venuta di queste due viaggiatrici (5). 

Raccomandandomi nelle s. orazioni di V.P.R., Le bacio le mani e mi 
professo con sommo rispetto ed intiera sommissione di V. P. R.ma 

Vienna, li rr Ottobre 1830 

umilissimo servo e figliO' 
J os. Passera t CSSR 

12. - 1830 X 15, Napoli. - RM Code ad VG Passerat. - Orig. (tantum post-· 
scriptum et subscriptio autographa; epist. scripta est a P.e Sabelli): 
AG IX C 66a. - Notatur in Diario Rev.mi Code p. 357. 

Olisipone res prospere procedunt; ne alio transferentur PP. Pilat et 
W eidlich. Misi t exemplaria Calendarii proprii divini officii. N ovum Con
gregationis « proprium )) tam pro breviario quam pro missale typis impri
mitur et postea mandabitur. 

V. ]. M. J. B. A. 
Napoli, 15 Ottobre I830• 

Mio Car.mo Padre Vicario 

Dopo la spedizione dell'altra mia di unita a' 24 nuovi Kalendarj (r), il 
giorno 23 dello scorso mese di Settembre (2), mi pervenne una lettera dalla 
Sig.ra Marchesa d' Abrantes di Lisbona con le notizie assai consolanti di 
quella nostra casa nascente, perché la condotta de' nostri Padri e le loro· 
fatighe li fa godere della stima di tutt'i ceti, da cui viene assai frequentata 
la loro chiesa (3). 

Tra tutti però maggiormente si distinguon·o i Padri Pila t e W eidlich, co-· 
me quelli che a perfezione possiedono il linguaggio del paese, onde fannO' 
molto frutto e per mezzo loro viene sempre più accreditata la Congregazione 
nella capitale. Ma potrebbe essere che cercheranno presso di V.R. la di lo
ro traslocazione, ciò che si teme da' nostri divoti in quella città, perché· 
non vi è chi potesse ugualmente rimpiazzarli per cagion dell'imperizia del
la lingua ed anche perché le frequenti mutazioni tradiscono la costanza der 
soggetti ed offendono il decoro dell'Istituto. Il P. Springer di fel. m. era 
partito di là; P. Reiss è anche di là partito recentemente. Se ancora i pre
senti venissero richiamati, non potrebbe ciò non recare ammirazione e di-· 
sgusto a que' buoni cittadini, né mai si vedrebbe sistemata e perfezionata. 

(5) Ut videtur, est epistula diei 23 IX 1830, subscripta a Sor. Maria Ignatia [Rizzi],. 
quae conservatur in archivo monasterii OSSR in Sant'Agata de' Goti. Gratias debitas. 
agimus Sor. Mariae Ioannae, monasterii moderatrici, quae fine .mensis febr. 1966 hanc epi
stulam aliaque documenta illius archivi nobis humanissime transmisit studii causa et ad' 
photocopias pro archivo nostro generali conficiendas. 

(1) In Diario Rev.mi Cocle p. 355 sub die 23 IX 1830 notatur: « Si mandano in Vienna 
24 copie del nuovo Kalendario ». · 

(2) Haec epistula P.is Cocle nos latet. Die 18 XI 183o P. Passerat affirmat, se hanc· 
epistnlam nondum accepisse. 

(3) Epistula marchionissae d' Abrantes diei 23 VIII 1830 conservatnr in AG XXIII 2 C-
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,quella casa nell'osservanza: già per parte introdotta; e de' novizj, che vi so
no, che ne sarebbe? Su questi ed altri riflessi di conseguenza io sarei di pa
rere di non accordare senza gravissime cause la traslocazione a' due cennati 
Padri, ma di animarli piuttosto alla fatiga e più all'osservanza, mentre da 
questa dipende la loro perfezione, nonché la formazione de' soggetti abili a 
promuovere l'Istituto ed a dilatare il Regno di G. C. là dov'è stabilito ed an
.che a suscitarlo dov'è estinto (4). - Io scrissi sopra tutt'i punti d'importan
.za più volte al P. Weidlich (5), ma non ebbi che una sola lettera da lui (6), 
·ma spero che avendo V.R. una più frequente corrispondenza con essi, farà 
.di tutto per conservarli colà; io caldamente ve li raccomando. 

Sull'articolo del nuovo Kalendario di officij proprj, accordatici dalla 
.S. Sede col decreto della S. C. de' Riti sotto il dì 30 Luglio corr. anno (7) e 
che V.R. avrà già da me ricevuto per il canale del corriere della Legazione, 
-onde formarsi il Direttorio per tutte coteste case, vengo con questa mia ad 
assicurare V.R. e tutti cotesti Padri di unita a que' della Svizzera e di Fran
.cia, di aver dato subito alle stampe (8) un nuovo Proprium Congregationis 
.di tutte quelle feste che potrebbero trovarsi mancanti ne' Breviarj Romani, 
in numero competente di esemplari, onde provvederne tutt'i Padri e studen
ti della nostra Congregazioile, ed oggi n'è già uscito alla luce il foglio 13. 
-Terminato che sarà il Proprio libello (9), subito si stamperanno anche le 
Messe rispettive (IO). 

Durante questa operazione spetta a V.R. di farmi conoscere il numero 
.degli uni e delle altre che potrebbe abbisognarvi, ed inoltre stimerei che 
V.R. si abboccasse col Sig. Cav. Pilat, perché scrivesse a questo Sig. Ba

·rone Walter, Segretario della Legazione Austriaca, raccomandandogli con ca
lore il sollecito ricapito della detta stampa. Se poi avete qualche altra occa
sione da preferirsi a questa, avvisatemi subito; ma ricordatevi nel tempo 
stesso che mi siete debitore alle tre mie lettere: de' 24 Agosto, de' 23 Set
tembre (II) e della presente, che ricevete semp,re per lo stesso canale. Non 

(4) In Diario Rev.mi Cocle p. 356 sub die 3 X r83o notatur: « Si risponde a Madame 
·Marquise d'Abra:rites in Lisbona, fondatrice di quella nostra casa, cui si promette di non 
:amuovere que' PP. di là senza urgenti bisogni ». 

(5) In AG XXIII 2 b conservatur minuta epistulae P.is Cocle ad P.em Weidlich diei 
4 V r83o qua eum reprehendit de silentio. 

(6) In AG XXIII 2 a et r l conservantur duae epistulae P.is Weidlich ad RM Cocle, 
·dierum 24 III et r8 IX r83o: ' 

(7) Kalendarium et decretum S. Rituum Congregationis diei 30 VII r83o inveniuntur 
·in collectione Documenta authentica 144-r6o n. ro9. 

(8) In Diario Rev.mi Cocle p. 355 sub die 25 IX r83o rtotatur: «Il P. Rett. Magg. 
-<>rdina di darsi alle stampe un oflìcio proprià delle nuove feste, con le messe, per l'intera 
·Congregazione ». 

(9) Elenchus , divinorum officiorum, quae S. Rituum Congregatio... Patribus CSSR 
.indulsit sttb die 30 Julii r83o; Neapoli, ex typis Raph. Miranda, r83o; 8• (21 x 12.5 cm), 
408 pp. - Conservantur 4 exemplaria huius « proprii » in AG Priv. et Fac., Opera liturgica. 

(ro) Missa'e quas S. Rituum Congregatio ..• Patribus CSSR indulsit sub die 30 Julii 1830 
..ac in vulgatis Missalibus desunt; s.I. et a; 4• (35 x 23 cm), 24 pp. Non habetur propria 
pagina pro inscriptione. - Exemplar huius Missarum « proprii » conservatur in AG Priv . 

. .et Fac., Opera liturgica. 
(n) Epistulam diei 24 VIII supra sub n. 9 transscripsimus; epist. diei 23 IX nos latet. 

.i 
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mi attrassate (12) per carità delle vostre notizie, avendo per le mani un'oc
casione così favorèvole. 

Posto che in coteste case fossero delle Messe eccedenti il bisogno de~ 
Padri, amerei che V.R. ce le mandasse qui a celebrarsi; in qual caso ba
sterebbe assegnarmi il numero delle medesime, lo stipendio poi a suo tempO< 
mandarmi. Siccome era solito di praticare con noi il fu Padre Hoffbauer (13), 
atteso che così nel Regno che in Sicilia per la moltitudine di sacerdoti sì 
secolari sì regolari vengono di continuo a mancate le Messe. 

Avendo riflettuto sul numero de' nostri soggetti coristi professi, che· 
compongono le comunità di tutte codeste nostre case, e volendo anticipata
mente mettere in chiaro l'articolo Officio nuovo per vostro regolamento, ho· 
stimato di proporvi subito così il numero degli esemplari del Proprium Con
gregationis che delle Messe rispettive, assieme col prezzo. Sicché 120 volu
mi dell'Officio ammontano a scudi romani Ioo. Le Messe poi che anche si 
stampano, di unita alla spesa fattasi in Roma per ottenere il Breve, il de
creto, la composizione del nuovo Kalendario e la di hii stampa, costituisce· 
la tangente di tutte coteste case in altri 20 scudi romani. In somma: 120. 

scudi; de' quali distribuito l'incarico per tutte coteste case, non spetterà di 
pagare che pochi scudi per casa, posto che sono dieci case. Il comodo n'es
sendo perpetuo alleggerisce il peso. 

P.S. Con ansietà infinita aspetto notizie di voi. Per carità non me ne 
defraudate, siccome non mi fate mancare il suffragio delle vostre preghiere,. 
avendone assai bisogno. E abbracciandovi con tutti, prego Dio che ci con
servi nella sua grazia e ci benedica. 

V0 aff.mo F.llo in G. C. 
Celest0 Ma Code del SS. Red. R. M. 

(12) Attrassar: «ritardare (i pagamenti), lasciare indietro una pratica o un lavoro •
A. ALTAMURA, Dizionario dialettale napoletano, Napoli [1956], So. - « Attrassare ha tre si
gnificati..., corrisponde a Lasciar di fare, ... Lasciare o tralasciar di pagare, ... Lasciare in
dietro». B. Puorr, Vocabolario domestico naPoletano e toscano2, Napoli 1850, 27. 

(13) S. Clemens semel iterumque intentiones stipendiaque transmisit; vide epistulas. 
vulgatas in Spie. hist. 7 (1959) 31 ss. 
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Quaedam adnotationes et documenta 
circa discessum P.is Veith e Congr. SS. Red. 
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Ioannes Emmanuel Veith (I), natus die IO iulii I787 ~el I788 (2) i:rt
oppidulo Kuttenplan, Bohemia, Austria (nunc Clodova Plana, Ceskosloven
sko), medicinae doctor promotus die 27 nov. I8I2 Vindobonae (3), die 4 
maii I8I6 baptizatus est, conversus ex iudaismo (4). A:O.no I8I8 cognovit 
P.em Hofbauer, quocum assiduum usum et magnam familiaritatem insti
tuit (5). Anno I8I7 theologiae studium suscepit (6), die 26 augusti I82I sa-· 
ero presbyteratus ordine auctus est (7); vestem Congregationis nostrae in-
duit die I sept. I82I, die 8 martii I822 vota emisit (8). 

Iam a primis annis vitae religiosae P. Veith exstitit tamquam conciona-· 
tor famosus (g) et scriptor facundus (Io). Nimia sua activitate - constan-·· 
ter etiam in consilium adhibebatur ratione cognitionis et experientiae in ar
te medica (n) - in magnam lassitudinem et animi contentionem incurrit,. 
quae eum commotum perturbatumque et irritabilem reddidit. 

(I) Studia et notitiae impressae circa vitam et operam P.is Veith enumerantur apucr 
M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des éerivains rédemptoristes II, Louvain I935, 
449 et III, ibid. I939, 404. - Addenda quae post an. I938 vulgata sunt: R. TILL, Hofbauer 
und sein Kreis, Wien [I95I], 64-66, ro2-rr5 (vide etiam Bibliographiam, I47-I52); E. HosP, 
Erbe des hl. Klemens M. Hofbauer, Wien I953, 78, 2rr-222, 549-556 (vide etiam Indicem s. v.,... 
615) ; Spie. hist. 2 (I954) 277 n. I77· 

.(2) Annus nativitatis diverso modo indicatur (I787 et I788). Apud J. LOEWE, ]ohann: 
Em.anuel Veith, Wien· I879, I et A. INNERKOFLER, Veith ]. E., in Wetzer u. Welte's. 
Kirchenlexikon 2 XII (I90I) 649: IO VII I787. In Spie. hist. 2 (I954) 277 n. I77: IO VII I788. -· 
Cat. XI I p. 3 n. 2I et Cat. XI 3 p. I n. 5 : VII I788. - Passerat in epistula diei I8 XI I82I ad' 
RM Mansione (SPie. hist. 9 [I96I] I46): I788. - Ipse Veith in depositione in Proc. ord
Vindobon. S. D. Clementis M. Hofbauer die 22 II I864 (Copia publica cons. in Post. gen. 
CSSR, · Romae, vol.. I fol. I36•) dicit, se natum esse an. I788, - TrLL 65: I788. - KuN'!'Z.
XVIII 387 et 476: I9 VII I788. 

(3) Ita apud LOEWE 26. 

(4) Ibid. 44· 
(5) Ita Veith in Proc. ord. Vindobon. beatificationis S. D. Clementis M. Hofbauer;· 

Mon Hofb. XI (I939) 30. · Cfr KuNTZ XVIII 387. 

(6) Cfr LOEWE 78. 
(7) Cat. XI I p. 3 n. 2I; Cat. XI 3 p. I n. 5; LOEWE 84; Kirchenlexikon XII 650. - Aliter· 

HOSP, Erbe 78: « Wahrend des Noviziatsjahres empfing Veith die heiligen Weihen: am I9·· 
August das Subdiakonat, am 24. September das Diakonat und am 28. September das Presby-
terat •· Ibid. 548 tamen: « I9. Aug. Subdiakonat, 24. Aug. Diakonat, 28. Aug. Presbyterat •·· 

(8) Cat. XI I p. 3 n. 2I; Ca t. XI 3 p. I. n. 5· - Alibi diem ingressus diverso modo indi-
catur. Kirchenlexikon XII 650: «[V.] trat am I6. Septemher [I82I] ... ein ». HosP, Erbe 78: 
« Am 21. Juni I82I erfolgte der Eintritt .: Cfr LOEWE 84: « Endlich ertheilte die Regierung
mittels Erlasses vom I7. Sept. I82I die Bewilligung zur Aufnahme Veith's in die Congrega
tion der Redemptoristen ». 

(9) Cfr HOSP, Erbe 548-549. - Ibid. 99: « Seine Fastenpredigten in den Jahren I826 bis. 
r83o in Maria Stiegen wurden geradezu ein groBes Stadtereignis ». 

(Io) Cfr LOEWE 87-88; HOSP, Erbe 548 ss.; DE MEULEMEESTER, Bibliographie II 449-450,. 
III 404-405. 

(rr) Cfr· LOEWE 88 ss. 



Difficultates inter P.em Veith et superiorem suum P.em Passerat prae
.sertim eo obortae sunt, quia erant ingenii perquam diversi : Passerat prae 
primis in vitam internam Congregatorum intentus erat, quam fovere stu
duit observantia rigorosa Regulae et Constitutionum traditionalium Instituti; 
Veith maxime activitati externae erat deditus, qua aliis succurrere intende
bat, et eo quidem ut tamquam persuasionem comprobatam haberet, Regu
lam et Constitutiones aptandas esse adiunctis temporum mutatis, ad proxi
·mis facilius operam praestandam. 

P. Passerat initio magni habuit P.em Veith, ut patet eo quod .ipsum 
-inter Consultores suos assumpsit (12), quod munus P. Veith usque ad disces
sum e Congregatione tenuit (13). Quamquam Vicarius certe nimiam activi
·tatem immoderatam externam non probavit, tamen varias dispensationes a 
Regularum observantia ei permisit, ut plus temporis haberet pro operibus, 
suis litterariis aliisque (14). Magis magisque tamen hac via sua procedens, 
P. Veith prorsus ab observantia regulari recedit, nulli actui communi in
tervenit, vitam suam modo omnino proprio institueils. 

Hac libertate actionis P. Veith tamen tranquillitatem animae non recu
peravit, sea totum se dedicans febrili activitati externae maiorem animi ten
sionem contraxit, ita ut se in communitate oppressus et vexatus senserit. In 
hoc statu rerum maxime irritabilis factus est, praecipue contra superiorem 
P.em Passerat, cuius agendi modum etiam apud suos amicos a Congrega
tione alienos dure improbavit (15). 

An. 1830, fortasse iam an. 1829 (16), P. Veith de discessu e Congrega
·tione cogitare coepit. Rumor de possibili discessu sparsus est inter confratres 
aliosque, et quia P. Veith tanta fama praeditus erat, multi timuerunt conse
·quentias talis facti nocivas tam pro Congregatione (17) quam in damnum 
religionis catholicae in genere (18). 

Hoc timore inductus, Rev.mus D.- Franciscus Xav. Schwoy (19), con
fessarius Mariae Clementinae (20), coniugis Principis Leopoldi de Salerno (21). 

(12) P. Passerat in epistula sua diei 9 VIII 1824 ad RM Cocle P.em Veith ut Consulto-
rem proposuit; cfr Spie. hist. IO (1962) 354· 

(13) Cfr Spie. hist. 2 (1954) 45· 
(14) Cfr HOSP, Erbe 214. 

(rs) Cfr supra epist. n. 4 folium adiunctum " Soli ». 

(16) Cfr LOEWE 105. 
(r7) Vide supra epist. n. 4, in qua P. Passerat affirmat ipsum tamen hanc opinionem 

nunquam assumpsisse. 

(r8) Ita in epistula Rev.mi D.ni Schwoy diei 24 III 183o; excerptum in AG X B 9-
(19) Frane. Xav. Schwoy (1784-1832), Can. Reg. S. Augustini ex abbatia (« Stift ») 

Klosterneuburg apud Vindobonam. - Notitiae biogr. apud C. von WuRMSBACH, BiograPhisehes 
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XXXIII (1877) 197-198. 

(20) Maria Clementina, filia Imperatoris Francisci I Austriae (ab 1804; Francisci II Sacri 
.Romani Imperii, ab 1792). 

(21) Hac de re in epistula infra transscribenda diei 12 IV 1830 Rev.mus D. Schwoy 
indicatur tamquam « confessore della Principessa di Salerno ». - Leopoldus et Maria Cle
mentina matrimonio iuncti sunt die 16 VII r816 (P. COLLETTA, Storia del Reame di Napoli dal 
1734 sino al z825,. Milano 1861, 440; libro 8, capo 2, n. 38). 
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filii Ferdinandi I regis utriusque Siciliae (22), intercessit apud RlVI Code, ut 
.omni studio eniteretur, ne P. Veith e Congregatione exiret. Rev.mus Schwoy 
non directe Rectorem Maiorem appellavit, sed die 24 martii r83o epistulam 
scripsit P.i Caspari Ringelstein SI (23), rogans eum ut considerationes et 
sollicitudines suas P.i Code transmitteret (24). P. Ringelstein hoc fecit epi
stula sua diei .I2 apr. 1830 (25), ad quam P. Code die r6 apr. responsum 
-dedit (26). Haec responsio scripta est ipso die quo P. Veith dispensationem 
votorum a P.e Passerat obtinuit (27). 

Die 23 apr. Rev.mus Schwoy communicavit quodam P.i Pelagio (28), 
·veith iam e Congregatione discessisse, et rogavit eum, uthanc notitiam quam 
primum P .i Ringelstein transmitteret, quia in hac rerum condicione interces
si o apud P.em Code inutilis evaserat. Et addit: <<La Congregazione, che 
gode qui una stima universale, ha per riguardo a questo colpo piuttosto gua
.dagnato che perduto... Il rumore da fuori non può prevalere contro il gua
·dagno, che di dentro se n'è acquistato>> (29). Die 8 maii eundem Patrem 
edocuit, Veith munus cooperatoris in paroecia « am Hof >> assumpsisse (30). 

Die 23 maii Schwoy nuntiavit P.i Ringelstein, se epistulam eius una 
cum epistula P .is Code ei data accepisse. Rationem se gerendi ex-Patris 
Veith in diversis severe reprehendit. lVIolestiae, quas Schwoy . consecuturas 
timuerat pro Congregatione ex discessu, non acciderunt (31). 

(22) Post mortem regis Ferdinandi I, die 4 I r825, successit Franciscus I, frater maior 
Leopoldi; post mortem Francisci I, die 8 XI r83o, successit Ferdinandus II. 

(23) Caspar Ringelstein, * 4 I 1794 Mutzingen (Alsatia); Societatem Iesu ingressus 
-est die r X r8r8 Neapoli, vota publica nuncupavit (coadiutor spiritualis) die 8 XII r829 
Neapoli, usque ad annum r863 circiter Neapoli laboravit; t 6 IX r864 Galloro (in Statu 
Pontificio). - Has notitias humanissime mihi subministravit RP Iosephus Teschitel, archivi 
·-generalis Societatis Iesu praefectus, epistula di e i r8 I 1966. 

(24) Conservatur in AG X B 9 excerptum huius epistulae in versione italica a P.e 
Sabelli confecta. Epistnla orìginalis, lingua germanica scripta, a P.e Ringelstein P.i Cocle 
transmissa fui t, et post confectionem versionis italicae resti tuta (vide infra epist. b initio). -
·Quia argumentum excerpti, in quo de rebus ad Congregationem nostram attinentibus agitur, 
·idem est ac in epistula P.is Ringelstein diei 12 apr., a transscriptione supersedemus. 

(25) Haec epistula transscribetur iufra sub a. 

(26) Haec epistula transscribetur infra sub b. 

(27) Uti dicitur apud LOEWE r2r et HOSP, Erbe 217, Veith collegium apud Maria Stiegen 
reliquit Sabbato Sancto an. r83o, ·di e ro IV, profìciscens ad comitem Kinsky in Anger; inde 
nuntiavit P.i Passerat suum discessum. P. Passerat in epistula sua diei 17 VI r83o (supra 
.epist. n. 7) affirmat P. Veith dispensationem petiisse «pochi giorni dopo Pasqua». In Cat. 
XI r p. 3 n. 2r et Cat. XI 3 p. r n. · 5 tamquam dies egressionis notatur r6 IV r83o, qui 
- secundum supra exposita - rectius dicitur dies dispensationis. Cfr MADER 22. 

(28) Persona nobis non pressius nota. Inter Patres Soc. Iesu illo tempore Neapoli de
:gentes non habetur Pater huius nominis vel cognominis, ut nobis humanissime communicavit 
RP '.reschitel die 30 I 1966. 

(29) Conservatur in AG X B 9 excerptum huius epistulae in versione italica a P.e Sabelli 
<Confecta. 

(30) Excerptum huius epistulae in AG X B 9, ut in nota praecedenti. 

(31) Excerptum huius epistulae Rev.mi D.ni Schwoy transscribetur infra. sub c. 
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a. - 1830 IV 12, Napoli. - Epistula Patris Casparis Ringelstein SI ad 
Rev.mum P. Code. - Orig.: AG X B g. - Notatur in AI.O 19 et in 
Diario Rev.mi Code p. 332. 

Napoli, li 12 Marzo [lege: Aprile] 1830 

Molto Riv.do in X.to Padre, 
Vengo incaricato di un'ambasciata per [la] cui occasione molto volen

tieri avrei desiderato far conoscenza con V.a Paternità molto Riv.da per
comunicargliela a voce, tanto più che mi si dice che Ella risiede a Napoli. 
Ma siccome ho alcuni affarucci di premura a terminare e che oggi ancora ho 
da recarmi fuori Napoli per una quindicina di giorni, mi vedo nell'obbligo· 
di dargliene notizia per via di lettera. 

L'affare è una cosa odiosa, però mi scusi se cedo alle premure del-· 
l'amicizia. D'altronde, siccome può essere di gravissime conseguenze e che: 
l'amicizia spinta da un zelo caritatevole (illuminato o no, se la vedrà V.a 
P.tà) lo richiede da me, mosso anche io dal bene della religione, mi piglio 
questa parte; mi protesto però di non voler averne la parte che di sempli
cissimo relatore. 

Si tratta del P. Veith di Vienna, di cui mi scrive Mons. Schwoy, con-· 
fessore della Principessa di Salerno, in data de' 24 e de' 26 di Marzo, mem-· 
bro distinto della vostra ottima Congregazione, uomo come mi si dice di gran. 
credito in quelle parti, cosa che Ella meglio saprà, e che non mi è noto al
trimenti che per alcuni suoi scritti che è vero mi son molto piaciuti, e che: 
per motivo di alcune angherie, come dice il P. Schwoy, da parte del P. Vi
cario Giuseppe Passerat sta trattando per sottrarsi con lasciar la Congrega-· 
zione a tale sorte di persecuzione. 

Ora, benché Mons. Schwoy dia la lode di buonissimo religioso al P. Pas
sera t, pretende egli non di meno che come Francese sia il P. Passerat poco• 
familiare con l'indole de' Tedeschi, poco esperto della situazione delle co
se in Germania, del modo di maneggiare gli spiriti, troppo duro senza la 
necessaria discrezione, affatto privo dell'arte di condurre una casa religiosa. 
a Vienna (sono le sue parole) (32), parole che io non avrei osato nemmeno 
riferirLe, se egli non le avesse confermate con altre autorità di gravissimo· 
peso; con l'opinione universale, egli dice, di quei che conoscono gli affari 
della Congregazione, col giudizio stesso del P. Martino Stark, primo Ret
tore di quella casa della Congregazione a Vienna, e che dice essere tutt'uno· 
di sentimento col P. Veith, col giudizio del Conte Welsersheimb, credo an
che membro della Congregazione di credito a Vienna, dell'ottimo religioso· 
ed illustre Professore all'Università di Vienna il P. Ackermann dell'ordine· 

(32) Ex epistula Rev.mi D.ni Schwoy: «Questo eccellente personaggio [Veith] soffre· 
già da più anni una incredibile oppressione nel suo spirito nella Congregazione del B. Al-
fonso Liguori, perché il presente Vie. gen.le della medesima, il P. D. Gius. Passerat, uomo• 
peraltro piissimo, ottimo ed eccellente, ma francese, tiene dura mano sopra certe forme, ·che-
alle correnti circostanze non sono affatto adattabili, e con ciò impedisce lo sviluppo piùc 

_patente dello spirito del B. Alfonso ed i migliori frutti della stessa Congregazione ancora •-
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suo (33) e soprattutto col giudizio del P. Job (34), confessore dell'Imperatri
ce (35), uomo de' più pii e più illùminati di tutta la Germania. Non tace 
però i difetti del P. Veith, non credendolo del tutto innocente, anzi lo vede 
troppo sensibile sul punto della sua fama letteraria, troppo attaccato a que
st'aura mondana, ma infine ributta ogni cagione di disturbo sul buon P. Vi
cario, troppo attaccato a certe forme (non capisco che cosa intende dire con 
queste forme), forme, dice, che impediscono lo sviluppo di ogni bene e che, 
se fosse posseduto dallo spirito di mansuetudine del B. Alfonso, ci sarebbe 
stato facile cosa di porre rimedio a tutto (36). 

Ecco dunque Molto Riv.do Padre le accuse. Ecco ancora le conseguen
ze perniciosissime in primo luogo per la persona così benemerita del P. Veith, 
che così scuoterebbe un giogo a cui per mezzo dei santi voti per tanti [an
ni] andava legato; cosa però che non può venire imputata alla Congrega
zione, essendo che in ogni corpo ci sono de' trafuggitori (37); perniciosissime 
alla religione in quelle parti, di cui era il P. Veith un non piccolo sostegno, 
e uscendo di Congregazione non perderebbe poco del suo credito, e tutto il 
bene che ha operato, sta operando e che opererebbe, andrebbe in rovina, 
e lo scandalo e nel clero e nel popolo e appresso gli acattolici non sarebbe 
piccolo. Danno finalmente grande per la Congregazione, per la grande ade
renza che il P. Veith nonostante avrà sempre in Vienna per i suoi talenti ed 
essendo evidente agli uomini illuminati esser quasi tutto il torto dalla parte 
della Congregazione, e sarebbe d'altronde aprir la porta a chi sta malcon
tento del governo della Congregazione di là. 

