
PIANO D’ ASSOCIAZIONE
ALLE LETTURE CATTOLICHE.

1. Lo scopo di q u e s ta  a sso c iaz io n e  si è d iffondere  
lib ri di s tile  sem p lice , d ic i tu ra  p o p o la re . L a  m a
te r ia  s a ra  is tru z io n i m o ra li, a m e n i ra c c o n ti, s to 
r ie  ed ifican ti, m a  che r isg u a rd a n o  e sc lu s iv a m e n te  
a h a  c a tto lic a  re lig io n e .

2. In  c ia scu n  m ese  u sc irà  u n  fascico lo  di c irca  108 
pag ine  in  c a r ta  e fo rm a to  p a r i  a l p resen te .

3. 11 p rezzo  d i a sso c iaz io n e  è di cen t. 90 ogni s t  
m e s tre  d a  p agarsi a n tio ip a la m e n te , che  fo rm a  la  
te n u e  som m a a n n u a  d i fr . 1,80.

4. P e r  fa re  tu t te  le  agevo lezze  p o ss ib ili a  tu t te  le 
b en em erite  p e rso n e  ecc le s ia stich e  e se co la ri, che 
v o rra n n o  u a r  m an o  a  q u e s t 'o p e r a  di c a r ità , sa
ra n n o  lo ro  sp e d iti i fascicoli fran g ili d i p o rto  .e r 
tu t t i  i Regii S ta li , ove so n o  a t t iv a te  le  fe rro v ie , 
e p er l 'e s te ro  s in o  a i confin i, p u rc h é  gli associa ti 
facciano u n  cen tro , ove si po ssan o  in d ir iz z a re  non 
m en o  di c in q u a n ta  fasc ico li.

5. Chi d es id e ra  d i r ic e v e r li  co n  m ag g io r p ro n tezza  
fran ch i p e r  la  postn , p ag h e rà  fi ,20 ogn i se m e
s tre , o fr. 2,25 a l l 'a n n o .

Ove si po sso n o  sp e d ire  in s iem e  p e r  la  po sta  2!> 
fase., il p re z z o d i  asso c iaz io n e  s a rà  r id o tto  a  fr. %

0. P er l 'e s te ro  : F r a n c i a ...................................fr . 3 «.
S v i z z e r a ......................................................... « 2 «u
A u stria  e  G e r m a n i a .......................* . . « 3 50

Negli a ltr i  S ta i5 p rezzo  da c o n ce rta rs i.
7. L 'a sso c ia to  s 'in te n d e  obb ligato  p e r  se i m esi e j y n -  

lo ra  n o n  in te n d a  c o n tin u a re , e p reg a to  dj '“* 
avviso  u n  m ese  p rim a .

8. N elle c ittà  e n e i ioghi d i p ro v in c ia  le  p 
z io n i si r icevono  d a  p e rso n e  d esignate  d t l  
tiv i O rd in arli d io c e s a n i , a  cu i l 'o p e ra  è 
tlocilare m an ie ra  racco m an d a ta .

9. In  T o r in e s i  ricev o n o  neU 'uffle io  dgUe ir* 
ie l iu re ,  v ia  s. D om enico , n 11, p iano  terrem o.

10. A tteso 'la  m o d ic ità  d 'a sso o iaz io n e , si p rega^dfspe- 
d ire  i pieghi o le le t te re  fran c h e  di posta  in d irizza le  
a lla  D irezione  delle L e t tu re  Cattoliche.  — T orino .

Ì > O l

J t



. m ---------------------------------------------- «« G y  ■

§
GALANTUOMO

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

ALMANACCO 

PEL 1 8 6 3

A N N O  X.

PREZZO CENT. 30  
Agli A ssociali a lle  L e t tu re  CitÙoli^lu  

U R A T I S .

□
f  WLB ------------- -----------------*— !—  •«*£*-

TO RIN O , 1RG5>

T ip . i l f l I ’Ocat. 'Ji S .  R ra jl? , di S a le» .



OPERETTE VENDIBILI
A FAVORE DELL'ORATORIO 

D I S . FRA N CESCO  D I SA LES.

L a s to r ia  d ' I t a l i a  ra c c o n ta ta  a lla  g io 
v e n tù , d a i su o i p r im i a b ita to r i s in o  ai 
n o s tr i  g io rn i, te r z a  ed iz io n e , d^ l sa c e r 
d o te  Bosco G ip v a n n i. . ;  . •. ?. L* 

C hi b ra m a  a v e r la  p e r  la  p o sta  pagli e r i  »  
I l G iovane P ro v v e d u to  p e r  la  p ra tic a  dei 

su o i d o v e r i ,  degli ese rc iz i d i c r is tia n a  
p ie tà , p e r  la  r e c ita  de ll'U ffiz io  d e lla  B eata 
V ergine e de i V espri di tu tto  l 'a n n o  co l- 
l ' a g g iu n ta  d i la u d i s a c re , ecQ. dello  
s te sso . II p re z z o  v a r ia  secohdo  le d i
v e rse  le g a tu re .

L a  C h iave  d e l P a ra d iso  ig rri^uo a l c a tto 
lico  che  p ra tic a ' i d o v e r i’ 'd i ' bu o n  c r i
s tia n o  , d e llo  s te sso . I l p rezzo  v a r ia  
seco n d o  le  d iv e rse  leg a tu re .

I l  s is te m a  m e tr ic o  d ec im ale  r id o tto  a  sem 
p lic i tà  ad  u so  d eg li a r tig ia n i e d e lla  
g en te  d i cam p ag n a , q u in ta  id fz io n e ,d e llo
s te sso  .........................................................  »

I l C ristian o  g u id a to  a lla  v i r tù  ed a lla  c i
v i l tà  seco n d o  lo  s p ir i to  d i S. V incenzo 
d e ' P ao li, d e llo  stesso , . . . . . . .  »

I l  m ese  d i m aggio  c o n sa c ra to  a  l ì a r ìa  im 
m a c o la ta  , d e llo  s t e s s o ....................... /»

Y ita d e l g io v a n e tto  S av io  D om en ico  a l
lie v o  d e l l ' O ra to rio  d i S. F ra n cesc o  di 
S ales , te rz a  ed iz io n e , d e llo  s te sso  . » 

B iografia d e l sa c e rd o te  G iuseppe Caftasso 
esp o sta  in  d u e  ra g io n a m e n ti f u n e b r i ,
d e llo  s t e s s o ..............................................»

C enno biografico  su l g io v a n e tto  S eg o n e  
M ichele, a llie v o d e H 'O ra to r io d iS Y F ra n -  
cesco d i S a les , de llo  s te sso  . . 4 » 

II P a ra d iso  in  t e r r a n e i  ce lib a to  c r is tian o , 
p er G iuseppe F ra s s in e to  p r io re  di s. S a
b in a  in  G enova ........................................  »
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LE QUATTRO STAGIONI.

L 'in v e rn o  com in c ia  a l 22 d ic e m b re , o re  7 , 
m in u ti 38 m a ttin a .

La p r im a v e ra  n e l 21 m a rz o , o re  3., m in u ti  2 
m a ttin a .

L 'e s ta te  n e l 21 g iugno , o re  11, m im iti  34 di 
se ra .

L 'a u tu n n o  n e l 23 se tte m b re , o re  1, m in u ti
48 se ra .

EC C L ISSI.

Il p r im o  p a rz ia le  del so le  in p a rte  a  n o i v i
sib ile , 17 m aggio  a  o re  G, m in u ti 19 d ì se ra .

Il secondo  to ta le  d e lla  lu n a  v is ib ile , J, g iù -  , 
gno, a  o re  9, m in u ti  19 di se ra .

Il te rz o  a n n u la re  del so le  in v is ib ile , 10 n o 
v e m b re , a  o re  6, m in u ti  20 m a ttin a .

I l q u a r to  p a rz ia le  d e lla  lu n a  a  n e i  v is ib ile ,
24 n o v em b re , a o re  6, m in u ti  35 m a ttin a .

COM PUTI EC C L ESIA STIC I,

N u m ero  d 'o r o .  . 2 | In d iz io n e  R o m an a  6
E p a tta  . . .  ̂ x i | L e tte ra  D o m en ica le  1)
Ciclo so la re  . . 24 : L e tte ra  de l M artiro l. 1.



FE ST E  MOBILI.

L a S e t tu a g e s im a .............................1 febb ra io
Le C eneri p r in c ip io  d e lla  Q u ar. 18 febb ra io  
L a P a sq u a  d i R isu rre z io n e  . . 5 a p r ile
Le R ogazioni . . . .  11, 12, 13 m aggio
L 'A s c e n s io n e ...................................14 m aggio
La P e n te c o s te .................................. 2-1 m aggio
L a SS. T r i n i t à .............................31 m aggio
Il SS. C orpo d e l S ig n o re  . . 4 g iugno
Il SS. C uore di Gesù . . . .  13 g iugno
L a p r im a  D om en ica  d 'A v v e n to  29 n o v em b re

D o m en iche  dopo  P en teco s te  26.
F este  d i p rece tto  in  tu t to  l 'a n n o  r>9.

I QUATTRO TEM PI.

Di P rim a v e ra  25, 27, 28 feb b ra io  
D e ll’E sta te  27, 29, 30 m aggio 
D e ll 'A u tu n n o  16, 18, 19 se tte m b re  
D e ll 'In v e rn o  IO, 18, 19 d icem b re .

TEM PO PRO IBITO

PER C E L E B R A R E  L E  NOZZE SOLENXI.

D alla  p r im a  d o m en ica  d e ll 'A v v e n to  (29 n o 
v em bre) s in o  a l l 'E p ifa n ia  (6 g e n n a io ) , e da l 
g io rn o  d e lle  C eneri (18 febbra io ) s in o  a l l 'o t ta v a  
di P asq u a  (12 ap rile) in c lu s iv a m e n te .



REAL CASA DI SAVOIA.
43 V i t t o r i o  E j i a n u e l e  I I ,  R e , sa lito  al tro n o

il 23 m a rz o  1819, v ed o v o  il 20 g en n a io  
1855 d e lla  R eg ina M aria  A dela ide  A rcidu 
ch essa  d 'A u s tr ia .

S u o i  F ig l iu o l i .

19 U m berto  R a n ie ri, P rin c ip e  d i P ie m o n te .
18 A m edeo  F e rd in a n d o , D u ca  d 'A o s ta .
17 O done E u g en io  M aria , D u ca  di M onferra to .
20 C lo tilde M aria  T e re s a  L u ig ia , p r in c ip e s s a ,

sp o sa ta  a  S. A. I .  il  P rin c ip e  G. N apo leone.
10 M aria  P ia , P rin c ip e ssa , sp o sa ta  a  S M. il Re 

di P o rto g a llo .

C o g n a ta  del Re.

33 M aria E lis a b e tta  d i S asso n ia , D u ch essa  di Ge
n o v a , v e d o v a  il 10 feb b ra io  1855 d e l D uca 
F e rd in a n d o  M. A lberto  f ra t. d i S. M. il Re.

S u o i  F ig l iu o l i .

9 T o m m aso  V itto rio  di S avo ia , D. di G enova.
12 M a rg h erita  M aria  T e re sa  G io v a n n a , P rin c .

F ig lie  del d e fu n to  He. V i t to r io  E m a n u e l e  I.

00 M aria T e re sa  F e rd in a n d a  G aetana  P ia , sp o 
sa ta  con C arlo  L odov ico  di B orbone giìi 
D uca di P a rm a .

00 M aria A nna R icc ia rd a  C a ro lin a  M arg h erita  
P ia , sp o sa ta  al g ià  Im p e ra i. d 'A u s tr ia  F e r 
d in an d o  I.



8
10. Sab. s. A gatone e le tto  pap a  n e l 678, m o rto  

n e l 682, V inse il m o n d o  e se ste sso .
D 11. Doni. I .  do p o  V E p i fa n ia .  S. Ig in o  e le tto  

pap a  n e l 139 e m o rto  m a ri, n e l 142 so tto  
A n to n in o  Im p e ra to re .

12. L u ì i . s. T az ian a  v. m . so t to  A lessandro  
im p. L 'a m o r  d i D io  le  d iede  fo rza  a  to l
le ra re  l 'a r d o r e  del fuoco dal q u a le  fu 
m a n d a ta  al C ielo.

13. M art. Q u a ra n ta d u e  MM. n e l l 'a n n o  320 in 
E feso  p e r la  d ifesa  del cu lto  a lle  sacro 
im m ag in i.

11. M ere, n o v e n a  del lo  s p o s a l i z io  d i  i l .  SS .  
S . I la r io  v escovo  di P o itie rs  e d o tto re , 
m o rto  n e l 368. C om b attè  v itto rio s a m e n te  
l 'e r e s ia  a r ia n a .

15 Giov. T ras lo caz io n e  d e lle  re liq u ie  di sa n  
M auriz io  m ., c ap itan o  d e lla  leg ione  T e- 
bea d a l V allese a  T o rin o  T a n n o  1591.

16. Ven. s. M arcello  e le tto  p ap a  n e l 308 e 
m a r t ir iz z a to  n e l 310. F u  co n d an n a to  d a l
l 'im p e ra to re  M assenzio . Si fa rà  u n  solo  
o v ile  ed u n  so lo  p as to re . Gio . , 10, 16.

17. Sab. s. A n ton io  A bate in s tit . d e 'm o n a c i  
n e ll 'E g itto , m o rto  n e l 356 in  e tà  di ann i 
105.

D 18. D oni. I I .  I l  S S .  n o m e  di Gesù.  La c a t
te d ra  di s. P ie tro  da  A n tio ch ia  tra s lo c a ta  
a  Ilo m a l 'a n n o  44. T u tti  i popoli sono 
a  le affidati. B e rn a rd o , lib . i l  De c o n -  
s ide ra t io n e .

19. L un . ss. M ario , M arta , Abaco e A udiface,
nob . P e rs ia n i, m a r t ir iz z . in  Ilom a, 270.
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20. M a r i .T ra s la z io n e d e l le r e l iq u ie d e is s .S o 

lu to re , A v v en to re  ed O ttav io  m a rt. d e lla  
leg ione T ebea  e  p r im i p ro te t to r i  d i T o 
rin o  n e l 1575. S. F a b ia n o  e le tto  p ap a  n e l 
238, m . so tto  D ecio n e l 253, e s. S eb a
s tia n o  m ., c ap itan o  d e lla  leg io n e  im p e 
r ia le  so tto  D io c lez ian o .

21. Mer. s. A gnese v . n i., n e l 304 in  e tà  di
12 a n n i. S i e le sse  il p iù  n o b ile  sposo  
G. C. e lo  se g u i s in o  a lla  m o rte .

22. Giov. s. G a u d e n z io S o le r io d 'Iv re a , p r im o  
vesc . d i N o v ara  n e l 397.

■23. Yen. S p o sa liz io  d i M aria  SS. con s. G iu
seppe. Il m a tr im o n io  è g ran  S a c ra m e n to  
e v u o l e sse re  r ic e v u to  con sa n te  in te n 
z ion i.

21. Sab. N o v e n a  d e l la  P u r i f i c a z io n e  d i  M a
r ia  S S .  S. T im o teo  d iscep o lo  d i s . P ao lo  
vesc. d ’E feso, in a r t . n e l 97.

D 25. D o m .  I I I .  C o n v ers io n e  d i s. P ao lo  p re sso  
D am asco  n e l 30. D a p e rse c u to re  d e lla  
fede m in o ss i in  fe rv o ro so  p re d ic a to re  
d e l V angelo.

20. L un . s. P o lic a rp o  d iscep . d i s. G iovanni 
evang . v esc . d i S m irn e , m ari, n e l 165.

27. M ar. s. G iovanni G risos tom o  d i A n tio 
ch ia  p a tr . d i C o s tan tin o p o li e 'd o ti , greco, 
m o rto  in  e s ilio  n e l 407.

28. M er. s. Paolo  p r im o  e re m ita  n eH 'E g itto ,
m o rto  l 'a n n o  342 e s. V ita lian o  pap a , e- 
le tto  n e l 657, m o r to  n e l 672.

29. Giov. s. F ra n cesc o  di S ales  vesc. d i G i
n e v ra , m . n e l 1622. D a a rd e n tiss im o  che 
e ra  si fece m an su e tis s im o .



fi

RAMO DI SAYOIA-CARIGNANO.

41 E u g en io  E m a n u e le , P rin c ip e  d i C arignano .
49 M aria V itto ria  F iiib e rta , P rin c ip e ssa , su a  so 

re lla , v ed o v a  d i S. A. R. il Conte di S i
ra c u sa , L eopoldo  B e n ia m in o , in fa n te  delle  
d u e  S icilie.

SOMMO PO N TEFIC E ROMANO.

P io  IX  dei C onti M aslai F e r re t t i ,  n a to  in  S in i- 
gag lia  il 13> m aggio  1792, p u b b lic a to  C ar
d in a le  da  G regorio  AVI il 15 d icem b re  del 
1810, e le tto  P a p a  il 16 g iugno  1846, ed in 
co ro n a lo  il 21 s te sso  m ese.
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ACQUARIO.

G E N N A I O

1. Giov. La C irco n c is io n e  di N. S . ,  o tto  d i 
dopo  la  n a sc ita , e  gli si pose il n o m e  
G esù.

2. Yen. s. D efen d en te  T ebeo, m . n e l 303, le
c u i re liq u ie  si v e n e ra n o  in  C asale.

3. Sab. s. A n te ro  e le tto  p ap a  n e l 237, m a r
tir iz z a to  n e l 238.

D 1. D om . s. T ito  d iscep o lo  d i s. P ao lo  e p rim o  
v escovo  d i C re ta  o ss ia  C andia . M ori di 
a n n i 94. I v esco v i so n o  po sti d a llo  S p i
r i to  S an to  a  reg g ere  la  C h iesa  d i D io. 
A tti, 20.

5.' L un . s. T e le sfo ro  e le tto  p ap a  n e l 127, 
m o r i  m a r t ir e  n e l 139, so tto  l 'im p e ra to re  
A n to n in o  P io . A P ie tro  fu  d e tto  : P asc i 
le m ie  p eco re lle . Jo . ,  17. 

f  6. M art. E p i fa n ia ,  o ss ia  m a n ife s ta z io n e  del 
S ig n o re  ai S an ti Re Magi. O ffersero  o ro , 
in cen so  e m ir ra . E ssi fu ro n o  le  p r im iz ie  
de i g e n ti l i .c o n v e r t it i .

7. M er. s. L u c ian o  d 'A n tio c liia  p re te , m a r 
tir iz z a to  n e l 312. Vi m an d o  com e peco
re l le  in  m ezzo  ai lu p i. M alt. ,  10.

8. Giov. s. M assim o d i V alenza  su l P o , ve
scovo  d i P a v ia  ove  m o r i  n e l 511.

9. Yen. s. G iu liano  e s. B a silissa  c o n iu g i,
m . so tto  D io c lez ian o . Le lo ro  re liq u ie  
so n o  v e n e ra te  n e lla  c ittà  di C hieri.
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10. Sab . s . A gatone e le tto  pap a  n e l 678, m o rto  

n e l 682, Vinse il m ondo  e se s te sso .
D 11. D oni.  I .  dop o  ¡ 'E p i fa n ia .  S. Ig in o  e le tto  

papa  n e l 139 e m o rto  m a r i, n e l 142 so tto  
A n to n in o  Im p e ra to re .

12. L un . s. T az ian a  v . m . so tto  A lessandro  
im p. L 'a m o r  di Dio le d ied e  fo rza  a to l
le ra re  1' a rd o re  del fuoco d a l q u a le  fu 
m a n d a ta  a l C ielo.

13. M ari. Q u a ra n ta d u e  MM. n e l l 'a n n o  320 in
E feso  p e r  la  d ifesa  del cu lto  a lle  sacre  
im m ag in i.

11. M ere, n o v e n a  del lo  s p o s a l i z io  di M. SS .  
S . I la r io  v escovo  d i P o itie rs  e d o tto re , 
m o rto  nel 368. C om battè  v itto rio sa m e n te  
l 'e r e s ia  a r ia n a .

ló  Giov. T ras lo caz io n e  d e lle  re liq u ie  d i san  
M auriz io  m ., c ap itan o  d e lla  leg ione  Te- 
bea  d a l V ailese a  T o rin o  l 'a n n o  1591.

16. Ven. s. M arcello  e le tto  pap a  n e l 308 e 
m a r t ir iz z a lo  n e l 310. F u  co n d an n a to  dal
l 'im p e ra to re  M assenzio . Si fa rà  u n  so lo  
ov ile  ed u n  so lo  p as to re . G io . , 10, 16.

17. Sab. s. A n ton io  A bate in s ti t. d e 'm o n a c i  
n e ll 'E g itto , m o rto  n e l 356 in  e tà  di ann i 
105.

D 18. D o m .  I I .  I l  S S .  n o m e  di Gesù.  La c a t
te d ra  di s. P ie tro  da  A n lio ch ia  tra s lo c a ta  
a  R om a l ’an n o  44. T u tti  i popoli sono  
a te  affidali. B e rn a rd o , iib . i l  De con~ 
s idera t ione .

19. L un . ss. M ario, M arta , Abaco e A udiface,
nob . P e rs ia n i, m a r tir iz z . in Rom a, 270.
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20. M art. T ra s la z io n e  d e lle  re liq u ie  dei ss. S o 

lu to re , A v v en to re  ed O ttav io  m a rt. d e lla  
leg ione  T ebea  e p r im i p ro te t to r i  d i T o 
r in o  n e l 1575. S. F a b ia n o  e le tto  p ap a  nel 
238, m . so tto  D ecio n e l 253, e s. S eb a
s tia n o  m ., ca p ita n o  d e lla  leg io n e  im p e 
r ia le  so tto  D ioclez iano .

21. Mer. s. A gnese v. n i., n e l 301 in  e tà  di
12 a n n i. S i e lesse  il p iù  n o b ile  spo so  
G. C. e lo se g u i s in o  a l la  m o rte .

22. Giov. s. G a u d e n z io S o le r io d 'lv re a , p r im o  
vesc. di N o v ara  n e l 397.

23. Yen. S p o sa liz io  d i ¡Maria SS. con s. G iu
seppe. 11 m a tr im o n io  è g ran  S a c ra m e n to  
e v u o l e sse re  r ic e v u to  con sa n te  in te n 
z io n i.

21. Sab. N o v e n a  d e l la  P u r i f i c a z io n e  di Ma
r ia  S S .  S. T im o teo  d iscep o lo  d i s. P ao lo  
vose, d E feso, m a r t. n e l 97.

D in . D oni.  I I I .  C o n v ers io n e  d i s. P ao lo  p re sso  
D am asco  n e l 30. D a p e rse c u to re  d e lla  
fede m u to ss i in  fe rv o ro so  p re d ic a to re  
d e l V angelo.

20. L un . s. P o lica rp o  d iseep . d i s. G iovanni 
evang . vesc . di S m irn e , m a ri, n e l 105.

27. M ar. s. G iovann i G risos tom o  d i A ntio 
ch ia  p a tr . d i C o s tan tin o p o li e d o tt. greco, 
m o rto  in  e s ilio  n e l 407.

28. M er. s. P ao lo  p r im o  e re m ita  n e ll 'E g itto ,
m o rto  l 'a n n o  342 e s. V ita lian o  p ap a , e- 
le tto  ne l G57, m o r to  n e l 072.

29. Giov. s . F ra n c e sc o  d i S ales  vesc. d i Gi
n e v ra , m . n e l 1022. D a a rd e n tiss im o  che 
e ra  si fece m a n su e tis s im o .
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10. Sab. s. A gatone e le llo  papa  n e l678, m o rto  

n e l 682, V inse il  m o n d o  e se stesso .
D H . D o m .  I .  do p o  l 'E p i fa n ia .  S. Ig in o  e le tto  

pap a  nel 139 e m o rto  m a r t. n e l 142 so tto  
A n to n in o  Im p e ra to re .

12. L un . s. T az ian a  v. m . so tto  A lessand ro  
im p. L 'a rn o r  di D io le  d iede  fo rza  a to l
le ra re  l 'a r d o r e  del fuoco dal q u a le  fu 
m a n d a ta  al Cielo.

13. M art. Q u a ra n ta d u e  MSI. n e l l 'a n n o  320 in
E feso  p e r  la  d ifesa  del c u lto  a lle  sacro  
im m ag in i.

11. M ere, n o v e n a  dello  s p o s a l i z io  di M. SS .
S. I la r io  vescovo  di P o itie rs  e d o tto re , 
m o rto  n e l 368. C om battè  v itto rio sa m e n te  
l 'e r e s ia  a r ia n a .

15 Giov. T ras lo caz io n e  d e lle  re liq u ie  di san  
M auriz io  m ., cap itan o  d e lla  leg ione  T e- 
bea  d a l V ailese a  T o rin o  l 'a n n o  1591.

16. Ven. s. M arcello  e le tto  p ap a  n e l 308 e
m a r tir iz z a to  nel 310. F u  co n d an n a to  d a l
l 'im p e ra to re  M assenzio . Si fa rà  u n  solo  
ov ile  ed u n  so lo  p as to re . G io . , 10, 16.

17. Sab. s. A n ton io  A bate in s tit. d e 'm o n a c i  
n e ll 'E g itto , m o rto  n e l 356 in  etii d i an n i 
105.

D 18. D om . I I .  I l  S S .  n o m e  di Gesù.  L a c a t
te d ra  d i s. P ie tro  da  A ntiocliia  tra s lo c a ta  
a  R om a l 'a n n o  44. T u tti i popoli sono  
a te affidali. B e rn a rd o , lib . 11 De co n -  
sidera t ione .

19. L un . ss. M ario , M arta , Abaco e A udiface,
nob. P e rs ia n i, m a r tir iz z . in R om a, 270.
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20. M art. T ra s la z io n e  d e lle  re liq u ie  dei ss. S o 

lu to re , A vven to re  ed O ttav io  m a rt. d e lla  
leg ione T ebea  e p r im i p ro te t to r i  d i T o 
rin o  n e l 1575. S. F a b ia n o  e le tto  p ap a  nel 
238, m . so tto  D ecio  n e l 253, e s. S eba
s tia n o  m ., c ap itan o  d e lla  leg io n e  im p e 
r ia le  so tto  D ioclez iano .

21. Mer. s. A gnese y . m ., n e l 301 in  e tà  d i
12 a n n i. S i e lesse  il p iù  n o b ile  sposo  
G. C. e lo  se g u i s in o  a lla  m o rte .

22. Giov. s. G audenz io  S o le rio  d 'iv r e a ,  p r im o  
vesc. d i ¡Novara n e l 397.

23. Ven. S p o sa liz io  d i M aria  SS. con s. G iu
seppe. I l m a tr im o n io  è g ran  S a c ra m e n to  
e v u o l e sse re  r ic e v u to  con sa n te  in te n 
z io n i.

21. Sab. N o v e n a  d e l la  P u r i f i c a z io n e  d i  M a
r ia  S S .  S. T im o teo  d iscep o lo  d i s. P ao lo  
vesc. d 'E fe so , m a r t. n e l 97.

D 25. D o m .  I I I .  C o n v ers io n e  di s. P ao lo  p re s so  
D am asco  n e l 36. D a p e rse c u to re  d e lla  
fede m u to ss i in  fe rv o ro so  p re d ic a to re  
d e l  V angelo.

20. L un . s. P o lica rp o  d iscep . d i s. G iovanni 
evang . vesc . di S m irn e , m a r i, n e l 165.

27. M ar. s. G iovanni C riso s to m o  d i A n tio 
ch ia  p a tr . d i C o s tan tin o p o li e d o tt. greco , 
m o rto  in  e s ilio  n e l 407.

28. M er. s. P ao lo  p r im o  e re m ita  n e lT E g itto , 
m o rto  l 'a n n o  342 e s. V ita lian o  pap a , e - 
le tto  n e l 657, m o r to  n e l  672.

29. Giov. s. F ra n cesc o  d i S a les vesc . di Gi
n e v ra , m . n e l 1622. D a a rd e n tiss im o  che 
e ra  si fece m a n su e tis s im o .

a
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30. Yen. b. S eb as tia n o  Y alfrè d a  Y erduno,

d o tt. co ll. n e ll 'U n iv e r s i tà ,  p re te  d e ll 'O -  
ra to r io  in  T o rin o , m . 1710.

31. Sab. s. P ie tro  N olasco fo n d a to re  d e l l 'o r 
d in e  d e lla  M ercede p e r  la  R edenzione  
degli sch iav i, m o rto  l 'a n n o  1256, e s. F e 
lice IV e le tto  papa  T an n o  526, m . n e l 530.

L. P. di die. i l  5 a  ore  1, m in .  3 m a t t in a .  
U. Q. i l  13 a  ore 0, m in .  37 m a t t in a ,
i .  N. di g e n n a io  i l  19 a  ore  4, m in .  32 sera.  
P. Q. i l  26 a ore  5, m in .  21 sera.

l’KSri.

F E B B R A I O .

I) 1 D o m . S e t tu a g e s im a .  S. O rso a rc id iaco n o  
d A osta c irc a  il 750.

2. L un . la  SS. V ergine e M adre v o lle  u m i
l ia r s i  a lla  legge d e lla  p u rilìca z io n e  seb
ben e  n o n  o b b lig a ta , e p re se n tò  il su o  
D ivin  P ig lio  al T em pio  q u a ra n ta  g io rn i 
dopo  il SS. N ata le . B e n e d iz io n e  delle  
candele.

3. M ar. s . lliag io  v escovo  di S ebaste  n e l
l 'A rm e n ia , m a r tir e  n e l 319. B en ed iz io n e  
d e l la  go la .

1. Mer. s. A n d rea  C orsin i v escovo  d i F ie 
so le , m o rto  nel 1373 e s. D io n isio  e le tto  
pap a  nel 261, m o rto  n e l 272.
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5. Giov. s. A gata di P a le rm o  v e rg in e  m a r 

tire  in  C a tan ia  n e l 251.
6. Yen. s. D o ro tea  v e rg in e  e m a r tire  in  Ce

sa re a  di C appadocia .
7. Sab. s. R o m u ald o  d e 'd u c b i  di R avenna, 

ab a te  fo n d a to re  dei C am aldo les i, m o rto  
n e l 1027 in  e tà  d 'a n n i  120.

D 8. D o m .  Sessa g es im a .  S. G iovanni di M atha, 
p re te  f ran c ese  fo n d a to re  dei P P . T r in i
ta r i  p e r  la  re d e n z io n e  degli sc h iav i, m . 
in  R om a n e l 1213.

9. L un . s. Z osim o e le tto  p ap a  n e l 417 e
m o rto  nel 418. N on so lo  d e lle  p e c o re , 
m a  an ch e  dei p a s to ri tu t t i ,  so lo  p asto re ,
S. B e rn a rd o , 1. cit. S. A po llo n ia  v erg in e  
e m a r tir e  in  A lessan d ria  d 'E g i t to  nel 
249. F ra  gli a l tr i  su p p liz i le  fu ro n o  ro tti
i d e n ti con  p ie tre .

10. M ar. L 'in v e n z io n e  dei co rp i dei ss. m m . 
S o lu to re , A v v e n to re  ed O ttav io  n e l 398.

11. Mer. I b e a li s e tte  fo n d a to ri d e l l ' o rd in e  
dei se rv i d i M aria  A d d o lo ra ta  n e l 1233.

l i .  G iov. s. S co la s tica  v e rg in e  m o n aca , so 
re l la  d i s. B e n ed e tto  n e l 542. 11 c u o r  
su o  e ra  lu t to  a m o r di D io.

13. Yen. s. G regorio  11 e le tto  p ap a  n e l 714 
e  m o rto  n e l 731. li P ap a  è P a s to re  e capo 
d e lla  C hiesa. S. Gio. G ris., H o m . ,  v.

14 Sali. s. V alen tin o  p re te , e m a r tir e  n e l 270.
1) 15. Dom. Q u in q u a g e s im a .  S . E lisio  m a r tire  

su l p rin c ip io  del q u a r to  seco lo  in  S ar
degna. L av o rò  m o lto  p e r  c o n v e r tir la  al 
c r is tia n e s im o .
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16. L un . s. G regorio  X e le tto  pap a  nel 1271'

m o r i  n e l 1276. C e lebrò  u n  concilio  a 
L ione . R iu n ì i Greci a lla  C hiesa L a tin a . 
Chi a sco lta  vo i asco lta  m e. I v c .  IO, 16.

17. M ar. 11 b ea to  A lessio  F a lc o n ie ri S e rv ita ,
m o rto  n e l 1310 in  e tà  d 'a n n i  HO.

18. Mer. Le sacre  ceneri.  C o m i n e ia i l  d ig iu n o
q u a re s im a le .  S. S im eone p a tr ia rc a  di 
G eru sa le m m e, m a r l ir e  n e l 108 in etii di 
a n n i 120. Chi sp rezz a  voi, fa sp reg io  a 
m e . L . c it.

19. Giov. s. R eatrice  v erg in e  m o n aca  C erto 
s in a . L av o rò  assa i p e r  m eg lio  p iacere  
a D io so lo .

20. Yen. s. L eone d i C a tan ia  in  S ic ilia , v e 
scovo di Leta.

21. Sab. s. M assim iano  v escovo  di V ercelli,
iv i m o rto  v e rso  il 480.

D 22. Doni. I .  S. M arg h erita  da  C o rto n a  pen i
te n te , m o r ta  n e l 1297. C onobbe il S i
g no re  e l 'a m ò . Le do lse  di n o n  av e rlo  
co n o sc iu to  p rim a .

2.). L un . s. l ’ie r  D am ian o  c a rd in a le  e d o tto re  
di S. C hiesa, m o rto  n e l 1072.