Perciò Mons. Schwoy prega Vostra Paternità molto R.da di voler se
riamente considerare, se non fosse più opportuno in caso che si dovesse ve
nire ad un passo estremo, di mettere alla testa della Congregazione un sog
g~tto più gradito del P. Passerat a cui l'opinione è contraria, perché vorreb
be che per niun conto si desse affatto licenza dalla Congregazione al P. Veith. 
Che a simili pressure sia spinto il P. Schwoy in parte forse per affetto di 
amicizia può essere, ma che abbia egli lo zelo della religione e che ne cer
chi unicamente il bene di essa, ne sono persuaso per la lunga pratica che 
ebbi con esso lui, onde credo essermi egli ben noto. Resta da esaminare, se 
non travede in un affare così delicato. Ecco però il giudizio di un uomo che 
non è capace di parzialità, il P. Job: « La fama letteraria del P. Veith gli 

(33) Petrus Ackermann, Can. Reg. S. Augustini ex abbatia («Stift ») Klosterneuburg, 
prof. Veteris Testamenti in Univ. Vindobonae. - Cfr S. BRUNNER, Clemens M. Hofbauer 
und seine Zeit, Wien r8s8, I43· 

(34) E. HOSP, Sebastian Franz Job. Ein Karitasapostel des Klemens Hojbauer-Kreisesr 
!767-1834, MOdling 1952. - Cfr Spie. hist. I (1953) 276. 

(35) Carolina Augusta e familia regia Bavariae (Wittelsbach), an. r8o6 iu uxorem data 
Francisco I Austriae imperatori. 

(36) Scripsit Rev.mus D.nus Schwoy: « Intanto io credo che un superiore non deve 
soffocare lo spirito di sua Congregazione, cioè del suo Fondatore, con certe formule; egli 
deve aver presente il bene comune e per promuoverlo sempre più trovare i mezzi, iu certe· 
occasioni importanti ond'esimere il soggetto da queste forme, qualora esigono esse un'ecce
zione». 

(37) Transfughi, disertori. 
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ha fatto un po' girar la testa, ma il P. Vicario Passerat non possiede né il 
metodo né la necessaria discrezione per dirigere qui una casa religiosa )) (38). 

Il P. Schwoy, capendo il rincrescevole affare che .mi addossa, mi do
manda mille scuse; io però ho da chiederne forse ben altrimenti scusa alla 
Paternità Vostra di essere stato così facile a riferire. Ho sentito che nella 
vostra Congregazione ci sta chi capisce il tedesco, perciò Le mando la lette
ra stessa pregandoLa solamente di aver la compiacenza di respingerla dopo 
averla letta. 

Perdoni Vostra Paternità l'ardire che mi presi, benché credo aver sod
disfatto alla parte di semplicissimo relatore, non appartenendomi affatto di 
mischiarmi in affari altrui. 

Ho l'onore di segnarmi 

della Paternità Vostra Molto Riv.da 

Divot.mo ed obbl.mo in X.to Servo 
Ge Ma Ringelstein della Comp. di Gesù 

Inscriptio a tergo : 
Al Relig.mo e Riv.mo Padre 
Il M.to Riv.do Padre Padrone col.mo 
Girolamo [l] Cocle, Rettore Maggiore de' Liguorini 

b. - 1830 IV r6, Napoli. - Epistula Rev.mi P. Code ad Patrem Casparem 
Ringelstein SI. - Minuta (scripta a P .e Sa belli) : AG X B g. - N otatur 
in ALO 20 et in Diario Rev.mi Code p. 332. 

Napoli, r6 Ap.le 1830 
Veneratissimo Padre Ringelstein, 

In giornata ho ricevuto la Sua sotto il dì 12 Marzo, o piuttosto Aprile, 
coll'acchiusa che Le restituisco. di Mons. Schwoy e La ringrazio di tutto 
~uore dell'interesse che prende al benessere de' nostri in Vienna. 

Vorrei sinceramente che si trattasse di certe forme meno interessanti. 
Quantunque per avviso di tutt'i Santi ·Fondatori e di tutt'i maestri di spirito 
la pratica costante di certe minute forme, che a prima vista sembrano di 
poco momento, esse non di meno conservano, se non formano, manifesta
no, se non costituiscono l'essenza della disciplina regolare, tuttavolta potreb
besi facilmente rimediare con discreta indulgenza. Ma se si trattasse di scuo
tere il soave giogo dell'ubbidienza, come si esprime il lodato Monsig. Schwoy, 
se si trattasse di fomentare la passione della gloria al di là de' giusti limiti 
sino a metter vertigini in testa di chi professa imitare il Crocifisso, come ne 
giudica l'ottimo Sig. Job? In questo caso non vedo quanto potesse giovare 
qualunque indulgenza. 

Del resto non mancherò d{ scrivere analogamente a' presenti bisogni, e 
V.R. mi farà grazia d'insinuare a Monsig. Schwoy, affinché inducesse il 
P. Veith a scrivere direttamente a me tutt'i capi di doglianza che lo tengono 

(38) Paulo inferius in epistula Rev.mi D.ni Schwoy additur: « Non potete figurarvi, 
.quanto è difficile di dirigere qui una casa di ecclesiastici ». 
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disturbato (39). Così, dopo di aver intese ambedue le parti, potrei coll'aiuto 
di Dio dare le provvidenze opportune. 

Raccomandandomi alle Sue orazioni, mi offro di tutto cuore a servirLa, 
e sono con piena stima 

Di V. Riv.za 

c. - r83o V 21, Wien. - Ex epistula Rev.mi D. Francisci Xav. Schwoy 
CSA ad Patrem Casparem Ringelstein SI. - Pars epistulae in versione 
italica a P.e Sabelli confecta: AG B X g. - Notatur in ALO 20. 

Traduzione di un'altra lettera di Mons. Schwoy de' 21 l\l(aggio r83o, scrit
ta da Vienna al P. Ringelstein in Napoli. 

[Traduzione] Verbale. Già avrete conosciuto dalle mie lettere al P. Pe
lagio, come è andata a :finire l'affare del P. Veith, che tanto ci ha interes
sato. Mi pentirei di ogni parola perduta, se per questa via non avessi tro
vato un compenso nelle tante inopinate consolazioni. 

Senza toccare la vostra carissima e per me molto interessante lettera, 
l'aggiunta del P. Code mi è stata trasporto di gioia e di sommo interesse. 
Da questa ho conosciuto un personaggio d'impareggiabil valore, che non avea 
mai veduto in Napoli, né saputo di lui cosa alcuna, quantunque egli con 
tanti vantaggi è molto ben noto a parecchie delle nostre dame ed agli stessi 
nostri domestici, perché confessore de' :figlj del Re. Dalla mentovata sua 
lettera ho rilevato la di lui sapienza che lo dirige, e che l'abilita di spianare 
anche lo stesso Vesuvio. Ditegli che tutta la storia dell'apostasia del P. Veith 
non ha fatto mica quell'urto spaventevole contro la Congregazione che io 
formidava; che la medesima continua a risplendere a guisa di uno scoglio lu
cido ed inconcusso, perché fornita riccamente di uomini grandi e ben fon
dati nella dottrina e nelle virtù, sicché nell'apostasia del detto Padre ella tro
va per la sua vita interiore un lucro piuttosto che danno; che qui universal
mente si sta sulle sane ragioni e non tanto facile si trova chi si appiglia a 
far parte degli spiriti eccentrici, ch'essendo sprovveduti della costanza di 
carattere vengono screditati presso di tutti, ciò che necessariamente arresta 
qualunque loro operazione e la mette in sospetto. 

Io appassionatamente fui portato di consegnare al P. Veith tutte le due 
lettere, la vostra e quella del P. Rettore Maggiore, per punirlo con mano ar
mata della sua falsità con cui ebbe l'ardire di manifestarmi il suo piacere, 
allora quando io gli offriva la mia prontezza nello scrivere al P. Rettore Mag
giore a suo favore, mentr'egli avea già combinato tutte le circostanze di sua 
diserzione. Però il P. Madlener me l'ha dissuaso. 

Questo P. Madlener era l'ottimo e più intimo amico del P. Veith (40), 
d'ingegno stupendo l'uno e l'altro, di modo che poteva dirigere le parole di 

(39) P. Veith nunquam epistulam Rectori Maiori dedit. Nulla epistulà eius in ALO 
enumeratur, nec ulla in AG conservatur. 

(4o) An. r8r9 Veith et Madlener in ephemeridibus (Jlzweige 12 • Epistulas duorum 
amicorum • ediderunt. Cfr. Spie. hist. 5 (1957) 372 ss. , 



S. Paolo al P. Ve1th: sei tu l'apostolo, io pure, e più ancora (41), perché 
egli fuche ha mostrato la via della salute al P. Veith (42). Eppure in que
sti ultimi tempi non vi fu chi avesse sparlato peggio del P. Madlener quanto 
il P. Veith, sino a nominarlo uomo vile} spirito debole} col mostrargli tutta 
la sua avversione. 

Io adesso non vado in cerca del P. Veith, quantunque egli è in città, 
ma si darà un'altra occasione, in cui io verserò questa bollente liscia (43) 
sopra la sua testa con l'aggiungervi anche della mia; voglio dire quelle due 
lettere che conservo appositamente. 

Il Sig. Scutori, Uditore, che per questo affare non era meno interessato, 
è chiamato in Roma, dove si recherà nell'entrante settimana e prende queste 
mie lettere. 

Non posso passare sotto silenzio con qual forza ·opera qui lo spirito di 
religione, che rilevo da un tratto inaspettato per altro. Mi trovai nella casa 
del Prof. Ackermann dove furono tre signore, l'ava, la madre e la figlia, a 
cui dissi che porto m eco una lettera con la firma del P. Rettore Maggiore 
della Congregazione del SS.mo Redentore; tutte insistettero di vederla, ma 
con tanta premura che non ho potuto resisterle. Vedreste con qual riverenza e 
divozione cominciarono a baciare una per una quella firma; che fece altret
tanto il P. Madlener non ho bisogno di dirvi, voi lo sapete; egli non finiva di 
consolarsi leggendo le proprie parole del suo Superiore. 

[Adduntur mo,do compendario aliae no.fitiae de diversis rebus} quae tamen 
(J)d Congrega.tionem nostram non attinent; qua de causa eas non transscri
bimus]. 

(4r) Alluditur ad 2 Cor. XI 23. 
(42) Mediante Madlener, Veith cognovit S. Clementem, uti ipse Veith testificatur in 

l'roe. ord. Vindobon. beatificationis S. D. Clementis M. Hofbauer; Mon. Hofb. XI (r939) 30. 
(43) Liscia: liscivia, ranno. - A. ALTAMURA, Dizionario dialettale napoletano, Napoli 

{ 1956]' 136-
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RAYMUNDUS TELLERIA 

USUS TUNICAE TALARIS ET TONSURAE CLERICALIS 
APUD ECCLESIASTICOS IUXTA MENTEM S. ALFONSI 

Postremis annis crebro agitata fuit atque interdum hodie resurgit quaestio 
·de veste seu tunica talari ab ecclesiasticis induenda aut exuenda, quo ce-
1erius illi gressus suos adaequent rhythmo fulmineo aetatis nostrae atomicae. 
Insanum esset in controversiae palaestram vocare ignescentes agitatores, non 
·semel progressismi musto adeo pereffluentes, ut fere praecludatur aditus cui-
1ibet disceptationi, quin etiam dialogo amicali, in quo neuter praesupponatur 
.constrictus eleganti supparo sive mirifico cc clergyman n assumendo. 

Prodiit sane recenter unus alterve tunicae ecclesiasticae historicus, ast 
·ab initio suae dissertationis plus minusve obnubilatus necessitate demon
strandi thesim praeconceptam (r). Manet adhuc perarduum negotium texere 
historiam sive evolutionem habitus ecclesiastici quamdiu non praecesserint 
partiales indagationes, quae illuminent argumenti singulos aspectus, pro 
adiunctis temporum, personarum et locorum, speciatim post decreta triden
tina scopo nostro hodierno magis quadrantia. 

His de causis mihi visum est satius adferre nunc in historiae campum 
nonnulla granula intra areas neapolitanas collecta, utpote quae ob vicini
tatem cum Statu Pontificio supponuntur crevisse ac maturasse sub tegmine 
Sedis Apostolicae: aliis verbis, quandoquidem teste S. Alfonso in ecclesia
sticos neapolitanos refundebantur usus romani atque Almae Urbis interpre
tationes, de his quoque debet edoctus neri dialogista uberrimus . 

. Documenta ergo in medium proferre potius quam commentari satagam, ut 
per se ipse valeat lector dignoscere vestis talaris neapolitanam saeculo XVIII 
fortunam, quatenus reflexam in speculo S. Alfonsi: primo, diebus quibus 
ille accessit ad militiam ecclesiasticam; secundo, ex asceticis et moralibus 
scriptis zelantis missionarii; tertio, a notificationibus seu statutis episcopi 
Sanctagathensis; demum, e prammaticis regiis coaevis, sancientibus episco
porum edicta pro habitu traditionali retinendo. Cum habitu talari iungitur 
clericalis tonsura tanquam illius complementum ad mancipandos candidatos 
·servitio Dei et christifidelium : inde per transennam apparent in documentis 
iussiones vel hortationes ad missam ferventius celebrandam. 

(r) Cfr R. ROUQUETTE, Une centenarie : ~a soutane, in Etudes 314 (rg62 III) 32-48. Mens 
auctoris, licet videatur aliis nationibus aperta, coarctatur de facto gallicae genti. 
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Usus tunicae et tonsurae 
qua tempore S. Alfonsus propinquabat ad altare (1699~1725) 

Usum intelligo iuridicum, id est, normas vigentes quoad usum 
tunicae talaris et clericalis tonsurae aì S. Alfonsi incunabulis usque 
ad suam militiae ecclesiasticae adscriptionem : ab initio nempe sae~ 
culi, quando a constitutionibus ponti:l:ìciis atque ex decretis syno~ 
dalibus promanarunt normae, quibus posthac Neapoli substare 
tenebantur quotquot, addicti castris Domini, honestam agendi ra~ 
tionem colere intendebant : sin autem huius cohortis milites cor~ 
porativam vestem ac coronam capitis respuebant, inurebantur ni
gro lapillo in:l:ìdelitatis statutis dioecesanis, libere libenterque su
sceptis. 

Iam vero: in periodo quae labitur a pueritia S. Alfonsi usque
ad eius insertionem coetui sacerdotali, viguit plene ac fructifere· 
Concilium Provinciale convocatum ab Em.mo Iacobo Cantelmo 
atque celebratuni in cathedrali ecclesia metropolitana anno r699· 
Ex illius decretis nostra interest caput V «de vita et honestate 
clericorum »; in quo enumerantur ac connotantur qualitates praeci
puae, tam internae quam externae, quibus ornati incedere debebant 
clerici ut sese tanquam virtutum paradigma offerrent Christi fide~ 
libus. Attamen eorum indumenta designantur nimis generice: 

4· - Ut per decentiam habitus extrinseci, morum gravitatem intrinsecam 
ostendant, in clericorum vestibus gravitas ecclesiastico viro digna praeful-· 
geat ... 

s. - Contra eos qui... exoticas vestes a clericali instituto abhorrentes· 
gestaverint, canonicis poenis animadvertant Episcopi. An minores clerici 

. mandata Tridentini non observent, diligenter inquirant; et adversus non 
observantes, ex litteris mandato Sanctissimi Domini nostri novissime ema
natis, servatis servandis procedant ad declaratoriam, qua ex albo clericorum 
expungantur ... 

6. - Tonsuram con:spicuam suo congruentem ordini omnes defera:nt : qui 
vero adscititium capillame'ntum gestaverit, praeter illius amissionem, poenam 
carceris formalis incurrat ( 2). 

Innocentii XII litterae, ad quas alludit Concilium, datae erant 
die 4 iunii a card. Mariscotti, probante S. Ponti:l:ìce, atque remis~ 

(2) ConciUum Provinciale Neapolitanum ab Emmo ac Rev.mo Dom. D. Iacobo card_ 
Cantelmo ... celebratum an. 1699, Romae 1700, n3. 
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sae cardinali archiepiscopo neapolitano, qui duxit esse muneris sui 
easdem Actis Concilii inserere : eo magis, quod S. Congregatio de 
Concilio per suum praefectum aperte confìrmabat se praescriptio
nes suas mutuasse ex capitibus tridentinis (sess. 23) reformatio
nem ordinandorum confoventibus, quanquam de facto in allegata 
tridentina sessione fìt mentio incidentalis (cc. 6, r8) habitus cle
ricalis, quem semper deferendum imponit universis ecclesiasticis 
caput sextum de reformatione, promulgatum in sessione decima 
quarta. Textus ergo italus citatae epistolae cardinalis Mariscotti 
sonabat: «Li promossi alla prima Tonsura e agl'Ordini Minori 
adempiano esattamente il debito che hanno di andare in abito e 
tonsura ... sotto pena della privazione de' privilegi chiericali » (3). 

His itaque S. Sedis probationibus confortatus tenuit Em.mus 
Cantelmi disciplinae ecclesiasticae habenas usque ad vitae suae exi
tum piissimum mense decembri an. 1702 (4). Illius successor 
Exc.mus Franciscus Pignatelli, archiepiscopus tarantinus atque 
Varsaviae nuntius apostolicus (5), vocatus fuit qui regeret sedem 
ac cleri mores iuvenili S. Alfonsi aetate: attamen, etsi sacra pur
pura (6) ex tunc ornatus, impeditus fuit a diuturno successionis 
hispanae bello quominus Neapolim ingrederetur ante annum 1707, 

allaturus promptum et efficax remedium abusibus iacturisque se
dis practice vacantis ( 7). Id circo non nisi post aliquos annos ac 
praemissa dioecesis visita:tione admovit suis subditis correctionum 
calcaria, speciatim coetui ecclesiastico, cui unum post alterum 
intimavit edicta salutaria : ex quibus ad rem nostram optime con
feri edictum tempore sacrae visìtationis subscriptum die 9 septem
bris an. 1721 super «l'onesto e costumato vivere di tutti i chie
riCI» : in ipso, praeter alias minutissimas praescriptiories, iubetur 
clericis ferre 

r. - ... veste chiericale negra, lunga e talare, foderata di colore onesto,. 

(3) Ibid., 265. 
(4) Arch. Vat. Napoli, v. 131, an. 1702, ff., 572, 576, 577: ultima infirmitas ac serenus. 

obitus « dopo due hore di notte » die n decembris. · Ibid., v. 132, f. 28: memoriale rectoris 
seminarii, quo redditur notum adsignatos fuisse 200 annuos ducatus a card. demortuo, ut 
alerentur sex alumni qui, sacerdotio aneti, inservireut totidem sex paroeciis « casalium » 
dioecesis. 

(5) Ibid., Napoli, v. 132, f. 181: die 13 februarii an. 1703. · Cfr etiam: Ibid., Spagna,. 
V. 189, f. 192. 

(6) Ibid., Napoli, v. 133, f. 825: die 25 decembris an. 1703 : cc Iluminazioni ... che fece 
la Religione Teatina la settimana scorsa per la promotioue alla Porpora di Mons. Pignatelli 
del suo Istituto ». Neapolitanus dux de Monteleone erat frater archiepiscopi. 

(7) Ibid., Napoli, v. 137, f. 286: die 8 iunii an. 1707: « Mercordì passato ... arrivò il 
card. Pignatelli, desiderato per quattr'anni ». 
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·<:on la cinta e collaro decenti: e non fettucce e bottoni d'oro e di gemme ai 
.ai polsi ... 

2. - [Tonsuram ferre] ... e non porti capelliere, volgarmente chiamate 
perucchini, senza speciale permissione ... , né meno zazzera, chioma né capelli 
"lunghi disdicevoli alla chierisia ... , sotto pena di carcere ed altre a nostro 
.arbitrio (8). 

Postquam per se ipse promulgarat Em.mus Pignatelli an. 1721 
'-edicta similia, suffusus est gaudio magno cum didicit novellum 
.S. Ponti:fìcem Benedictum XIII con:fìrmatum iri suprema sua aucto
-ritate directionem si ve «orientamento» in hac materia rigorosio
rem. Enimvero insignis S. Dominici fi.lius factus Christi Vicarius, 
pro consuetudine sua in gubernanda dioecesi beneventana ac tuscu
"lana, voluit etiam in romana instituere Synodum sive Concilium 
<<in speciali nostra provincia, videlicet inter Capuanam et Pisa
-nam », prout ipse sese exprimit in convocationis decreto, quo in 
Almam Urbem advocavit praedictae regionis episcopos necnon ar
chiepiscopos suffraganeis carentes atque episcopos S. Sedi imme
diate subiectos ac denique abbates nullius dioecesis, iurisdictionem 
quasi episcopalem habentes: quorum omnium, acta :fìnalia sub
:scribentium, summa, additis 23 cardinalibus, attigit rr8 Patres 
conciliares d:le 29 maii an. 1725. 

Cuius Concilii titulus decimus sextus de vita et honestate cle
-rièorum, postquam in memoriam ipsis revocavit propriae vocatio-
-nis dignitatem et officia, subdidit peramanter in Domino: 

Quique insuper ignominiam saecularis habitus et comas capitum pro 
Christi amore deposuerunt, veste ac tonsura, clericis congruente semper u
tantur, comamque fictitiam, vulgo Perucca aut Cerchietti, nunquam adhi
beant (g). 

Ceteroquin in eodem capite expresse confi.rmabatur atque ad 
·calcem Synodi apponi caeterisque dioecesibus extendi iubebatur 
Edictum, quo card. Vicarius Paulucci, votis S. Pontifi.cis obse
cundans, die 24 decembris coaptarat << 14 punctis » totam rationem 
·vitae externae ab ecclesiasticis gerendae, speciatim circa habitum 

(8) Synodus dioecesana ab Em.mo D. Francisco card. PignateUo in metropolitana ecc!e
.sia neapo!itana celebrata dominica Pentecostes ... an. r726, Romae r726, 268-272. 

(9) Concilium Romanum in sac1·osancta Basilica Lateranensi celebratum anno univer
·salis Jubilaei I725 a SS.P.D.N. Benedicto Papa XIII, Romae r725, 79· - Quo melius intelli
•-gatur mens Benedicti XIII super hac materia, cfr Prima Dioecesana Synodus Sanctae Tuscu
Janae. Ecclesiae ab Em.mo F. Vincentio M• O. Pr. Episco Tusculano, card. Ursino, Romae 
r7o4, 54: ubi subditur: "N eque putent fas eis esse baculum ad ornatum vel decorem ge

·.stare, cum id laicorum potius venttstatem ac elegantiam prae se ferat quam ecclesiasticam 
:gravitatem ». 



et tonsuram, quorum formam, tempus et adiuncta praestituebant 
normae concretae, quales sequentes: 

r. - Che niun sacerdote, ò ordinato in sacris, ò cherico beneficiato ... 
possa andare per la città, dalla levata del sole fino a mezz'ora di notte, con 
:abito e veste corta; ma sia tenuto andare con abito lungo fino al collo del 
piede, detto volgarmente abito talare ... : ed in oltre deve portare la cherica, 
.ò sia corona ò tonsura chericale .... 

2. - Che niun sacerdote ... porti zazzera ò capigliatura che copra la fronte 
e le orecchie, e molto meno usi perucca, sotto pena... di dieci scudi e di 
.altrettanti giorni di carcere ... (w). 

Huius frenationis effectus salutaris erupit quoque Neapoli sine 
mora oh plures causas, quarum prima in eo est quod a primi~ Be
nedicti XIII tentaminibus orta est opinio publica plaudens rigo
rem, teste Rev.mo Nuntio ad card. Paulucci rescribente: «E' sta
ta veramente santissima la risoluzione di Sua Santità di veder ri
dotti gli ecélesiastici a quella modestia e semplicità di vestire che 
più conviene allo spirito della perfetta loro vocazione, perché a di
re il vero, tanto le mode degli abiti, che l'uso delle parrucche era
no ormai qui cresciute ad un modo troppo indecente in quelli, che 
sono destinati al servigio di Dio n (rr). 

Eodem -anni 1724 -mense septembri ac praedicta decla
ratio Neapoli fi.ebat, ibidem per primam tonsuram S. Alfonsus mi
litiae ecclesiasticae adscribebatur (12) et lubens subiacebat prae
·criptis dioecesanis circa clericorum mores privatos ac publicos : quae 
-sane prescripta, si cui dubia aut obscura quoad vestes ferendas vide
bantur, illa renovare, augere et urgere properavit an. 1726 neapoli
tana Synodus, quae diebus 9-12 mensis iunii in metropolitana eccle
sia, adstante valde prohabiliter diacono S. Alfonso inter seminari
stas diaconos pro initiali processione et missa solenni (r3). Age sis: 
ut facile intelligitur, S. Synodus inter alia ecclesiasticae disciplinae 
·cardinata fundamenta reposuit - in parte quarta Actorum - haec 
duo: 

3· - Edicta nostra «de vita et honestate clericorum », praesertim se
•Cundum die .9 septembris publicatum, ac omnia et singula in eo praescripta 
ita in suo robore et vigore esse volumus, ac si in praesenti Decreto de verbo 
:ad verbum, essent inserl:a. 

(ro) Concilium Romanum, l. cit., 348-349. -· De evolutione caesariei ecclesiasticae ac 
de eiusdem compellationibus. Cfr MoRONI, Dizionario, v. sr, Venezia rSsr, 248: art. Parrucca. 

(rr) Arch. Vat., Napoli, an. r724, v. r68, f. r2. 
(r2) Cfr Spie. hist., ro (r962) 326. 
(r3) Synodus ... , l. cif., IX, memorat quo pacto seminaristae interessent magnae pro

·cessioni inaugurali et quanta sollemnitate ageretur missa « continua:to cantu more hispa
·nico ». 
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4· - ... Si quis autem in habitu laicali ausus fuerit incedere, pro prima 
vice ducatorum decem poenam dabit; contumacia vero poena carceris for
malis et aliis arbitrio nostro punietur. 

Nihil mirum quod Em.mus card. Pignatelli rescripserit Be
nedicto XIII se, ad instar Concilii romani Lateranensis an. 1725, 
cuncta disposuisse atque in pace coronasse pro Christi grege · ac 
pro eiusdem pastoribus sancti:fìcandis, quin ab incepto et perfecto 
eum deterreret auctoritatis civilis insolentia (r4). Minus etiam stu
pet quod S. Alfonsus, ad ianuam sacerdotii sui imbutus hac sana 
dignitatis suae traditione, eamdem sequi, fovere ac tutari posthac 
perrexerit, temperate tamen atque conversis oculis ad vitae quoti
dianae congruentias. 

II 

V sus tunicae talaris suadetur a 5. Alfonso asceta, 
urgetur autem a S. Alfonso moralista (I726-1762) 

Hanc legum superiorumque tendentiam genericam valuit in se 
ipso :firmare S. Alfonsus ob suam a prima tonsura cooptationem 
Missionibus Apostolicis, de qua alias abunde scripsi (rs), atque 
propter sua amicitiae ligamina cum piis operariis neapolitanis et 
cum membris duplicis sodalitatis S. Maria,e Puritatis ac P.is Pa
vone : quae siquidem cleri calia sodalitia, tam singulorum statutis. 
quam socioru:ril exemplo atque congressibus hebdomadariis, coope
rabantur valide ad sacerdotum mores in Christo conformandos. Se
lectum Missionum Apostolicarum agmen recepit ac tenuit in aciem 
missionariam S-. Alfonsum clericum ac sacerdotem usque ad Fun
dationem Instituti et ultra : at in sodalitatis vexillo affixerant su
periores hanc exemplarem fratrum effigiem, inde a tirocinio per
novitiorum magistrum in candidatis plasmandam : 

(14) Die 15 iunii eiusdem anni 1724 Emmus. Pignatelli de peracta Synodo edoctum 
reddidit Summum Pontificem, cui pariter remisit notitias a can• Giordano conflatas, iuxta. 
quas, ante eumdem canonicum, steterat « Commissio » municipalis sive, ut dicebatur, «de
gli Eletti » expostulans, ut sibi exhiberetur transumptum decretorum synodalium prius
quam ipsorum promulgatio fieret, ne quid detrimenti (pregiudizio) inde nasceretur iuribus. 
civium: qui sane cives, in casu contrario, respuissent Synodi deliberationes. Arch. Vat.,. 
Cardinali, an. 1726, v. 89, ff. n28-131. - Ad rem legatus florentinus: « Napoli 24 dic .. 1726. 
questo Em• Are• Pignatelli, avendo fatto segretamente stampare, ma colla data di Roma,. 
il suo Sinodo Diocesano, che mesi addietro cagionò tanto rumore, già l'ha reso pubblico, 
con farlo vendere nella Curia Arc.le ». Arch. di Stato, Firenze, fondo Medici, v. 4137 (an. 1725-
1726), Napoli, Lett. G.B. Cecconi. 

(15) Cfr Spie. hist. 8 (1960) 393-452. 



Operam adhibebunt, ut ii studiosi sint erga Regularum observantiam, 
vestibus ac tonsura statui clericali decentibus utantur ... (pars. I, c. 7, n. 2). 

Spiritualibus passim hominibus Paulus insinuat: Modestia vestra. nota 
sit omnibus hominibus, quae simul ad externa diffluere debebit. Oportet enim 
clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferre; ut per decentia.m 
habitus extrinsed, morum honestatem intrinseca-m ostenda.nt (Trid., sess. 14, 
c. 6: de ref.) : adeo ut quae etiam de tonsura congruenti aliisque per sacros 
canones de clericorum honestate sanctissime constituta sunt, penitus obser
vent. In vestibus itaque, quarum usibus egemus, laicarum ineptiarum stu
,diositas est abigenda >> (pars 3, c. 2, n. I) (16). 

Haud inferiore perfectionis anhelitu respirabant sodales pre
sbyteri S. Mariae Puritatis eon.imque, in schola ascetica et mis
sionaria, ductores pii operarii neapolitani, ad quos accessit S. Al
fonsus per Rev.mum P. Thomam Falcoia. Sat est legere soda
litìi « regulas communes », in qui bus - praeter caetera sta tuta -
-densantur sociorum lineamenta spitualia, apostolica et vestiaria, 
sicuti an. r7o8 rata habuerat Clemens XI cum brevi.« Ad pastora
lis dignitatis >>. Intra eamdem piorum operariorum familiam Ven. 
P. Ludovicus Sabatino an. r7r6 inhiat suscitando Il Clero Santo, 
·et an. 1721 sese devovet ad ipsum clerum enutriendum cum Cibo 
Quotidiano: in utroque libro vir iste, Dei caritate flagrans, stimu
los ministris sacris adiecit, ut forma gregis devenientes atque exem
plo, etiamrexterni habitus, praecedentes populum, pro ipso et co
ram ipso obirent propria quisque sancti:fìcationis munia (r7). 

Huius luminaris reflexio attigit quodammodo S. Alfonsum, 
quatenus prae discipulis P.is Sabatino emicuit Rev.mus P. Fal
coia, fortunatus heres non quidem bibliothecae Sabatinianae {r8), 
sed illius animae prorsus sacerdotalis. Consequenter, delectus 
Rev.mus Falcoia qui consilio et directione adstaret S. Alfonso 
buiusque Instituto missionario, nihil pro congregatis - utpote re
ligiosis- edicendum occurrit nisi eisdem adsignare vestitum hone
stis sacerdotibus convenientem. Attamen Rev.mus Falcoia :fìrma
vit in Alfonso voluntatem verbo calamoque exsequendi quidquid 

(r6) Regulae ... Congregationìs Apostolicarum Missionum sub patrocinio S. Mariae Apo
cstolorum, Neapoli r777, pp. 45-46, r66-r67. Haec editio typis mandata fnit, ut sodales morem 
-gererent auctoritati civili; sed Regularum textus vigebat in congregatione ab anno r689. 

(r7) L. SABATINO, Il Clero Santo, parte prima, Napoli I7I6, 278-292. Excursus super 
·tonsura et veste talari, quin auctor procedat ad obiurgationes et applicationes. - In alio 
opere Cibo Quotidiano (Montefiascone r72r) comprehendit brevi allusione (p. 279) han:c 
·materiam. 

(rS) In testamento loquitur de « Il Clero Santo », sed suam bibliothecam neapolitanam 
cedit domui S. Georgii (praeter Summam S. Thomae donandam S. Mariae de' Monti), ro
manam vero S. Balbinae. Arch. di Stato, Napoli, Prot. Not., Palmieri Giac. Ant., an. r724, 
;f. 247-261. 
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magis profìcuum existimaret ad Ecclesiae pastores interius exte
riusque nobilitandos in Christo. Ad calamum quod attinet, eo in
tensius uti coepit S. Alfonsus post obitum sui moderatoris spiri
tualis Rev.mi Falcoia (1743). 

Erraret tamen qui S. Alfonso quasi proprium atque exclusivum 
adiudicaret luctamen, tam asceticum quam morale, adversus exces
sus inverecundos habitus ecclesiastici : ipsius equidem vox extolli-· 
tur audienda, sed nequaquam disiungenda a nobili traditionis con
centu, cuius tubae sonorae- post S. Pontifìcem- aestimabantur 
zelantes missionarii aut synodi particulares. Ex primis in medium 
proferam P. Paulum Segneri iuniorem, S. Alfonso in hac quaestio
ne antesignanum, qui illius saeculi initio porrexerat supremo Ec
clesiae Pastori memoriale valde grave: ubi post alia sacerdotum 
menda subiungebat : 

Il 2° è l'abito che usano li sacerdotì non differente da quello de' medici,. 
dottori, procuratori e avvocati e altri secolari : tutti si fanno lecito vestire· 
all'usanza e quel che è peggio non si vergognano portar calzoni di vari() 
colore, calzette e scarpe d'altro colore che di nero (19). 

Ex synodis dioecesanis unam sufficiat recolere Casertanam, 
celebratam mense maio an. 1745 fere sub oculos S. Alfonsi, qui 
in eo fuerat ut paucos ante annos intra dioecesim conderet sui 
Instituti fundationem. Synodus igitur, revidens suetum caput de 
vita et honestate cleri~orum, decernit socians moderationi rigorem: 

Et primum, quoo habitum clericorum spectat, hic unice esse deberet 
vestis talaris ... : breviorem tamen vestem attenta locorum qualitate toleramus,. 
quae cum laicorum veste non conveniat. Sit haec simplex. Manicae extre
mitate ita sint contractae, ut albam, quae in sacrificio induitur, talari veste 
huic vel sine manicis apposita, commode excipere possint. Ante pectus con
nectatur, ut nihil interioris vestis, praesertim subuculae, appareat. Verum 
non sit ita brevis, ut saltem infra genua non demittatur. Omnino autem sive· 
haec brevior vestis, sive tibialia, sive femoralia, et quaecumque interiore& 
vestes sin t coloris nigri ... Quod statutum tali modera tione praescriptum, gra
vioribus poenis executioni demandandum curabimus (20). 

(19) Arch. Vat., Albani, v. 3, f. 95: Notizia data a Sua Santità dal P. Segneri il Gio
vine sopra li mali che regnano ne' sacerdoti. - Beatissimo Padre. n primo si è il gran nu
mero de' sacerdoti ... n 3• più pericoloso degl'altri è la niuna esperienza che si ha da loro 
nelle cerimonie sacre. Oh, che deformità si vedono e delle peggiori in Roma, massime tra:. 
le fraterie: si strappano le funzioni sagre, si anticipano o posticipano li segni e le croci,. 
si devora il canone, si abbreviano le orazioni... e solamente la rubrica conserva in ogni 
messale nuove le sue carte, perché mai si legge ». Has lamentationes transcripsi, confe
rendas curo S. Alfonsi querimoniis super eodem argumento. 

(20) Synodus Casertana ab Ill.mo F.D. Hectore de Quadro celebrata in cathedrali ec
clesia die 8 maii an. 1745 (Napoli 1746) 84. 
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Quibus praecogmhs, possumus commodius effìngere persona
rum locorumque adiuncta si ve « ambientem », ubi S. Alfonsus pro
clero in hac materia decertavit tanquam magister asceseos et di
sciplinae moralis. Eodem anno 1745 synodi Casertanae, prolatu
rus ipse in lucem suas Riflessioni utili ai Vescovi, anteposuit ur-
gentiores in suo libello circa seminarium et ordinandos, haud qui-
dem immemor necessitatis praedocendi et praecingendi iuvenes in. 
hoc vestium usu. Tunc vero, sacerdotes suos cuique Praesuli quasi 
digito commonstrans, effu11_dit sese pius missionarius pagina vere
historica, utpote quae nobis vivide refert spectaculum sane illacry-
mandum illius aevi: 

Bisogna poi ordinare per tutti gli ecclesiastici che almeno la mattina. 
portino la veste talare, che non giuochino a giuochi proibiti, che non por
tino chiome. Oh che bel vedere fanno certi sacerdoti sugli altari colla ciam-
berga, che fa rotta sotto il camice e colla chioma lunga ed anche inanellata, .. 
sopra cui per apparecchio alla messa avran faticato tutta la mattina avanti 
lo specchio per fare i ricci col ferro infuocato, peggio delle donne più vane
del secolo, e colla polvere di cipro talvolta sulla testa, che anderà cadendO< 
poi sul corporale a tramischiarsi coi frammenti delle ostie sacre ! Oh vitu
perio de' giorni nostri! A' Vescovi tocca di rimediare a questi scandali ... (21). 

Praetermissa alia S. Alfonsi opella, cui titulus Regolamento· 
per seminari (an. 1757), ubi sciens suadet ipse praxim seminarii 
neapolitani induendi «ab ipso lecto » tunicam talarem, morari iuvat 
ìn opere S. Doctoris fundamentali ad ecclesiasticos in virtute et. 
zelo redintegrandos, scilicet: <<Selva di materie predicabili eà 
istruttive per dare gli Esercizi ai preti» (an. 1760) : nihilominus
post operis lectionem diceres auctorem fuisse in hac materia beni-
gnum potius quam contra excessus irruentem, quippe qui visco-
sam vestis talaris quaestionem connectit cum argumento genera-
liore, cum obligatione nempe a sacerdote indivulsa praebendi cunc-
tis, ubique ac semper bonum exemplum. Commentatus porro con-
cilii Valentiae canonem, qui habitus, vultus et sermonis gravitatem 
sacerdotibus enixe commendat, zelans missionarius ita sese expri
mit: 

Si noti per I 0 habitus : qual esempio di modestia posson dare quei sa
cerdoti, che, invece di andare colla veste talare e modesti, vanno colla veste· 
corta, colla chioma incipriata, coi manichetti ai polsi, con occhielli d'oro alla. 
ciamberga, con fibbie d'oro alle scarpe? (22). 

(2r) Riflessioni utili ai Vescovi per la pratica di ben governare le loro chiese, III:: 
dei Sacerdoti. -

(22) Selva di materie predicabi!i ed istruttive pe1· dare gli esercizi ai Preti, parte 2,.. 
Istruzione 2, n. 9· 
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Responsum lectori cessit sanctus noster patritius, qui in eodem 
opere, extollens mox utilitatem, pro viro ecclesiastico maximam, 
externae morti:fìcationis, fere succenset contra coaevos capillomen.,. 
tores, quos verbis potissimum sanctorum Patrum redarg~it: 

Qual giudizio pertanto faremo di coloro che Clemente alessandrino chia
ma illibera.les tonsos, cioè che sono avari de' loro capelli, non permettendo 
che si taglino se non con gran parsimonia? Che vergogna, dice S. Cipriano, 
è il comp,arire un ecclesiastico colla chioma composta a somiglianza di don
na !. .. Or qual concetto si farà d'un ecclesiastico che porta la chioma a moda 
di perrucchino? e tal uno ancora coi capelli arricciati e forse anche imbian
cati di polvere?. 

Sed in S. Alfonso, praeter missionarium atque asceticum cle
ricorum magistrum, comperimus disciplinae moralis doctorem, qui 
huic etiam materiae lumen practicum - utique casisticum - ap
plicuit. Adnotationes in Medttllam Busenbaum an. 1748 proferens, 
cum de statu clericorum intra operis librum IV tractavit, nihil 
aliud fecit quam respondere dubio quarto, mutuatus verba a citato 
iesuita westfaliano: attamen, cum mox in libro VI consideravit 
praecipuas clericorum actiones atque obligationes, aperte interro
'gavit an peccarent graviter qui habitum vel coronam clericalem 
non detulissent. Interrogationi tunc respondit discernendo casus 
et causas, sed fretus potissimum aliorum opinione. 

Postea, succedentibus sibi ab ann. 1753-1755 diversis Theo
logiae Moralis editionibus, in eiusdem libro VI (cap. 2, de sacra
mento Ordinis) dicavit numerum 825 clerico habitum non defe
renti, num. vero 826 tonsuram negligenti, num. denique 827 
quaestionibus complementariis. Summa ergo conclusionum, quibus 
in praxi ille indulget, quia sive proprio iudicio sive propter opi
nionem alienam existimat easdem esse communiores aut probabi
liores, sic breviter enuntiari potest: 

I. - Clericus in minoribus constitutus, habitum non deferens, 
graviter peccare non censetur: quin etiam, communius eximitur 
ab ipsa obligatione induendi habitnm, quando non recipit congrua 
bona ecclesiastica. 

2. - Clericus bene:fìciatus vel in sacris constitutus, habitum 
exuens, peccat per se graviter, quia ex concilio tridentino patet 
ipsam :q.on delationem habitus aestimandam esse parvipensionem 
honoris clericalis. Cum duplici tamen limitatione quoad culpabi
litatem transgressoris : a) si id faciat ad breve tempus, nisi in hoc 
casu reus habitum dimitteret vel occultaret ut alios deciperet vel 
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ut libere per plateas ambularet vel ut aliquod malum committeret; 
b) si adsit aliqua iusta causa se occultandi, nempe ad vitandum 
periculum mortis vel damni gravis. 

3· - Clericum non deferentem tonsuram sive coronam S. Al
fonsus mitius- in praxi - reprehendit ac damnat, tum propter 
diversas scriptorum opiniones, tum « propter usum plurimorum. 
adhuc Romae degentium ». Nec curiositate caret quod sanctus Doc
tor ·premi t lectorem su per di:fferentia inter cor'oram et tonsuram, 
quam (ait ipse) doctores confundunt. 

Pondus ergo auctoritatis suae adiunxit votis Ecclesiae circa 
grassantes abusus extirpandos aut saltem non gravescendos : co
_gnomen etenim eximii missionarii apud clerum neapolitanum pol-
1ebat magni scientia et virtute, ideoque ipsius consilia, statim in
fulato lumine clariora, fere vim legis obtinuerunt decennio sequen
ti, prouti nunc videbimus. 

III 

Vsus tunicae talaris atque tonsurae a 5. Alfonso episcopo irtdicitur 
portanda, at temperanter, clero Sanctagathensi (I762-1775) 

Canonum praescripta, quae S. Alfonsus missionarius ac mo
ralista generatim intimaverat, coactus est singulariter memorare 
tanquam Praesul clero Sanctagathensi. Attamen, iam inde a pri
mis episcopatus diebus, uti biographus coaevus insinuai cum le
pida narratiuncula (23), miscere sategit cordis indulgentiam cum 
legis rigore, bene ratus quod ex una parte profanae vestis culto
res irrisione digni potius quam castiga tione videbantur; ex alia 
autem, etsi non ad iustifìcationem, invitabant ad iudicii tempe
rantiam geogiaphicae circumstantiae, in quibus versabantur dioe
ceseos ecclesiastici, non raro obeuntes sacra mitiisteria per loco
rum impervia aut sub caelo pluvioso vel nivoso: adeo ut habitum 
talarem crebrius deponere suaderentur. Id circo, si ex ipsius «No-

(23) « Un prete di Arienzo, ritrovandosi in Napoli, non mancò di visitarlo. Credeva 
·farsi merito, presentandosi da ganimede, tutto cipro, con chioma inanellata, e con fibbie a' 
-piedi, che coprivano tutta la scarpa. Lo compianse Alfonso, vedendolo di testa così svanito. 
Altro non li disse, ma col cuore sulle labbra: « Figlio mio, queste non sono fibbie da pre
te, e questa coma non vi conviene. Se voi così, che dovete essere di esempio a' secolari, 
un secolare cosa di più dovrebbe fare ? ». Restò confuso il poveretto e mutò sistema. Que
·sto fu come principio di quelli abusi, che Alfonso era per togliere in diocesi, e come 
un foriere che ne prevenne la notizia» [A. TANNOIA] DeUa Vita del Ven. Alfonso M• Li
guori, lib. III, c. 6, (Napoli) r8oo, 24. 
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tifìcationibus » ad nos perlatis et a citato biographo delibatis (24) 
S. Alfonsi mentem referre quispiam velit, in aequam bilancem 
reponat eiusmodi adiuncta, quo rectius ponderet quasdam in agen
do variationes. 

Ineunte porro gubernii pastoralis labore notam reddidit die-
30 iulii an. 1762 universo clero suam intentionem, scilicet : 

Che tutti i sacerdoti, in ogni mattina almeno, vadano vestiti di lungo;· 
e quelli che saranno addetti al servizio del coro debbono andare di lungo· 
parimente ne' giorni festivi, allorché interverranno al vespero, durante tal. 
tempo; arbitrando loro, nei giorni feriali, il poter vestire decentemente di 
corto, e servirsi per assistere al detto vespero della sola veste lunga senza. 
maniche. In quanto ai chierici poi, ordiniamo che tutti, mattina e sera, va-· 
dano di lungo (25). 

Attamen post biennium, etsi instantius ac gravius reproba-· 
vi t accedentes ad ecclesiam atque ad altare sine veste digna ( :z6), 
voluit sub fìnem an. r764 totam quaestionem in novum cribrum 
adducere, subiecta quadam temperatione, cuius formulam assum-· 
psisse dicit ipse ex epikeia melius quam ex antiquo canonum n-· 
gore. Ecce compendium usibus coevis aptatum: 

Per I 0 
••• ordiniamo che niuno porti i capelli ad uso di chioma, e tanto· 

meno inanellati ed adornati con polvere di Cipro, ma tutti avvertano a fare· 
che i loro capelli non giungano a coprire il collo né le orecchie; e special
mente ordiniamo ai chierici che portino i capelli rasi, come li portano i 
seminaristi: altrimenti non saranno ammessi a prendere alcun ordine (27). 

Per 2° .. .in quanto a' chierici ordiniamo che tutti vestano sempre dr 
lungo colla veste talare, la quale non sia zimarra (28), ma sottana chiusa 
davanti... In quanto a' sacerdoti, almeno portino la sottana allorché vanno, 
a celebrare le messe o divini o:ffici in coro o fare altra funzione, la quale 
richiede che siano vestiti di cotta. 

Ma perché i paesi della maggior parte della nostra diocesi sono freddi e· 
fangosi, tanto più che molti preti vanno a celebrare in luoghi lontani, ci 

(24) Ibid., c. 22, p. I06-II4. 

(25) Lettere di S.A., III, 552. - Mense sequenti, ad vicarios foraneos rescribens, com-· 
municabat eisdem voluntatem suam exigendi habitum convenientem a seminaristis post. 
ferias redituris in aulas Sanctagathenses (Ibid., 556). 

(26) «Sotto pena di sospensione iPso facto incurrenda, ognuno di essi [sacerdoti] che· 
si porta a celebrare la messa, debba intrare in chiesa con detta veste lunga manicata ... ,. 
proibendo affatto di celebrare con sottana senza maniche » (Ibid., 570). 

(27) Prosequitur: «La rasura poi della testa, chiamata chierica, nei sacerdoti sia gran
de a guisa di un'ostia grande; nei diacon:i poi sia più piccola, e più piccola proporzionai-· 
mente ne' chierici inferiori, ma non minore di un'ostia piccola. E raccomandiamo a tutti~ 
specialmente a' sacerdoti, che facciano rinnovare la loro chierica, almeno ogni quindicii 
giorni». 

(28) Super « zimarra » a seminaristis induenda, Cfr Ibid., 556. 
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contentiamo che nel tempo d'inverno, cioè dal mese di novembre per tutto 
il mese di aprile, vestano di corto, purché nel celebrare le messe ed i divini 
o:ffici usino la sottana senza maniche, ma non già la faldiglia. Dal mese di 
maggio però in poi, debbono tutti usar la sottana la mattina, come s1 e 
detto di sopra : altrimenti incorreranno la sospensione ipso facto, da noi già: 
prima imposta. 

A tutti poi, sacerdoti e chierici, proibiamo l'andar senza collare (29) ed 
il portare giamberga o mantello· di colore, che solo si permette a' sacerdoti 
che andassero in campagna o in viaggio, ma senza bottoni o asole guarnite 
con filo d'oro ... 

Ognuno già vedrà che, nelle sopradette cose da noi prescritte, non 
siamo andati secondo l'antico rigore de' canoni, mentre abbiamo avuto ri
guardo alle circostanze de' tempi presenti. Diciamo ciò, affinché ognuno 
intenda che, anderemo con rigore co' disubbidienti (30). 

Absque dubio sperabat benignitatis via assequi optatum di
sciplinae bravium : hoc tamen nec semper nec ex omnibus sibi 
subditis adeptus est. Quamobrem, elapsis annis tribus, mense 
iunio an. 1767 laudibus denuo cingimus ipsum, qui fortiter urget 
foraneum quemdam vicarium, ut sine mora compescat ecclesiasti
cos renuentes obedire praescriptionibus supra citatis (31) : quin 
etiam, anno sequenti compulsus · fuit minitari poena suspensionis 
relapsos in culpam, modo in sacris constitutos (32). Haec quasi 
febris, saepenumero recidiva apud ecclesiasticos communes, stu
pebit neminem qui, tribus post annis, scilicet di e 29 decembris: 
an. 1770, comperiet nostrum seniorem Praesulem amaritudine suf
fusum, proptera quod cleri sui proceres canonici (anche i signori 
canonici) sese exhibuissent vestiendi pompa prorsus incongrua et 
dioecesanis statutis contraria (33) : quae sane cordis amaritudo in
de quoque noscebatur, quia - teste epistola sua diei 28 octobris: 
an. 1771 - credebat sibi debitam fuisse specialem ecclesiastico
rum benevolentiam, puta gratitudinem, ob suum in vestitibus: 
eorum tolerandis humanum moderamentum (34). 

(29) Collare album illa aetate apud neapolitanos distinguebat sacerdotes ab aliis eccle~ 
siasticis vel religiosis gradus inferioris. 

(30) Lettere di S.A., III, 6oo-6or. 
(31) Ibid., 624-626. Agebatur de casali, cui nomen Moiano, haud procul ab Airola. 

cuius coetus ecclesiasticus indulgebat vanis oblectamentis in epistola indicatis ac repro
batis. 

(32) « Che niuno ecclesiastico entri in chiesa senza l'abito talare, sotto pena di so
spensione rispetto alli ecclesiastici sacri, e che l'abito sia talare e con maniche •· Ibid., 630-

(33) Ibid., 642. 
(34) « Credeva di esserne più tosto ringraziato, con aver ordinato che gli ecclesiastici 

di questa mia diocesi vadano vestiti di lungo la sola mattina, dalli 5 di maggio fino ai 
2 novembre, quandoché avrei potuto ordinare che fossero andati di lungo tutte le mattine 
dell'anno, siccome si osserva in altre diocesi ». Ibid., 645. - Cfr Prima Dioecesana Synodus 



Posthac sanctus Antistes nihil immutavit in sua gubernandi 
ratione nisi quod, senectae pondere in dies aucto, vigilantiae curas 
debùit partim Vicario suo concredere: attamen quoniam dioece
sis loca praecipua distant circiter 40 klm. a Neapoli, in hanc ur
bem perveniebant Sanctagathensis Praesulis « Notifìcationes » :. eo 
vel magis, quod episcopus De Liguoro sive sanctitatis scientiae
que fulgore, sive amicitiae nexibus aestimabatur quasi urbis-capi
tis incola, immo et in hac nostra quaestione consiliarius archiepi
scopi Exc.mi Filangieri ac regn ministri Exc.mi De Marco. 

IV 

Usus tunicae talaris et tonsurae urget'ur a regiis ministris atque 
ab Exc.mo Filangieri sub S. Alfonsi vestigiis (I77S-I779) 

lisdem mensis iunii an. 1775 diebus, quibus S. Alfonsus di
missionarius valedicebat dioecesi Sanctagathensi, supremum quo
que vale neapolitanae genti dicebat moriturus Em.mus card. An
toninus Sersale (35), cuius successio iacuit obnoxia callidis rega-
1ismi machinationibus (36), ante quam initio an. rn6 e dioecesi 
Panormitana Neapolim transferretur Exc.mus P. Seraphinus Fi-
1angieri, olim monachus benedictinus in monasterio SS .. Severini 
et Sosii (37). Praecognitus fuisse videtur a S. Alfonso, qui vix 
edoctus de translatione non reticuit privatim opinionem suam mi
nus faventem Praesuli, etsi in eius obsequium praesubscripsit gra
tulationis folium complendum (38). Nihilosecius iudicium si ve 

Amalphitana ab Ill.mo •D. Antonio Puoti celebrata an. 1771 (Napoli 1773) II5-II7. - Archie
piscopus Puoti erat valde amiens S. Alfonsi : idcirco cohaerent utriusque deliberationes 
ac decreta super hac materia. 

(35) Cfr Diario Ordinario, Roma, Cracas, an. 1775, n. 52, p. 24: Obiit card. Sersale die 
24 iunii. - Item : Diario Estero, Roma, an. 1775, n. 52, p. 2 : cardinalis hereditas supputatur 
xoo.ooo due., distribuendis. Ecclesiae, familiae et pauperibus. 

(36) Arch. Vat., Napoli, v. 295, ff., 6, 3o; v. 378, f. ro. 

(37) Ibid., Proc. Consist., an. 1776, v. 171, ff. 223-229: Ecci• Metrop.n• Neap.•. Ait. 
testis: «Conosco Mgr. Serafino Filingeri [sic]. .. da· 30 anni a questa parte nel nostro mo
nastero di S. Severino e Sosio, nel quak egli dimorava come figlio di quel monastero ». 

Notum est commoratum fuisse ibique obiisse S. Alfonsi fratrem Antonium. 
(38) Lettere di S.A., II, 364: «Ho scrupolo di rallegrarmi della sua esaltazione ... , 

mentre non lo stimo per un soggetto chè molto possa giovare alla diocesi di Napoli: onde 
vi mando (P.i Maione) un foglio firmato e prego a V.R. a far la lettera come meglio 
vi pare ». - Olim, cum Exc.mus Filangieri translatus est e dioecesi Matherae in Panormi
tanam iisdem dfebus mensis iunii' an. 1762 quibus S. Alfonsus sacrabatur episcopus, accu
sabat Nuntius apostolicus Presulem Filangieri: «Non ha certamente avuto quello [merito] 
della residenza, mentre da che mi ritrovo in Napoli l'ho sempre qui veduto ... ». Arch. Vat., 
Napoli, v. 263, f. :37· 
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praeiudicium reformare, saltem ex parte, debuit iam a primis heb
domadibus, in guibus ad capiendam sedis possessionem neoantistes 
usus fuerat delegato cano D. Iosepho Simioli (39). Age vero: ca
nonicus iste, interdum tamguam censor litterarius parum placens 
S. Alfonso, huius virtutum zeligue apostolici mirator atgue lauda~ 
tor noscebatur: guin etiam, annisus favore archiepiscopi, extemplo 
detulit maximam S. Alfonso laetitiam, nempe missionum excursio
nes per totam dioecesim distribuendas ( 40). 