24. M ar. s. E d ilb e rto  re  (li K en t n e l l 'In g h i l 
te rra , c o n v e r tito  a lla  fede n e ll  an n o  613.

25. M er. T e m p o r a .  S. M attia  ap o sto lo  so
s t i tu i to  a  G iuda tra d ito re  n e lla  n o v en a  
d e lla  P en teco s te  ne l C enaco lo  e p re sen te  
M aria S an tiss im a .

26. Giov. s. A lessan d ro  p a tr ia rc a  d 'A le ssa n - 
d r ia  d i E g itto  v e rso  il 340.

27. Yen. T e m p o r a .  S. F e lice  I I I , e le tto  papa
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ne] 520, m o ri n e l 530, fu  p ro z io  di s. Gre
go rio  M agno. Chi non  a sc o lte rà  la  Chiesa, 
a b b ilo  p e r  g en tile  e p u b b lican o . Matt. ,  
IR, 17.

28. Sab. T e m p o r a .  S. R om ano  ab a te  ed in - 
s l i tu to re  di M onaci, v e rso  il 570, non 
lu n g i da  L ione .

L. P. i l  3 a ore  IO, m i n .  55 sera.
lì. Q. i l  i l  a  ore  l i ’, m i n .  17 m a t t i n o .
I .  N. di febbra io  i l  18 a  ore  3, m i n .  37 m a l i .
P. Q. i l  25 a  ore  1, m i n .  S i  sera.

18 sole  i n  Pesci .

AR IE T E .

MARZO.
D 1. D o w .  I L  S. A lbino  sp a g n u o lo  v escovo  di 

V ercelli n e l 550.
2. L u n . s. S im p lic io . F u  e le tto  pap a  nel 4(57

e m o ri n e l 483. C h iu n q u e  fa rà  la  P a sq u a  
iu o r  di q u e s ta  casa  è p ro fan o . S. Gi
ro la m o  a  D am .

3. M ar. s. L ucio  T, p ap a  n e l 253 e m o r ì  nel 
257 m . n e lla  p e rse c u z io n e  di Y aleriano .

4. Mer. b. U m b erto  I I I  co n te  d i S a v o ia , 
m o rto  n e l 1188.

5. Giov. s. C a sim iro  tig lio  d i u n  re  di P o
lo n ia  n e l 1484.

6. Yen. s. C irillo  g en e ra le  de i C a rm elitan i 
n e l  1230.

7. Sab. s T o m m aso  d e 'C o n ti d 'A q u in o  do tt. 
di S. C hiosa, d e lto  '/A n g e lico  nel 1274.



D 8. D om . I I I .  S. G iovanni d i D io fon d a to re  
d e ' P a d r i S p ed a lie ri n e l 1540.

9. L un . s. F ra n c e sc a  R o m an a  v edova, fon
d a tr ic e  de lle  O blate  n e l 1440.

10. M ar. s. Z accaria  I, e le tto  p ap a  nel 141,
m o ri n e l 752. T ra  i dod ic i im o  si sco
glie affinchè s ta b ilito  u n  capo si tolga 
l 'o c c a s io n e  di u n o  sc ism a. S. G iro lam o 
c o n tro  G iovin.

11. M er. s. C a te rin a  d a  B ologna, v e rg in e  e ia - 
r is sa , m o r ta  n e l 1403.

12. Giov s. G regorio  M agno I ,  e le tto  papa 
n e l 590, m o r i  n e l 004. M andò m o lti  p re 
d ic a to r i in  In g h ilte r ra . I lo  p reg a to  p er 
le , o P ie tro , d isse  G esù, affinchè la  tu a  
fede n o n  v en g a  m en o . L u e . ,  22, 32.

13. Y en. s. E u fro sia  d i C o stan tin o p o li so lita 
r ia  n e lla  T ehaide  v e rso  il  400.

14 Sab. s. M atilde  reg in a  d 'A lem ag n a  r e l -  
l 'a n n o  968. C ercò u n  reg n o  m ig lio re .

1) 15. D o m .  I V .  S. L ong ino  so ld a to  m a r tir e  e 
si e re d e  q u e llo  che  fe ri d i la n c ia  il S a l
v a to re  m o r to  in  su lla  croce.

16. L un. N o v e n a  della  S S .  N u n z ia ta .  S. Gi’l-
tru d e  d u c h e ssa  v e rg in e , m o n aca  nel 659. 
Scelse  il p iù  n o b ile  spo so  che  è Gesù 
C risto .

17. Mar. s. P a tr iz io , p r im o  vesc. d I r la n d a , 
m o rio  n e l 491 in  e tà  d i 122 ann i.

18. Mer. s. G abrie le  A rcangelo  che a n n u n z iò  
a  Z accaria  la n a sc ita  di s. G iovanni Bat
tis ta , e l 'in c a rn a z io n e  a  M aria SS.

19. Giov. s. G iuseppe spo so  d i M. V.
20. Yen. b. G iovanni R u ra li da P a rm a , gè-

14



n e ra le  de i F ra n c e sc a n i n e l 1289.
21. Sab. s. B e n ed e tto  a b a te , fo n d a to re  dei 

m o n ac i d 'o c c id e n te  n e l  543.
D 22. D om . di pass ione .  L a  b. C a tle r in a  r i e 

scili v ed o v a  d i G enova n e l 1510. F u  d i- 
v o tiss im a  d e lla  p assio n e  di N. S . G. C.

23. L un . s. Y erem ondo  A r b o r io , v e r c e l le s e , 
v escovo  d 'I v r e a  v e rso  il 1020.

■24. Mar. s. B erno lfo  vesco v o  d 'A s ti, m a r t ir e  
c irc a  il 579.

25. M er. L 'a n n u n z io  d e ll 'in c a rn a z io n e  fatto  
a  M. V. d a li 'A rc a n g e lo  G abrie le  l 'a n n o  
d e l m o n d o  4000.

iti. Giov. s. S is to  I I I ,  e le tto  pap a  n e l 432, 
m o ri ne l 440. G esù d isse  a  P ie t ro :  Con
fe rm a i tu o i f ra te lli  n e lla  fede. L u e .  22, 32.

27. Yen. s. G iovanni il s i le n z io s o ,  m o n aco  
n e ll 'E g itto  v e rso  il 490. Oggi : D iv o z io n e  
a l la  S S .  Veroine a d d o lo r a la .  Ogni p en a  
che  n o i so ffriam o  p e r  a m o re  d i M aria  è 
u n  l io re tto  a  lei b en  g rad ito .

¿8. Sab. s. C o n tran n o  re  d i F ra n c ia  in  B or
gogna n e l 593.

I) 29. D o m  delle P a lm e .  S. B e rto ld o  g e n e ra le  
dei C a rm elitan i n e lla  P a le s tin a  n e l 1188, 
m o rto  in  e tà  di an n i 115.

30. L un. Il b. A m edeo IX du ca  di S avo ia  
n e l l 'a n n o  1172. ^ ^

31. M ar. s. B a lb ina  n o b ile  rom jrtia V t V J ì n ì / ^  
c irca  il 110,. /

L.  P. i l  5 a  ore  3, m in .  io/sii"
U. Q. il  12 a  ore  7, m in .  s m i
l .  X. di M a rz o  i l  19 a or

15

P. Q. i l  27 a  ore  9, m in .  A H 'mattili^
21 so le i n  Ariete,

, 0
C a i  -
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TORO.

A P R I L E .
1. M er. s. S isto  I, e le tto  p ap a  n e l 132, m o ri

m a r t ire  n e ll 'a n n o i4 2  so tto  l 'im p e ra to re  
T ra ian o . P ie tro  fu co llocato  p e r  fonda
m en to  d e lla  C hiesa. S. lla silio .

2. Giov. s. F ran cesco  da  P a o la  n e lla  C ala
b r ia  fo n d a to re  dei .Minimi, m o rto  in  e tà  
di an n i 91 n e l v e n e rd ì sa n to  del 1507.

3. Yen. s. Y olpiano di T iro  m a rt. F u  cucito
in  u n  sacco con  un  can e  ed  un  asp ide  
e cosi g e tta to  in  m are .

4. Sab. s. Is id o ro  are . d i S iv ig lia  e d o tt. di
S. C hiesa n e l 636. G rande o rn am en to  
d e lla  C hiesa d i Spagna.

0  5. D oni.  P a s q u a  di r i s u r r e z io n e  di  iV. S.  
G. C. tre  g io r n i  do p o  s u a  m o r ie .  S. Vin
cenzo F e r re r i  d i V alenza in  I sp a g n a , 
do m en icano , m o rto  n e l 1419.

6. L un. s. C e lestino  I, e le tto  p ap a  n e l 423, 
m o ri n e l 432. R adunò  il concilio  d 'E fe so  
p e r  d ifen d e re  l ’o n o re  d e lla  G ran M adre 
di D io. S o p ra  (luesta  p ie tra  fo n d e rò  la  
m ia  C hiesa. M att. ,  1(3, 18.

7. M ar. s. E g isippo  s c r itto re  di s to r ia  ec
c le s ia s tic a  verso  l 'u n n o  130.

8. M er. s. A lberto  vescovo  di V ercelli, le 
g is la to re  d e 'C a rm e lita n i, m o rto  n e l 1214.

9. Giov. s. M aria Egiziaca v e rso  il  150. G ran 
p ecca trice  p rim a , p o i g ran  p en iten te .

10. Yen. b. A n ton io  .Neirotti di lliv o li. doni., 
m o rto  m ari, in T u n is i n e l 1460.
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i l .  Sai), i n  A lb is .  s. L eone M agno I, e le tto  

pap a  n e l 410, fu d o tto re  d i S. C hiesa e 
m o ri n e l 4G1 F e rm ò  A ttila  re  d e i B ar
b a r i e lo  in d u sse  a  la sc ia re  l 'I ta l ia .  Le 
p o r te  d e ll 'in fe rn o  n o n  p re v a r ra n n o  c o n 
tro  di lei (la Chiesa). M att. ,  10, 18.

D 12. D o m .  1 i n  Albis .  S. G iulio  I, e le tto  papa 
n e l 336 e m o rto  n e l 352. S o ste n n e  g ran d i 
tra v a g li p e r  la  d ifesa  d e lla  fede c o n tro  
gli e re tic i a r ia n i. T i d a rò  le c h iav i del 
reg n o  dei c ie li. M att. ,  16, 19.

13. L un . s. G iustino  filosofo e m a rt. v e rso  il
166. Fece d u e  b e lliss im e  apo log ie  d e lla  
re lig io n e  e le  m a n d ò  agli im p e ra to ri.

14. M ar. ss. T ib u rz io  e V ale rian o  fr. m m .
n e l 229 in  R om a, u n o  cognato  e l ’a l tro  
m a r ito  d i s. C ecilia.

15. M er. ss . B asilissa  ed A n astasia  g e n ti l
d o n n e  ro m a n e , d iscep o le  deg li A posto li 
e m a r tir i  n e l 60.

16. Giov. s. T o rih io  B ecuti to r in e se  vesc. di 
A sto rga  in  Isp ag n a  ove m o r ì  n e l 460.

17. Yen. s. A niceto  e le tto  pap a  n e l 167, m o ri
m a rt. n e l 175 so tto  M arco A u re lio . D ove 
c’ è P ie t ro ,  iv i tro v a s i p u re  la  C hiesa. 
S. A m brogio .

18. Sab. s. A pollon io  m . s e n a to re  ro m a n o ,
le sse  in  se n a to  il re n d ic o n to  d i su a  fede. 

D 19. D o m .  I I .  s. L eone IX e le tto  p ap a  noi 
1048, m o rì n e l 1054. Q uan to  leg h era i in 
te r ra ,  s a rà  legato  an ch e  in  c ie lo . Mali.
16, 19.

S
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20. L un. s. A gnese d a  Morite l’u lc iano  v e r 

g ine e m a r tire  n e l 1037.
21. M ar. s. A nseim o d ’A osta d o tt. di.S. Chiesa,

are . di C a n to rb e ri m . n e l 1109.
22. M er. ss. S o te ro  e Caio pap i n in i, il p r im o  

e le tto  n e l 175 e m a rtir iz z a to  nel 179 so tto  
A u re lian o , l ’a ltro  e le tto  n e l 283 e m art. 
n e l  296 so tto  D iocleziano. P asc o la  i m iei 
ag n e lli, pasco la  le m ie p eco re . Gin.,  21.

?H. Giov. s. G iorgio m art. ne l 303, fu  v e ro  
so ld a to  d i C risto .

¿1. Yen. s. F e d e le  d a  S ig m arin g a  cappuccino  
p ro to m a rtire  d e lla  s a n ta  C ongregazione 
De p r o p a g a n d a  fide  n e l 1622.

2i). SaJj. s. M arco secondo  E v an g e lis ta  ne l 
G8. G overnò  la  C hiesa d ’A lessan d ria  di 
E g itto . Process ione .

D 2<j. Doni. I l i .  P a tr o c in io  di s. G im eppe .  
Ss. C leto e M arcellino  pap i m a r t i r i ,  il 
p rim o  n e l 93 n e lla  seconda persecu z io n e , 
l ’a l tro  n e l 304 so tto  D iocleziano. G iudi
cati d a  te  s te s s o , n o n  si sp e tta  a  n o i , 
po iché  la p r im a  sedi) n o n  è g iud icata  
d a  n essu n o . Concil .  S in .

i7 . L un . s. A nastasio  I, e le tto  p ap a  nel 398, 
m o rì n e l 402. Poco dop o  su a  m o rte  fu 
Ilo m a dai Goti p re sa  e ro v in a ta . Qua
lu n q u e  co sa  tu  sc io g lie ra i so p ra  la  te r ra , 
s a n i sc io lta  anche in  c ie lo . .1Ia t i .  1G, 19. 

M ar. s. V itale cav. m ila n e se , p ad re  dei 
ss. G ervasio  e P ro ta s io .

Mer. s. P ie tro  v e ro n e se , dom en ican o , m . 
in M ilano nel 125?.



30. Giov. A p e r tu r a  del  mese sacro  a 31. S S .
S. C a te rin a  da  S ie n a  verg . d o m en ican a  
n e l 1380, fu fedele  a l su o  Gesù.

L. P .  i l  i  a  ore i ,  m i n  39 m a l t .
V. Q. i l  i l  a ore  1, m i n .  53 m a l i .
L . N. di a p r i le  i l  18 a ore  3, m in . 35. w a t t .  
P. Q. i l  26 a  ore  i,  m i n .  38 m a t i 

t a  so le  i n  Toro .

r.EUINt

MAGGIO.

). Yen. Ss. F ilip p o  e G iacom o m in o ro , ap o 
s to li, il p r im o  crocifisso  e lap id a to , m . 
in  G erapo li : il seco n d o  fu p re c ip ita to  
dal te m p io  d i G erusalem m e.

ì .  Sab. s. A tan asio  p a tr . di A lessan d ria  e 
d o tt. g reco , m o rto  n e l 371, fu d o tto , ac
c o rto  e coragg ioso  d ifen so re  d e lla  fede.

It 3. D o m .  IV .  In v en z io n e  o ss ia  il p rod ig io so  
sc o p rim e n to  del sa c ro  legno d e lla  s. Croce 
in  G eru sa le m m e n e l 326 p e r  o p e ra  del 
s. vescovo  M acario  e  di s. l i le n a  m a d re  
d e ll 'im p e ra to re  C o s tan tin o .

1. L un . SS . S in d o n e  in  cui fu  in v o lto  il 
co rp o  di G esù q u an d o  fu d ep o s to  dalla  
C roce e  co llo ca to  n e l se p o lc ro .

5. M ar. s. P io  Y da Nosco p re sso  A lessan 
d r ia  in P ie m o n te , p a p a , 157?. Kcco io



sa rò  ogni g io rn o  con v o i s in o  a lla  co n 
su m azio n e  dei seco li. M att. ,  28, 20.

6. Mer. M artirio  di s. G iovanni ev an g e lis ta  
a v an ti la  p o r ta  la tin a  in  R om a n e l 85.

7. Giov. s. S tan is lao  m a r t ir e ,  vesco v o  di
C racov ia  n e l J070.

8. Yen. A p p ariz io n e  di s. M ichele A rcang.
se g u ita  n e l 49i su l m o n te  G argano nel 
regno  di N apoli.

0. Sab. s. G regorio  N azianzeno  p a tr ia rc a  di 
C o s tan tin o p o li ne l 381.

D 10. D o m .  S. A n to n in o  vesc. di F ire n z e , 
e ra  sa p ie n tis s im o  a  d a r  consig li.

11. L un. P ro c e s s io n i  delle ro g a z .  S. A les
s a n d ro ! ,  e le tto  pap a  n e l l ’an n o  121, m o ri 
m a r tir e  n e l 132 so tto  T ra ian o . TI buon  
p a s to re  d ì  1’ a n im a  su a  p e r  le  sue  pe
co re . Gio.,  10, i l .