Haud minus sincerum gaudium excepit biennio seguenti S. Al
fonsus ex archiepiscopi zelo pro disciplina ecclesiastica et singula
riter pro tunica talari a clericis induenda : guem sane scopum fa
cilius assegui valuit ob antigua et non raro vituperata Pniesulis li
gamina cum rei publicae moderatoribus. Enimvero Exc.mus Filan
gieri, inter archiepiscopos neapolitanos haud decoratus sacra car
dina]ium purpura, inchoaverat et antehac compleverat honorum cur
riculum subsidio ministrorum regis potius guam Nuntii apostolici 
commendatione: prae primis gratia marchionis Caroli De Marco, 
negotiis ecclesiasticis praepositi ( 4 r). 

Marchio porr'? De Marco, apud regalistas coaevos oraculum, 
pro illius temporis connexione, immo et confusione inter thronum 
atgue altare, sociabat regis servitium « càesaristicum » cum zelo, 
saltem subiective benemerente, pro sacra disciplina tutanda : far
tasse inscius gerebat morem « caesaropapismo » grassanti ideogue 
se ipse credebat Dei instrumentum atgue Ecclesiae bracchium ci
vile ut populo clerogue leges guasdam ecclesiasticas, aliter proterve 
calcatas, strictim imponeret. Regem, « canonum protectorem », ut 
infra legimus, perperam redargueret guispiam, si praenoverit Ec
clesiae pastores adiisse illum precantes, ut auctoritatis suae con
strictione adigeret ecclesiasticos ad iugum canonicum portandum~ 
cui libere se submiserant. 

N ec alienus dici poterat marchio De Marco a S. Alfonsi ve
stigiis ac desideriis. Inter utrumgue cedebant amicitiae vincula, 
cum veneratione erga Praesulem ex parte marchionis, postguam 
ipse grave mortis periculum e:ffugit, subvenientibus ei precibus 
episcopi Sanctagathensis (42) : cuius apprime ac vicinitus noverat 

(39) Arch. Vat., Napoli, v. 379, ff. 16, r8. 

(40) Lettere di S.A., II, 367, 377· 
(41) In snpra (nota 38) citata accusatione Nuntii apostolici, iste praemiserat hanc super 

Exc.mo Filangieri opinionem : « Egli è stato ancora sempre amico del Sig.r Don Carlo De 
Marco, dal quale specialmente ha dipenduto in ogni congiuntura, nel che credo sia consi
stito ogni suo particolar merito colla Corte ». 

(42) Cfr Lettere di S.A., III, 405: cum narratione infirmitatis, qua marchio sanatus 
est precibus episcopi Sanctagathensis. - Item: Lettere, II, 398. 

·' 'l 
! 



marchio et pro dioecesi labores et pro Instituto suo anxietates et 
pro disciplina ecclesiastica sudores. Intra eiusmodi cursum rerum 
personarumque praestituit sibi De Marco vallare munimine regio 
clericorum mores, in primis honestam tunicae talaris ac tonsura e 
consuetudinem. Idcirco die r8 mensis iulii an. 1778 primam super 
hac materia evulgavit prammaticam, cuius textum completum non
dum inveni, sed erueer potui quoad substantiam, tum ex posterio
ribus documentis infra adferendis, tum ex paragrapho essentiali, 
postmodum inserto in vulgato legum Dictionario, scilicet: 

Non celebrino senz'abito talare, e vestano decentemente. In caso di co
stante contravvenzione, col braccio secolare il Vescovo si faccia esibire gli 
abiti indecenti per farli vendere e darsene patentemente il prezzo a' poveri, 
o se possa, costituirsene maritaggi a donzelle orfane elette pr bussola. - D. 
all'Aquila r8 luglio 1778 (43). 

Post aliquos menses alludit huic regio decreto eique obtem
perare declarat Exc.mus Filangieri, dum pressius de:fìnit obliga
tionem clericis insitam portandi vestem congruentem: subiungit 
insuper circa missae celebrationem plura mandata minuta, prae 
primis spatium temporis minimum sancto sacrificio adsignandum: 
quantum inde solamen perceperit S. Alfonsus, agnoscent facile quot
quot meminerint diuturnum illius praelium sive «crociata» pro 
digniore s. missae recitatione (44). Connotamus ergo utriusque po
testatis, regiae nempe atque archiepiscopalis, solidescens connu
bium, de quo nullimode obstupuit Nuntius neapolitanus, dum re
misit cardinali secretario Status et personale sui ipsius obsequium 
et pastorale Praesulis edictum, videlicet: 

Emo e R.m0 Sig.re Sig.re P.ne Col.m0 

Essendomi venuto a notizia, che ne' giorni passati questo Monsig're 
Arcivescovo avesse pubblicati delli ordini, che debbono osservarsi dalli Sa
cerdoti della sua Diocesi, ne ho procurato una stampa, per. inoltrarla, come 
fò all'Em.za V.ra in dovere di mia attenzione; e nell'atto med0 mi dò l'onore 
.di baciarle umilissimainente la Sagra Porpora 

di V.ra Em.za 

Napoli 7 Nov.re 1778 

[propria manu:] umil.mo oss0 ed obb0 servo 

G[iuseppe Vicentini] arc0 di Nicosia 

(43) Dizionario delle Leggi, II, Napoli 1788, 86: art. Ecclesiastici. 

(44) Cfr Lettere di S.A., III, 551, 557, 566, 595· 



::SERAFINO FILANGIERI... Arcivescovo di N a poli. 

A tutti i Parrochi, Rettori e Sacrestani della nostra Diocesi, 
Salute e Benedizione. 
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Non è la prima volta, carissimi Fratelli, che Noi nella più grave ama
rezza del nostro cuore deploriamo un disordine di conseguenza; che diso
nora la Religione .... Prima di tutt'altro rinnoviamo la memoria dell'Ordi
·nanza Regale de' r8 luglio 1778, in cui si dispone la maniera degl'abiti che 
usar debbono i ministri della Chiesa; è si stabilisce che i Prelati del Regno, 
sotto le pene ... , proponghiamo le seguenti Regole, delle quali esigeremo 
l'esecuzione, con adoperar nelle occorrenze di trasgressioni ostinate tutta la 
severità delle pene canoniche e, se sarà bisogno, domanderemo anche l'assi
:Stenza de' magistrati secolari, essendo questa la determinazione del RE, che 
vuole in ogni conto /aboliti gli abusi in una materia che tanto interessa la 
·Religione. 

I. - Il Sacerdote dovrà sempre la mattina usare in chiesa l'abito talare: 
in altre circostanze di tempo e di luogo dovrà usarlo di color nero, di forma 
la più semplice, senza fregio alcuno, che sia diverso dalla roba, di cui l'abito 
è composto : i trasgressori soggiaceranno alla pena di sospensione, ed a quella 
,ch'è nel detto Regal Dispaccio determinata. 

II. - Non si dia il _permesso ad alcuno di celebrar la messa prima che 
·presenti a chi spetta la certa autentica, detta volgarmente il Pastor bonus ... 

III. - Un Sacerdote regolare, se vuol celebrar la messa nelle chiese de' 
secolari, dee, come un requisito indispensabile, presentare a chi spetta la 
licenza segnata dal proprio superiore ... 

IV. - ........ . 

V. - Chiunque suole non impiegare il tempo, che si richiede, per operar 
·Convenevolmente tutto il rito del sacrifizio [ missae], non è degno di cele
brarlo: non meno di un terzo d'ora, né più di; mezz'ora [sublineatur typis 
cursivis], è la regola del tempo, che suole ordinariamente a questo atto 

-prescri versi. 

VI. - ········· 
VII. - Il Sacerdote dopo celebrata la messa, dee, secondo la regola ;il

·meno del Rituale, rimanere alquanto in chiesa per lo rendimento di grazie ... 

VIII. - Il Sacerdote, che pattizza, per celebrar la messa, commette un 
.delitto: ciò, che la pietà de' fedeli offerisce per questo effetto, l'afferisce non 
:in qualità di prezzo, ma di semplice limosina ... 

IX. - Non s'inviti mai a celebrar messa alcuno di que' sacerdoti, che si 
·veggono esposti nelle porte delle chiese per servire alle richieste di chi loro 
più offerisce ... 

XI. - ......... 
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XII. - Preghiamo finalmente tutti i Governatori delle chiese laicali ad 
impegnarsi per l'osservanza di queste Regole ... 

Fratelli carissimi : Noi... siamo nella necessità di confidare alla vostra 
fede, al vostro zelo, alla vostra prudenza la cura di condurre ad effetto que
ste nostre disposizioni. .. Questi sacrilegi profanatori sono l'infamia dell'Or
dine sacerdotale ... : temano però quest'infelici che Dio, siccome ha minac~
ciato, non sorga finalmente e giudichi Egli stesso la sua propria causa. 

Serafino Arcivescovo 
In N a poli MDCCLXXVIII 

presso Faustino de Bonis, stampatore arcivescovile (45) .. 

Edicti praecedens compendium, quale nunc a me refoditur, 
eloquenter ostendit pugnax archiepiscopi propositum convellendi 
abusiones eo magis radicatas, quod oriebantur illae atque ingrave
scebant ex conscientiae spiritualis inopia, adeo manifesta in deplo
ratis peragendi sacri defectibus. Vicissim in edicto patescit iurisdic
tionis laicalis dominium, quasdam ecclesias et sacella afficiens, quo 
archiepiscopus cogebatur ut, locorum piorum gubernatores nedum 
regeret, demisse precaretur (n. XII) ad collaboratiol).eni in adim
plendis statutis praestandam. 

Comminatio irae Dei, quam incursuros praevidet archiepisco
pus ecclesiasticos inobedientes, revelat etiam cautionem - initio
edicti praemissam - circa regii magistratus interventum contra 
contumaces. De facto substitit quorumdam pervicacia : un de episco
pi non pauci adierunt principem, ab eo deposcentes ut obvius fìe
ret captiosis legum interpretationibus. In responsum prodiit foras 
die 21 augusti· àn. 1779 regium edictum sive « dispacio », quo ite
rum et quasi ex novo promulgabatur ecclesiasticis statutum de ve
stibus proprii coetus induendis. Qui perpenderit singula huius vo
luntatis regiae mandata, agnoscet plura ex ipsis haud multum di
ferre a S. Alfonsi iussionibus ac temperamentis. En ergo regium 
edictum, praefato die 2r 'augusti 'an. 1779 typis vulgatum: 

Regale Dispaccio in riguardo agli abiti degli ecclesi11stici. 

Il Re, qual Protettore de' canoni, sempre inteso al mantenimento della 
buona disciplina ecclesiastica con regal dispaccio circolare de' 18 luglio del 
passato anno 1778, prescrisse a t11-tti li Prelati dei Regno che con loro editto, 
da pubblicarsi anche nel regal nome, ordinato avesse a tutti gli ecclesiastici 
delle di loro diocesi di non celebrare la messa senza l'abito talare, e di non. 
vestire abiti indecenti, con quel di più che. nel citato regal dispaccio si 
contiene. 

(45) Arch. Vat., Napoli, v. 295, ff. 298-300. 
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Eseguitosi ciò da' Prelati, n'è avvenuto che diversi ecclesiastici in di
verse maniere e a lor modo, svolgendo il naturale e dritto senso del citato 
regal dispaccio an cercato di sottrarsi alla osservanza di quello: onde si sono 
li Prelati veduti nella necessità di fare al Re delle continue rappresentanze 
per lo scioglimento de' cavillosi dubbii eccitati dagli ecclesiastici inosser
vanti. Perciò Sua Maestà per ovviare a tutte le sinistre interpretazioni, e 
per liberare li Prelati dalla necessità di chiedere soluzione di ogni difficoltà, 
è venuto a fare su questo soggetto la seguente più chiara e più dettagliata 
sua regale determinazione. 

I. - Comanda dunque il Re che da tutti gli ecclesiastici indistintamente 
non si ardisca per lo avvenire di entrare in chiesa per celebrare la Messa o 
per intervenire al Coro, o per ogni altra ecclesiastica funzione, senza lo in
tero abito talare. Che coloro, i quali attendono alla cura delle anime, lo 
debbono sempre portare per esser pronti ne' rispettivi bisogni a poter am
ministrare li Sagramenti con ogni dovuta decenza. 

Che gli altri ecclesiastici, che non anno tali obbligazioni, se dimorino in 
diocesi nelle quali sia la lodevole osservanza di vestire sempre lo abito ta
lare, vuole Sua Maestà che non si alteri, e ferma inviolabilmente rimanga; 
e dove non siavi, sia permesso a quegli ecclesiastici, che tali obbligazioni 
non anno, poter vestire abiti di corto, li quali siena interamente, e ancora 
con le calze, di color nero. Quando però andranno in campagna, permettesi 
a loro che gli abiti di corto siena di colori modesti, come il pavonazzo oscuro, 
o il cafè abrostito, con la bottonatura nera, o dello stesso colore. E final
mente tutto· l'ornato del corpo, da capo a piedi, sia modesto interamente e 
conforme allo stato clericale, secondo le sagre regole della Chiesa. 

II. - Che così parimente vestir debbano tutti li Chierici Minori e li 
Benefìziati, che godono proventi ecclesiastici.. .. 

III. - Comanda inoltre la Maestà Sua che, controvenendo gli ecclesia
stici a questa regale determinazione, debbono i Prelati, costata [sic] la con
trovenzione, anche col braccio secolare, se occorra, farsi esibire tali abiti 
indecenti, e farli vendere per darsene patentemente il prezzo a' poveri; o se 
il prezzo lo comporti, costituirsene maritaggi a donzelle povere, da eleggersi 
per bussola. 

IV. - E finalmente, a fin che questi regali stabilimenti abbiano la di 
loro ferma e perpetua osservanza, vuole Sua Maestà che li Prelati del Regno, 
per mezzo di nuovo loro editto, debbono farli noti alli di loro ecclesiastici 
diocesani, come espressi comandi della Maestà Sua per lo zelo della buona 
ecclesiastica disciplina. 

V. - E poiché è informata Sua Maestà che molti monaci e religiosi di 
ordini diversi vadano per più giorni e settimane da' loro monasteri a vari 
luoghi del Regno, o per affari, o per diporto, e vestano abiti indecenti allo 
stato loro, in guisa che sono di scandalo a' cleri e alle intere popolazioni, 
vuole che li Vescovi del Regno nelle di loro rispettive diocesi, col loro zelo 
e prudenza, pongano a tal disordine opportuno riparo. E nel caso incon-



trino ripugnanza, ricorrano al suo Regal Trono, perché si prenderanno quegli 
. .economici espedienti, che la Maestà Sua stimerà più opportuni al bisogno. 

Nel regal nome partecipo a V. S. Ill.ma questa regale determinazione, 
_per comunicarla a questo Arcivescovo di N a poli. 

,Signor marchese Vargas, 

Palazzo a' 21 agosto del 1779 

Carlo Demarco 

.Delegato della Regale Giurisdizione. 

Appresso Giuseppe - Maria Severino - Boezio, 
impressore de' Regali Dispacci (46) 

Abs re non erit remonere quo pacto utraque auctoritas, eccle
.-siastica ac civilis, prospiciebat influxum coetus ecclesiastici: tunc 
_praesertim, cum animos obscure subibat imago punitionis divinae. 
Timor etenim, quo Exc.mus Filangieri perfundebat edicti sui clau
.sionem, factus est stringens post quaedam lustra, dum scilicet de
divi eodem saeculo cruentus Revolutionis turbo, tanquam abyssus 
:abyssum invocans, absorbuit vestis talaris phantasma: neque enim 
.sine causa an. 1792, die 6 aprilis feria VI in Parasceve, proscripsit 
habitum ecclesiasticum Congressus Legifer gallicus, postquam ad
_,stantium suffragia elicuit Rev. mus Torné episcopus, utique «con
.stitutionalis » (47). Interea celeri cursu procedebat incepta causa 
beati:fìcationis episcopi Sanctagathensis, Alfonsi de Liguoro, cuius 
profundum « sensum Ecclesiae » - qualem exigebat aevum -
~honoravit sua strenua defensio tunicae clericalis. 

Corollaria 

r. - Ex hucusque dictis primum corollarium trahendum in eo 
:stat quod opportune secernatur quaestionis nucleus internus ab in
·volucro externo: aliis verbis, quod ex uno cornu splendeat anima 
..sacerdotalis, Christo inhaerens caritate, immutabilis proinde atque 
in aevum immutanda, sicuti S. Alfonso era t in votis; ex alio autem 
.:sarciatur et resarciatur habitus talaris, corpori adnexus, per se mu
tabilis et forsan mutandus, at semper animae scutum et :fìdelium 
-exemplum. Quas S. Alfonsus credidit esse Ecclesiae leges vel nor
mas, easdem amplexus est ac propugnavit, non quidem mordicus 
·et quasi mentis oculis captus, sed ductus flexibili humanoque cri
terio. 

(46) Ibid., Nàpoli, v. 428, Sine foliatione. Miscetur hoc edictum cum aliis plurimis 
·:neapolitanis prammaticis impressis. 

(47) Cfr R. ROUQUETTE, l. cit. (supra, nota r), 42. 



2. - Alterum itaque corollarium respicit nostrae aetatis viros, 
'9-uotquot repererit traditionali vesti ecclesiasticae infensos, quibus 
11le praemonstravit traditionis e:fficaciam. Placitis S. Alfonsi con
trairet sacerdos qui, habitu talari sese exuens, ratihaberet prae
textum ad procurandam Iesu Christo eucharistico « malam fortu
nam », ab episcopo Sanctagathensi moeste deploratam (48); vel for
:san peius, adhiberet cc clergyman» dumtaxat aut potissimum quo 
1iberius circumiret et delibaret mundana oblectamenta. Enimvero 
·negabit nemo quod, etiam reiecta opinione de nexu inter usum 
«clergyman» et abolitionem coelibatus (49), manent subeundi ac 
·vitandi scopuli per se viciniores viro cc philo-clergyman », qui m un
di pelago insidioso committit ratem animae suae, viribus imbecillae 
et ideo naufragio semper pronae. 

3. - Tertium denique corolfarium respicit praesentes ac futuras 
in hac re oecumenismi conciliaris implicationes, quae neve praevi
-dere, neve suspicari valuit S. A.lfonsus, utpote ortas ad suadendum 

cc clergyman» in regionibus pluralismo religioso tinctis. Ecclesiae 
mandatis et desideriis, si quae in tali materia post Concilium pro
-dierint, S. Alfonsi assecla libenter acquiescet, bene sperans quod 
mutationis vestiariae fautores manum caritatis, non cum muova
tione decipulam, sacerdoti porrexerint. 

(48) In opusculo Regolamento di vita per un sacerdote secolare queritur S. Alfonsus 
cquod sacerdotes, secus ac pii viri saeculares, negligunt quotidianam ad SS. Sacramentum 
-visitationem atque subdit: «Parlando de' sacerdoti secolari, rari, anzi rarissimi sono quelli 
che la fanno. Bisogna dire che troppo rnala fortuna incontra Ge(lÙ Cristo coi sacerdoti. 
Tutto nasce dal poco amore che i sacerdoti portano a Gesù Cristo». Nullus invenietur 
-in vestiendo novitatum sectator, qui iis uti praesumat ad facilius genuflectendum coram 
altari SS.mi Sacramenti. 

(49) « (La soutane) signifie au regard du pretre et à celui d'autrui l'apparition typique 
-d'un etre voué au célibat. Le clergyman, par contre, est, pour l'essentiel, un vetement 
·masculin ... D'autres diraient - ont dit. d'ailleurs - en termes plus simples que le clergy
man n'est pas de nature à faciliter le célibat, que cette modification ouvre la porte à 
·d'autres, que le mariage en sera une suite assez logiqtie ». P. HERMAND, Condition du 
pretre: mariage ou célibat?, Paris, Calman-Lery, r963, r25-I27. Superfluum est memorare 
·auctorem hunc pseudonymum, olim habitu albo-nigro coruscum, maluisse a se proicere 
tunicam et caputium. Caeterum, expers fundamenti non videtur opinio, a folio periodico 
romano «Il Tempo» insinuata (rs-XII-r965), iuxta quam « philo-clergyman » potentiores 
exquirendi sunt inter artis sai:toriae magnates, quibus summopere placerent clientes eccle
:siastici novo indumento deambulaturi per urbes et orbem. 





COMMUNICATIONES 

0RESTE GREGORIO 

SANT'ALFONSO E IL FILOSOFO ROSMINI 

Antonio Rosmini-Serbati (1797-r8ss) fu indiscutibilmente il gigante del
la filosofia ottocentesca: un gigante che venne a volte combattuto da pigmei, 
che si trincerarono nell'anonimato o che gli scagliarono contro foglietti con 
firme falsificate. Il pensatore roveretano, stimato dal Tommaseo e dal Man
zoni, brillò anche tra i maggiori uomini di virtù del suo tempo (r). 

Qualcuno guardandolo di traverso o troppo superficialmente ha creduto 
·di scorgere in lui uno spirito antialfonsiano nella linea dell'ab. Gioberti, 
sia pure in tono minore (2). Alle radici del giudizio erroneo si scova un 
-pizzico di erudizione. La polemica teologica intorno alla coscienza morale 
-divampata nel r842-1852 esercitò il suo influsso negativo, lasciando ombre 
non del tutto dileguate sino ad oggi, almeno in specifici settori reazionari. 

Il piissimo filosofo, fondatore dell'Istituto della Carità, ebbe le sue idee 
e poté non condividere in problemi particolari le posizioni sostenute dal
l'insigne nwralista napoietano. Egli con una logica implacabile riprese la 
questione del domenicano Vincenzo Patuzzi, vissuto nel '7oo, circa la pro
mulgazione della leggè naturale, sottolineando imprecisioni di linguaggio ed 
incoerenze nel sistema morale alfonsiano (3). Suscitò un vespaio da Novara 
a Roma, da N a poli a Milano e a Verona. N el dibattito .intervennero i ge
suiti in prima linea, e poi preti, parroci e professori di seminari di piccolo 
è grosso calibro (4). Il più valido apologista delle teorie del Liguori fu Mons. 
Scavini, un teologo ben equipaggiato, che entrò nella mischia con coraggio, 

(r) Cfr G. PUSINERI, Rosmini, Domodossola r963. 
(2) V. GIOBERTI, H gesuita moderno, III, Torino 1848~ 87 ss. 
(3) A. ROSMINI, Storia comparativa e critica dei sistemi intorno ai principio della 

.1n0raie, Milano, 1837, 58, 141, 170-71; Trattato della coscienza 1noraie, l. III, Milano 1839, 
nn. 360, 363, 459 ss. 

(4) P. PIRRI, P.Giovanni R,oothaann, Isola del Liri 1930, 294: «Nel Tratt. della coscienza 
( ... ) egli mentre applicava su più vasto ambito i principii abbracciati in metafisica, scen
deva in campo contro il probabilismo e moveva critiche, talora acerbe, alle dottrine di 
s. Alfonso de Liguori. Allora si manifestò quella opposizione che in poco ·tempo doveva 
mettere tutto il campo a rumore. Gli anni r84r e r842 trascorsero tra continue schermaglie 
di critiche, di difese e di controrepliche, sicché la polemica rosminiana può dirsi il grande 
avvenimento del tempo •· Vedi pure R. TELLERfA, S. A1fonso de Ligorio, II, Madrid 1951, 924. 
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a viso aperto (5). La discussione assunse dimensioni impreviste, preoccu
pando i dicasteri pontifici. 

Rosmini, nella II edizione della cc Coscienza » uscita nel 1845, moderò
varie sue affermazioni, ma le diatribe continuarono con asprezza senza con..: 
creti vantaggi della scienza. 

A una visione panoramica oggettiva appare chiaro che il geniale filosofo· 
non avversò la teologia morale di sant'Alfonso, che aveva creato nella Chiesa 
un nuovo clima, né intese sottovalutarne l'opera letteraria ascetica, ridon-· 
dante di affetti e non immune da napoletanismi. Tutt'altro: da uomo su-· 
periore valorizzò l'una e l'altra, quando gli si presentava l'occasione. Non 
con l'animosità delle intelligenze ristrette ma con senso di responsabilità. 
indicò tal une deficienze riscontrate. Non era un conformista e sapeva bene 
il fatto suo nell'affrontare le indagini più sottili. Riteniamo quindi che gli 
facciano un torto grave ed immeritato coloro che proseguono a vederlo in 
una luce sfavorevole. E' assai comodo noleggiare le idee degli altri senza. 
vaglio; però chi si addormenta pigramente in esse può restare succube di 
sbagli inveterati. L'aggiornamento in materia non fa male. 

Il modo più sicuro e redditizio di conoscere l'autentico Rosmini è leg
gere le sue opere e consultare le sue lettere, che avviano non di rado a sco-· 
perte addirittura insospettate. Il card. N ewman nel 1863 scriveva alla so
rella: cc La vera vita di un uomo è nelle sue lettere ». E' giusto: vi si trova. 
il meglio. Il carteggio è uno specchio terso, una specie di giornale dell'anima 
senza rettorica, e come tale è un documento ineccepibile, capace d'illuminare 
atteggiamenti psicologici più che una ponderosa dissertazione. 

Accingendoci a sfogliare la vasta corrispondenza di Rosmini, teniamo· 
d'occhio l'arco del ventennio (183o-I85o), che fu per lui il più fecondo e ii 
più discusso. Senza pretesa di esaurire l'argomento vi attingiamo la docu
mentazione opportuna, anche se prolissa, per ascoltare il timbro della sua. 
parola familiare e comprendere il concetto genuino attraverso le confidenze 
espresse umilmente a discepoli, amici e persino ad acidi oppositori, schivo' 
sempre di reticenze ed eufemismi. 

Innanzi tutto l'illustre filosofo, lodato da san Giovanni Bosco (6), non 
trattò il meridionale sant'Alfonso con l'acredine del Patuzzi che non rispar
miò epiteti ingiuriosi al vescovo di Sant'Agata dei Goti venerato in gran 
parte dell'Europa; né lo censurò con la boria dell'ab. Magli pugliese, ii 
quale giunse a qualificar lo come cc un hobbesiano » (7). 

Rosmini aperto alla saggezza approvava, anzi faceva proprie le vedute 
del fondatore dei Missionari Redentoristi nella predicazione contro la cosid
detta cc alta cultura »; le seguì e bollò gli oratori di cartello con le identiche· 

(5) PrETRO SCAVINI, Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi de Ligorio, 
I-II-III, Novara r844. Questo manuale di teologia morale ebbe grande successo in Italia e 
all'estero : cfr M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie, III, Lo\lvain 1939, 210-rr. . 

(6) G. PUSINERI, op. cit., 243· 

(7) S. ALFONSO, Lettere, III, 205, 209, 2rr-r2, ecc. (su Patuzzi); II, 261, 28o-8r; III, 
457 ss. (su Magli). 



frasi del dottore zelantissimo, ripetendo: « Sono palloni gonfiati, veri tra-· 
di tori di Cristo n (8). 

Ne esaltò l'ascetica, ispirandovisi, e a quanti gli chiedevano un orien
tamento nella strada della perfezione consigliava con disinvolta magnani
mità la lettura degli scritti alfonsiani. 

Nel r83o notificava al Gentili in Roma: «A mensa si legge: sul prin-· 
cipio leggevamo la vita di Gesù Cristo scritta dal p. Cesari, poi la vita del 
beato Alfonso Liguori ( ... ) La Madonna poi sarà la nostra maestra, essa. 
che è chiamata dal B. Alfonso Liguori la madre della perseveranza >> (g). 
Al conte Giuliari nel r83r suggeriva: ({ E' coll'orazione che si può far tutto~ 
coll'orazione sola f~tta in modo umile, confidente e perseverante, come dice" 
il B. Alfonso >> (ro). Incoraggiava nel r836 don Zeni richiamando alcuni 
esempi : (( Rammentiamo quante difficoltà trovarono tutti quelli, che furono-
chiamati da Dio alle comincianti religioni: ricordatevi di S. Ignazio, deL 
B. Alfonso de' Liguori e di tutti, nessuno eccettuato, i santi fondatori >> (n). 