12. M ar. idem .  Ss. N ereo  ed A chilleo  f r . , e 
s. P ancraz io  m m . i due  p rim i in  R om a 
c irca  il 120, l ’a ltro  so tto  D iocleziano.

13. M er. idem .  S. B ened e tto , fu  e le tto  papa
n e l 574 e m o ri n e l 578. Le p eco re  asco l
ta n o  la  voce di lu i (d e l p as to re ) , là .  

t  14. Giov. A scens ione  di N. S. G. C. a l  Cielo. 
T u tti p e l C ielo sia m o  c rea ti, facciam o di 
m e r ita r lo  tu t t i . S. P a sq u a le  I , fu e le tto  
p ap a  n e l 817 e  m o r i  n e l 824. Le pecore 
gli ten g o n o  d ie tro . Id .

15. Yen. s. Is id o ro  a g r ic o lto re  n e lla  Spagna 
n e l 1130. C oll'um iltà , seppe guadagnarsi 
un  te so ro  in  Cielo, 

iti, Sab. s. G iovanni N epom uceno  m a rt. del

¿0
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sig illo  sa c ra m e n ta le  d e lla  co n fess io n e  in 
B oem ia.

D 17. D o m .  s. P asq u a le  B aylon  m in o re  o ss e r
v a n te , sp a g n u o lo , n e l 1592. F u  d iv o tis -  
s lm o  del SS. S ac ram en to .

18. L u n . s. F e lice  da  C a n ta lic io , f ra te  Cap
puccino  n e l 1587, fu se m p lice  e p ru d e n te  
secondo  il Vangelo.

19. M ar. s. P ie tro  C e le stin o  V, e le tto  p ap a
nel 1294, dopo  poch i m esi r in u n c iò  al 
p o n tifica to  p e r  se rv ire  id d io  n e lla  so 
litu d in e . l .a  C hiesa è fo n d a ta  so v ra  una 
fe rm a  p ie tra . N a t i . ,  10, 18.

20. M er. s. B e rn a rd in o  da  S ien a , m in . o sse rv .
n e l 1444, fu g ran d e  a m a n te  di G. e  M.

21. Giov. s E le n a  reg in a , m a d re  d e l l ’im p e-
ra lo re  C o stan tino .

22. Ven. s. G iu lia  verg . crocifissa  in  C orsica
n e l 442. E bbe la  g lo ria  d ’ im ita re  il re  
de i d o lo r i, su o  spo so  ce les te .

23. Sab. s. V incenzo di L e rin o  sc r i t to re  ec
c le s ia stico  n e l 450.

U 24. D ovi .  L a  P en tecoste  o ss ia  la  discesa dello  
S p i r i t o  S. s o p r a  g l i  A p o s to l i  e M. V. 
a d u n a t i  nel C e naco lo ;  e la  SS. V ergine 
co l tito lo  b en  m e r ita to  di A u s ilia tr ice  dei 
c r is tia n i, À u x i l iu m .  C h r i s t ia n o r u m .

25. L un . s. M aria  M addalena  d e ’ P azzi, c a r 
m e li ta n a , f io re n tin a  1007: e s. G rego
rio  VII P . e le tto  p ap a  n e l 1073 e m o rto  
nel 1085.

20. Mar. S. F ilip p o  N eri, fior, in s l i tu to re  del 
p re ti d e ll’O rat. ne l 1595.



27. Mer. T e m p o r a  dig.  s. G iovanni 1, e le tto
papa n e l  523, m o rto  n e l 526 in R avenna 
so tto  T codorico . S a reb b e  sc ism atico  e 
p re v a r ic a to re  chi co n tro  la  s in g o ia r  c a t
te d ra  ne  co llo casse  u n ’a ltra . Opt. m i l .

28. Giov. S . G erm ano  v e sc . di P a rig i nel 
578, e s. U rbano  I, e le tto  pap a  nel 226 
e m a rtir iz z a to  n e l 233.

29. Yen. T e m p o r a  dig.  S. T eo d o sia  m ad re  di 
s. P ro c o p io  e 12 a ltre  m a tro n e  m a r tir i  
so tto  D ioclez iano . S. B onifacio IV , e le tto  
p ap a  n e l 608 e m . n e l (¡15.

30. Sab. T e m p o r a  dig.  S. F elice  I, e le tto  papa 
n e l 272, m o ri m a r t ire  nel 275 so tto  Au
re lia n o  im p era to re .

1) 31. l )om  I. S S .  Tr in i tà .  S. P e tro n illa  verg . 
ro m an a  n e l 81, figlia di s. P ie tro  apost.

L. P. i l  9 a  or^  3, m in .  22 sera.
U. (J. i l  10 a ore  7, m in .  16 matt .
L.  A', di m a g g io  il  17 a ore  5, m in .  19 sera.
P.  Q. i l  25 a  ore  9. m in .  17. arra.

21 so le  i n  G em ini.

G R t N C l ì lO .

GIUGNO.
1. I .un . s. E le u te rio  e le tto  pap a  noi 171J ,  

m o rto  n e l 194. A cui r im e tte re te  i pec
ca ti, s a ra n n o  r im e ss i. .Già,  20, 23.

;i. Mar. s. M arce llin o  p re te  m art. in no m a
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circa il 301 e s. E u g en io  1, e le tto  pap à  
nel 654 e m o rto  n e l 657.

3. M er. s. C lo tilde re g in a  di F ra n c ia  v e rso  
il 537 : c o n v e r ti  su o  m a r i to  r e  C lodoveo  
a lla  fede catto lica , 

t  i- Giov. C o rp u s  D o m in i .  S. F ra n cesc o  Ca
racc io lo  fo n d a to re  dei C hieric i re g o la ri  
m in o ri, 1588.

5. Ven. s. B onifacio vesc. e m a rt. n e l 755, 
fu a p o s to lo  dei F riso n i.

6. Sab. L ’ in sig n e  m ira co lo  d e l SS. S a c ra 
m e n to  a v v e n u to  in  T o rin o  n e l 1453.

1> 7. P o n i. I I .  L a  Y. S S .  delle g ra z ie .  S. N or
b e r to  are. di M agdeburg n e l l ’a n n o  1234. 
Sprezzi') la  su a  g ra n d e  n o b iltà  p e r  l ’ u 
m iltà  d e lla  croce.

8. Lun. s. M edardo  v escovo  d i N oyon in 
F ra n c ia  n e l 545.

9. Mar. Ss. P rim o  e F e lic ian o  fra te lli  m a r
tir i  a  R om a n e l 287 so tto  D ioclez iano  
e M assim iano.

10. M er. s. M arg h erita  reg . di Scozia  n e l 1097.
D av a  tu t to  a i p o v e r i com e p e r  p re s ta r lo  
a  G. C. e cosi d iv e n n e  r ic c a  in  c ie lo .

11. G iov. O lia va .  S. B a rn ab a  ap o s to lo  u n o  
d e i 72 d iscep o li d e l S ig n o re , m a r t i r iz 
za to  in  C ipro  c irca  il 70.

l i .  Ven. I l  S a c r a t i s s im o  C uore  di Gesù.  
S. L eone 111, e le tto  p ap a  n e l 795 m o ri 
ne l 816. A cui r i te r r e te  i pecca ti sa ra n n o  
r i te n u ti .  G io., 20.

IX Sab. s. A n ton io  da  P ad o v a , fra te  n e l 12:11. 
G ran p red ica i, ed  o p e ra to re  di m ira co li.



D 14. D oni. 111. S. lia silio  M agno do tt. greco  
e vesco v o  d i C esarea  n e l 363. G ran d o t
to re  e  p en iten te .

15. L nn . Ss. Vito e M odesto m a rt. n e l 300
so tto  D ioclez iano .

16. M ar. s. F ran cesco  Regis, n e l 1610.
17. Mer. b. P ao lo  C urali d ’ A rezzo , a rc iv e 

scovo  di N apoli.
18. G iov. s. S ilv e rio , fu  e le tto  pap a  n e l 536

ni. n e l 540. P e r  p iace re  a  D io d isp rezzo  
q u a n to  i l  m o n d o  gli p ro m e tte v a .

19. Yen. s. G iu liana  F a lc o n ie r i da  F ire n z e , 
ved o v a , ne l 1242.

20. Sab. In v en z io n e  d e ila  m ira co lo sa  im m a
g ine  d e lla  It. Y ergine d e lla  C onso la ta  in  
'l 'o r in o  n e l 1104.

I) 21. D om . IV .  S Luigi G onzaga, p a tro n o  e 
m o d e llo  d e lla  g io v en tù , m o rto  n e l 1575.

22. L u n . s. P a o lin o  vesc. di N ola n e l 431.
Si fece p o v e r is s im o , e Ani di m e tte re  
se s te sso  in  se rv itù  in vece  del figlio di 
u n a  v ed o v a .

23. Mar. Vìg. dig. N o v e n a  d e l la  v is i ta z io n e  
di M a r ia  S S .  S. E d il tru d e  re g in a  d ’I n 
g h ilte rra  n e l 689. La v ir tù  è la v e ra  
g randezza .

f  24. M er. N a t iv i tà  di s. G io v a n n i  B .  p recu rs . 
de l M essia. S uo  p a d re  r ieb b e  la  lo q u e la  
per b e n e d ire  Idd io .

25. Giov. s. M assim o v esco v o  di T o rin o  circa  
il 375. G ran d o ttr in a  e g ran  p ie tà  il r e 
se ro  l ’o n o re  del su o  secolo .

26. Yen. Ss. G iovanni e P ao lo  m in. a Koma
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n e l 3G3, so tto  l ’ a p o s ta ta  G iu liano  im 
p e ra to re .

27. Sab. Vìg. dig.  S. L ad islao  re  d ’U ngheria , 
m o rto  n e l l ’a n n o  1195.

D 28. D n m .  V. S. L eone 11, fu  e le tto  p ap a  n e l 
682 e m o rto  n e l 683. F u  m o lto  d o tto  e 
bu o n  m usico , 

f  29. L un. Ss. P ie tro  e P ao lo  apost. e  n in i, a 
R om a so tto  N erone. P ie tro  crocifisso  col 
capo  in  g iù , e P ao lo  d ecap ita to .

30. Mar. C o m m em o raz io n e  di s. P ao lo . A r
r iv ò  ta rd i m a  g uadagnò  col su o  a rd o re  
le  p r im e  palm e.

L. P. i l  l a  ore  0, m i n u t i  0 s u l  p u n t o  del  
m e z z o d ì .

U. Q. i l  8 a  ore  2, m i n .  22. sera.
L . N. di g iu g n o  i l  16 a  ore  8, m in .  7 m a t t .
P. Q. i l  21 a  ore  11, m i n  3 m a tt.

S o le  i n  c a n cr o  i l  21.

LEO NE.

LUGLIO.
1. M er. s. P ao lo  I , fu e le tto  pap a  n e l 757 

e m o ri n e l 767.
S. Giov. L a  v is i t .  d i  M a r ia  S S .  a  s. E l i s a -  

bet ta.  F u  la  SS. V erg ine che p e n sò  a  
fa r  ta n ta  g raz ia  a  su a  cug ina.

3. Yen. s. L an fran co  di N o v ara  a rc iv esc o v o
di C an to rb eri n e l 1039.

4. Sab. s. T eobaldo  g arzo n e  ca lzo la io , n a to
i



a Vico p re sso  M ondovì, e m o rto  in  A lba 
n e l 1150.

D 5. D o m .  V I.  S. Zoe m a r t i r e ,  m og lie  de l 
m a r t .  s. K ico stra to  so tto  D iocleziano .

6. L un . s. D om enica  v e rg in e  e m a r tire . F u  
r isp e tta ta  d a lle  s te sse  b es tie  feroci.

7. M ar. N o v e n a  della  S S .  V. del Carm elo .
S. B enedetto  X I , e le tto  pap a  n e l 1033 
m o ri ne l 1044.

8. M er. s . E lis a b e tta  re g in a  di P o rto g a llo  
n e l  1336.

9. Giov. s. S im m aco , fu  e le tto  p ap a  n e l 498.
e m o r i  n e l  514. F u  bersag lio  degli E re 
tic i.

10. Ven. Li 7 fra t. G iannaro , F ilu s , F ilippo ,
S ilv an o , A lessand ro , V itale e M arziale , 
figli di s. F e lic ita  m a i. in  R om a n e l 150.

11. Sab. s. l 'io  I , e le tto  p ap a  n e l 158, m o ri 
m . n e l 167 so tto  M arco A urei. A nton .

D 12. D o m .  V I I .  S . G iovanni G ualb erto  ab a te  
f io ren tin o  m o rto  n e l 1073. C om inciò  d a l 
p e rd o n a re  u n  nem ico .

13. Lun. s. A nacle to  a te n ie s e , e le tto  papa
n e ll’a n n o  103, m o rì m art. n e l 112.

14. Mar. s. lìo n a v e n tu ra  c a rd in a le , vescovo
d ’ A lb an o , d o tt. di S. C hiesa n e l 1274. 
F u  g ran  d iv o to  di M. SS.

15. M er. s. C am illo  di L eliis  fo n d a to re  dei
M in istri degli in fe rm i n e l 1614.

16. G iov. La so le n n e  com m em oraz . di M. V.
d e l C arm elo . Credesi la  p r im a  Soc ie tà  
di p e r so n e  d ivo te  a  M. S S .

17. Ven. N o v e n a  a s. A n n a .  S . A lessio p e l

26
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leg rin o  ro m an o  n e l 417, e s. L eone IV, 
e le tto  papa  l ’an n o  847 e in . n e l l ’855.

18. Sab. s. S in fo ro sa  e se tte  su o i figli m in . 
a  T iv o li n e l 120. Gli educò  p e r  q u e l D io 
che  g li.'li a v e v a  dati.

D 19. D om . V i l i .  S. V incenzo d e ’ P ao li fond. 
de i p ro ti d e lla  M issio n e , m o r to  in  P a
rig i ne l 1660.

io . L un. s. G iro lam o E m ilia n o  fo n d a to re  dei 
S o m asch i n e l 1528. G. C. racco m an d a  
la  c u ra  dei g io v an e tti.

21. Mar. s. P ra sse d e  v e rg . d isc ep o la  degli 
A posto li, m o rta  n e l 167. La v e ra  v ir tù  
è m o d esta .

22. Mer. s. M aria M addalena  p e n ite n te . F a  
coragg io  ai g ran d i pecca to ri.

23. Giov. s. A p o llin are  d iscep o lo  di s. P ie tro
p r im o  vesc. di R av en n a , m o r to  n e l 120.

21. Ven. s. C r is tin a  v e rg . d ’an n i 11, m a r t. in 
T iro  da  su o  p a d re  U rbano , che  e ra  G en
tile . U bbidì p iù  a D io elio ag li u o m in i.

25. Sab. s. G iacom o m ag g io re , ap. F u  de
co lla to  da  E ro d e  A grippa. È v e n e ra to  
sp e c ia lm en te  in G aliizia n e lla  Spagna. 

D 26. D o m .  I X  S. A n n a  m a d r e  di M a r ia  V’. 
P ro tegge i g en ito ri che  in te n d o n o  d a r 
figli a  Dio fedeli.

27. L un . s. P a n la lc o n e  m ed ico , m o rto  in  N i-
co m ed ia  n e l 305. S ap ev a  c o n o sce re  ed 
o n o ra re  n e l l ’ uo m o  l ’ im m ag in e  di Dio.

28. M ar. s. V itto re  I ,  e le tto  pap a  n e l 191,
m o ri m art. n e l 203 so tto  l ’ im p e ra to re  
S ev e ro . S. In n o cen zo  d ’A lba n e l Mon
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fe rra to , F a  e le tto  p ap a  n e l 402 c m o ri n e l 
417.

29. Mer. s. M aria che alloggiò  in  su a  casa
G. C. Q uanto  fai a l p ro ss im o  p e r am o r 
d i D io, lo fai a  G. C.

30. Giov. s. F e lice  I I ,  e le tto  p ap a  n e l 483, 
m o ri n e l 492 II pap a  è il g iud ice  su 
p rem o  ed in a p p e lla b ile  d i tu t te  le  con 
tro v e rs ie . S. Leone .

31. Yen. s. Ignazio  d i L o io la  fondat. d e lla
C om p. di G esù n e l 1556. C ercava  so lo  
la  m aggior g lo r ia  di Dio.

L. P . i l  l  a  ore  7, m i n .  16 m a t t .
li. Q. i l  9 a  ore  10, m i n .  59 sera.
L .  JV. di lu g l io  i l  15 a  ore  11, m i n .  24 sera. 
P. Q. i l  23 a ore  10, m i n  3 sera.
I .  P . i l  30 a ore  2, m in .  3 sera.

23 so le  i n  L eone .

VERGIN E.

AGOSTO.
1. Sab. s. P ie tro  in  v in c o li n e l 41. T u tta  

la  C hiesa p reg av a  p e r  il suo  Capo.
D 2. Doni. X. I.a M adonna degli Angeli e del 

S occorso , e s. S te fan o  papa , e le tto  n e l
l ’an n o  257 e m a r tir iz z a to  nel 260 so tto  
V aleriano im p e ra to re .

3. L un. La m ira co lo sa  Inven z io n e  del co rp o  
di s. S tefano  p ro to m a rtire  ne l 413.
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4. Mar. s. D om enico fo n d a to re  d e ll’o rd in e  

d e l P re d ica t. n e l 1221. F ra  le  a l tre  cose 
fece co n o scere  e d ila tò  la  d iv o z io n e  del 
R osario .

5. M er. La ded icaz io n e  d e lla  B asilica  di M. V.
d e tta  d e lla  N eve in  R om a n e l 3G6.

6. Giov. N o v e n a  d e l l 'A s s u n z io n e  di 31. V.
La tran slig u raz io n e  di G. C. su l m o n te  
T a b o rrc , Fece  v e d e re  su a  prioria a i tr e  
a p o st. P ie tro , G iacom o e G iovanni.

7. Yen. s. G aetano fo n d a t. de i T ea tin i n e l
l 'a n n o  1517. In seg n ò  a  v iv e re  di so la  
p ro v v id e n z a  a  m odo  deg li A posto li.

8. Sai), s. C iriaco  d iaco n o  ed  a l tr i  co m p a
gni m a r tir iz z a ti  in  R om a n e l 303. s. S i - 
s to  I I , fu  e le tto  p ap a  n e l 269 e m o ri m . 
il C agosto  281.

I) 9. D o m . X I .  S. A lfonso M aria  d e ’ L iguori, 
vescovo  d i s. Agata, m o r to  n e l 1787, e 
c an o n izza to  n e l 1839. Yolle in n a m o ra re  
tu t t i  p e r  Gesù e M aria.

10. L un . s. L o ren zo  a rc id ia c o n o , m a r t ir e  a
R om a n e l 261 so tto  Y aleriano . I suo i 
te so ri e ra n o  i p o v eri.

11. M ar. b. L od o v ica  di S av o ia  v ed ., m o r ta  
n e l 1503. P ose  il  m o n d o  so tto  i p iedi 
p e r  s e rv ir  m eg lio  a  Dio.

12. M er. s. C h ia ra  d ’ A ssisi v e rg in e , fondat.
d e lle  c la r isse  n e l 1259.

13. Giov. s. O rm isd a  p a p a , e le tto  n e l 511, 
m o rto  nel 523. T u tto  è v a n ità  fu o rché  
am a re  Idd io  ed  a  lu i so lo  se rv ire .

11. > en . Yig.  e dig.  s. E u seb io  p re te , m a rtire  
in R om a so tto  C ostanzo  im p . a r ia n o .



f  15. Sai). A s s u n z io n e  di M. V. a l  cielo,  c irca 
dod ici an n i dopo  l ’ascens. del su o  Gesù.

I) 16. D o w . X I I .  S. Hocco p r in c ip e  di M om - 
p e llie r i, iv i m o rto  n e l 1327, p ro te tto re  
c o n tro  la  peste .

17. I .un . s. G iacin to  conf. in  P o lo n ia , d o m e 
n icano , 1257. E ra  n o b ile  di n asc ita , p iù  
n ob ile  p e r  v ir tù .

IH. M ar s. G ioachino p ad re  di M. SS. In se 
gna com e ab b ian o  a re g o la rs i i co n iu 
gati.

19. M er. s. G iulio se n a to re  in  Rom a m a r tire  
so tto  l ’im p e ra to re  C om m odo.

IO. Giov. s. B e rn a rd o  ab. di C h ia rav a lle , d o t
to re  d i S. C hiesa 1153, guadagnò  a D io
i su o i se d u tto r i.

21. Ven. s. G iovanna F ra n cesc a  di C h a n ta l,
fond. d e lle  m o n ach e  d e lla  V isitaz ione , 
m o r ta  n e l 1011.

22. Sali. s. Ip p o lito  vose. m . so tto  A lessan
d ro  in Iìo m a v e rso  la  m e tà  d e l sec. I II .

D 23. Doni. X I I I .  F es ta  del  S a cra t is s .  Cuore, 
di M aria .  S. F ilip p o  lìen izz i genera le  
d e ll’ o rd in e  dei S erv i di M a ria , m o rto  
nel 1285.

24. L un. s. B a rto lom eo  A posto lo , sco rtica to  
v iv o  ed a l line d eco lla to  n e l l ' A rm enia  
m aggiore.

25 M ar. s. Luigi IX re  d i F ra n c ia , m o rto  
a  T u n is i ne l 1270. S tim a v a  p iù  il suo 
b a tle s im o  che  la  su a  p o tenza .

2C. Mer. s. Secondo  d e lla  leg ione  T ebea  m a r
tire  n e l 303, e s. Z ellirin o  e le tto  papa

ÙO
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n e ll’ a n n o  203 e m a r t. n e l 221 d u ra n te  
la  te rz a  p ersec u z io n e .

27. Giov. s. G iuseppe C a lasanzio  sp ag n u o lo ,
fo n d a to re  d e lle  scuo le  p ie  n e l 1617. Se 
n o n  ci fa rem o  com e i fan c iu lli n o n  ci 
sa lv e rem o .

28. Yen. s. A gostino vesc. d ’ Ip p o n a  e d o t
to re  d i S C hiesa nel 430. F u  c o n v e r tito  
da  s. A m brogio .

20. Sai). La deco llaz io n e  di s. G iovanni B a tti
s ta  n e l 32. E ro d e  gli fece ta g lia re  la  t e 
s ta  p e r  co m p iacere  u n a  b a lle r in a  ed  u n a  
m e re tric e .

D 30. D o m .  X IV .  N o v .  a l l a  N a t i v i t à  dì M. S S  
S. Iìo sa  di L im a n e l P e rù , n e l 1617. N on 
v o lle  m ai c o n te n ta re  se  s te ssa . F ece  ogni 
sfo rzo  p e r  c o n te n ta re  Gesù su o  sposo.

31. L un . s. I ta im o n d o  N o n n a to  d e ll ' o rd in e  
d e lla  .Mercede, n e l  1240. Gli fu m essa  
u n a  s e r r a tu r a  a lle  la b b ra  d a i S a ra c e n i 
a ltìnchè  p iù  n o n  p red icasse .

V. Q. i l  6 a  ore  10, m i n .  36 m a l t .
L. N. di A gos to  i l  14 a  o r e %  m in .  33 sera.
P. (J. i l  22 a  ore  6, m in .  50 m a t t .
L . P .  i l  28 a ore  9, m i n .  25 sera.

23 sole  in  Vergine.

LIBRA.

S E T T E M B R E .
1. M ar. s. E g id io  ab . d i M onaci in  F ra n c ia . 

Id d io  p a r ìa  a l cu o re  q u an d o  ci p o n iam o  
in  so lilu d in e .



2. Mer. s. S tefano  re  d ’ U ngheria  n e l 1038. 
Im p iegò  le  su e  a rm i in  d ifesa  d e lla  r e r  
lig ione.

3. Giov. s. S e rap ia  v e rg . e m a rt. in  R om a 
n e l l ’an n o  127. S u p erò  i p iù  te r r ib i l i  ci
m e n ti d e lla  su a  v e rg in ità .

4. Yen. La b. C a te rin a  d aR acco n ig i, verg .,
n e l 1547. F u  g ran  sa n ta  se n za  d a rs i a 
co n o scere  in  v ita  sua.

5. Sab. s. L o ren zo  G iustin ian i p a tr ia rc a  di 
V enezia, m o rto  nel 1450. D iede tu tto  ai 
p o v e ri perfino  il suo  le tto .

1) 0. Doni. XV.  S. S erg io  I ,  fu e le tto  papa  
n e l 687 e m o ri n e l 701. Chi non  h a  la  
C hiesa p e r  m a d re  n o n  h a  Dio p e r  p ad re .

7. L un. P a tro c in io  d i M. SS. n e l do m in io  
de lla  R. Casa di S avo ia  p e r  la  v i t to r ia  
d i T o rin o  n e l 1706.

f  8. M ar. N a t i v i t à  di M ar ia  S S .  (p rocessione  
genera le). T u tto  il m ondo  ca tto lico  fa 
festa  p e r  la  n asc ita  di q u e s ta  n o s tra  ce
le s te  m ad re .

9. M er. S s . G orgonio e D o ro teo  m a r t ir i  in 
N icom edia n e l 303 so tto  D iocleziano .

10. Giov. s. N icola da  T o le n tin o  n e l 1309. Da 
g io v in e tto  g ià  si m ortificava , e fece sem 
p re  g ran  con to  d e lle  p red ich e .

11. Yen. s. l la r io ,  fu  e le tto  pap a  n e l l ’ anno
461 e m o ri n e l 483. Chi n o n  ubbid isce 
al pap a  n o n  è catto lico .

l i .  Sab. s. Guido ch ie rico  di sa c re s tia  ne l 
B rab an te  n e l 1112.

D 13. V o m  X V I .  I l  S S .  N o m e  di Maria.  N es
suno  p regò  d i cu o re  q u esta  g ran  M adre

32
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se n za  e sse re  s ta to  esau d ito . S. A m ato  
ab a te  in  F ra n c ia . F u  u o m o  d i g ra n d e  
m ortificaz ione .

14. L un . L 'e s a l l a s i o n e d e l l a  S. Croce  n e l 629.
L ’ im p e ra to re  n o n  p o tè  p o r ta r la  finché 
n o n  si v e s ti  da  p o v e ro .

15. Mar. s. P o rfir io  com ico  c o n v e r tito  e m a r
t i r e  so tto  G iu liano  ap o s ta ta .

1G. M er. T e m p o ra .  Ss. C o rn e lio  pap a  e Ci
p r ia n o  v escovo  di C a rtag in e  m a r t ir i .  Il 
p r im o  fu  e le tto  n e l 254, e fu m a rtir iz z . 
n e l 255. La fo rtezza  d e lla  v i r tù  è c o r o 
n a ta  so lo  d a lla  p e rse v e ra n z a .

17. Giov. Le s tim m a te  d i s. F ra n e sc o  d ’As- 
s is i n e l 1224.

18. Ven. T e m p o r a ,  s. T o m m aso  d a  V illanova
n e l 1555. F u  g ran  l im o s in ie r e , o ra  n ’ è 
r ip ag a to .

19. Sab. T e m p o r a .  S. G ennaro  vescovo  di
B en ev en to  m a r t. n e l 302 con  a l t r i  m o lti 
in  P ozzuo lo .

D 20. D o m .  X V I I .  F e s ta  d e l la  S S .  V. À d d o l .  
S. E u s ta c h io  m a r t ir e  n e l l ’ a n n o  130 a 
R o m a so tto  T ra ia n o  im p e r . F u  g ran d e  
g e n e ra le  d ’a rm a ta .

21. L un . s. M atteo  A post. ed E vang . S crisse
il  Vangelo in  eb ra ico , p red icò  n e l l ’E tio 
p ia  dov e  fu co ro n a to  del m a r t ir io .

22. M ar. M a rtir io  d i s M a u riz io , cap itan o
d e lla  leg ione  T ebea , 303.

23. M er. s. L ino  success, di s. P ie tro , e le tto  
p ap a  n e l 69, m o rto  n e l l ’ 80. G. C. v ive  
nei su o i su c cesso ri i R o m an i P o n t.

24. Giov. F e s ta  di M a r ia  S S .  d e l la  Mercede.

S
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E lla  rip a g a  la rg am en te  chi la  o n o ra  com e 
si deve .

25. Ven. N o v e n a  d e l la  V. S S .  del  R o sa r io .  
S. F irm in o  vesc. d 'A m ie n s  e m a r t  n e l 
287. N on si v a  in  p a rad iso  in  ca rro zza . 

SU. Sab  s. E u seb io , fu e le tto  pap a  n e l 309 e 
m o rì m a r t ir e  n e l 311. i ìre v e  è il  p a tire , 
e te rn o  b il  g io ire . Ss. C ip riano  e Giu
s t in a  m a r i, a  N icom cdia  n e l  303.

D 27. D o m .  X V I I I .  Ss. C osm a e D am iano  m e
dici fra te lli, m a r t. n e l l ’A rab ia  n e l l ’an n o  
301. S en za  la  c a r i tà  n e ssu n o  si sa lv a .

28. L un. s. YenceSlao r e  d i B oem ia m a r t ire  
n e l 938.

29. M ar. s. M ichele A rcang. È l ’an gelo  tu te -
ta ro  di tu t ta  la  C hiesa e ci ra p p re se n ta  
la  g iu s tiz ia  di Dio.

30. M er. s. G iro lam o p re te  e do tt. d i S. C h iesa
n e l  420, G uard a tev i da lle  occasion i de l 
peccato.

V. Q. i l  5 o  ore  1, m in .  39 nxatt.
L . N. di se tt.  i l  13 a  ore  5 , m in .  12 m a t t .  
P. Q. i l  20 a ore  2, m i n .  3 sera.
L. V .  i l  27 a  ore  G, m i n .  32 m a t t .

23 so le  i n  L ibra .

SC ORPIO NE.

OTTOBRE.
1. Giov s. R em igio  a re . di R e im s , m o rto  

n e l 545. Chi ben  v iv e , ben  m u o re .
2. Ven. Ss. A ngeli cu s to d i. S ono  i n o s tr i p iù 

sicu ri am ici, c o rrisp o n d ia m o .
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3. Sab. s, G erardo  co n te  d i N am u r n e l 959. 

Le r icch ezze  b en  u sa te  v a lg o n o  a  com 
p ra re  il  P a rad iso .

D 4. Doni. X IX .  F e s ta  di M. S S .  del  R o sa r io .  
O n o riam o la  sp esso  con  si b e lla  divoz. 
S. F ran cesco  d ’ A ssisi fondat. d e 'F r a n 
cescan i n e l  1520. S i d e v e  e s se r  u m ile , 
d is in te re s sa to  e p e n ite n te  con  G esù C.

5. L un. Ss. P lac id o  e com p. m m . in  S ic ilia  
v e rso  il  050. B isogna e s se re  p re p a ra ti  a  
ben  m o rire .

0. M ar. s. B ru n o n e  di C o lon ia  ab ., in s titu t. 
dui m o n ac i C e rto s in i n e l 1080.

7. M er. s. M arco llo m a n o , e le tto  papa  n e l
l ’a n n o  336 e m o r to  n e l l ’a n n o  s te sso . Il 
pap a  e la  C h iesa  so n o  u n a  co sa  so la . 
S.  F ra n c e s c o  di Sales.

8. G iov. s. P e la g ia d ’A n tio c h ia p e n it. n e l 350.
9. Ven. s. D ionigi a re o p a g ita  vesc. d ’A tene 

m o ri n e l 95.
10. Sab. s. F ra n cesc o  B org ia  te rz o  g e n e ra le  

d e lla  C om pagn ia  di G esù n e l 1572. S i 
c o n v e r ti  a l v e d e re  su a  re g in a  m o rta .

D i l .  D o m .  XX. F es ta  d e l la  M a te r n i tà  d i  M a
r ia  S S .  O n o riam o la  d a  b u o n i figli. S. P la -  
c id ia  v e ro n e se  verg . F acc iam o  11 beno 
co lle  p iù  sa n te  in te n z io n i.

13. L un s. S erafino  da  M o n te g ran a ro  capp. 
la ico , m o rto  nel 1604. I l P a ra d iso  v u o l 
e s se re  guadagnato  a  forza .

13. M ar. s. E d o ard o  I I I  re  d ’In g h ilte r ra  nel 
1043.

14. M er, s. C a llis to  I, fu e le t to  pap a  nel £20,
e m o ri m a rt. n e l 220.
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15. Giov. s. T e resa  d ’A vila  in  Isp ag n a  r i fo r 

m a tr ic e  delle  C a rm e litan e  n e l 1582. D e
s id e ra v a  di p a tire  o di m o r ire  p e r  Gesù.

16. Ven. *. Gallo ab a te  e fond. d ’u n ’ ab azia  
n e lla  S v izzera , m o rto  n e l 646..

17. Sab. s. Edvige ved . d u ch essa  d i S lesia  
n e lla  P o lo n ia , n e l 1243. Le v e re  v ed o v e  
d evono  e sse re  o n o ra te , d ice s. P ao lo .

D 18. D om . XXI .  F e s ta  del la  P u r i t à  di M. S S .  
B eati q u e i che h a n n o  il cu o r p u ro . S . L uca  
E vang. fu  m edico  , sc u lto re  e p i t to re ,  
d iscepo lo  di s. P ao lo , m o rì n e lla  B itin ia.

10. Lun. s. P ie tro  d ’ A lcan ta ra  M inore Oss. 
n e l l ’a n n o  1562. O ra ci d ic e : « B eata  pe
n ite n z a  che  m i acq u is tò  ta n ta  g lo ria . »

20. M ar. s. G iovanni Canzio P o lo n e se , p r . ,
m o rto  n e l 1473. lticev è  d a l S ig n o re  il 
cen to  p e r  u n o  d e lle  su e  m ise rico rd ie .