N el r845 raccomandava a don Bottari : (( Quanto a' libri che possono· 
servire di pascolo spirituale alle monache i più adatti mi sembrano il Ro
driguez, la (( Monaca santa n di S. Alfonso, e alcune opere di S. Francesco 
di Sales fatte per le suore n (r2). L'anno seguente a don Gastaldi in Torino· 
diceva circa la vocazione religiosa : (( Ella sa, mio caro teologò, che così: 
l'hanno intesa i santi: ed è mirabile a sentire con che efficacia inculchi questa 
dottrina san Bernardo nelle sue lettere, san Tommaso, sant'Alfonso e tuttf 
quelli èhe hanno scritto su di ciò n (r3). 

Né apprezzò meno il pensiero teologico-morale del santo. Additava nel" 
r833 a don Terruggi direttore del seminario di Varallo: ((Queste [dottrine· 
sullo stato ecclesiastico] si possono cavare ancora dalla Selva (14) del B. Al-· 
fonso Liguori n (rs). E' significativo il consiglio dato nel r838 a don Puecher 
che doveva predicare un corso di esercizi spirituali a Novara: ((Le proposi
zioni sieno ben pesate alla bilancia teologica. Il trattato dei doveri deglf 
stati del B. Liguori nella sua Morale potrebbe giovarvi >> (r6). 

A proposito del libro della (( Coscienza >> esponeva nel r84o al card .. 
Castracane: (( Da un'altra lettera che io ebbi pure da Roma, parvemi d'in-
tendere che dispiacesse ad alcuni un brano del mio Trattato della coscienzar 
nel quale difendo la forza obbligatoria del diritto naturale, quasi che mf 
opponga ad un'opinione di S. Alfonso Liguori. Ma chi intende bene vedrà 
che anzi quel brano contiene in sostanza la difesa del santo moralista, che-

(8) Cfr Vita pastorale, Roma ag.-sett. I957· 
(9) A. ROSMINI, EPistolari<? completo, III, Casale Monferrato r888, 391. 

(ro) Ibid., III, 587. 
(n) Ibid., V, Casale r8go, 572. 
(12) Ibid., IX, Casale r892, 240. 

(r3) Ibid., IX, 583. 
(I4) A. DE LIGUORI, Selva di materie predicabili e istruttive, I-II-III, Napoli r76o

(r5) A. RosMINI, Epistolario completo, IV, Casale r889, 494· 

(r6) Ibid., IV, 635. 
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10 non solo venero, ma predico a tutti come il migliore di quanti moralisti 
v1 abbiano» (17). 

Alla fine dell'anno predetto confidava a don Mazzi: ·« In primo luogo 
io non credo di aver ferito i santi e molto meno la loro santità, come i detti 
personaggi s'avvisano. Credo anzi che l'amabilissimo Liguori ed il Segneri 
ricevano nella c.eleste gloria le mie osservazioni con plauso, come atti della, 
mia devozione » (r8). 

Ha un'importanza particolare la lettera indirizzata anche nel r84o al 
gesuita p. Giacomo Mazio : << Quanto poi alla dimanda che ella mi fa circa 
sant'Alfonso sappia che non solo ho la grazia di averlo per mio avvocato 
ma ben anco per mio solennissimo maestro. Fuori delle osservazioni che 
ella accenna da me poste nella. << Storia de' sistemi morali » e l'altre nel 
<< Trattato della coscienza », io non ho mai scritto cos'alcuna contro la Mo, 
rale di quel sant'uomo, che io a tutti predico e suggerisco per la migliore. 
Quelle osservazioni poi non parmi che tocchino punto. le conseguenze pra, 
tiche che sono i risultamenti della dottrina stessa nel suo fondo e nel suo 
spirito; ma toccano solamente alcune proposizioni teoretiche dalle quali il 
santo stesso si diparte quando discende al pratico. Egli pone dei principii, 
e poi vi aggiunge dell'eccezioni: ed io prendo queste eccezioni, e con esse 
modifico i principii, acciocché questi possan valere in tutta la loro forza, e 
vi abbia coerenza perfetta fra i principii e le conseguenze. Credo, così fa, 
cendo, d'interpretare la mente stessa del santo: credo ch'egli vivente direb, 
be ch'io esprimo forse con una veste più filosofica il suo stesso pensiero 

, preso nella sostanza, giacché il Liguori non si cnrò mai né della veste della 
dottrina né gran fatto dell'ordine: andava egli diritto al segno: noi forse 
per la umanità la prendiamo ben lunga e Dio voglia che non anco c'indu, 
giamo sulla via ( ... ) Preghi dunque il suo santo Padre [Ignazio] e S. Al, 
fonso per me, non omessa mai la Madre de' santi e peccatori : mi saluti i 
padri Pianciani e Perrone » (rg). 

Da Stresa comunicava nel r84r al prof. Barola in Roma : << Mi parlate 
anche d'esame che si fa costì di qualche cosa da me scritta intorno alla dot
trina dell'amabilissimo mio S. Alfonso Liguori. Io non so d'aver scritto altro 
se non ciò che voi avete letto nella << Storia de' sistemi della morale >> e nel 
<< Trattato della coscienza ». Io credo che ciò che ne ho detto in tali libri, 
chi ne intende il fondo, sarà considerato come una difesa del sant'uomo e 
un'avvertenza data a chi potesse, male intendendole, abusare delle sue dot
trine» (::w). 

N el r846 'scriveva a don Bottari : << Le osservazioni sulla Morale catto
lica di Alessandro Manzoni è libro eccellente, come tutte le cose stampate 
di tanto autore. Alla Morale del p. N a tale Alessandro preferirei di gran 
lunga quella di S. Alfonso, ottima in generale, meno forse alcune questioni 

(17) Ibid., VII, Casale 1891, 338. 

(18) Ibid., VII, so6. 

(19) Ibid., XIII (Appendice). Casale 1894, 162. 

(2o) Ibid., VII, 576. 



189 

:sulla coscienza, intorno alle quali mi sono spiegàto nel « Trattato della co
:scienza >> da me pubblicato>> (21). Nel menzionato anno rispondeva al can. 
Castaldi : (( Che il Sodalizio militi sotto la protezione di S. Alfonso non mi 
parve male, anche perché così si parrà che noi non siamo avversi ma anzi 
divoti ad un uomo sì santo; e che in qualche parte ci dividiamo dalle sue 
-opÌnioni morali, nol facciamo per alcun spirito di partito, ma per puro amore 
-della verità. In questa maniera sarà più facile che le nostre opinioni non 
sieno rigettate senza esame, ma accolte senza quell'astio di parte che ac
,cieca gl'intelletti anche degli uomini migliori, e tuttavia prevenuti >> (22). 

Parimenti nel 1846 dava una prova schiacciante del suo attaccamento a 
·sant'Alfonso in una lettera documentata a Mons. Barciulli lombardo, della 
•quale riportiamo un breve tratto : (( Ella sa che io porto grandissima vene
razione ed affetto a S. Alfonso de' Liguori, di cui fo insegnare la Morale 
agli alunni dell'Istituto della Carità : e credo che la distinzione sopraccen
·nata sia nel fondo conformissima alla mente del santo, sebbene egli s'espri
·ma diversamente. Ma non sono le nude e grette parole quelle che ne fac- · 
>Ciano conoscere con verità le sentenze; e però io stimo che taluni che si pro
fessano seguaci a quel santissimo moralista, si allontanino talora dalla sua 
dottrina senza avvedersene, quando pure si attengono di tutta forza alla 
'lettera delle sue sentenze n (23). 

Nel gennaio del 1847 esortava don Bottari a consultare nelle perplessità, 
'in cui versava, sant'Alfonso: (( Quanto alle questioni che mi propone, non 
s'inquieti, mio carissimo padre: ella ne troverà le savissime risoluzioni nel
'l'opera grande di S. Alfonso de' Liguori: non si può dirne niente di meglio: 
vi si attenga in queste parti, e non ne dubiti n (24). 

Verace studioso del pensiero alfonsiano Rosmini ·si appellava nel 21 ot
·tobre 1S48 all'autorità del Liguori, citandolo, nella questione sopra l'ele
zione dei vescovi (25). Nel 1849 confessavà ad ,Orsi circa il caso della con
-danna di due suoi libri : (( Io mi sottomisi pienamente seguendo la sentenza 
di S. Alfonso de Liguori che scrive : Quod si quandoque aliquis liber incon
·siderate proscriptus fuerit, id auctoritate Ecclesiae non afficit, nec fideles 
.cab onere oboediendi excusat (De iusta prahibitione et abol.itione librorum 
·nocuae lectionis) >> (26). 

Ci sembra fondamentale nella intera controversia la lettera ragionata 
cintorno alla morale alfonsiana che Rosmini inviò nel 1849-50 a M.ons. Sca
vini. E' un lucido trattato denso di utilissime riflessioni, di cui riportiamo il 
·brano finale: (( Raccogliendo ora le vele della nostra navigazione, io debbo 

(21) Ibid., IX, 504. 
(22) Ibid., IX, 6o2. 

(23) Ibid., XIII, 285: vedi anche 287, 289, 291-93, 299. 

(24) Ibid., IX, 712. 
(25) La lett. del 21 ottobre 1848 manca nell'EPistolario comPleto (ed. Casale) e nel

'l'EPistolario ascetico (ed. Roma): si trova citata nella Enciclopedia Ecclesiastica [di Gioac
-chino Ventura] riprodotta e riordinata dal p. F. Procopio del ss·. Redentore, I-II, Napoli, 
:x864. E' nell'appendice I del vol. II: Discorso funebre dei morti di Vienna, p. XLVI. 

(26) [bid., X, Casale 1892, 636 ss. 
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conchiudere, anche dopo la vostra risposta, quello stesso che avevo dettO' 
nella lettera al Barciulli, cioè che per ben intendere qual sia la mente di 
S. Alfonso, non convien prendere isolatamente il principio << lex dubia non 
obligat », .e farne l'applicazione anche a tutti quei casi, nei quali il dubbio
cade sull'intrinseco male contenuto nell'azione; ma convien riflettere che· 
quel principio va temperato da tutti quegli altri che S. Alfonso vi pone al 
fianco, e coi quali lo limita; e questa è quella distinzione che io facevo « fra 
il prendere le grette _parole del santo e il cercare il fondo de' suoi senti
menti ». Il che non ho mai detto per innanzi, e non dico ora per quel fine· 
indegno di una persona cristiana, che voi mostrate di sospettare, cioè per 
iscreditare il « Compendio » che voi avete. fatto della teologia liguoriana » (27)~ 
Ecco i termini cortesi con cui incalzava l'esimio filosofo, mentre gli avver
sari gli regalavano i titoli di « eretico, caparbio, ostinato, pertinace, simile· 
a Giuda, più malizioso del demonio », ecc. 

Sempre sensibile per ciò che riguardava il santo moralista, Rosmini si" 
rallegrava nel 1839 con il conte Solaro della Margarita che da Torino si re
cava nell'Urbe per assistere alla proclamazione della santità di lui nella ba
silica petriana: « Le desidero ottimo viaggio per Roma, e si goda appieno· 
le belle e sante feste della canonizzazione » (28). Il filosofo non poté parte-· 
ciparvi come certamente bramava; si sarebbe incontrato non senza profitto 
con sant'Antonio Gianelli (1789-1846), che in Liguria sosteneva in quel tem
po con fermezza le dottrine morali alfonsiane contro accaniti avversari (29). 
Invitato a dare il suo << parere » sopra la definizione dommatica dell'immaco
lato concepimento di Maria, nel motivarlo si appoggiò anche su sant'Al-· 
fonso (30). 

Nel «Diario della Carità» Rosmini c'informa laconicamente « il 21 

[giugno 1849] mi trasferii a Caserta prima presso i Padri Ligorini, poi a 
S. Lucia ai Cappuccini. Il p. Theiner pubblicò la sua operetta in N a poli e 
un Ligorino una violenta invettiva contro di me, ch'io però non vidi ancora. 
Sit nomen Domini benedictum » (31). 

Il modesto filosofo non rivela il motivo che l'indusse a lasciare la casa 
liguorina adiacente al palazzo reale : probabilmente dovette sentirsi a disagio· 
in mezzo a quei religiosi che lo consideravano come un avversario delle dot-· 

(27) Ibid., XIII, 435-482. 

(28) A. RosMINr; Epistolario ascetico, Roma r9r2, 341. 

(29) Cfr G. FREDIANI, Il santo di ferro : S. Antonio M. GianelU, Roma 195r, 207 ss. Ci per-
mettiamo di notare qui che M. DE MEULEMEESTER, BibUographie, I, Louvain 1933, 28 attri-
buisce erroneamente a Rosmini una biografia di sant'Alfonso, che avrebbe stampato nel 
r848 a Milano. Il profilo di pp. 65 realmente uscito in quell'anno a Milano non è del filo-· 
sofo ma di un Anonimo, che scrisse con l'intenzione di «restaurare la stima di sant'Alfonso· 
abbassata dal Rosmini ». L'autore è un parroco di Bergamo che nella prefazione si firma: 
D.M.A. (Cfr Opere edite ed inedite di A. Rosmini, I, Scritti autobiografici inediti, Ronia 
1934-ediz. nazionale, Bibliografia degli scritti su Rosmini, p. rS, n. rr7). 

(30) A. ROSMINI, Parere sulla definizione del dogma deWimmacolata Concezione, Lodf 
1907 (Estratto della Rivista Rosmi.niana), p. 8: «Alla stessa opinione aderisce apertamente
quel gran divoto di Maria S. Alfonso de' Liguori », ecc. 

(3r) A. ROSMINI, Epistolario completo, I, Casale r887, 4ro-n. 
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trine del loro padre sant'Alfonso. Né esprime la minima rectiminazione con
tro il libello stampato dal redentorista siciliano p. Stefano Spina : « Il par
ricidio attentato dall'ab. Rosmini, cioè la piaga mortale che alla Chiesa cat
tolica egli ha tentato di fare con l'opuscolo: Le cinque piaghe della santa 
Chiesa, Napoli r849)) (pp. 48). 

Rosmini in mezzo alla bufera scatenatasi contro restò saldo nell'attesa 
di giorni sereni. Come nelle fucine il fumo sovente si soprappone alla fiam
ma, così capita nei dibattiti : le scintille della verità vengono sopraffatte 
dalle. frasi virulente, scappate dalle penne poco caute o intransigenti. 

In base ad analisi spassionate e parallele dei testi oggi possiamo con
cludere onestamente che le posizioni di Rosmini nella teologia morale siano 
sostanzialmente conformi a quelle di sant'Alfonso, com'egli ebbe a ripetere 
più volte con scarso risultato (32). 

Un conoscitore acuto del filosofo roveretano il salesiano G. Mattai con
stata con imparziale giudizio: << E' necessario notare che anch'egli parteci
pava del comune entusiasmo per S. Alfonso; pur sollevandogli contro degli 
appunti di notevole rilievo egli intendeva restare nella scìa alfonsiana e 
pretendeva con vivacità a questo onore, affermando di non voler assoluta
mente dipartirsi dal fondo e dallo spirito della dottrina morale del santo ve
scovo. Benché il Rosmini rilevi in questa inesattezze ed anche contraddi
zioni, tuttavia non manca di indicare l'attenuante: Bene spesso S. Alfonso 
rivolge la sua parola ai confessori e non decide tanto quello che sia la cosa 
in sé, quanto quello che il confessore prudente può giudicarne, mediante 
quegli indizi che egli può averne. In altri 'termini Rosmini lamenta in S. Al
fonso una certa carenza di « vis philosophica )), che trova però il suo com
penso nell'intuito pratico finissimo, potenziato dal lume della grazia e della 
santità, per cui nella pratica le decisioni alfonsiane risultano, anche secondo 
Rosmini, sempre feconde e sagge )) (33). 

La conclusione è equilibrata; scaturisce dalle opere e dall'epistolario, 
che abbiamo seguito quasi passo passo in questo sintetico saggio. 

Bisogna comprendere i due colossi nel loro contesto. Parecchi di quelli 
che osarono entrare nel torneo polemico svoltosi nell'Ottocento, intorbida
rono lè acque invece di chiarirle; puntarono più sullo zelo personale che 
sulla ragione, per cui non apportarono contributi positivi. Essi diedero peso· 
maggiore alle proprie vedute, giudicando con. prevenzione quelle rosminiane. 
Per tal via diversi interventi nella questione riuscirono sterili dal lato scien
tifico; in essi si può, al più, encomiare la buona intenzione. 

(32) G. CACCIATORE, S. Alfonso e il giansenismo, Firenze 1944, 393: «Ho citato appo
sitamente Rosmini perché il Deman tiene ad oppor lo a sant'Alfonso in termini che il 
grande roveretano avrebbe respinto sdegnosamente. Il Deman per altro non mostra di 
conoscerne più della mezza pagina citata dal Mondino. Per conto mio uno studio attento· 
delle opere del Rosmini dovrebbe condurre a questa conclusione sorprendente : che il sue> 
sistema è sostanzialmente identico a quello di sant'Alfonso. Le critiche, qualche volta vivaci,. 
ma sempre· rispettosissime, si potrebbero eliminare chiarendo qualche equivoco». 

(33) A. RoSMINI, Trattato de/.la coscienza morale, a cura di G. Mattai, XXVI, Milano· 
I 954 ( ediz. nazionale), 32. 
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Riportiamo i brani rosminiani che vennero severamente incriminati in 
modo che i lettori comprendano meglio le reazioni suscitate particolarmente 
a Roma. 

Dal Trattato della coscienza, n. 567 : « Che se il beato Alfonso va medi
{:ando e temperando, nell'alta sua saviezza, l'erroneità del principio [applica
zione indiscriminata del Le·x dub.ia non obligat] mediante molte eccezioni che 
vien qua e là introducendovi ( ... ) trovo un acuto ingegno che prima di lui cer
cava di soggiogare al principio con sottile ragionamento anche i casi che an
davano più refrattari. Parlo del p. Segneri : perocché la chiarezza del suo 
nome e la finezza del suo argomentare merita bene che noi ce ne occupiamo 
con sommo rispetto e diligenza ». (Vedi i nn. 568-80). 

Nel citato Trattato, al n. 47I, in nota rileva: (( L'imparzialità ( ... ) mi 
obbliga ad oppormi ad un personaggio verso cui professo la maggior devo
zione e il maggior affetto. Ma chi sottilmente risguarda, vedrà che se io mi 
oppongo a certe inesattezze logiche ( ... ) non mi diparto però dal fondo e 
dallo spirito della sua dottrina. Perocché se la mente del grand'uomo [sant'Al
fonso] errava talvolta ne' ragionamenti, gli veniva tosto in soccorso la sua 
santità grandissima, ed emendava e disdiceva l'errore che aveva commesso 
senz'accorgersi )). (Vedi pure i n. 556-59, 56r-64, 620-23, 652, 654, ecc.). 

S'incontra una copiosa bibliografia circa la controversia nella Vita di An
tonio Rosmini scritta da un sacerdote dell'Istituto della. Ca1·ità. r.iveduta e ag
giornata dal prof. Guido Rossi, II, Rovereto I959, 65 ss. 



RAYMUNDUS TELLERIA 

R.P. ISIDORUS ANTONANZAS, 

pnmus ex Hispania sodalis Congregationis SS.mi Redemptoris 

Cum nuper scriptores atque oratores illustrabant saeculum revolutum 
ab initio fundationis hispanicae (r863-1963), praememorare didicerunt quasi 
horae primae operarium Rev.dum P. Isidorum Antoiianzas, etsi e vivis extra 
patriam raptum quin, in ipsam feliciter redux, exercere posset inter nostra
tes ministeria salutis modo specifico ac normis definitis, quibus instructus 
mansit post suam in Italia septentrionali adscriptionem Instituto alfonsiano. 
Huius vexilliferi nomen haud semel allatum fuit tum olim (r), tum recen
tius (2) in .publicationibus diversis, at fere semper per trarìsennam evoca-
turo. · 

Excursus noster hodiernus resumit folium necrologiae eidem post obitum 
dicatae, praemissis succinctis vestigationibus in illius oppido natali necnon 
in funeris loco : utriusque enim archiva nequeunt copiosis documentorum 
fascibus augere nostri herois staturam, necessario modestam, licet sub aspectu 
praecursoris conspicuam. Illuminare ergo satagam duas in illius curriculo 
phases potissimas: aliam, quae- respicit P.is Antofianzas patriam, natalia, 
vocationem ecclesiasticam, in bello civili participationem atque per diversas 
nationes exilium; aliam vero, quae afficit eiusdem vocationem alfonsianam, 
novitiatum, biennium apostolicum ac mortem heroicam in nostra Congre
gatione. 

I. - Rev.di P.is Antoiianzas patria, familia, curriculum ecclesiasticum, exilium_ 
(r8o6-1843) 

Cunabula seu natalitia novit P. Antoiianzas in Veteris Castellae civitate, 
cui inter latinos scriptores adiudicatum fuit nomen Calagurris Nasica. Tarra
conensi (Tarragona) regioni a romanis addicta, semel atque iterum in eorum 
pugnis civilibus aut militaribus comparet (3), et quidem interdum patiens 
adeo incredibiles obsidionis horrores, ut fames calagurritana in proverbium 

(1) Annales Pro'Vinciae Hispanicae, I, Matriti 1925, 15. - R. TELLERiA, U.n Instituto 
Misionero, Madrid 1932, 234· 

(2) D. DE FELrPE, Fundaci6n de los Redentoristas en Espana, Madrid 1965- 8-9. - Spie. 
hist. 13 (1965) 293. 

(3) I. CAESAR, De Bello Ci11ili, I, 6o : « Iterum Oscenses et Calagurritani, qui erant 
cum Oscensibus contributi, mittunt ad eum [Caesarem] legatos seseque imperata facturos 
pollicentur •· 
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transiret apud gentes (4). Clivus namque oppidi, natura rivoque Cidacos ac 
moeniis potenter munitus, propugnaculo erat flumini Ibero haud procul va
dando necnon finitimis Vasconum possessionibus. Idcirco a curriculo vitae 
P.is Antofianza seiungi pariter nequit anxia praeliorum memoria. 

Enimvero, vixdum ille in lucem editus die 4 mensis aprilis an. r8o6 
(Doc. I), a teneris unguiculis discrevit sonitum armorum, .contra Napoleonem 
furentium ubique post biennium. Provincia siquidem, seu melius geographica 
regio nuncupata << La Rioja )), cuius cardo militaris censebatur Calagurris, 
suppeditavit cohortes plurimas atque spontaneas ad expellendum ex patriis 
fìnibus exercitum gallici imperatoris. Familia P.is Antofianzas fuisse videtur 
et genere et opibus sat clara, utpote praestans inter loci agricolas coaevos : 
unico filio Isidoro aucta conspicitur, saltem in Regesto urbano an. r8zr, in 
quo filius iste quindicennis morans domi cum genitori bus adducitur (Doc. II). 

Hucusque silent fontes archivi (s) super adolescentis nostri studiis civili
bus et ecclesiasticis ac super eiusdem vocatione ad Christi militiam. Urbs 
Calagurris gloriabatur meritoque exultat ex eo quod fuerit patria M. Fabii 
Quintiliani, « per viginti annos erudiendis iuvenibus )) (ut ipse ait) addicti 
ideoque gerentis cathedram oratoriae institutionis inter romanos (6). Unde 
illius nomine ac 'praesidio perstiterunt semper in honore apud calagurritanos 
litterae humaniores, etiamsi primis saeculi XIX decenniis subiacerent dete
riori rythmo culturae generalis. 

Ex opposito avita fides catholica, quae a saeculo V episcopalem sedem 
Calagurri instituerat et quae confovebatur sacris reliquiis SS. martyrum He
metherii ac Caeledonii, perrexit florere, immo ardenter sese foras expromere 
adversus quoslibet hostes. Hinc factum est ut an. r833, demortuo rege Ferdi
nando VII atque ineunte bello civili inter illius fratrem D. Carolum et de
functi lregis viduam D. Christinam, conclamatum est ad arma sub specie 
potissima religionis defendendae. Enimvero D. Caroli asseclae adfixerant la
baro bellico trinomium « Deus, Patria, Rex )) quasi tesseram fideiussoriam 
divini beneplaciti, dum adversarios despiciebant liberalismo infectos et tra
ditionibus christianis minus faventes. 

Ex nationis regionibus, quae pro D. Carolo ad thronum evehendo dimi
care statuerunt, tenuit ab initio optimas partes « La Rioja )) eiusque historicum 
caput Calagurris: unde nihil mirum quod Antofianzas noster, ab uno alterove 
anno factus sacerdos, adhaeserit regio candidato catholico atque inter eiusdem 
militias, praeliandi ac precandi animo decoras, obierit munia cappellani. Et 
quidem per plures annos, ni fallimur.: scilicet usque ad cruentissimi natio
nalis fratricidii terminum, signatum an. r839 in oppido Vergara ideoque 
nuncupatum « amplexus Vergarensis )) (abrazo de Vergara): quem tamen 

(4) IuvENALIS, Sat., XV, ro8. 

(S) Archivum Curiae calagurritanae adire nequivi propter absentiam archivistae fe
riarum tempore : postmodum per· epistolas conatus sum reperire notitias, si quae sint in 
archivo, de studiis ecclesiasticis ac sacris ordinibus nostri herois, sed hucusque frustra 
qtiaesivi. 

(6) Etiam M. Val. Martialis, Bilbuli in Celtiberia natus, nuncupari consuevit cala
gurritanus alumnus. 
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quasi proditoriam pacis simulationem reiecerunt « carlistae » non pauci, sive 
duces, sive milites, quibus visum est honorabilius cum D. Carolo in exilium 
abire ac per Europam aberrare quam intra Hispa:niam collum dare iugo 
<< liberalium » (7). 

Huic strenuo heroum agmini in Galliam proficiscenti miscuit se cappella
nus D. Isidorus Antoiianzas, quem Relatio infra citanda (Doc. IV) nobis 
commonstrat accedentem primo ad urbem Baionam (Bayonne), deinde ad 
Massiliam (Marseille), utramque in regionibus meridionalibus, quae devictis 
·centuriis << carlistis » perfugium obtulerunt: saltem ad tempus et dum stipem 
e domo portatam spargere extorres valuerunt. Mox suam quisque exul viam 
capessivit: unde comperimus D. Isidorum solum vel cum amicis superstiti
bus incolentem plures sucessive civitates : Friburgum in Helvetia, Salz
·burgum, Innsbruck atque Bolzanum in Austria: de quibus nos docet Relatio 
visitationem aut commorationem nostri cappellani huiusque probationem ab 
auctoritate ecclesiastica ratam. 

Inter eiusmodi peregrinationes D. Isidorus Friburgi Helvetiorum factus 
-est obvius Patribus Redemptoristis, quorum Fundator S. Alfonsus in ore 
-omnium versabatur propter recentem canonizationem ac consequenter exa-
<:uerat publicam attentionem circa illius Institutum missionarium. Nihilomi
nus ignora:mus quibus humanis instrumentis usa fuerit Providentia ad voca
tionem D. Isidori suscitandam et convehendam versus novitiatum, in ducatu 
Mutinensi (Modena) a Patribus austriacis adumbratum. Unum scimus: quod 
Ven. P. Iosephus Passerat, Vicarius Generalis Transalpinus et Vindobonae 
degens, cui de candidato hispano transmissae erant informationes, easdem 
1ibenter excepit et libentius admisit tironem ad Christi Redemptoris scholam 
alfonsianam experiendam. 

2. - Adum.bratur historia domus Finariensis (Finale), ubi postmodum 1!ixit ac 
m.ortuus est P. Antoiianzas. 

Factum per se insuetum iubendi quod candidatus D. Isidorus Antoiian
zas sese transferret ex Helvetia in italum Mutinae (Modena) Ducatum, in
diget quodam historiae praenotamine, quo sub oculos anteponantur, tum 
adiuncta regionis politica, tum coaeva Congregationis alfonsianae diffusio : 
ex utroque fonte atque ex mitiore caeli temperie manarat opportunitas transla
tionis tironis hispani in N ovitiatum Finariensem (8). 