21. M er. Ss. O rso la  e com p. verg . e m a r tir i  
p re sso  C olon ia  c irca  il 383.

22. Giov. s. M aria  S a lo m e d i G erusalem m e.
A ccom pagnò la  M addalena  al c a lv a rio  
p e r  d u e  g io rn i.

23. Ven. N o v e n a  degli  O gnissan t i .  S. B onifa
cio I , fu  e le tto  pap a  n e l 413, m o ri n e l 
423. Chi asco lta  il pap a  a sco lta  Dio.

24. Sab. s. Raffaele A rcangelo . A ccom pagnò
T ob ia  e co lm ò di fav o ri q u e lla  sa n ta  
fam iglia.

D 25. Doni. X X I I .  Ss. C risp in o  e C risp in ian o  
n o b ili fr. rom . m a r t. so tto  D iocleziano.

26. L un. s. E v a ris to , fu  e le tto  papa  n e l 112 
e m o ri m a r tire  n e l 121 so tto  A driano
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im p e ra i. 11 P a p a  è il  c e n tro  d e lla  c a t
to lic a  u n ità . P io  IX .

27. M ar. s. F io re n z o  m a r t. N on s a rà  c o r o 
n a to  in  C ielo chi n o n  a v rà  co m b a ttu to  
v ir ilm e n te  so p ra  la  te r ra .

28. M er. Ss. S im o n e  e G iuda T addeo  A post.
f ra t. m a r tir iz z a ti  in  P e rs ia  dopo  a v e r  
g u ad ag n a to  m o lti a lla  fede.

29. Giov. s. O n o ra to  vesc. d i V ercelli, m o rto  
n e l 415. S e rv ire  a  Dio è u n  re g n a re .

30. Yen. s. S a tu rn in o  m a r t. p a tr . d i C ag liari
su a  p a tr ia . C hi b en  fa b en  tro v a .

31. Sab. V ig i l ia  di t u t t i  i  S a n t i ,  d ig iu n o .
S. A n to n in o  v esco v o  d i M ilano. S iam o  
o b b ligati di fa r p e n ite n z a  se vog liam o  
sa lv a rc i.

U. Q. i l  i  a  ore  7, m in .  32 sera.
L . N. d i  ot t . i l  12 a  ore  7, m i n .  12 sera.
P .  Q. i l  19 a  ore  8, m i n .  36 sera.
L . P .  i l  26 a  ore  6, m i n .  26 sera.

23 so le  i n  S co r p io n e .

SA GITTARIO.

N O V E M B R E .
I) 1. D o m .  X X I I I .  S o l e n n i t à  di t u t t a s a n t i .  

S o s te n n e ro  fo rti la  b re v e  p r o v a , m a 
e te rn o  è il p rem io  che h an  m e rita to .

2. L un . La C o m m em o raz io n e  di tu t t i  i fedeli 
d efun ti. A nche n o i d o b b iam o  m o r i r e ,
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e poi al g iud iz io . S. V itto rin o  vescovo  
di P o i t i e r s , m a r tir e  so tto  D iocleziano .

3. M ar. s. S ilv ia  m ad re  d i s. G regorio  Ma
gno papa circa  1’ ann o  ,r>50. La r iu sc ita  
de l tiglio p ro v a  le g rand i cu re  di lei.

4. Mer. s. C arlo  B orro m eo  card , a re iv . di 
M ilano n e l 1584. N on si s tancò  m ai d i 
la v o ra re  a  m aggior g lo ria  di Dio.

5. Giov. s. Z accaria  sacerd . e p ro f . ,  p ad re  
d i s. G iovanni B a ttis ta .

6. Ven. s. L eo n ard o  d ’O rleans, so lita r io  n e l
l ’an n o  560. Chi n o n  pecca co lla  lingua 
è p erfe tto .

7. Sai), s. F io re n z o  vesc. d ’ A rg en tin a  nel 
675. Se tro v i  u n  am ico  fedele  tie n te lo  
p rez io so .

D 8. D o m .  X X IV .  Dedicaz .  di tu t t e  le Chiese.
S. N icolao I ,  fu e le tto  pap a  n e l l ’ 858 e 
m o rto  n e l l ’867. 11 pap a  è il  p o r to  sicu 
r iss im o  d e lla  C o m un ione C atto lica . C on
cilio R o m a n o .

9. L un. L a D ed icaz ione  d e lla  B asilica del 
SS. S a lv a to re  in  R om a, d e tta  di s. Gio
v a n n i in  L a te ran o . La C hiesa è casa  di 
D io, casa  d i o raz io n e .

10. M ar. s. A ndrea  A vellino , n e l 1614.
11. M er. s. M artino  vesco v o  di T o u rs m o rto  

n e l l ’ a n n o  401. Tagliò  a  m ezzo  il suo  
m a n te llo  p e r  v e s tire  u n  p ezzen te .

13. Giov. N o v e n a  del la  P r e s e n ta i ,  di M. S S .
S. M artino  I, fu e le tto  pap a  n e l 849 e 
m o ri n e l l ’855.

13. Ven. s. S ta n is la o  K o s tk a , n e l 1568. Co



m inciò da giovane a v o ler essere tu tto  
di Dio.

14. Sab. s. D iodato, fa eletto  papa nel G15 
e m ori nel 618. La Chiesa è il fonda
m ento  di tu tte  le verità.

D 15. Dom. XXV.  S. l’onziano, fu eletto  papa 
nel 233 e m ori m art. nel 237 nella  sesta  
persecuzione.

16. Lun. s. Edm ondo are. di Cantorberì, 1240.
17. Mar. s. Gregorio T aum aturgo vescovo di

Cesarea nel 270. L’uom o può tu tto  c o l
l’aiuto di Dio.

18. Mer. La dedicazione delle Basiliche dei
santi P ie tro  e Paolo circa il 325. Ciascun 
di noi dev’essere tem pio v ivo  di Dio.

19. Giov. s. E lisabetta d ’Ungheria ved., 1231.
Donna savia ottenne e conservò la pace 
anche tra  suoi nem ici.

20. Ven. Il m artirio  dei Ss. Solu tore, Avven
to re  ed O ttavio nel 299.

21. Sab. P resen taz ione  dì Maria V. al tem pio. 
In età. di soli 3 anni si votò a  Dio e si 
r itirò  dal m ondo.

D 22. Doni. XXVI uli.  dopo Pentecoste.  S. Ce
cilia  nobile rom ana, vergine e m artire  
nel 292. Aveva prom esso fedeltà al suo 
san t’Angelo custode.

23. Lun. s. Clemente I, fu eletto  papa nel 
94, e m ori nel 102 ne lla  seconda p e rse 
cuzione. Come perì nel d iluvio  chi non 
fu con Noè nell'a rca , cosi chi non è col 
papa ne lla  Chiesa. S. Girol.

21. Mar. s. Giovanni della Croce, riform . dei
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C arm elitani scalzi, nel 1591. 0  innocenza 
o penitenza per salvarci.

25. Mer. s. Caterina vergine e m artire  in 
A lessandria d ’Egitto.

26. Giov. s. P ie tro p a tr. d ’A lessandria,m .3U .
27. Ven. b. M argherita di Savoia, m orta  in 

Alba nel 1464.
28. Sab. s. Gelasio I ,  e le tto  papa nel 491 e 

m orto  nel 496. 11 papa è il padre e dot
tore di tu tti i cristian i. C onni .  Fior.

D 29. Dom. I  di Avvento.  Novena della Con
cezione Im m a co la ta  di M. SS .  S. Gre
gorio III, fu eletto  papa nel 731 e m ori 
nel 741. La rom ana cattedra è la porta 
trionfatrice delle superbe porte d e ll’in 
ferno. S. Agostino.

30. Lun. s. Andrea Apostolo. Restò crocifìsso 
3 giorni, in tan to  in stru iva  chi andava 
a  vederlo.

U. Q. i l  3 a ore 4, m in .  4 sera.
L. N. di nov .  i l  11 a ore 8, m in .  30 m att .
P. Q. i l  18 a ore 3, m in .  35 mattina .
L. P. i l  25 a ore  9, m in .  32 m attina .

22 sole in  sagittario.

CAPRICORNO.

D IC E MB R E .
1. Mar. s. Eligio vesc. di Noyon nel 659.
2. Mer. dig. s. Bibiana v. e m. in Roma.
3. Giov. s. Francesco Zaverio apost. delle

Indie nel 1552.
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4. Ven. dig. s. B arbara di Nicomedla v e r

gine e m artire  nel 236.
5. Sab. Ss. Dalmazzo vesc. e comp. m art.

nel P iem onte, circa il 264.
D 6. D ow . I I .  S. Nicolao vescovo di M ira, 

circa il 320.
7. Lun. s. Am brogio arciv. di Milano e dott. 

di S. Chiesa nel 374. Gran sostegno della 
fede cattolica in Occidente.

f  8. Mar. Festa dell1 Im m a co la ta  Concezione  
d i  M. SS.  L ’ im m acolato concepim ento 
di Maria fu riconosciuto e definito di 
fede l ’8 dicem bre 1854.

9. Mer. Dig. s. E utichiano, fu e le tto  papa nel 
275 e m ori nel 283. So che la  Chiesa è 
fabbricata sopra quella  p ie tra  che è il 
rom ano Pontelice. .5 G iro lra  Dam.

10. Giov. La prodigiosa traslazione  fatta  da
gli Angeli della  S. Casa di M. Vergine 
in  Loreto nel 1294.

11. Yen. dig. s. Damaso f, fu e le tto  papa nel 
367 e m ori nel 384. 11 Papa è il te so 
rie re  delle  grazie e delle indulgenze c e 
lesti. S. Leone.

12. Sab. s. Valerio abate di Monaci.
D 13. D om  I I I .  S. Lucia vergine e m artire  a 

S iracusa nel 304.
14. Lun. s. Melchiade, fu eletto  papa nel 304

e m ori nel 313. Il rom ano Gerarca è 
l 'a rb itro  suprem o che scioglie e lega in 
nom e di Dio. Nelle Liturgie Uccles.

15. Mar. s. Faustino  e comp. m artiri.
16. Mer. Tempora. N ovena  del SS. Natale.

S. Eusebio vesc. di Vercelli nel 370.



17. Giov. s. Lazzaro vesc. di Marsiglia.
18. \ e n .  Tim pora .  Festiv ità  di Maria SS. 

ne ll'aspettaz ione  del d iv in  parto
19. Sab. Tempora.  S. Cremisio, m artire  in

A lessandria nel 250.
D 20. P om. IV.  S. Liberato m artire .

21. Lun. s. Tomm aso Apost. predicò il Vane, 
nella  Persia  e n e ll’in d ia  ove fu m artiriz .

22 . Mar. s. Flaviano, m ari, in Roma.
23. Mer. Big.  s. V ittoria v. e m. in Roma.
21. Giov. Dig. Vigilia del SS. Natale e s. Tar

sili».
f  25. \e n .  (Indu lto  delle carni). Nascita del 

A. S. Gesù C. nella c ittà  di Betlemme 
circa i anno del m ondo 4000.

26. Sab. s. Stefano protom arl. Fu lapidato 
l ’anno 36.

I) 27. Dora. s. Giovanni Apost. ed E v .,n e l 101 
Per la sua  grande innocenza fu in modo 
speciale am alo dal Divin Salvatore.

28. Lun. Li Ss. Innocenti m artirizzati d ’or
dine di E rode in  Betlemme.

29. Mar. s. Tom m aso arciv. di C an torberl, 
m ori m artire  nel 1170.

30. Mer, s. Giocondo vesc. d ’Aosta.
31. Giov. s. S ilveslro  I ,  ro m an o , fu eletto  

papa nel 314 e m ori nel 335. Il rom ano 
Pontefice ù l ' inespugnabile fondamento 
della  Chiesa, l ’io IX.

li. Q. il  3 a ore 0, m in .  44 sera.
L. N. di dicemb. i l  10 a ore 8, min.  54. sera
P. Q. il  17 a ore 0, m in .  16. matt .
L. P. i l  25 a ore 3, m in .  i l  matt .

22 sole in  Capricorno.
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B R E V I  N O T I Z I E
DEI

2 6  M A R T I R I  G I A P P O N E S I
CANONIZZATI IL  1)1 8 GIUGNO I8G2.

------------ .» ¡ C X ----------

Chi non ha in questi giorni udito 
a parlare della grande festa che cele- 
brossi in Roma il giorno della Penteco
ste di quest’anno 1802 per la canoniz
zazione dei 20 martiri del Giappone? 
Si è adunque per soddisfazione dei 
nostri lettori che noi cercheremo in 
questi brevi cenni di far conoscere e 
chi essi fossero, e qual genere di mar
tirio abbiano sofferto. In fine per mezzo 
di una corrispondenza da Roma pro
cureremo di rappresentare agli occhi 
loro la solenne cerim onia usata in 
quella occasione.

1° S. P ie r  B a ttis ta  da s. S tefano  nella 
diocesi d’Avila, francescano scalzo, di 
santità eminente, sacerdote, commissa
rio ed ambasciatore, nacque nel 1545



al castello di s. Stefano. Di 22 anni, 
rinunciando alle molte ricchezze di sua 
famiglia, entrò tra i francescani nella  
città di Avenas. Compiuti gli studii si 
diede alla predicazione, finché nel 1580 
abboccatosi con fra Antonio da s. Gre
gorio, che partiva per le isole Filippine, 
ottenne di seguirlo alla conquista delle 
anime. Durante la sua m issione fondò 
tre conventi nel Messico, uno nel Me- 
cioacan e uno a Manilla. Filippo II re di 
Spagna lo propose per Vescovo della 
nuova Caceras. Ad uno ad uno vide 
morire i suoi figli spirituali e compagni 
e li benedisse: poi con loro sali alla 
gloria eterna.

2° S . M artino dell’Ascensione nacque 
nel 15CG nel castello di Vergara presso 
a Pamplona in Guipuzcoa nella Spagna: 
a 18 anni entrò fra gli osservanti scalzi 
nel convento di Augzon e divenuto 
sacerdote, lettore di teologia e predi
catore dopo qualche tempo partì con 
00 compagni per Manilla. Risplendette 
in lui tanta sincerità cd onestà ver
ginale, che rubava il cuore di ognuno.

3° S . Francesco Bianco  era nativo di
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Orense presso Tamayron e Monteregio 
in Galizia di Spagna. Mandato a Sala
manca volse le  spalle al mondo, e fug
gito di soppiatto indossò le assise dei 
Minori osservanti in Villalpando della 
provincia di s. Giuseppe. Inviato a Pon- 
tevetra, per cagione di poca salute 
derivata da troppa austerità, avendo 
sentito che passavano di là i france
scani recantisi alle m issioni, già sacer
dote supplicò ed ottenne da’superiori 
di unirsi a loro e s'imbarcò pel Mes
sico, donde passò al Giappone.

4° S. F ilip p o  d i Gesti francescano 
scalzo, ch ierico , nacque nel 1572 al 
Messico dai Las Casas genitori spa- 
gnuoli. In età di 15 anni entrò nel 
convento della Puebla. Stancatosi della 
vita monastica uscì dal convento si 
portò nella Cina e quivi si diede a fare 
il mercante, menando vita corrotta. A 
Manilla, pentito de’ suoi traviamenti, 
di nuovo fu ricevuto tra i frati. Ultimo 
ad arrivare al Giappone fu il primo 
ad essere crocifìsso.

5° S. Francesco d i s. Michele nacque 
alla Pariglia diocesi di Valenza in Spa
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gna da nobili e pii genitori : a 46 anni 
si fece francescano scalzo laico. Stra
ziava il suo corpo con crudeli disci
pline. Partilo per le Filippine vi operò 
m iracoli e conversioni; dotato di pro
digiosa memoria e del dono delle lin
gue predicò a Camanires, Manilla c 
nelle terre dei Cicimeci.

6° S. Gonzalvo G arzia  francescano 
scalzo, laico, nacque nel 4557 a Bazain 
nelle Indie da genitori portoghesi. Edu
cato in un collegio de’gesuiti, per al
cuni anni mercanteggiò nel Giappone, 
poscia per vantaggiare ne’ suoi negozi 
recossi alle F ilipp ine, dove vendette 
e distribuì tutto ai poveri, indi prese 
l’abito dei frati minori in Manilla. Fu 
l’interprete del p. Pier Battista nella 
sua ambasceria a Taicosama.

7° S. Paolo Suzuqui nativo di Oari 
nel Giappone fu da Dio dotato di tale 
acume di ragione, che dall’ alba dei 
suoi giorni conobbe l ’ assurdità della 
religione dei bonzi. Ricevuto il batte
simo divenne un prodigio di mansue
tudine, sebbene fosse assai proclive 
alla collera. Entrò fra i terziari c vi
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rifulse per virtù: scrisse molte cose 
per istruzione dei neofiti : con somma 
carità regolava 1' ospedale di s. Giu
seppe.