(7) Eximius archivista calagurritanus D. Petrus Gutiérrez, peractis vestigationibus 
apud municipii archivum, mihi rescribit die n aprilis an. rg66: "Los verdaderos calagurri
tanos, y ·buenos espaiioles, por ser defensores del lema Dios, Patria y Rey fueron muy 
perseguidos y castigados, pues a gran parte del Cabildo Catedral, del Ayuntamiento y de 
seglares los encarcelaron en Logroiio. El Sr. Obispo tuvo que huir, y a las familias de los 
seglares partidarios las obligaban, entre otras cosas, a pagar una onza de oro todos los 
meses ... Las j6venes tuvieron que huir, y entre ellos el joven Antoiianzas, aunque expre
·samente no se particulariza en los documentos ». 

(8) Prae aliis documentis praesto mihi fuerunt : r. AG XXII R ro : Registro Cronolo· 
gico per servire alla Storia delle Case di Modena e Finale (r835·r866). - 2. AG XXII gb: 
Collegio del Finale di Modena. Notizie Storiche dalla fondazione di questo Collegio sin'alla 



Ad adiuncta politica quod attinet, instaurata an. r814 pace europaea post 
Napoleonis dilapsum, insedit denuo Mutinae familia ducalis Estensis suh 
ductu piissimi D. Francisci IV, qui principatum suum fulturus contra plebem, 
subinde iugo auctoritatis infensam, advocavit penes se milites alienigenas ex. 
imperio austriaco conscribendos: quibus ope spirituali alendis ac reficiendis .. 
cum egeret cappellanorum servitio, Franciscus IV ex consilio fratris sui 
archiducis Maximiliani deliberavit eosdem exquirere ab Instituto alfonsiano: 
attamen si talis fuit prima· illius recondita intentio (g), de facto atque externe
se declaravit ab initio, id est, ab anno 1828 contentum unico cappellano
germanico, relicta Rectori Maiori neapolitano libertate deligendi duodecim 
Congregationis alumnos, quibus cedere decreverat aedes sacras Finarii cc di
sponibiles ». 

Non est cur immoremur in exponendis negotiationibus, quae spatio quin
que saltem annorum (1828-1833) frustra initae et continuatae sunt cum Rec
tore Maiore, de quibus prostant epistolae, iam pridem diligenter a P. Sampers
editae (w). In cassum ergo abeunte ducis Mutinensis postulatione apud sodales
neapolitanos, datum est transalpinis illam libere subscribere ac tandem felici 
exitu compiere. Hunc in :finem, suadente Rev.mo P. Passerat, die 2 martif 
an. 1835 advenerunt Mutinam PP. Franciscus Doll et Adamus M.angold cum 
Fr. Antonio Grillmayer, quibus in Domino allectandis cessit princeps Muti
nensis hospitiolum S. Margaritae atque adnexum sacellum ccgermanicum» (n),. 
utrumque propre ducale palatium. 

Nihilosecius, paucis post diebus, ipse dux sibi constans atque alienus a. 
politicis speculationibus aperuit genuinam suam mentem, scilicet propositum 
adsignandi advenis missionariis eorumque italis successoribus conventum sat 
amplum, claustralibus hospitibus multo pridem orbatum, in oppido Finarii 
intra Ducatus limites situm. Finarium porro sive Finale Emilia, 40 circiter 
kms a Mutina distans et s.ooo incolis castrum tunc conspicuum, signabat 
:finem inter ditionem mutinensem ac legationem ferrariensem, ab an. 1598; 
a S. Sede constitutam: attamen, lapsu praecedentium saeculorum, sub fami-
lia Estensi obvenerat arei seu castello Finarii pondus invigilandi hostium 
machinationibus eisque sese opponendi, pronti hodieque testi:ficantur de duci
bus Finariensibus lapideae inscriptiones, quae eorum facinora extollunt in. 
frontispitio arcis turritae (La Rocca) (12). 

fine del 1938. - 3· AG XXII R n : Elenco dei soggetti successivamente assegnati a questo
Collegio di Finale (1836-1859). - 4· AG XXII R 2: Praecepta et mandata Superiorum. 
Majorum (1838-1859). Finale. 

(9) Cfr Litt. Anna~es Prov. Romanae, Romae 1914, n. 
(ro) Cfr. Spie. hist. 4 (1956) 72-81. 

(n)« Germanicum » dicimus quatenus legimus in Registro Cro.no~ogico, f. g: u I no
stri PP. cominciarono i suoi lavori apostolici fra i tedeschi a Modena, predicando per la 
prima volta nella Cappella Reale di S. Margherita nel giorno 19 marzo festa di S. Giusep-
pe ». Sacellum est hodie sedes officinae typographicae, quae visitanti praebet tecti forni-
ces, respondentes aedificio olim sacro. 

(12) Ecce inscriptio ibidem posita tempore Ecclesiae minus propitio : « Carlo contesta
bile Borbone / Alfonso I d'Este l Con altri capitani per Carlo V 1 segretamente accorda
rbnsi nel castello di Finale l sulle cose della guerra che fini colla presa di Roma mag
gio 1527 ». 



Haud procul ab arce et moeniis incepit, versus an. .1625, aedi:fìcatio
conventus cum attigua ecclesia sub impulsione PP. Conventualium: qui, etsi 
intervallo centum et amplius annorum emicuerunt viris eximiis (13) eosquè
halitu franciscano stimularunt ut sese Christi :fìdelibus devoverent, nihilomi
nus an. 1768 a duce Mutinae - inter gravescentes iesuitarum procellas -
suppressi sunt. Exinde, alternante occupationis vel deiectionis vicissitudine, 
aedi:fìcium venit adscitum scholis publicis agendis, donec praefato anno 1835. 
transmissum fuit a duce D. Francisco IV in dominium PP. Redemptorista-

. rum, Mutinae advenarum, qui peractis domi atque in ècclesia restaurationibus. 
necessariis inchoarunt die 2 augusti an. 1836 vitam piene religiosam atque· 
apostolicam secundum Instituti regulas et traditiones, plaudente universO< 
populo eiusque Duce mutinensi congaudente. 

Finarienses annales ex tunc usque ad annum 1843 attentionem nostram, 
licet cursim, praeexigunt quia, fluente hoc primo fundationis lustro cum 
dimitio, intra monasterium convergunt consodales austriaci, lusitani ac nea
politani eorumque apostolicae experientiae in unum coeunt sub praesidio· 
S. Alfonsi, interim an. 1839 albo caelicolarum adscripti. Porro manipulus iste
missionarius valde gavisus est, postmodum, ex accessione P.is Antofianzas,. 
secum ferentis novam tesseram internationalem atque pie somniantis se in 
patriam longinquam retransmissurum liguorianae familiae germina, quae se
dulo decerpsisset apud confratres Finarienses. 

Ex his praememorare opus est austriaci imperii sodales, ex quibus - an-
te quam D. Isidorus Antofianzas fuisset obvius - advenerunt Finarium PP. 
Adalbertus Drick (1835), Matthaeus Walleczek (1836), Franciscus Weidlich 
(1836), Bartholomaeus Pajalich (1839) et Gasparus Stengl (1842), praeter 
quosdam Fratres coadiutores. Ut par erat, consodales isti ac duo Fundatores. 
domus mutinensis supra indicati PP. Doli et Mangold, in vicem mox colle
gio Finariensi praepositi, retinuerunt auctoritatis habenas et cum Vicario Ge-· 
nerali Transalpino dependentiae legamina, quin benevolas aures aures prae-· 
berent Rev.mo P. Ioann. Camillo Ripoli, novo Rectori Maiori, tardius eu-· 
pienti adsciscere fundationes ducatus Mutinensis suo immediato sceptro. 

Hisce domibus ac postmodum caeteris lombardis atque romanis openr 
suam valde pretiosam contulerunt quattuor vel quinque sodales eximii, ex
Lusitania (Portogallo) parum pridem alacriter profugi, utpote qui depulsis
ex Ulyssipone an. 1833 PP. Redemptoristis austriacis maluerunt illi in voca
tione, etiam per exilium, constantes manere quam in patria novam vivendf 
rationem tentare. Ad tempus igitur refugium invenerunt Trudonopoli (Saint-
Trond, in Belgio) et Wittemii (Wittem in Hollandia) apud confratres fun
dationum recentium (14) : unde iubente Vicario Generali Transalpino translatr 
sunt in calidiorem Finarii planitiem, probe illo sciente quod apud italas gentes. 
aptari inelius possent ministeriis in futuro obeundis : in spem quoque erectf 

(13) Ex ipsis, inscriptione celebratur supra ecclesiae ianuam « P. Bonaventura de 
Onuphriis Finalensis ... huius conventus Fundator ... obiit die 21 ian. 1678, aetatis suae 
ann. 85 ». 

(14) Cfr Digesta Chronica Collegiorum SS. Red. Provinciae Be/.gicae, III, Trudono-
polis, (sine anno) 7-1r. - Spie. hist. 13 (r965) 287-288. 



posthinc salutandi diem promissionis, id est, restaurationis Instituti alfon
siani ad oceanicas Tagi ripas, non secus ac inter ipsos P. Antofianzas in 
somnis praespiciet Iberi sui oram liguorianis virgultis frondentem. 

Ex lusitanis prior aetate ac dignitate incessit P. Franciscus Xav. de 
Menezes, prope Goa in India orientali ortus, professione ac sacerdotio auctus 
Ulyssipone apud redemptoristas, exul in Belgio atque in Hollandia : unde 
Mutinam ingressus est die 20 septembris an. 1835, deinde Romam die 9 fe
bruarii an. 1836 petiturU:s necnon Nuceriam Paganorum aditurus, quo melius 
consuleret valetudini nimboso septentrionali caelo quassae (rs). Cum illo Mu
tinae comparuit minorista Iosephus M. Marcus d'Oliveira Valle, natu ulyssi
ponensis, qui Trudonopoli magistro P.e Bernardo incubuerat studio theolo
giae: sacerdotali honore Mutinae insignitus die 28 maii an. 1836, devenit 
protinus verbo, calamo atque exemplo membrum valde efficax totius compa
ginis alfonsianae (r6). Praetermisso candidato Sebastiano Diaz ex Algarve 
oriundo (17), connotantur duo clerici Ioannes Silva et Iosephus Azevedo: 
ambo, primum Trudonopoli humanioribus litteris et philosophiae, deinde (a 
mense ianuario an. r836) Wittemii philosophiae studuerunt, donec Finarium 
salutarunt die 17 octobris an. 1837: inde coronatis studiis ecclesiasticis sub 
magisterio P.is Valle, ascenderunt Mutinae die 22 iulii an. r838 ad sacerdotii 
fastigium : ita ut ut P. Silva Finarii litaret prima eucharisticà h ostia di e 2 

augusti pro B. Alfonsi solemniis. 
Finariensi familiae complementum opportunum, saltem ad tempus, prae

stiterunt diversi neapolitani consodales, quorum optata praesentia atque in 
missionibus experientia magni aestimabantur ad inserendas Fundatoris tra
ditiones cohorti transalpinae. Primi advenientes compellabantur PP. Igna
tius Sortino, Emmanuel Baldari et Vincentius La Notte, qui ad Finarium 
accedentes die 22 aprilis an. 1837, ibidem sequenti hebdomada coeperunt mis
sionem popularem piane alfonsianam, quae usque ad diem 25 maii protracta 
est : eo quidem eloquentiae naturalis ac gratiae supernaturalis triumpho, quem 
fideliter atque abunde extulerunt relationes coaevae, privatae ac publicae, 
decem abhinc annos in Spicile·gio editae et valde solerter a PP. Low et 
Sampers adnotatae (r8). Stat adhuc Finarii et nuper venerari potuimus singu-
1are illius misionis monumentum, cui nomen «Calvario », absque dubio repu
tandum tamquam symbolum permanens ac perenne apostolatus specifice alfon
siani (rg): quin etiam, tamquam compendium et culmen intervalli centum 
annorum, quod ligat « calvarium » hoc Finariense et << calvarium » Villae 
Liberi (1734), utrumque quintuplici cruce exornatum. 

(I5) Cfr spie. hist. 4 (1956) 47, nota r6. 
(r6) Cfr Spie. hist. 13 (1965) 251, nota 6. 

(17) Cfr Spie. hi~t. 4 (1956) 48, nota 21. 
(18) Ibid. 44-67. 
(19) Hodiernum " calvarium " in loco exstans est illud ipsum, de quo mentio fit ac 

<lescriptio in foliis (p. 63-64) praecitatis. Marmoreus lapis praeconatur: " A perpetua memoria 
della Missione l fatta nel 1837 dai PP. Redentoristi l Questa cappella in simbolo del 
Calvario l I divoti Finalesi innalzarono "· - Sub arcu, classicis columnis ad utrumque latus 
surrecto, lignum crucis quintuplex colitur, sacrae Passionis instrumentis ornatum, lampada 
olim lucente illuminatum. 
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In comperto manet spiritualem victoriam tanto ardore partam et conda• 
matam suscitasse inter cives Finarienses ac penes consodales austriacos et 
1usitanos intensiorem adhaesionem B. Alfonso, missionum renovatori ac prae
coni. Beatus equidem Fundator ab initio possedit in ecclesia Finarii cappellam 
sibi propriam cum effigie apprime depicta, visitanti iucundissima usque ad 
hodiernos dies (2o). Causa canonizationis, ab anno 1830 quoad substantiam 

. absoluta, coronamen publicum obtinuit die 26 maii an. 1839 per proclama
tionem solemnem novi Sancti, cui in altari Finariensi preces suas porrexe
runt Instituti proceres: Rev.mus P. Caelestinus M. Cocle, archiepiscopus 
titularis Patrensis (21), PP. Passerat, De Held, Madlener. Sub finem eiusdem 
anni et mensibus sequentibus usque ad februarium an. 1841 comparent Finarii 
nonnulli Patres neapolitani, - Santulli, Feola, Centore, De Conciliis -, 
quibus rector maior Rev.mus P. Ioann. C. Ripoli commisisset regendam 
·domum Finariensem, nisi quod Apostolica Sedes die 2 iulii an.· 1841 edidit 
.decretum, a P. Smetana die II augusti communitati exhibitum (22), quo crea
tis sex Instituti provinciis, ad austriacam pertinere sanciebatur - praeter 
alias octo domos - utraque domus « Finarii et Mutinae in Ducatu Muti
nensi » (23). 

Hic rerum personarumque status hucusque praemissus conferet protinus 
opem ad melius capiendam biennalem P.is Antofianzas commorationem in 
.domo Finariensi. 

J. - P.is Ant01ianzas vita religiosa et moTS heTOica in conventu Finariensi 
(1843-1845) 

Intra hunc circulum geographicum, religiosum et claustralem oppidì 
Finarii egit P. Antofianzas ultimum vitae suae biennium. Absque dubio 
pressus exilii necessitatibus dedicerat unam alteramve linguam eo saltem gra
du, quo virum ecclesiasticum decebat. Nihilosecius adveniens Mutinam initio 
mensis aprilis an. 1843 sermocinari valuit lingua iberica cum P. Valle eoque 
-comite Finarium petere die 7 eiusdem mensis sub vesperum, feria sexta post 
dominicam Passionis. Chronista localis sublineat speciali benevolentia illius 
adventum ac admissionem in N ovitiatu a Vicario Generali ratam. 

Initium effectivum periodo probationis habuit candidatus die prima men
·sis maii, cum indutus est veste alfonsiana a P. Bartholomaeo Pajalich, domus 
rectore (Doc. III). Dici nequit quod solus calca veri t ambulatoria N ovitiatus. 

(2o) Linteum depictum (circiter 2 m. x r,3o m.) exhibet sanctum Episcopum ac 
Fundatorem forma satis sueta : tenentem. manu sinistra crucifici imagiuem, nixum reclina
·torio, rosarii grana volventem manu dextra. 

(21) De hac visitatione scribit: « Aprile, 25. Incirca alle ore 4 pomeridiane si pre
·sentò quì alla nostra insaputa Monsignore· Code, altra volta Rettore Maggiore della nostra 
Congregazione ... Da Bologna venne espressamente a visitarci... Non si può descrivere la pa
terna cordialità con cui ci ha trattato. Alle 6 ore della mattina di 26 celebrò la messa bassa 
nell'altare del nostro B. Alfonso, assistito dal nostro P. Valle. Dopo le ore 7 della stessa 
mattina partì per Modena ». Registro C?"Onologico, f. 38. 

(22) Ibidem, f. 70: « Portava 11 decreto della Santa Sede che terminava i nostri affari •· 

(23) Cfr textum apud: Acta. Integra Capitulorum GenemUum, Romae r899, 301-303. 
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Praeter novitios coadiutores, citantur ex choristis : Titus Grossi :finariensisr 
Antonius Savorin patavinus, Antonius Teichmann slesianus, W enceslaus Hak
lik bohemus : postremus iste candidatus videbatur quodammodo singularis, 
utpote doctor, professar, viduus, sacerdos, cum filio Aloysio quattuordicenni,. 
serius professo in Instituto ( 24). N ovitiorum magistrum age ba t P. Adalber
tus Drick, iam fere veteranus in Ducatu Mutinensi (25). 

Coniectare licet quod magister hic adaequarat suum instructionis et exer
citationum programma tum normis spiritualitatis plus minusve communibus. 
apud novitiatus religiosorum, tum propriis Instituti alfonsiani traditionibus, 
quatenus hae ultimae fuerant insertae ramo illius transalpino. Sic v.gr. quo
niam primi Congregationis novitii, ductore S. Alfonso, haud renuebant in 
Villa Liberi conciunculas catecheticas publice proferre, comperimus Finarii 
doctorem novitium Haklik verba in publico interdum facientem « propter 
concionatorum penuriam », animadvertit chronista. Ex apposito Antoiianzas 
noster vix semel iterumque obvius venit ornatus dalmatica vel cappa magna. 

Transactis sex mensibus, die 31 octobris eiusdem anni r843, duo novitii 
sacerdotes Antoiianzas et Haklik accesserunt ad professionem religiosam emit-
tendam inte:r manus P. Pajalich (Doc. III). Ex tunc neoprofessus P. Antoiian
zas vixit usque ad mortem sub dulci influxu ac cum sincera amicitia huius viri 
religiosi inter coaevos praestantissimi (26). Enimvero P. Bartholomaeus Paja
lich, quem omnes uno ore « virum sanctissimum )) dixerunt, exhibere poterat: 
locuples vitae curriculum. Natus an. 1791 Bescae in Veglia, prope Istriam (27), 
sacerdotio ornatus an: r814 iuxta ritum illyricum, studia ampliandi causa se
contulit Vindobonam, ubi admiratione ac veneratione coJireptus erga S. Cle
mentem M. Hofbauer, se totum tradidit dirigendum illi, quem an. r82r 
morientem :filialiter iuvit. Congregationem ingressus curavit per decennium 
Vindobonae nostros studiosos iuvenes spiritu Instituti imbuere, atque anima
bus cunctis prodesse, donec an. r833 novo collegio Marburgi erecto praefectus 
est. Elapso sexennio descendit in Italiam, quam - exceptis bienniis r848-
r8so et r86o-r86r - incolere et sancti:ficare perrexit usque ad ipsius obitum, 
an. r863 laetificatum « visione » S. Clementis M. Hofbauer (28). 

Praeeunte ergo P.is Antoiianzas necrologia, a P. Pajalich exarata, atque
revisis chronicorum Finarensium indicationibus fas est confratris hispani bien-
nium paululum texere. Si exordimur a sodalium numero, hunc conflatum 

(24) Iuniore aetate decessit e vita die 3 octobris an. 1846 quin ad sacerdotium conscen
deret. De illius pio obitu prostat Relatio a P. Leopoldo Stix exarata. AG XXII R rzb. 

(25) Super illo, cfr Spie. hist. 4 (1956) !57, nota 37· 
(26) Minus recte Annales Prov. Hispanicae, I, I5 adserunt: « Quo tempore ad oblatio-

nem admissùs fuit P. Antoiianzas-, domus Finariensis gubernacula regebat Adm. R.P. Silva 
lusitanus ». Profecto a die 17 aprilis an. 1842 usque ad zo decembris an. 1845 domus clavum
tenuit P. Pajalich, cui successit P. Silva. 

(27) Cfr Villa Caserta, Romae I905, 52, 59, 63, 85-86. - spie. hist. 2 {I954) 264 n. 122-

(28) Ecce connotatio primigenia Chronicorum: «Aprile 3· - Oggi Venerdì Santo, verso-. 
le dieci della mattina, mentre nelle chiese si cantava la Passione di G. C., felicemente spirò
l'anima sua tra le braccia del Divin Redentore il carissimo Padre nostro Pajalich, Consul
tore Generale ... Al P. Marchi dichiarò così: E' venuto il P. Hofbauer e m'a detto: Re
quiem aeternam ». Cronaca della Casa Generalizia, I (r855-r8gg) ff. ·56-57. 
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-discimus sex professis sacerdotibus linguae germanicae, tribus lusitanis, tri
bus quattuorve studentibus ac totidem novitiis, quattuor vel quinque fratri
bus coadiutoribus. Intelligimus summam « mediam n, quae variationibus su
-biacuit, praesertim postquam in secundo semestri an. r843 intra Mutinae 
Tiucatum inaugurata fuit Monticuli (Montecchio) tertia domus alfonsiana, cui 
:ab initio contulerunt operam suam lusitani PP. Valle (29) et Silva, idcirco ex 
tunc avulsi a cohabitatione cum P. Antoiianzas, etsi perstabat occasionarium 
:amicitiae commercium inter utramque domum, haud nimia distantia sepa
·ratam. 

Primum ergo cooperationis bracchium porrexit P. Antoii~nzas frequenter, 
-cum in cJ:Ironicis inducitur explens sibi adsignatas partes diaconi, subdiaconi, 
eeaeremoniarii et sic porro, eo magis emeritas quod implicant humilitatem 
-suique abnegationem. Interea linguam italicam callere et possidere nisus est 
:adeo, ut die 25 martii an. r844, in solemnitate AÌmuntiationis B.V.M., ex
presse connotet chronista quod P. Antoiianzas ha bui t suam primam concio
·nem ad populum, secundam vero recurrente dominica «in albis ,, die 14 
:aprilis. Posthac conscendit ille suggestum statis diebus festis vel dominicis, 
moderata potius quam nimia frequentia : quoniam inter festa, oratoriis illius 
-praeconiis magnificata, citantur solemnitates SS. Cordis Iesu et B.M.V. sine 
1abe conceptae deducimus quod optimos progressus in dicendo fecerat et spem 
indubiam praebebat de futuro apostolatus sui incremento. Ecdesiae siquidem 
titulus efferebat mysterium Immaculatae Conceptionis, publicae devotioni pro
positum piissimo B.M.V. simulacro post altare maius elato. 

Alterum collaborationis stadium aestimabatur confessionale. Nondum si~ 

quidem nata erat theoria, quae vellet reservare sacerdotibus « minus habenti
bus ,, honorem, id est, onera audiendi confessiones, dum ceteri cc superdotati n 
{propria eorum opinione) effugiunt talem responsabilitatem. Unitas·porro sa
·cerdotii, quae per concelebrationem iure meritoque prodamatur, secum ferebat 
- praesertim in schola S. Alfonsi - cc con-confessionem n, qua certatim sacer
·dotes, ex altari discedentes aut ad altare accedentes, · applicabant membris 
Christi beneficia sacerdotii quod ex Capite receperant. Hac de causa in chroni
cis domus Finarìensis, quasi eventus afficientes cuncta eiusdem membra, 
memoratur die 28 aprilis an. 1844, dominica tertia post pascha, quod ex 
-Curia episcopali pervenerat cc pagella n cum facultate iurisdictionis pro P. An
toiianzas, die autem 5 maii subiungitur quod ille initiavit exercitium sacri 
tribunalis poenitentiae. 

Ad missiones quod attinet, nullum adest vestigiuni quod earumdem parti
ceps fu eri t P. Antoiianzas post suum confessarii praeludium usque ad obitum 
anno sequenti deflendum. Certe quidem, pro exiguo operariorum numero, ex
cursus missionarii haud erant frequentes atque in ipsis interveniebant sodales 
Finarii et Montecchii. Sic v.gr. mense novembri an. r844 conscenderunt 

(29) Pater Iosephus M• Valle factus est diligens historicus Sanctuarii Monticulensis 
cum sua opella: Notizie-Storiche intorno aZ Santuario de S. Maria dell'Olmo a Montecchio 
di Reggio, Modena r8so, 69-71. Sanctuarium, quod nuperrime visitavimus, manet apertum, 
apprime custoditum et pro cultus perfunctione dispositum, utpote quod zelantissimo loci 
J>arocho subiectum et monialium Servitarum adiacentis monasterii piis usibus obnoxiurn. 
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montes « reggianos >> ac in monte Babio missionem habuerunt PP. Mangold, 
Walleczek, Silva, Valle et diaconus Pigioli. 

Interea P. Antofianzas, cui post paucos dies a sua professione commis
sum erat die 9 novembris an. r843 munus praefecti ecclesiae, illud explere sa
tegit intensiorè in dies deditione. Iuxta necrologiam infra edendam, datae 
quoque sunt ei ad tempus partes praefecti studentium, de quibus silent chro
nici annales. N e tamen credas alumnorum nostrorum turmam adunatam Fi
narii convixisse; eorum numerus numquam excessit quattuor vel quinque 
iuvenes, quorum. celebriores mox devenerunt Petrus A. Chiletti, Iosephus 
~igioli, Titus Grossi (30). 

Postremus iste Grossi, patria finariensis, professus die r6 iulii an. r843, 
comes extitit P.is Antofianzas non solum novitiatus tempore, verum prae
sertim in convehendo opere apostolico, cui adnexa fuit mors immatura ze
lantis operarii. Enimvero inter Finarii fractiones sive pagos rurales distin
guebatur, atque hodie ultra caemeterium commune distinguitur, regio S. Lau
rentii 2 circiter klm. dissita atque honorata sancti martyris sacello, cui diebus 
festis obveniebant ruricolae per circuitum dispersi ad ripas fluminis Tanari 
(Tanaro) (31). 

Iam vero: ab ipsis primordiis fundationis Finariensis consodales alfon
siani, beati Fundatoris memores, honori sibi duxerunt consulere bono spiri-
tuali agricolarum et opilionum S. Laurentii, saltem per instructiones cate
cheticas tempore quadragesimae frequentiores : idcirco in chronicis domus die 
27 februarii an. 1837 expresse relatum est quod ex tunc sumpsit initium apud 
S. Laurentium opus catecheseos a P. Valle susceptum. Haud aliter die 12 fe
bruarii an. r845 ibidem asserit chronista P.em Antofianzas cum studente Tito 
Grossi profectum fuisse post prandium, ut in S. Laurentio inauguraret collo
quia catechetica per totam quadragesimam protrahenda. 

Labor non videtur fuisse per se nimis onerosus. Iter unius semihorae 
a conventu usque ad S. Laurentium aestimabatur potius deambulatio quam 
defatigatio, nisi quando peragebatur infensis pluviae aut venti blanditiis. ~ec' 
parvulorum adultorumve grex fidelis occurrit multiplicandus, utpote qui re
spondebat 20 circiter familiis in vicinitate fluminis demorantibus. Attamen 
opus est rependere generosum zelum catechistae, quem necrologus describit 
inhiantem Christo attrahere canticis donisve animos adstantium puerorum : 
pensare quoque necesse est operarii valetudinem, quae mense martio die 4 
mensis martii an. r844 dicitur subiecta morbo transeunti. 

Utcumque sit, indubium restat quod sub finem rigidae hiemis an. r845 

(30.) In « Elencl;o » supra (nota 8) indicato legimus : « 16 ottobre dello stesso anno· 
[1844] vien destinato a questo Collegio il R. P. Leopoldo Stix austriaco per Lettore e Prefet
to degli Studenti ». Unde liquet P.em Antofianzas munus praefecti obiisse ad tempu& 
clumtaxat ac transeunter. 

(31) Flumen Tanarus censebatnr regionis benefactor simulque flagellum, quatenus 
vel aqua terras irrigabat vel inundatione eisdem nocebat vel aeris humiditate incolas oppri
mebat: idcirco legimus in sacello S. Laurentii hanc inscriptionem, sine dubio familiarem 
P .i Antofianzas: « D.O.M~ l Impium quas flumen l Sacras divi Laurentii aedes l a funda,.
mentis evulsit l Anno 1677 l Clementis archipresbyteri Fransonii l Devota erexit Pieta& 
l Anno 1pg6 ». 
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coepit serpere in Ducatu Mutinensi pestilentia valde gravis, quae vias respi
randi ac pulmones violenter inflammabat (32) : contagio protinus grassabatur
Finarium eiusque circuitionem, propterea quod fluminis Tanari humor ac 
nebula nocebant communi sanitati : unde in libris paroecialibus ad mortuos. 
spectantibus prostat elenchus solito densior eorum, qui febri subitanea ac
letali correpti occumbebant morti post paucos languoris dies (33). 

Ita contigit impigro P. Antofianzas, qui zelo aestuans nequaquam renuit 
invisere domunculas ac tuguria, sacramentorum dona ministrans pauperibus 
tabe contagiosa infectis : qua vicissim ille contaminatus, lecto discubuit die 
2 aprilis eiusdem anni r845, et quidem adeo ustus praecordiis oh febris ignem 
ut sine mora intelligeret se a Deo pariter vocari in aeternam gloriae coronam, 
quam heroica deditione adparare gestierat ruricolis morti proximis. Reipsa, 
post septem infirmitatis dies et frustra adhibitis medicorum remediis, evolavit 
ad Dominum die 9 aprilis, munitus-omnibus Ecclesiae sacramentis atque spe· 
immortalis praemii confortatus : aetatis vero suae annorum 39 et 3 dierum. 

Non abs re chronista declarat << memorabilem » diem, qua e vivis dis-· 
cessit P. Antofianzas: etenim, auctore necrologiae teste, illitis inopinus obi
tus ci evi t « impressionem salutarem >>, quippe quod cunctis domi forisque· 
patebat se ipsum obtulisse tanquam victimam caritatis sacerdotalis. Ex alia 
vero parte sertum virtutum, quo cingitur a biographo itemque suo directore· 
spirituali, exprimit tum illius alfonsianam maturitatem, tum communem 
aestimationem. Dolendum quidem visum est quod, ipso in superna abeunte,. 
evanescebat aut saltem sine die differebatur spes instaurandi Congregatio
nem in Hispania. Nondum venerat hora, quae tandem post octo annos ap-· 
propinquavit, cum Romft die 8 februarii an. r863 profecti sunt tres primi 
consodales: eosdem versus Iberiam itinerantes fortuna vi t sua benedictione P~ 

(32) Cfr Foglio di Modena, 1844·1845· Biblioteca Estense: A. 72- P. 4· Giorn. n. Item :· 
Messaggere Modenese, 1845: A. 40. o. 6. Ex utroque folio publico eruitur quod nequit af
:firmari totum Ducatum pestilentiae subiacuisse : Mutinae namque vix affertur unus alterve 
casus, v.gr.: 22 februarii 1845 obiit "il marchese Agostino Livizzani, maggiordomo mag
giore delle principesse ... robusto, ma una violenta malattia infiammatoria lo ha tratto in 
pochi giorni al sepolcro». Messaggere, 1845, p. 64. - -Confirmatur, quoad urbem Mutinae,. 
ex archivo paroeciae ducalis S. Dominici, cuius Liber mortuorum (I844-1845) nequaquam 
prae se fert eorum numerum ultra consuetum, etsi in prima anni parte connotat quosdam 
ex illis decessisse " per tabe », "per infiammazione » etc. 

(33) Arch. Parr. del Duomo, ossia Collegiata insigne di Finale, Libro de' Morti (1844-
I857), f. 22 ss. - Mense martio atque aprili huius anni 1845 adferuntur viginti circiter de
functorum casus, quibus adiudicatur tamquam causa mortis: "di febbre», "per infiam-· 
mazione al petto » et his similia. - Caeteroquin sive intra sive extra ecclesiam prostant 
Finarii inscriptiones lapideae, quae ostendunt contagionis infortunium haud insuetum: 
"Sanctissimae Virgini Mariae populus Finariensis ... quod abs tabida peste propitius eius
numine vindicatus sit, hoc monumentum dicat an. 1630 ». - Item in sacristia : " Memoriae 
et virtuti Ioannis Alex. F. Rossi sac. cau. magister in sacro Seminario annos XXV ... , quf 
cholera asiatica ingruente 1 villam &uburbanam cum horto l in usum curatorum nosocomif 
temporarii laetus concessit l atque dum in ea subsidia religionis l aegrotantibus ad dies
L ultro administrat l morbo evangelicae caritatis caussa contracto l sancte decessit kal. 
oct. anno 1855. Annos natus 51, menses 5, dies 25 ». Cognoscere itaque valuit P.em Anto
fianzas eiusque exempla erga aegrotos aemulari. 

l 
l 

l 

l 



Pajalich, consultar generalis, qui manu sua ((angelica>> benedixerat P.em 
.Antofianzas angelis obviam euntem (34). 

DOCUMENTA 

I 

Actum Baptismi R.P. Isidori Antonanzas 
.Arch. Parr. de Santa Maria (catedral), Calahorra, Lib. XII de Baut. (I8ot-I8og), f. 12or. 

[A d oram:] Isidorus Antofianzas. 
En seis dias del mes de Abril de mil ochocientos y seis afios yo el 

:infrascripto Pro Vicario perpetuo de esta Santa Iglesia de Calahorra bauticé 
solemnemente à un nifio que naci6 el dia quatro de Abril a las dos de la tarde : 
pusele por nombre Isidoro : es hijo legftimo de Felipe Antofianzas y de 
~rancisca Lorente. Abuelos paternos Manuel Antofianzas y Josefa Oliban: y 
maternos Blas Lorente y Francisca Barco, todos naturales y vecinos de esta 
·ciudad; fueron sus padrinos Calixto Martinez de San Miguel y Manuela Oli
ban, naturales de esta ciudad, à quien advertl el parentesco espiritual y 
,demas obligaciones contrahidas : y por la verdad lo firmo 

D.n Manuel Saenz del Prado 

II 

N otitiae quaedam super famil.ia A ntonanzas 
Arch. Municipal, Calahorra, Padrones . 

.Ano r8r2. - Calle S. Ant6n, n. 2. - Felipe Antofianzas, yerno de Lorente. 
Vivian en el n° 43 de la calle. 

Ano r82I. - Calle de S. Ant6n. Felipe Antofianzas, labrador, so afios. - Su 
mujer Francisca Lorente 48 afios. - Hijo, Isidoro, 15 afios . 

.Ano r822. - Calle S. Ant6n. Felipe Antofianzas, yerno de Lorente. Afios 6o 
[sic]. Casado, vecino: suerte [id est, opes] buena: labrador . 

.A fio r828. - Calle S. Ant6n. Felipe Antofianzas ... : caballos 2 • 

.Ano r829. - Calle S. Ant6n. Felipe Antofianzas ... Ingresos: por hacienda, 
2018 [ reales] : por granjeria, soo. 

III 

Acta Vestitionis et Professionis R.P. Isidori Antoiianzas 
.Arch. PP. Red., Scifelli, Noviziato. Elenco de' Novizi e dei novelli Professi della Cong.ne 

del SI?. Red. nella Alta Italia dall'anno 1837, Libro I, Parte prima, f. 5, n. II (35). 

A dì I 0 maggio 1843, giorno di lunedì, dedicato ai gloriosi Apostoli 

· (34) « Eum [Pajalich] vicissim S. Clemens Maria tenerrimo prosequebatur amore et 
.angelum in humana carne dicere solebat ». - Villa Caserta 85. 

(35) Copia httius Elenchi a P.e Antonio Chiletti facta conservatur in AG, Cat. VII. 
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SS. Filippo e Giacomo, è stato ammesso al Noviziato dell'Immacolata Con
<:ezione della B.V. nella città del Finale di Modena dal R.P. Bartolomeo 
·pàjalich, Rettore della Casa suddetta, il sacerdote Isidoro Antofianzas della 
città di Calahorra nella Vecchia Castiglia della Spagna, avendo d'età anni 37, 
e giorni 27, per esser nato a dì 4 aprile r8o6. 
A,mmesso all'oblazione a dì 3r ottobre r843. Vedi Libro I, parte II, pag. 4· 

* * * 
·Parte Il, pag. 4, n. 4· 

. [Propria manu:] Io, Isidoro Antofianzas, della città di Calahorra in His
pania, Novizio della Congregazione del SS. Redentore, in questo giorno 31 
<>ttobre r843, vigilia d'Ogni Santi, ho fatto spontaneamente in questa casa 
dell'Immacolata Concezione di Maria SS. nella città del Finale di Modena, in 
mano del M.R.P. Bartolomeo Pajalich, Rettore della casa suddetta, i voti 
semplici secondo le nostre Regole ed a tenore dei nostri priviÌegi, di Povertà 
ed Ubbidienza col voto e giuramento di Perseveranza in essa Congregazione 
·sino alla morte, alla presenza di tutta la Comunità, e specialmente dei RR.PP. 
sottoscritti. 

Io Padre Bartolomeo Pajalich, Rettore della suddetta case, 
pella facoltà avuta dal nostro R.mo Vicario G.le ho ammesso 
all'oblazione il suddetto sacerdote novizio: onde in fede. 

Io Adalberto Maria Drick sono stato presente. 
Io Matteo Ma Walleczek sono stato presente 

IV 

R.P. Isidori Antofia.nzas necrologia a P. Pajalich concinnata 

AG XXII R r2a. 

V;G.M.G. Estratto dal Registro Cronologico sotto il dì 9 aprile r845, 
scritto dal M.R.P. Bartolomeo Pajalich. 

Giorno 9 aprile r845. -Giornata memorabile per la morte del R.P. Isidoro 
Antofianzas. Nato l'anno r8o6 a Calahorra nella Spagna, fatto sacerdote si 
è segnalato pel suo zelo nell'assistere agl'infetti di choléra-morbus (36). 

Uscito dalla sua patria per cagione delle tristi conseguenze della guerra 
civile insorta fra i partitanti di Don Carlo IV,· Pretendente al trono (37), e 
·quelli di Isabella II Regina costituzionale si trattenne per alcuni anni, dimo
rando or a Baionna, or a Marsiglia in Francia, or a Friburgo nella Svizzera, 
or a Salisburgo, a Innsbruck e a Bolzano negli stati austriaci, come si vede 
-da diversi attestati rilasciatigli dalle Autorità ecclesiastiche della sua buona 

(36) Sub vocabulo « colera », « colera asiatico », « cholera morbus » iucludebantttr 
.olim apud vulgum diversa genera morborum. 

(37) Carolus Maria Isidorus de Borb6n a suis asseclis vocatus fuit initio simpliciter 
«Don Carlos », mox « Carlos V» rex Hispaniae, quia vetus imperator Carolus V (rsoo-rssS) 
~ensebatur Carolus I Hispaniae. 
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condotta. Si è segnalato in diversi luoghi per lo zelo in ascoltar le confes-· 
sioni de' suoi conn_azionali, usciti parimenti dalla comune patria (38). 

A Friburgo e ad Innsbruck ha avuto l'occasione di conoscere alcuni 
nostri Padri; e dimorando a Bolzano da RR.PP. Cappuccini si senti nascere 
la vocazione di entrare nella nostra Congregazione, nella quale fu accettato• 
dal 11211 nostro Rev .m o P. Vicario Generale, mediante una lettera di risposta. 
che gli fu scritta a tal oggetto. Si portò subito a Finale, dove fu indirizzato, 
vesti l'abito nostro della Congregazione il I 0 maggio 1843, e professò la vigilia. 
di Tutti i Santi dello stesso anno, dopo il noviziato di sei mesi, fissati per 
quelli ch'erano in Congregazioni da sacerdoti. 

Fatta la professione ardeva di zelo per l'osservanza della S. Regola e per 
la conversione dei peccatori; si consacrò ad ascoltare le confessioni e si diè· 
con special fervore alla Dottrina Cristiana a San Lorenzo (piccola chiesa di
stante circa ttn miglio da Finale), ai figli e alle figluole dei poveri contadini, · 
infervorandoli con divote canzoncine alla devozione alla B.ma Vergine, ed'. 
animandoli ad imparare col distribuire quante imagini sante poteva ricevere 
dal Superiore. 

Quest'anno (1844-45) era un inverno rigido e lungo oltre il solito, e ca-· 
gionò delle malattie infiammatorie anche fra i poveri contadini. Il che ve-· 
dendo il nostro Padre si mosse a compassione. Andando per ciò a far la dot
trina alla sopradetta chiesa si portava nelle case degli ammalati per benedirli 
consolarli ed ascoltare le loro confessioni con non poco strapazzo. Ai due dei 
corrente aprile ritornando appunto a casa da questa 11311 sua diletta occupa
zione à favore della gente cainpa&nola, si sentì attaccato egli stesso dalla ma-· 
lattia dominante, che in questo anno portò molti uomini, specialmente robustir 
all'eternità. 

Messosi a letto, e sentendo le punture ai lombi, non si trascurò di chia
mare il medico della Casa. Trovò la malattia violenta e già pericolosa, ado
però subito tutti i rimedii suggeritigli dall'arte; ma non ostante tutta la sua. 
sollecitudine e cura, non poté arrestare il corso della malattia, detta pleuritide, 
che nel breve giro di sette giorni lo portò all'altra vita. Il paziente stessO' 
intese subito la gravezza della malattia, ed offeri più volte la sua vita ai 
Signore e si mise ad esercitare nella medesima, in un modo ammirevole, la. 
pazienza, l'obbedienza prontissima a qualunque ordinazione del medico, corpo
rale e spirituale; l'umiltà col domandare a ciascheduno de' confratelli ed ai 
Superiore scusa e perdono, col confessare più volte le sue colpe in secreto ed 
in publico; e la gratitudine, ringraziando Dio per la vocazione alla Con-

(38) Recens historicus scripsit : « Don Isidoro Antoftanzas... después de haber estado· 
en Inglaterra, donde se habian refugiado don Carlos y muchos de sus mas decididos· 
partidarios, se translad6 a Friburgo ». D. DE FELIPE, La Ven. Madre Antonia,. Madrid 1962, 
66 nota r. - In eiusdem paginae textu affert epistolam an. r839 in qua D. Susanna, mater 
Ven.lis Antoniae, communicat: « He estado con don Isidoro Antoftanzas y me ha dicho· 
que don Carlos ocupara el trono el ano pr6ximo ». Fateor me in ancipite manere, tum oh 
silentium necrologiae circa commorationem in Anglia, tum oh nuntium de victoria ( ?i 
an. 1839, quo bellum clausum est. Indagare tamen pergam notitias archivorum, quia prae
sumpta D. Isidori Antoftanzas participatio inter aulicos cappellanos augeret illius merita. 
et qualitates. 
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gregazione, rinnovando i voti e raccomandando ai confratelli l'osservanza 
della Regola e specialmente della s. obbedienza. 

Ricevuto il SS.mo per Viatico, e munito del Sacramento dell'Estrema 
Unzione, andava sempre più crescendo il fervore 11411 del suo spirito eserci
tandosi nella s. orazione e nelle giaculatorie verso Gesù Bambino e la B.ma 
Vergine. Le ultime parole che proferl articolatamente erano: Dejecit in salu
tare tuum anima mea e in verbum tuum supersperavi; ed assistito dai Padri, 
specialmente dal suo confessore, spirò tranquillamente l'anima sua nelle mani 
del Signore, che con gran divozione aveva desiderato, alle ore IO antemeridia
ne del giorno 9 aprile 1845· 

Il suo corpo è stato composto e vestito dai nostri confratelli, verso sera 
dalla sua camera trasferito in parlatorio di sotto, e posto in una cassa a ciò 
fatta. Il giorno seguente nel parlatorio addobbato di nero stava esposto a 
vedersi da tutti fino alle ore 8 del mattino. Allora se gli fecero i funerali, 
trasportandolo i nostri confratelli ed accompagnandolo tutta la Comunità, ed 
alcuni sacerdoti nostri amici e secolari, che accorsero. Si uscì per la porta 
grande della chiesa : e collocato al luogo conveniente, si recitarono i tre not
turni colle laudi, e si cantò la messa con alla fine le esequie. 

Si lasciò il corpo nella bara fino al dopo pranzo; poi a porte chiuse fu di 
nuovo trasportato nel parlatorio fino alla sera, e terminato il luogo del sepol
cro, che si fece prestamente costruire (fino a quest'epoca mancava) dietro la 
cappella di S. Antonio fu sepolto colle solite preci (39). La sua morte fece so
pra li abitanti lisi l una salutare impressione, persuasi che egli se l'era atti-· 
rata cogli strapazzi che si era addossati per bene delle anime, specialmente 
della campagna, e che per ciò andava a ricevere il dovuto premio in paradiso .. 
Il che il Signore conceda anche a noi tutti. Anche sopra i confratelli fece una 
salutare impressione la malattia e la morte di questo Padre, il quale l'abbrac
ciò virilmente e con animo direi eroico. 

N.B. Questi cenni cronologici, estratti dal Registro, sono scritti di mano propria 
dal R.P. Pajalich. Fu egli che li stese: e tanto più si avrà meritare fede, perché il medesimo
Padre fu già Maestro dell'Antofianzas nel suo spiritual tirocinio, e suo Direttore fino al
l'ultimo momento della vita (40). 

Laus Deo Beataeque Virg. Mariae et S. Alphonso. 

* * * 
Questo buon Padre fu alcun tratto prefetto degli Studenti. Più volte da 

loro si fece calpestare co' piedi : talora mangiava gli avanzi altrui : aveva chie
sto, ma non ottenne, di poter dare ai poveri la sua porzione di cibo : ebbe a. 
combattere un natura! di fuoco, cui per altro non sempre poté domare: pron
to a umiliarsi dopo il difetto : una volta dimandò scusa a un villano, cui aveva. 
fatto per impeto una correzione giusta, ma un po' aspra. 

(39) Cappella « divo Antonio patavino » sacra eiusque altare privilegiatum, munitum 
ibidem Brevi pontificio Clementis XIV, invenitur ad cornu evangelii prope ianuam .eccle
siae : subter eiusdem pavimentum iacet hypogeum, quo usque hodie custodiuntur exuviae 
quorumdam defunctorum, ex quibus valde probabiliter eÌninet noster P. Antofianzas. 

(40) Verba « maestro nel suo spiritual tirocinio » intelligantur, oportet, lato sensu, 
quoniam documenta supra (nota 8) relata adiudicant P.i Drick magisterium novitiorum,. 
saltem a die 17 aprilis an. 1842 usqua ad diem 15 novembris an. 1843, quo mutavit sedem 
cum Montecchio. 



ANDREAS SAMPERS 

Circa traditionem Imaginis BMV de Perpetuo Succursu 
Patribus Congregationis SS.mi Redemptoris 

eiusque instaurationem cultus in Urbe 

m Ecclesia SS.mo Redemptori ac S.o Alfonso sacra 
quaedam notitiae et documenta, ann. r86s-r866 

Fausto recurrente centenario traditionis imaginis qua Mater Dei sub ti
tulo BMV de Perpetuo Succursu colitur sodalibus nostrae Congregationis, 
cui memorabili eventui mox successit instaura:tio publici cultus in ecclesia 
SS.mi Redemptoris ac S.i Alfonsi (r), domui generaliciae, tunc «Villa Ca
serta n dictae (2), attigua, maxime certe conveniens nobis videtur haec facta 
in his foliis commemorare. Hoc autem rationi indolis nostri periodici con
formius fit, modo documentato varia momenta enarrando, quae in dieta tra
ditione simulacri eiusque cultus instauratione occurrerunt. Quamquam haec 
enim generatim nota sunt et iam in nonnullis publicationibus descripta ha
bentur (3), tamen subtiliore investigatione ex multis documentis, quae in 
.archivo nostro generali conservantur (4), ulterius accuratiusque cognosci 
possunt. 

Ordinem chronologicum sequentes, omnes recensebimus eventus quibus 
ad traditionem imaginis et instaurationem cultus perventum est, diligenter 
semper indicando fontes, quibus unumquodque dictum. innititur. Hac ra-

(r) Ecclesia "vulgo nota ut templum S.i Alfonsi, tamquam titulum liturgicum tamen 
habet SS. Redemptorem ac S. Alfonsum. Consecrata est die 3 V r859 « in memoriam SS.mi 
Domini nostri Iesu Christi mundi Redemptoris ac in honorem S.i Alphonsi Mariae »; ita in 
·consecrationis instrumerito. 

(2) Saeculo rg• domus generalicia universim nota erat ut «Villa Caserta », quod erat 
nomen praedii an. 1855 empti a duce Michaelangelo Caietani; initio saec. 20 hoc nomen 
·obsolevit. 

(3) Beata Vi1·go Maria de Perpetuo Succursu, id est, de antiqua ejus et prodigiosa ima
gine in ecclesia S. Alphonsi de Urbe cultui reddita ... , Romae, Typ. polygl. s.e. de Prop. 
Fide, r876 (allegabitur deinceps: Op. anon. 1876); C. HENZE, Mater de Perpetuo Succursu ... ; 
~onn, Collegium Iosephinum, rg26 (allegabitur deinceps: HENZE). 

(4) In archivo nostro generali (allegabitur deinceps: AG) conservatur copiosissima 
sectio documentorum ad historiam et cultum BMV de Perpetuo Succursu attinentium (al
legabitur deinceps: [sectio] BMV de PS). Haec archivi sectio mense decembri rg64 de in
tegro ordinata est secundum dispositionem documentorum institutam a RP.e Fabritiano Fer
rero Centeno, cui gratias debitas pro auxilio nobis praestito agimus. 



tione iis subsidium certum ac fidum praebere intendimus, qui historiam initii 
cultus BMV de Perpetuo Succursu, opere Congregationis nostrae e:ffecti, te
xere m animo habent. 

Cognitio imagini's ad Patres CSSR pervenit 

Ca. an. r86o contigit, ut RP Eduardus Schwindenhammer (5), secreta
rius personalis superioris generalis, Rev.mi P.is ~icolai Mauron, pervolvens 
auctores de historia Urbis tractantes ad notitias inveniendas historiam loci a 
Villa Caserta et hortis eius tunc occupati illustrantes, nonnulla reperiret in
dicia ecclesiam S.i Matthaei respicientia (6). Territorium enim huius eccle
siae, tempore occupationis francogallicae dirutae (7), inter saepta horti col
legii situm erat. Ibi etiam legebat de quadam antiqua Deiparae imagine in 
illo tempio quondam magnopere venerata (8). 

N o!itias collectas circa historiam domus et areae praedii « Villa Caserta )) 
P. Schwindenhammer intexit in sua Chronique générale de la Congrégat.ion 
du T. S. Rédempteur, vol. III (g), pp. 42-76: § 6. Notice historique sur la 
maison généralice. In hoc paragrapho, pp. 46-58, tractat de ecclesia S.i 
Matthaei et p. 53 haec habet sub rubrica Madonna di S. Matteo: 

<<Le 27 mai 1480, l'église de S. Matthieu fut enrichie d'une image de 
la Très Sainte Vierge, portée de l'ile de Crète, placée sur le maitre-autel. 
Le grand nombre de gràces et de miracles, obtenus devant cettè image, firent 
qu'elle fut comptée parmis les images miraculeuses de Rome sous le nom de 
Madonna di S. Matteo. Un livre imprimé à Rome en 1502 par Jean Besi
chen (ro) fait mention de cette image )) (n). 

(5) SCHWINDENHAMMER Eduardus; *8 IV 1826 Ingersheim, ElsaLl, France, dioec. de 
Strasbourg; prof. 26 XI r847 Contamine-sur-Arve, sac. 5 IV r8sr Nancy; t 30 VI 189r Si
viriez, Ct. Fribourg; Suisse (Cat. X 13 n. rrs; Cat. XIII 74 n. 531); Die 13 IX r855 Romam 
advenit (Cronaca della Casa generalizia I 3); Roma profectus est die 31 VIII r862 (ibid. sr). 
- Brevis notitia biographica apud [J.-B. L'ORTHIOIT], Mémorial alphonsien, Tourcoing 1929, 
327. Notitia bibliographica apud DE MEULEMEESTER, Bibliographie III. 386. 

(6) De ecclesia S.i Matthaei cfr Chr. HUELSEN, Le chiese di Ro1na nel Medio Aevo, 
Firenze 1927, 386 n. ns; M. ARMELLINI, Le chi(!se di Roma dal s.ec. IV ·al XIX, nuova edizio
ne a cura di C. CECCHELLI, Roma 1942, I 304-306, II 1386; Kl. HENZE, San Matteo in Merula
na: Miscellanea Francesco Ehrle II (Studi e Testi 38), Roma 1924, 404-414. 

(7) Demolitio ecclesiae ca. an. 18oo perfecta est; vide Miscellanea Fr. Ehrle II 413 .. 

(8) In Op. anon. 1876, pp. 18-20, et apud HENZE sr enumerantur diversi auctores saec_ 
17-r8, qui de veneratione 'huius imaginis loquuntur. Uti tamen ex sequentibus patere videtur, 
cognitionem suam circa imaginem in ecclesia S.i Matthaei veneratam RP Schwindenhammer 
hausit ex dictionario a cl. MoRONI composito; sin minus cognovisset etiam titulum 'de Per
petuo Succurso', qui apud auctores antiquiores invenitur. 

(9) In involucro codicis notavit RP Eduardus ·Biihrel, archivi nostri generalis praeses 
ann. 1903-1923: « Praesens codex notatur: Vol. III. Auctori enim, ut ·patet ex dictis in 
Introductione, in mente erat conscribere vol. I et II de historia Congregationis ab ultimis. 
annis P.is Tannojae [Della Vita ed Istituto del ven. S.d.D. Alfonso M. Liguori I-III, Napoli 
r798-1802] usque ad an. r8ss ». - Haec vol. I-II tamen non sunt scripta a RP.e Schwinden
hammer. 

(ro) Johann Besicken, typographus-editor Romae fine saec. rs - initio saec. 16. Cfr 
Enc. Ital. VI (1930) 8o7. 

(n) Editio manuductionis ad monumenta romana saepius saec. 15 et 16 editae, quae 
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Ex textu patet, scriptorem tunc titulum imaginis latuisse; manus po
sterior, quae videtur esse RP.is Ernesti Bresciani, post verba Madonna di 
S. Matteo stilo plumbeo adiunxit: detta del perpetuo Soccorso (12). 

Quando confratres cognoverunt de notitiis a .P.e Schwindenhammer circa 
historiam habitationis suae collectis, RP Michael Marchi (13) communicavit, 
se iuvenem simulacrum olim in ecclesia S.i Matthaei asservatum saepius 
venerasse, a Fratre laico Angustino Orsetti OSA notitias circa eius historiam 
accepisse et optime sibi notum esse, ubi asservaretur, scil. in sacello con
ventus S. Mariae in Posterula apud Patres Augustinianos Hibernicos (14). 

Haec omnia sobrie narrantur a P.e Ernesto Bresciani (15), qui primus 
Redemptorista edidit opusculum circa imaginem BMV de Perpetuo Succursu 
an. 1866 (16), postquam per varios auuos Romae. notitias copiosissimas de 
historia simulacri colle gera t (17). 

Die 7 februarii 1863 RP. Franciscus Blosi SI, qui tunc temporis singulis 
sabbatis in ecclesia a nomine Iesu nuncupata, Romae, sermonem de Deipara 
instituebat, concionem habuit de imagine BMV sub titulo de Perpetuo Suc
curso olim in ecclesia S.i Matthaei venerata, « che un dì fu celebre per pro
digi, ma che da 70 anni in qua non dà più segni di vita, perché giace, a quel 
che io sappia, negletta in privato recinto, senza pubblico culto >>. In fine 
concionis pius orator exclamavit: « Chi sà che non sia serbato a' nostri dì 
lo scoprimento di questa immagine, la quale avendosi voluta intitolare "del 
Perpetuo Soccorso", non abbia legato a questo fatto la concessione della 

communiter cognoscitur ut 'Mirabilia urbis Romae'. Cfr L. l3CHUDT, Le guide di Roma, 
Wien-Augsburg I930, n. 25. 