8° S. Francesco era di Meaco capitale 
del Giappone: medico di professione 
venne in gran fama per la perizia 
nelT arte sua e per la elevatezza del 
suo ingegno. Fu convertito dal fratello 
laico Marcello da Ribadeneira. Visse 
vita santa e illibata. Quando fu battez
zato sua m oglie l ’ebbe a m ale; ma da 
lui persuasa e convertita si fece bat
tezzare anch’essa.

9° S. B onaventura o V entura d i Meaco 
dal proprio padre cristiano fu fatto 
battezzare ancora bam bino; ma dive
nuto orfano era stalo fra i bonzi per 
venti anni per le instigazioni di sua 
madre idolatra. Finalmente tocco dalla 
grazia e dalle predicazioni dei france
scani, riconobbe la verità. Rivestito da 
s. Pier Battista dell’abito di terziario, 
con macerazioni continue e digiuni 
cancellò la macchia di apostasia.

10° S. Tom m aso Idan qu i era di 
Meaco e chiamavasi il vecchio cristian o



perchè battezzato da giovane. Però da
tosi alla professione di merciaiuolo  
passò a vita cattiva : indi convertitosi, 
colle esortazioni e coi buoni esempi in
dusse tutta la sua parentela ad abbrac
ciare il cristianesimo. Era la consola
zione dei p overi, ai quali diede ogni 
cosa quando vestì l ’abito del terz’or- 
dine.

41° S. Leone d i Carazum a  venne alla 
luce nella Corea, freddissimo paese al 
nord del Giappone, da famiglia nobile, 
ma pagana, perchè allora non v’era an
cora entrata la luce del cristianesimo. 
Era sacerdote degli idoli, ma di 30 anni 
convertito alla fede dal martire Cosimo 
Taquia, per esortazione del p. Pier 
Battista si rese terziario francescano, 
lasciò la consorte, femmina piissim a, 
fu destinato a istruire i neofiti e con 
una vita santa fece gran tesoro di me
riti e si preparò al martirio.

12° S. Gioachino Suguir o Scquezein
o S aqu iye  o S aqitijo r  (com e leggesi 
nel decreto) di Ozaca nel Giappone 
era vissuto nel culto degli idoli. R i
dotto a morte, appena seppe battezzata
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la m oglie e fu guarito, corse alla chiesa 
a dimandare egli pure il battesimo. 
Poscia entrò tra i terziari francescani 
c servi g l’infermi nello spedale.

13° S. Michele Cosachi o Cosalei na
tivo del regno d’Ixo nell’isola di Nis- 
so n , era armajuolo di professione, 
strinse amicizia con s. Leone Garazuma 
e a suo esempio si ascrisse fra i ter
ziari. Condotto alla morte insiem e con 
suo figlio, il martire Tommaso, dim o
strò verso le persone di sua famiglia 
un tale ardore di fede, che tutti si of
frirono al martirio.

14° S . Paolo  Ibarchi di Oari nel Giap
pone, fratello uterino dal martire Leone 
Garazuma, per cui opera venne alla  
fede, era vissuto in gioventù nella falsa 
religione di Sinto. Fabbricala una casa 
presso il convento dei francescani, en
trò fra i terziari e, servendo loro da 
catechista, colle buone opere e con 
santi esempi condusse molti alla re li
gione cristiana.

15° S . Cosimo Tachcgiu e Taquia o 
lìaqu isa  (come leggasi nel decreto), 
sortì da nobilissim o parentado nella
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provincia di Oari nel Giappone. Con
vertitosi, non si sa come, si fece ter
ziario e fu compagno al martire Leone 
Carazuma neiristruire i neofiti.

16° S . G iovanni C him oja  o Quizuja  
(come si legge nel decreto), era di 
Meaco. Soffrì il martirio l’anno stesso, 
in cui si era fatto cristiano: a suo 
esempio avevano pure ricevuto il bat
tesimo sua m oglie e l ’unico figlio.

17° S . Gabriele Buisco  del regno di 
Ixo fu paggio dell’ imperatore. Di 16 
anni si fece cristiano e lasciò il mondo. 
Egli mostrava un indicibile fervore nel- 
l’accostarsi alla santa com unione: con 
lagrime e sospiri pregava continua- 
mente il Signore d’ illum inare tanti 
m ilioni di infedeli suoi compaesani. 
A 19 anni ottenne la bella palma del 
martirio.

18° S. Tommaso Cosachi morì di 
anni 14, figlio del martire Michele, ebbe 
la corona con lui. Serviva ai muratori 
nella fabbrica della chiesa e del con
vento di Meaco, (piando fu accettato 
come terziario dai frati. Ad Ozaca si
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distinse nel visitare i lebbrosi e nel- 
l ’istruire i fedeli.

19° S . A n ton io  d i N angnzachi chie
rico, soffrì il martirio nell’età di soli 
13 anni. Egli era figlio di padre cintse  
e di madre giapponese. Facilm ente ap
prendeva quanto gli veniva insegnalo: 
tutti lodavano la sua modestia nel trat
tare, la sua um iltà nell’obbedire. Nella 
persecuzione invitato a rinnegare la 
fede preferì il ciclo alla terra.

20° S . Lodovico o L u ig i lb a rch i della 
provincia di Oari era nipote de’martiri 
Paolo lbarchi e Leone Carazuma, il 
quale lo tolse dalla casa di suo padre, 
che era gentile, per farlo battezzare. 
Ricevuto in convento pronto accorreva 
a chi lo dimandava; ma sua delizia 
era trattenersi coi lebbrosi.

21° S. M a ttia  d i M caco , abitava 
presso il convento dei frati, quando 
volontario si offri a sostituire un altro 
Mattia, che era assente.

22° S. P aolo M ikì di nobile prosapia, 
giapponese, nacque in Giamascivo nel 
1563. Le naturali sue disposizioni al 
bene incoraggiarono il p. Organtino



Soldi a intraprenderne la coltura intel
lettuale, al che non è a dirsi quanto bene 
riuscisse. Entrò nella compagnia di 
Gesù all’età di anni 22, e dopo avere 
studiato teologia speculativa e morale 
in Amacusa, si diede Lullo alla predica
zione del Vangelo. Giunto al trentesi- 
moterzo anno dell’età, era per ricevere 
l ’ordine del sacerdozio, quando cattu
rato co' suoi compagni morì glorio
samente per la lede,

23° S. G ioanni Soctn detto anche di 
Goto perchè nato in questo regno nel 
1578, mostrò fin da giovanetto una evi
dente simpatia per l'apostolato- Nato 
da genitori cristiani, ma giapponesi, 
non altro desiderava che di esser mar
tire per la fede. Entrato nella compa
gnia di Gesù chiese di esser mandato 
per le m issioni; e a 19 anni era mar
tire di Cristo.

24° S dii Diego Giacomo R isa i nacque 
in B ingen, regno del Giappone nel 
1533, e visse 10 anni della sua gio
ventù nell’ idolatria. Rigenerato alla 
fede, non si sa per qual mano, assunse 
il nome di Giacomo e indi a qualche
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tempo sposò una fanciulla anch' essa 
stata idolatra. Essendo questa ritornata 
al culto degli idoli, Giacomo ottenuto 
di separarsene mediante legittim o di
vorzio, collocò un fig liuolo , che ne 
aveva avuto, in un sem inario, ed egli 
si portò dai padri g e su iti, disim pe
gnando rufficio di portinajo. All’età di
00 anni fu involto nella persecuzione e 
perdette la vita per non perder Ci’isto.

25° S . Francesco F ahelante, nativo 
di Meaco di mestiere calzolaio, vesti 
l ’abito del terz’ordine di s. Francesco. 
Divise con s. Pietro Suguezein i tra
vagli e fu con lui a parte della gloria.

20° S. P ie tro  Suchegiro o Suqucxico  
(o m eglio Siujuezein  come sta nel de
creto) fu pur terziario e volontario si 
oil'ri col precedente a servire i martiri 
nei loro penosi viaggi, e fu fatto de
gno di cogliere insiem e con essi la 
palma del trionfo.
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LORO MARTIRIO.

Il 20 maggio del 1593 da Manilla, 
città delle F ilippine, (1) partiva una 
nave diretta al Giappone. Essa era ric
camente ornata e trasportava quattro 
frati francescani scalzi.

Erano questi gli ambasciatori, che il 
viceré Luigi Perez inviava all’impera
tore Taicosama per distorlo dalle sue 
idee di conquista, per consigliarlo alla 
pace. Era capo dell’ ambascieria il 
commissario p. Pier Battista da s. Ste
fano nella vecchia Castiglia, religioso  
di santa vita e insigne predicatore. In 
giugno approdarono a Nangazachi.

A Nangoia in pubblica udienza pre
sentarono a Taicosama il dono del vi
ceré delle Filippine: dodici spade, al
trettanti pugnali, una tazza e due altri 
vasi di pellegrino lavoro. Il barbaro, 
perchè non gli oifrivano anche la sog
gezione di quelle isole, li ricevette con 
superbe parole. Il commissario franca

li; Le Filippino sono isole d ie  si trovano nel 
m ar della  Cina al dissotto dell'A sia.
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mente rispose che il suo re non dava 
ubbidienza ad alcuno : pace sì e am i
cizia, e questa gli offriva, soggezione 
non mai. Gli chiese di poter egli ed i 
suoi compagni rimanersi al Giappone, 
finché avessero nuove lettere dalle Fi
lippine, e Taicosama glielo negò. Ma 
instando il p. Pier Battista che almeno  
consentisse loro di vedere Meaco e 
quella gran corte, fugli concesso ; e fu 
ordinato che mentre vi stessero loro 
si desse quanto era necessario per vi
vere.

Per tre anni poterono quivi fermarsi 
con grande loro soddisfazione. Mossi da 
grande zelo si diedero tosto a predicare 
la santi cristiana religione a quelle 
popolazioni con frutto straordinario, 
cosicché poterono in breve fabbricare 
una chiesa ed un convento. Per la qual 
cosa esacerbati i bonzi, sacerdoti id o 
latri di quel p aese, li accusarono al 
governatore, il quale mandò a chiudere 
la chiesa con m inaccia di gravissime 
pene ed anche della morte se l'aves
sero riaperta.

Ai 12 luglio del 1596 scioglieva da
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Manilla, diretta al Messico, la nave s. Fi
lippo con 2/(0 passeggeri : tra essi due 
religiosi scalzi di s. Francesco, IV. Fi
lippo di Gesù chierico, e ir. Giovanni 
povero laico. Impetuosi venti, orribili 
tempeste la travolsero, la fracassarono: 
ai 18 di ottobre era a 9 leghe rimpelto 
al Giappone, e quivi, prosa dagli indi
geni, a foga di remi fu condotta a rom 
pere contro una punta del canaio e 
predata. Mentre il reggitore Mascita ne 
faceva lo spoglio col più crudele strazio 
di (juegli innocenti, chiese la carta da 
navigare. Il piloto gliela diede, gli fe’ 
vedere i regni soggetti alla Spagna, e 
disse vanitose parole, sperando in co- 
desto modo mitigare la ferocia di quel- 
rinum ano; ma indarno. Ecco Mascita 
davanti all’imperatore, ei gli dice aver 
scoperto il m odo, con cui gli Spa- 
gnuoli s’ impossessavano de’regni al
trui : che il suo impero andrebbe a 
certa rovina ; la cagione essere quei re
ligiosi di ogni ordine, che predicavano 
la fede cristiana pel solo fine d’ingran
dire i loro sovrani. Ciò bastò. Taico- 
sama diè un grido di rabbia e ordinò,



8 dicembre 1596, .ai governatori di 
Ozaca e di Meaco arrestassero quanti 
religiosi avessero trovali in quelle città. 
Furono arrestati sci francescani e Ire 
gesuiti, essendo gli altri dispersi per 
la campagna a line di far coraggio ai 
cristiani e prepararli alla persecuzione.
—  Tra i francescani oravi il commis
sario p. Pier Battista.

Fu poi mandalo un uiliciale di giu
stizia a far la nota dei ministri e 
dei servi dei frati, poiché questi soli 
erano cercati a m orte, e non tutti i 
cristiani. Taicosama, cambialo consi
glio fucr d 'ogn i suo costum e, della 
innumerabile strage, che nelle prime 
furie avrebbe fatto, si restrinse a soli 
24 uomini. I due di più si aggiunsero 
da loro stessi.

Ai 30 di dicembre il cancelliere ac
compagnalo dalle guardie portasi alla 
casa, dov'erano custoditi i condannati 
a morte, per tradurli nelle pubbliche 
carceri. Entralo, apre il foglio dove 
stanno scritti i nom i; e legge ad alta 
voee: - P ie r  H u llisla  da  s. S tefano
—  Sono qui, sono qui, gli risponde,
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e tutto allegro si mette in mezzo alle 
guardie. M artino dell’Ascensione. Non 
è ancor chiamato e già ha raggiunto 
il compagno. Esili legge ancora: F ra n 
cesco Bianco, F ilip p o  d i Gesù, F ra n 
cesco da s. Michele, Gonsalvo G arzia , 
Paolo Suzuchi, Francesco d i Meaco, Bo
naven tura d i Meaco, Tom m aso P anelli, 
Leone C ara zu m a , Gioachino S a jm tr , 
M ichele C ozach i, Paulo lb a rc h i, Co
sim o Tacherjia, G iovanni C liim oja, Ga
briele Ditisco, Tom m aso Cozachi, A n 
tonio d i N angazachi, Lodovico lbarch i, 
Tutti senza indugio come chiamati a 
un festoso convito corsero in mezzo 
alle guardie. 11 cancelliere continua: 
M attia : nonodesi alcuna risposta: M at
tia , M attia , ripete, e silenzio ancora. 
Egli prosieguo : P aolo  M iki. — fi qui : 
■—• e corre insiem e cogli altri ; e come
i precedenti fanno anche Giovanni Goto 
e Diego Kisai.

Terminato l'a p p ello , si chiama di 
nuovo Mattia. Era questi un giappo
nese, che serviva ai frati da spenditore 
e cuciniere, e dalle guardie lasciavasi 
di tratto in tratto uscire per le sue fac
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cende; allora era fuori. Si cerca per tut
to, alzansi le voci : invano. Abitava quivi 
presso alla porta del convento un cri
stiano anch’egli per sua buona ventura 
nominato Mattia. Udendo cotanto ripe
ter il suo nome e nessuno rispondere, 
si fe’ avanti, e disse: — Mattia sono 
anch’io, benché a dir vero non quello 
che voi cercate; tuttavia son com e lui 
cristiano e famigliare dei frati. Se vo
lete prendermi, eccom i, di buon cuore 
mi metto nelle vostre mani. —  Non 
bisognò di più: fu accettato, e posto 
insiem e cogli altri partirono.

Erano appunto 24 come nella lista :
6 francescani del primo ordine, spa- 
gnuoli e provenienti dalle F ilippine, 
dei quali 3 sacerdoti, 1 chierico e 2 
la ic i; 15 francescani del terz’ordine, 
alcuni catech isti, altri serventi alla 
chiesa, tutti nativi giapponesi; e nativi 
del Giappone erano pure i 3 gesuiti, 
due chierici ed un catechista.

Ài 3 di gennaio del 1597, tratti fuori 
dalla carcere, colle mani legate dietro 
alle spalle, in mezzo a una gran turba 
di guardie e di popolo furono menati
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a piedi fino in capo al Meaco inferiore ; 
una delle parli, in cui è divisa questa 
grande citlà. Quivi tu a ciascuno di essi 
taglialo un pezzo dell’orecchio sinistro, 
a chi più a citi meno, secondo la mag
giore o minor fierezza de' manigoldi ; 
e fu spontanea pietà del governatore 
il mitigare e restringre così la sen
tenza dell’im peratore, perchè si do- 
vea loro mozzare il naso e recidere 
affatto amendue le orecchie.

Poscia si fecero montare sopra otto 
carri: tre per ciascun carro: i gesuiti 
erano gli ultimi. Senza nulla adope
rare che ristagnasse il sangue, che loro 
correa giù dagli orecchi, si com incia
rono a condurre per mezzo le più ampie 
e celebri vie di Meaco: disonore avuto 
dai Giapponesi peggiore della morte 
stessa, e solito darsi solo ai più grandi 
malfattori. Per più svergognarli ancora 
fecero andare innanzi ai carri uno dei 
m inislri con un cartellone sopra di 
un’asta in cui a grandi caratteri era 
scritto il supplizio a cui erano con
dannati e la causa del supplizio, per
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aver cioè predicato la cristiana R eli
gione.

La moltitudine clic da per tutto si 
era affollata, oltre alle guardie che li 
stringevano d’ogni intorno, li faceva 
andar len ti, a stento rompendo per 
mezzo la calca. Quivi era tutta la cri
stianità, quivi pur d*;’ gentili un n u 
mero straordinario alle finestre e so
pra i tetti, mossi da affetti diversi, in 
una confusione di vo c i, che mal la
sciava diseernere quello che alcuno 
d e’ martiri più animosi e ferventi di
ceva ; singolarmente il commissario  
padre Pier Battista, che or predicava 
ai circostanti come il m eglio sapeva 
in giapponese, ora in castigliano a ’suoi 
confortandoli nel Signore. Ma predica 
comune per tutti essi, eziandio tacenti, 
era il solo vederli; con tanta serenità di 
volto e allegrezza di cuore andavano al 
pubblico scherno, che avresti detto an
dare essi al più grande festino.