(I2) Notetur quod apud G. MoRONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica XII 
{I84I} I84, s. v. S. Matteo in Merulana, dicitur: «Nel pontificato di Alessandro VI fu quivi 
portata una immagine di Maria SS. _assai miracolosa e fu detta la 'Madonna di S. Matteo' •· 
Nec hic titulus 'de Perpetuo Succursu' habetur. 

(I3) MARCHI Michael, * 28 IX I829 Romae, vest. 24 XII I8Ss ibid., prof. 25 III I857 ibid., 
sac. 2 X I859, t I6 I I886 Romae. - Cat. XIII I2I n. 859; AG Pr.R XVI 2I (curriculum vitae 
ab ipso die rr VII I856 scriptum); Cronaca deUa Casa generalizia I 4 (vest.), IS (prof.), 
22 (tonsura), 42 (sac.), 20I (obitus). Notitia biographica apud [A. WALTER], Vi!!a Caserta, 
Romae I90S, I82-I83 (cfr 63}, et in commentario Cinquant'anni dalla prima esposizione del
l'antica e prodigiosa Immagine deUa Madonna de! Perpetuo Soccorso ... , Roma I9I6, 56, ubi 
etiam habetur effigies. 

(I4) De ecclesia S. Mariae in (de) Posterula cfr HUELSEN; o.c. 36o n. 78 et ARMELLINI
CECCHELLI,, o.c. I 423-424. 

{IS} Ernestus BRESCIANI {I838-I9I9); notitiae biogr. in Spie. hist. 2 (I954) 239 n. IS. -
·p, Bresciani die 2I XII I862 Romam advenit, communitati domus generaliciae adscriptus, 
-et die 3I seq. nominatus fuit studentium praefectus. Cronaca d. Casa gen. I 53· 

(I6} Cenni storici sull'antica e prodigiosa imagine deUa Madonna de! Perpetuo Soc
.corso, già venerata in S. Matteo in Merulana e ridonata al culto publico nella chiesa di 
S. Alfonso sull'Esquilino, raccolti dal P. Ernesto BRESCIANI; Roma, Tip. della s.e. de 
Prop. Fide, I866; I6°, 45 pp. -In AG BMV de·PS II I e-f conservantur epistolium Rev.mi 
Petri La Croix (sine die) et epistula Caetani Moroni (27 IV I866}, qui opusculum laudant 
.et quasdam notitias historicas ac emendationes communicant. Nuntius opusculi habetur ili 
La Civiltà Cattolica, ser. VI, vol. VI (I866 II) 592 (fase. 388 diei 23 V I866). 

(I7} Collectanea notitiarum a P.e Bresciani collectarum conservantur in AG BMV de 
PS II I a (54 pp.) et c (4 pp.; compendiosa indicatio eventuum ordine chronologico digesta 
eorumque fontium). 



2TI 

tranquillità universale? Felice quelli che potranno cooperare a tanta im
presa » (I8). 

Uti facile intelligi potest, notitia sermonis P.is Blosi in Villa Caserta 
;accepta, apud Patres desiderium exarsit imaginem in ecclesia collegio attigua 
.cultui publico reddendi, eo vel magis quia orator allegaverat M.atris Dei de
:siderium : (( Fra la mia diletta chiesa di S. Maria Maggiore e quella del mio 
.diletto figliuolo adottivo S. Giovanni in Laterano voglio essere ». 

Rogatu Patrum P. Blosi eis autographum concionis suae commodavit, 
-indicans fontem suum praecipuum, scil. orationem RP .is Conceptii Carocci 
SI, an. I7IS habitam et an. I729 typis vulgatam (Ig). - Eam sedulo trans
cscripsit P. Marchi (20). 

Non multo post conamen institutum est ad imaginem a Patribus Augusti
nianis acquirendam, sed frustra, uti notat P. Bresciani (2I): (( Sapendosi che 
la s. immagine voleva essere venerata in una chiesa che sorge fra S. Maria 
Maggiore e S. Giovanni in Laterano, il nostro P. Generale fece domandarla 
-ai PP. Agostiniani, ma questi la rifiutarono, perché quasi unica memoria 
-della loro chiesa e convento di S. Matteo >> (22). 

Imago traditur Congregationi SS. RedemptoTis 
I86s XII 8 

P. Michael Marchi scribit relationem circa imaginem, tunc conservatam 
'in conventu S. Mariae in Posterula apud Patres Augustinianos Hibernicos. 

Conservantur in AG (BMV de PS III I a-b) duo exemplaria huius rela
-tionis a P.e Marchi m. p. scripta: (( Notizie intorno l'Immagine della Ma-
-donna di S. Matteo in Merulana, detta del Perpetuo Soccorso >>. Edit. in Op. 
-anon. I876, pp. 233-234· 

I865 XII II 

In audientia P. Nicolaus Mauron, Superior generalis CSSR, Summo Pon
-tifici condicionem rerum circa imaginem eiusque cultum exponit. Pius PP. 
IX exemplari relationis P.is Marchi rescriptum addit, imaginem tradendam 
esse Congregationi SS. Redemptoris. 

Originale quod Em.mo Alexandro Barnabò, S. Congr. de Propaganda 
Fide praefecto, pro exsecutione traditum est, non invenimus. Conservatur 
ìn AG (BMV de PS III I a) copia rescripti, a P.e Mauron authenticata die 

(r8) Concio RP.is Blosi edita est in Op. anon. r876, pp. 228-232. 

(19) Il pellegrino guidato alla visita delle immagini più insigni della B. V. Maria in 
:Roma, ovvero Discorsi familiari sopra le medesime, detti i Sabati nella chiesa del Gesù da 
'Concezio CAROCCI, Sac. d. Comp. di Gesù I, Roma 1729, 373-391 : Discorso XXV a' 31 Agosto 
1715. - Haec concio edita est in Op. anon. 1876, pp. 220-228. 

(20) AG BMV de PS II r h. 
(21) AG BMV de PS II I g: Appunti storici circa l'immagine di Maria SS.ma sotto 

-il titolo del Perpetuo Soccorso sub 3° (Ms mancum; adsunt tantum pp. r-2. Hae notulae 
·respiciunt eventus ann. r86s-r866). 

(22) In aliis archivi documentis nullum indicium invenimus corroborans hoc P.is Bre
dlciani assertum. 
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r5 XII I865. Edit. in Op. anon. I876, p. 27 (vocabulo « microscopica » o
misso) et apud HENZE p. 58. - De audientia dantur notitiae in Cronaca della 
Casa generalizia I 75. 

r865 XII rs 

Declaratio P.is Mauton de rescripto diei rr XII a Summo Pontifice dato. 
Post copiam rescripti : « Le predette parole furono scritte di proprio pugno· 
dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX a tergo di una copia di queste· 
Notizie [del P: Marchi] nella udieriza concessami il giorno II del corrente
mese. L'autografo trovasi presso l'Em. Barnabò, al quale l'ho consegnato, 
affinché si degni di eseguire l'ordine santissimo. In fede ecc. - Questo dì IS 
Dicembre I865, ottava dell'Immacolata Concezione. - Nic .. Mauron CSSR, 
Sup. gen. et Rector ma{». 

Originale, scriptum a P.e Ernesto Bresciani, subscriptum a P.e Mauron 
m.p. et sigillo atramento chartae impresso munitum, conservatur in AG 
(BMV de PS III r a). 

r866 I r8 

P. Mauron et P. Ierèmias O'Brien, superior conventus S. Mariae in 
Posterula, colloquium instituunt de traditione imaginis. 

Huius colloquii :lì t menti o in epistula P .is Mauron diei I9 I r866, de qua 
infra, et in Notulis cc Appunti storici >> P.is Bresciani, cons. in AG (BMV 
de PS II I g). 

r866 I 19 

PP. Michael Marchi et Ernestus Bresciani adeunt P.em Ieremiam O'Brien 
OSA, priorem conventus S. Mariae in Posterula, afferentes epistulam P.is 
Mauron et cc una offerta di so scudi », et accipiunt imaginem. 

Minuta epistulae P.is Mauron ad P.em O'Brien, scripta a P.e Eduardo 
Douglas, conservatur in AG (BMV de PS III r c). Adiunc.ta varia traditionis. 
imaginis inveniuntur etiam in declaratione quae infra sub die 20 VI I866· 
transcribetur et in epistula P.is Bresciani ad P.em Douglas diei 29. XII r889, 
cuius originale conservatur in AG (BMV de PS III I e). Actus traditionis 
notatur in Cro'ltaca d. Casa gen. I 75· 

r866 VI 20 

P. Marchi tradit P.i O'Brien copiam imaginis. 
Hac occasione corifectum est instrumentum in duplici copia, attestans. 

fideh~m exsecutionem rescripti pontificii diei II XII I865. Exemplar instru
menti, conservatum in AG (BMV de PS III 1 d), inscriptum cc Duplicato », 
scriptum a P.e E. Bresciani et subscriptum a PP. O'Brien et Marchi m.p., 
sic sonat: 

Essendosi il sottoscritto P. Marchi, in nome del R.mo P. Niccolò Maurorr 
Sup. Gen. della Cong.ne del SS. Redentore, portato il dì 19 gennaio del cor-
rente anno I866 al convento dei RR. PP. Agostiniani in Posterula; gli fu: 
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consegnata dal M. R. P. Priore l'imagine miracolosa della Madonna, venerata· 
sotto il titolo del Perpetuo Soccorso .. 

Siccome poi a tenore del rescritto Pontificio, in data del dì .II dicembre· 
I865, il suddetto R.mo P. Mauron doveva sostituire altro quadro decente,. 
ed avendo il lodato P. Priore chiesto una copia di essa veneranda imagine: 
quindi è, che lo stesso P. Marchi ha portato in quest'oggi la copia fedele· 
richiesta, e l'ha consegnata al.prelodato P. Priore. 

In fede di che, ambedue si sono sottoscritti di proprio pugno. 

Fr. Geremia O'Brien Priore 
Michele Marchi della Cong.ne del SS.mo Redentore-

Roma, 20 Giugno r866 

A ntiqua imago 1·estauratur 

De restaura tione imaginis a pietore Leopoldo N owotny (N ovodny; · vide 
notitiam de eo in Analecta CSSR 26 [I954] 95) mense februarii (utcumque
inter diem 19 I et diem I5 III) perfecta frustra documenta et notitias in 
variis sectionibus AG quaesivimus. Conservatur in AG (BMV de PS I I} 
photographia imaginis ante restaurationem facta. 

Imago Publicae venerationi reddit·ur 
I866 III I5 

Copia imaginis depicta a Iacobo Wiiger (vide notitiam de eo in Sp.ic_ 
hist. 9 [ I96I] 255-256) in tabula !ignea exponitur in Domo generali eia. Quan
tum scimus, est prima copia confecta. -Rane imaginis copiam invenire nequi-· 
vimus. 

Notatur sub n. I in indicibus imaginum missarum, quae conservantur 
in AG (BMV de PS VI I et 4 ss.). Paucae tantum imagines ann. I866 et 
I867 missae notantur; a die 26 II r868 usque in praesens elenchus est com
pletus. 

I866 IV IO 

Summus Pontifex concedit visitantibus imaginem diebus Tridui 27-29' 
IV I866 celebrandi indulgentiam plenariam uno die arbitrio eligendo, con
suetis condièionibus, et indulgentiam 300 dierum quolibet die. 

Breve originale conservatur in AG (BMV de PS III 2 f). 

I866 IV 13 

. Summus Pontifex concedit indulgentiam plenariam visitantibus imaginem 
die quo festum BMV sub titulo «de Perpetuo Succursu » celebrabitur, con
suetis condicionibus, et indulgentiam 300 dierum visitantibus imaginem quo
libet anni die. 

Breve originale conservatur in AG (BMV de PS III 2 g). Edit. in Op. 
anon. I876, pp. 35-36 èt in collectione Documenta authentica p. 355 n. 234· 

1 

1. 
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Card. Constantinus Patrizi, Urbis Vicarius, publice invitat fideles ut 
intersint celebrationi Tridui, diebus 27-29 IV in ecclesia S.i Alfonsi habelldi, 
indulgentias concessas annuntians. 

Exemplaria typis cusa, in forma maiori et minori huius « Invito Sagro ,, 
-conservantur in AG (BMV de PS III 2 h); textus invenitur etiam in diario 
L'Osservatore Romano diei 23 IV 1866 (an. VI, n .92, p. 366), et in foliis 
hebdomadariis Il Divin Salvatore diei 28 IV 1866 (an. II, n. 30, p. 476), 
"quorum resegmina' ibid. conservantur. Edit. in Op. anon. 1876, pp. 33-34· 

:r866 IV 19 

S. Rituum Congregatio concedit, ut omnes Missae in ecclesia S.i Alfonsi 
-celebrandae diebus Tridui 27-29 IV valeant esse propriae BMV de Succursu. 
Haec Missa iam antea Congregationi concessa fuerat pro die 16 VI (Cfr. 
_Documenta. a.uthentica. p. 94 n. 77, p. 109, p. 151). 

Rescriptum originale conservatur in A-G (BMV de PS III 2 i), 

:r866 IV 21 

P. Mauron tradit copiam imaginis Sùmmo Pontifici. Haec imaginis co
-pia, quae prius exposita fuit in sacello privato Pii PP IX, postea, nescimus 
.qua via peracta, fuit Exc.mi Alfonsi Carinci (23). Post eius mortem ex legato 
proprietatem nostrae Congregationis evasit et mense iunii 1964 ab heredibus 
superiori domus generaliciae tradita est (24). 

Notatur sub n. 2 in indicibus imaginum missarum, quae conservantur 
in AG (BMV de PS VI 1 et 4 ss.). 

:r866 IV 21 

N otitiae breves de imagine et de Triduo celebrando vulgantur in foliis 
·hebdomadariis Il Veridico (an. V, n. r6, p. 61) et Corresponda.nce de Rome 
(an. XII, n. 401, p. 130). Conservantur resegmina foliorum in AG (BMV de 
·ps III 2 1). 

:r866 IV 22 

Habitantes quarundam platearum sectionis Urbis, quae dicitur << Rione 
Monti>>, petunt ut processio die 26 habenda per has plateas protrahatur. 

Supplices litterae originales conservantur in AG (BMV de PS III 2 m). 

:r866 IV 24 

Notitia de imagine et de Triduo celebrando vulgatur in diario L'Osser-

(23) Exc.mus Alfonsus Carinci; * 9 XI 1862 Romae, t 6 XII 1963 ibid.; archiepisc. tit. 
·de Seleucia d'Isauria electus 15 XII 1945; secretarius S. Rituum Congr. 1930-1959. - Necro-
1ogium in L'Osservatore Romano diei 8 XII 1963 (n. 284) p. 2. 

(24) Exc.mus Carinci etiam diversas imagines vetustas S.i Alfonsi et epistulam auto
·grapham nostri Fundatoris, die 30 III [1746] scriptam (Lettere I n6-n8), Congregationi 
:lègavit. 
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-vatore Romano (an. VI, n. 93, p. 370). Resegmen diarii conservatur in AG 
(BMV de PS III 2 n). - Cronaca. d. Casa gen. I 77 : « Articolo ideato dal 
:nostro R.P. Prosperi >>. 

1866 IV 25 

N otitia de imagine et de Triduo celebrando vulgatur in diario Giornale 
>di Roma (n. 94, p. 375). Resegmen diarii conservatur in AG (BMV de PS 
III 2 o). Edit. in Op. anon. 1876, pp. 248-25r. 

, 1866 IV 26 

Solemnis processio habetur, qua ex domo generalicia, per plateas Urbis 
,gectionis « Monti >>, imago ad ecclesiam collegio attiguam transfertur. 

Documenta de hac processione vide infra, ubi fontes Tridui allegantur. 

1866 IV 27-29 

Triduum celebratur in ecclesia S.i Alfonsi occasione restitutionis irua
:ginis publicae venerationi. 

Processio diei 26 et Tridui celebratio describuntur in ms conservato in 
AG (BMV de PS III 2 r), in diario Giornale di Roma diei 30 IV 1866 (n. 98, 
p. 389), qui textus editus est in Op. anon. 1876, pp. 251-255, et brevius in 
foliis hebdomadariis Il Divin Salvatore diei 5 V 1866 (an. II, n. 31, pp. 491-
.492). Resegmina horum foliorum conservantur in AG (BMV de PS III 2 s). 
- Nuntius horum eventuum datur in La Civiltà Cattolica ser. VI, vol. VI 
<(1866 II) pp. 484-485 (fase. 388 diei 12 V 1866). 

Solemnitates, « che superarono ogni aspettativa >>, etiam fuse describun
tur in Cronaca d. Casa gen. I 77-79, ubi notatur (p. 76 sub die 2 IV) quod 
J>. Anton. Bernabei ad conciones in Triduo habendas destinatus fuerat. · 

J:866 v 5 

Pius PP. IX invisit imaginem (25). 
Cronaca d. Casa gen. I 8o-81 his verbis narrat eventum : (( Ecco la co

rona dell'opera; ecco la Visita tanto agognata del Donatore! - Oggi sera, 
un'ora in circa prima dell'Ave Maria, l'immortale Pio IX, accompagnato dai 
Mg.ri de Merode e Stella, dopo aver visitato S. Maria Maggiore, onde vene
rare S. Pio V, e 'l monastero di S. Antonio, si recò a piedi nella nostra chiesa 
:a venerare la sacra Immagine della Madonna del Perpetuo Soccorso. 

Entrò per la porta maggiore al suono dell'organo, ammirò e lodò, fer
mandosi un poco, l'altare nuovo di Maria Santissima. S'inginocchiò in mezzo 
al Santuario e pregò per qualche tempo, con gran fervore a tutti visibile, 
1a Madonna del Perpetuo Soccorso, innanzi alla quale aveva già pregato, 
essendo molto giovane, nella chiesa di S. Matteo, siccome lo dichiarò al no
stro R.mo P. Generale. Quindi salì sull'altare per contemplare la sacra Ef-

(25) Iam die 4 V 1859, postridie diei quo eèclesia consecrata fuerat, Pius IX ecclesiam 
et collegium invisere dignatus est. Vide descriptionem in Cronaca d. Casa gen. I 32-34 et 
apud [WALTER], Villa Caserta 6o-6r. 



figie più da v1cmo. La trovò bellissima e si fece spiegare l'idea del valente 
pittore da Sua Paternità, la quale aggiunse quanto bene già recava al popolO> 
romano il ripristinamento del culto di questa celebre Madonna; d'onde esul
tando il Papa più volte ripetè : << Ringraziamo Iddio, ringraziamo Iddio >> ! 

Poscia entrò in sagrestia, che disse bella, ed ammirò il basso rilievo della. 
sepoltura di N.S. Poi si rivolse alla comunità e disse: « Ecco dunque i figli 
di S. Alfonso: quanti ce ne sono», e si mise a sedere pel bacio del piede; e
mentre lo si baciava, con volto sorridente disse più motti allegri da dilatare 
i nostri cuori e palesare la gran serenità della sua mente, la profonda pace
del suo cuore. Quindi alzandosi: « Adesso è tempo, disse, di tornare in casa », 
e traversando di nuovo la chiesa ed il cortile in mezzo ad una gran calca di 
gente d'ogni ceto, dalla quale venne con entusiasmo acclamato vicino ai 
cancello esteriore, rimontò in carrozza, e benedicendo a tutti, fece ritorn<Y 
al Vaticano. 

In sagrestia, dietro una dimanda del R.mo P. Generale, si dichiarò di" 
benedire tutti della Congregazione, i benefattori, gli oblatori e tutti i devoti 
della Madonna del Perpetuo Soccorso ». 

Alterum Triduum ante ima.ginem celebratum 

Mense mariano habitantes sectionis Urbis, quae dicitur « Rione Monti »,. 
consilium coeperunt celebrandi suis sumptibus Triduum in honorem Deipa~ 
rae, ad gratias agendas propter imaginis publico cultui restitutionem in hac
Urbis sectione. 

r866 V 13 

Habitanti'!S paroeciarum in sectione U rbis, quae dicitur « Rione Monti » ,. 
manifestant suum desiderium, cui Rev.mus P. Superior generalis CSSR iam 
assensum suum dedit, celebrandi Triduum diebus r-3 VI, et indicant ubi dona 
pecuniae tradì possint. 

Folium typis cusum inscriptunì: « Un fiore a Maria Santissima del Per
petuo Soccorso» conservatur in AG (BMV de PS IV 2). Ibi sub n° r con
servatur adumbratio magis succincta, scripta ab equite Ioanne Bapt. Chioc-
ca (26). 

r866 V r7 

S. Rituum Congregatio approbat tres orationes in honorem BMV de· 
Perpetuo Succursu et concedit corde contrito recitantibus indulgentiam roo· 
dierum pro unaquaque ex iis semel in die lucrandam. 

Rescriptum originale conservatur in AG Priv. et Fac. I 7 n° 22. Folium 
typis cusum (4 pp.) cum orationibus et notitia de indulgentia concessa con
servatur in AG (BMV de PS IV 3). Edit. in Op. anon. r876, pp. 212-215, 
et in collectione Documenta. a.uthentica 336-339 n. 235 (27). 

(26) De hac pia persona cfr Op. anon. 1876, p. 43 in nota. 
(27) Hae orationes !am in priori Triduo dierum 27-29 IV vulgatae fuerant. Folium 

typis cusum (3 pp. impr.) conservatur in AG (BMV de PS III 2 p). 
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::r866 v 19 

Summus Pontifex concedit fidelibus qui Triduo celebrando intererunt in
.dulgentiam septem annorum pro unaquaque vice, indulgentiam vero plena
riam iis qui Triduo quotidie assistent, consuetis condicionibus. 

Rescriptum originale a Card. Const. Patrizi; Urbis Vicario, exaratum 
·~onservatur in AG (BMV de PS IV 4). - Libellus supplex scriptus est a Ioan. 
B. Chiocca. 

1866 V 23 

Card. C. Patrizi, Urbis Vicarius, publice invitat fideles ut intersint cele
brationi Tridui, diebus 1-3 VI in ecclesia S.i Alfonsi habendi, indulgentias 
~oncessas annuntians. 

Exemplaria typis cusa, in forma maio;i et minori huius << Invito Sagro » 
·conservantur in AG (BMV de PS IV 5). Edit. in Op. anon. 1876, pp. 44-45. 

I866 VI 1-3 

Triduum celebratur in ecclesia S.i Alfonsi in gratiarum actione propter 
·restitutionem imaginis publico cultui. 

Descriptio Tridui habetur in diario Giornale di Roma diei 7 VI 1866 
(n. 128, p. 509), qui textus editus est in Op. anon. 1876, pp. 255-256, et in 
·foliis hebdomadariis Il Di'Vin Salvatore diei 9 VI 1866 (an. II, n. 36, p. 573). 
Resegmina horum foliorum conservantur in AG (BMV de PS IV 7). - Tri
·duum etiam describitur in Cronaca della Casa generalizia I 82-83. 

Conservatur in AG (BMV de PS IV 9) documentum inscriptum: « Ren
·diconto di Giovanni B. Chiocca delle offerte dal medesimo ricevute nella sua 
·Colletta pel Triduo alla Madonna del Perpetuo Soccorso >> (Summa : Se. 
137, IO). Adiuncta sunt (ibid. IO ss.) alia folia circa collectam, expensas etc. 
(«Denaro consegnato in mano del P. Sagrestano »: Se. 381, 75; «Conto 
delle spese fatte della Sagrestia»: Se. 282, 44~). - Vide etiam notitiam in 
foliis hebdomadariis Il Veridico diei 7 VII 1866 (an. V, n. 27, p. 107) : « Ge
nerosa pietà dei Romani ». Resegmen conservatur in AG (BMV de PS IV 8). 

·1866 VI 4 

Imago ex altari maiori defertur ad altare laterale ipsi destinatum. 
Descriptio huius altaris data est in diario Giornale di Roma diei 30 IV 

1866 (n. 98, p. 389). Resegmen conservatur in AG (BMV de PS III 2 s). 
Vide etiam descriptiones altaris antipendii in Spie. hist. 9 (1961) 256 et in 
Analecta CSSR 26 (1954) 95-96. - An. 1871 imago delata est ad novum altare 
maius, cuius descriptionem invenies in Op. anon. 1876, p. 67. 

1866 VI 4 

S. Congregatio Indulgentiarum declarat preces a S. Rituum Congrega
tione approbatas et indulgentia ditatas die 17 V 1866, recitari posse quocum
•que idiomate, dummodo de :fìdelitate versionis constet. 

Document~ allegata sunt supra sub die 17 V. 
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Initium dìffusionis cultus per orbem 

Iam an. r866 cultus Matris Dei sub titolo de Perpetuo Succursu extra.. 
Urbem se extendit ut ex variis epistulis in AG (BMV de PS VII 2 et VIII r} 
patet, et hoc non solum in Italiae regionibus sed etiam mira huius devotionis
diffusio per totum orbem incoepit. 

Confectae sunt hoc eodem anno diversae copiae authenticae, i.e. ectypa 
originali quantum fieri potest accurate similia. Post primam et secundam 
copiam, supra sub diebus 15 III et 21 IV memoratas, alia copia confecta est 
rogatu P.is Edmundi Vaughan (28), Rectoris domus CSSR in Bishop Eton 
(Liverpool, England). Die 5 III r866 P. Vaughan misit epistulam P.i Don-· 
glas in qua narravit de prodigiosa sanatione P.is Francisci Hall (die 2 III 
r866), membri illius communitatis, intercessione Deiparae sub titolo de Per
petuo Succursu invocatae impetrata (29), addens preces ut sibi mitteretur 
« an exact copy [ of the pietore] painted, full size » (30). P. Robertus Co:ffin, 
tunc tempore superi or Provinciae Anglicae, in epistulis ad P .em Douglas. 
hisce precibus subscripsit (31). Die 31 V P. Douglas missionem imaginis nun
tiavit (32). - Prout scimus, est prima copia fidelis imaginis extra Romam 
missa, quae adhuc exsistit (33). 

In epistulis inter P.em Achillem Desurmont, superiorem Provinciae Gal-· 
lico-Helveticae, et P.em Mauron a mense maio mutatis saepius sermo est 
de copiis imaginis authenticis in Franciam mittendis. Die 25 XI P. Desur-· 
mont Superiori generali nuntiavit arcam cum decem copiis die 15 eiusdem 
mensis advenisse, et in eadem epistola alias duas expostulavit (34). 

Etiam in variis litteris datis acceptisque Rectoris Maioris et superiorum:. 
aliarum Provinciarum an. 1866 de transmissione copiarum :fidelium imaginis. 
romanae agitur (35). 

(28) Notitiae biographicae huius benemeriti Patris a P.e Culhane datae sunt im 
Spie. hist. 9 (1961) 78-79. 

(29) De sanatione P.is Hall alia quoque documenta in AG adsunt. Vide etiam n; 
Divin SaLvatore 2 (1865/66) 523-524 (fase. 33 diei 19 V 1866). 

(30) Epistula conservatur in AG XLVII, epistulae a P.e Douglas acceptae, mittente
P.e Vaughan (n. 204; vide etiam n. 205). 

(31) Ibid. Epistulae P.is Coffin (nn. 46-47). 

(32) Haec P.is Douglas epistula conservatur in archivo Prov. Anglicae CSSR, Clapham, 
London. Vide Inter Nos (Prov. Angl.), Febr. 1957, p. 2. 

(33) Exposita est nunc in oratorio domus CSSR in Bishop Eton. - Cfr G. DREW, Bishop• 
Eton and its Shrine, [St. Helens, Lancashire, 1951], 20. 

(34) Hae epistulae conservantur in AG Pr.G-H II B, 1866. 

(35) Ex his epistulis suppleri possunt tabulae imaginum missarum cons. in AG (BMV 
de PS VI I et 4), quae pro ann. 1866 et 1867 valde incompletae sunt. 
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