Ma quelli, che più attirarono gli oc
chi e la maraviglia di ognuno, erano 
tre fanciulli di dodici ai quindici anni, 
Lodovico, Antonio, Tommaso, adetti a
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servire le messe ai padri. Essi niente 
smarriti nè di quel pubblico vitupero 
innanzi a una si gran turba di popolo 
nè del sangue, che pioveva loro dalle 
ferite cantavano tutti insiem e ad una 
voce il P a te r ,  l ’ Av e  e quante altre 
orazioni sapevano. Il più giovane, Lo
dovico, da principio non era stato po
sto nella lista, ma essendosene accorto 
si pose inconsolabilmente a piangere, 
e gittò grida cosi forti, che per ac
quietarlo fu necessario scriverlo in 
siem e cogli altri. Mentre era ancora 
prigioniero in Meaco, un nobile idola
tra fece ogni sforzo per farlo prevari
care ed egli forte non altro gli rispose: 
Fareste m eglio a farvi battezzare, altri
menti andrete eternamente perduto; 
voi infelice!

Compiuto il girare che fu di molte 
ore furono ricondotti alla prigione, e 
nel discendere dai carri si abbraccia
rono, incoraggiandosi l ’un l'altro in 
presenza di un immenso popolo.

Il giorno seguente (4 gennaio), al 
primo spuntar dell’alba, messi tutti in
siem e a cavallo furono condotti ad
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Ozaca, indi a Sacai, le due maggiori 
città che s’incontrano in quel viaggio. 
Ivi pure furono, come in Meaco, con
dotti per le più celebri vie al pub
blico vitupero con avanti inalberata 
la tavola della sentenza. Da Sacai par
tirono ai 9 di gennaio, prendendo il 
viaggio di terra fra i geli, le nevi e i 
freddi acutissimi del v ern o , che nel 
Giappone è intollerabile. Stupivano le 
guardie in vederli andar tanto allegri 
alla morte, e sempre in atto di ragio
nar di Dio e di orare in silenzio, con  
insiem e tra loro una carità tenerissim a  
ed una scambievole unione di cuori. 
E Paolo Miki non cessava mai, quando 
il poteva, di predicare e tra via e negli 
alberghi dove a notte si fermavano, e 
buona messe raccolse.

Due pietosi cristiani eransi volonta
riamente offerti a servire i martiri in 
tutto quel loro viaggio: Francesco Fa- 
helante ca lzo la io , battezzato da non 
più che otto mesi, e Pietro Suchezein 
cristiano antico , tutti e due france
scani del terz’ordinc. Li guidava l ’a
more del martirio, benché veramente
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ne avessero più desiderio che speranza, 
essendo già compiuto il numero di 24.
—  Un dì le guardie annoiate di quel 
tanto liberamente inframmettersi che 
faceano tra i condannali, chiamatili 
in disparte, loro domandarono se an- 
ch’essi erano cristiani. Quelli pronta
mente risposero che sì. —  Dunque, ri
pigliarono le guardie, poiché siete di 
loro, venite con loro, e in quel dire 
eccoli furiosi sopra di ess i, pigliarli 
e legarli. Per quanto avanzò di quel 
viaggio fino a Nangazachi, gli anda
rono consegnando, non altrimenti che 
gli altri di luogo in luogo, alle par
ticolari guardie dei comuni. Nè da essi 
mai altro si ud ì, che rendimento di 
grazie a Dio, tanto maggiori, quanto 
il benefizio veniva loro meno aspet
tato : solo dolendosi di non aver avuto 
come gli altri il troncamento dell’o
recchio e l ’obbrobrio de’ carri.

E già la beata comitiva si avvici
nava a Sononghi, otto in nove leghe 
lungi da Nangazachi, che era l’ultimo 
termine del loro viaggio. Anche quello 
era l ’ultimo giorno intero (4 febbraio)
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della lor vita. Venivano tutti di loro 
volontà a piedi, ancorché si trovas
sero irrigiditi pel grande rigore del 
freddo, ma questa riverenza vollero 
fare al luogo del loro martirio, a cui 
ormai si appressavano. Essendo in poca 
distanza da Sononghi restatisi una volta 
a prendere un breve riposo, il com 
missario Pier Battista si assise sopra 
una pietra, e quivi in atto di essere 
lutto assorto in un pensiero com inciò  
a piangere. Le guardie, che avevano 
sempre visto su tutti quei volti un 
allegrissim o sembiante, com inciarono  
a motteggiarlo. Avvertito, fe’ loro sa
pere che a quel pianto noi movea il 
timor della m orte, m a .il dispiacere 
di non poter in quel luogo fondare il 
suo ordine. —• Con profetico istinto il 
padre Pier Battista prevedeva i mali 
che sovrastavano al Giappone e pian
geva ! Piangeva 50 anni di persecu
zioni, di stragi, di martiri : piangeva 
la religione di Cristo strappata del 
tutto da quelle infelici contrade.

Intanto i martiri già se ne venivano 
da Tochizo per mare, tulli fuorché i

65



religiosi francescani del primo ordine, 
con le mani legate dietro alle spalle, 
e concatenali l’ un l ’ altro con una 
fune al collo per assicurarsi che non 
si getterebbero ad annegarsi ; nè per
misero loro di scendere in terra, ma 
in tutta quella lunga notte li tennero 
in mare, tremanti al freddo di un’or
ribile gelata.

Usciti dalle navi erano così intiriz
ziti che il commissario dovette mon
tare sopra un povero cava llo , non 
potendo più reggersi in piedi. Gli al
tri, m eglio di lui in forze venivano a 
piedi.

Ad una lega da Nangazachi viene  
dato loro avviso di apparecchiarsi alla 
morte per quel rimanente di strada e 
di vita, che era tutt'uno. Ricevettero 
tutti questa notizia con rendimento di 
grazie a Dio e con nuove mostre di 
tanto giubilo, che parevano venire ad 
una festa loro promessa da lungo tempo.

Sopra lo spianato di una collinetta 
dalla banda del mare in vista di Nan
gazachi furono collocate le 26 croci, 
lungi l'una dall’altra tre o quattro pas
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si. Quivi in due file furono disposte le 
guardie con armi e grossi bastoni da 
tener lontano la gente, sì che niuno 
entrasse in quel recinto. Ora è bene dare 
a conoscere le croci e il modo di cro
cifìggere, che usavano al Giappone; e 
certamente non potremmo far meglio 
che usando le parole m edesime del 
p. Daniele Bartoli, il quale nella sua 
pregiatissim a storia del Giappone al 
libro 2° dice :

« Le croci, oltre alla traversa supe- 
» riore, che ne riceve le braccia, ne 
» hanno un’altra giù a’piedi, a cui si 
» ferman le gambe, non sovrapposte, 
» nè pari, ma largo aperte: e davanti, 
» a mezzo fusto, ne risalta un modi- 
» glione confittovi, sul quale il r e o , 
» poiché la croce è inalberata, sta ca- 
» valcioni e sostiene la vita. Per fer- 
» marveli sopra, non usano inchiodarli, 
» ma ve li serrano in quattro aneli a 
» o manette di ferro, che prima con- 
» ficcano nella croce, rispondenti due 
» d i sopra a’ polsi, e due giù basso 
» al fusolo del piè ; e alla g o la , un 
» collare pur di ferro, e talvolta anche
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» un cerchio, che li cinghia a mezzo 
» la  vita; e se non ciò , una fune; e 
» due altre alle braccia, fra il gomito 
» e la spalla. Coteste tante legature, e 
» oltre ad esse il legno che si cavalca 
» sono a fin che i rei più tempo durino 
» iti croce, dove li lasciano dopo uccisi, 
»finché ne cascano a osso a osso , 
» quando pi i l  non si tengono insieme. 
» Nè gli spogliano ignudi, ma ognun 
» tiene il suo abito in che va a morire, 
» eziandio se ricchissim o. Tutto poi il 
» metterli in croce si fa con la croce 
» distesa in terra. Ritta ch’ella è , e ben 
» ferma nella sua fossa, o ve li lasciano 
» penar cosi vivi alcun tempo, o incon- 
» tanente gli uccidono : e l’ucciderli è 
» d’ una o di due lanciate, che loro 
» danno : la prima nel costato destro, 
» si che il ferro ne passi fuori per 
» d’appresso all’ ascella sinistra, e al 
» contrario dal costato sinistro all’a- 
» scella destra; con che le aste den- 
» tro al petto s’incrocciano : e come 
» elle hanno i ferri lunghi e larghi e 
» taglientissimi, appena è  mai, che al 
» primo, e quando il piti al secondo
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» colpo non incontrino il cuore : e i 
» m anigoldi, e vi sono destrissim i, e 
» se ne pregiano come d’arte, a finir 
» cui vogliono in un colpo : altrimenti, 
» ripigliano il terzo e il quarto, o segan  
» le canne della gola. »

Giunti al luogo del supplizio quivi 
più che altrove s'incontrano in parenti, 
in amici, in cristiani accorsi in gran 
numero per vedere i Martiri, per ab
bracciarli, per raccomandarsi a loro.

—  Antonio di Nangazachi, uno dei 
tre fanciulli, che serviva nella chiesa 
lie frati, s incontrò con suo padre e sua 
madre, 1 quali colle lagrime agli occhi 
gli promettevano tutti i loro beni, se 
voleva desistere dal confessare la fede 
di Cristo; ed egli: —• Le cose, che voi 
mi promettete, sono tulle temporali : 
quelle che mi promette il mio Gesù 
sono eterne. —  E di nuovo instando 
il padre, Antonio spogliatosi della pro
pria veste, disse ai genitori: Ecco la 
veste, che mi avete data, a voi la re
stituisco. » E nudo e lieto seguitò il suo 
cammino.

Già i Martiri entrano nello steccalo,
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già scorgono le croci. Oh vista ! oh con
tento! Chi s’inginocchia e l’adora, chi 
la stringe al seno e la bacia ; tutti cogli 
occhi rivolti al cielo si offrono a Dio. 
Adattati sopra di quelle tulli ad un 
medesimo tempo, perchè ciascuno avea
i suoi ministri a tale ufficio deputati, 
tulli a un medesimo tempo furon levati 
in alto e furono fermate le croci. Oh 
spettacolo degno della vista degli An
geli e dei Serafini ! Al primo levarsi 
di tutti insiem e quei crocifissi ne com
parvero i volti sì sereni, sì allegri, sì 
giubilanti, come già si vedessero in 
paradiso. Erano rivolli verso Nangaza
chi poco di qui lontano, onde a vederli 
e terrazzi e finestre e tetti ogni cosa 
era pieno. A piè del colle, per su fin 
dove potea capirne, v’avea moltitudine 
di gente, cristiani e idolatri, portoghesi 
e casig lia n i: gl’idolatri attratti dalla 
curiosità, i cristiani dalla divozione.

Due di questi martiri in modo spe
ciale si attrassero 1’ ammirazione di 
tutti quando furono sulla croce: Gio
vanni Goto e Lodovico Ibarchi amen- 
due ancor fanciulli. Giovanni Goto uno
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de'catechisti gesuiti, mentre si trovava 
già sulla croce visto da suo padre, che 
era venuto per dargli l'ultim o addio:
—  Tu vedi, o padre, gli d isse , non  
esservi cosa alcuna, che non debba 
sacrificarsi per assicurare la propria 
salute. Io ho la felicità di morire per 
la fede di Gesù Cristo : deh lo ringrazia 
anche per me ! —  Mio figlio, ripigliò il 
padre, di cuore ringrazio Iddio del 
benefìzio, che ti fa, e lo prego di con
tinuarti sino alla fine sentimenti degni 
del tuo stato. Sii persuaso che tua ma
dre ed io siamo disposti a seguirli, se 
l’occasione ne sarà a noi presentata.
—  Questo padre ebbe il coraggio di 
stare a’ suoi piedi quando gli fu im 
mersa la lancia nel cuore ; e allora 
solo, che fu tutto bagnato del sangue 
di suo figlio, si ritirò benedicendo il 
Signore e ringraziandolo di aver dato 
un martire alla sua famiglia.

Lodovico era un ragazzo in età di 
dodici anni. Anch’ egli disteso sulla 
croce, legato ed innalzalo a vista della 
moltitudine dimostrava una serenità di 
volto straordinaria. Uno degli astanti



colpito da quella giovialità, coraggio 
mio Lodovico, gli dice, confortati nel 
Signore che presto sarai in Paradiso. 
A sentirsi nominare il Paradiso egli 
sorride, il suo volto brilla di g io ia , 
fa ogni sforzo, muove le mani, i piedi 
e quanto può tutto il suo corpo come 
volesse ballare in sulla croce.

Intanto quattro manigoldi traggono 
dai foderi i ferri delle loro lance, e 
fattisi vicino a ciascun Martire, comin
ciano a trafigger loro i fianchi. Insieme 
coi carnefici vanno i padri gesuiti, che 
pietosi vegliano ed assistono all'ultima 
lotta di quei fortunati. All’incrocciarsi 
delle lancie nel petto essi muoiono. 
•—  Gesù e Maria —  sono le ultime 
loro parole: in Gesù e Maria si sono 
incontrali, per sempre staranno con 
Gesù e Maria.

Allora i cristiani, urtando a gran 
forza e sp ingendosi, si apersero un 
adito frammezzo alle guardie e, come 
cervi assetati, corsero a raccogliere il 
sangue, che dalle grandi aperture dei 
fianchi largamente scorreva. E le guar
die menavano di quei loro bastoni alla
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disperata, ma tutto era indarno a re
spingerli ; cliè non curavano di spar
gere il proprio per avere qualche goccia 
del sangue dei Martiri. —  Ah la morte 
de’santi è preziosa al cospetto di Dio, 
c preziosa al cospetto dell’uomo che 
crede ! La morte de’santi perde ogni 
orrore : è tutta gioia, è tutta festa : è 
il principio della vita et rna.

11 loro martirio accadde in m ercoledì 
ai 5 di febbraio del 1597 ; sedeva sulla 
Cattedra di s. Pietro Clemente V ili.

Iddio fece conoscere ben presto con 
segni prodigiosi la gloria, con cui aveva 
ricompensalo il coraggio di questi ge
nerosi soldati di Cristo. I loro corpi 
rispettali dagli uccelli di rapina, che 
non osavano accostarvisi, conserva
rono ppr quaranta giorni tutta la loro 
freschezza e spiravano un odore soavis
simo, sentilo dagli stessi pagani.

Urbano V ili trent’anni dopo la loro 
morte per Breve Apostolico spedito ai 
\ k  settembre 1627 approvò il giudizio 
degli auditori della Sacra Rota e dei 
Cardinali preposti ai Sacri Riti, i quali 
dichiararono: constare del m a r t in o  e



dei m iracoli c perciò po tersi procedere 
quando che sia  a lla  canonizzazione d i 
questi beati M artiri. Furono con tal 
decreto dichiarati beati.

Erano scorsi 234 anni, quando Pio IX, 
gloriosamente regnante, li 17 settem
bre 1861, portatosi ad Araceli, pubblicò 
il decreto di poter con sicurezza p ro 
cedere alla canonizzazione dei ven titré  
beati M a rtir i giapponesi dell’ordine d i 
s. Francesco. lì giorno della SS. An
nunziata estese il medesimo decreto 
ai tre gesuiti, compagni del loro mar
tirio. —  E già  fino dai 18 gennaio 
1862 per mezzo del Cardinale Caterini, 
prefetto della Congregazione del Con
cilio , aveva invitalo tutti i Vescovi del 
mondo callolico ad assistere a questa 
grande solennità, che avrebbe avuto 
luogo nella basilica Vaticana nel giorno 
della Pentecoste.
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S. MICHELE DE’ SANTI.

Nel decreto di canonizzazione dei 
martiri Giapponesi dell’ordine di san 
Francesco, pubblicato li 17 settembre 
18G1, è pure compreso Michele dei 
Santi, trinitario scalzo. Ecco un breve 
cenno della sua vita.

Nacque a Vich in Catalogna, pro
vincia di Spagna, da pii genitori il 
giorno 29 settembre 1591. Nel batte
simo fu chiamalo Michele, Girolamo, 
Giuseppe. Fanciulletlo trovava sua de
lizia nel formare altarini e quivi de
voto recitare le sue p regh iere, alle 
quali spesso invitava altri fanciulli suoi 
coetanei. Talvolta tutto acceso di zelo 
saliva in luogo alquanto elevato da 
terra e, con lingua ancor balbuziente, 
esortava i compagni alle opere di pietà, 
a frequentare le chiese, a vivere san
tamente.

Non aveva ancora compiuto il set
timo anno e voleva dormire sopra pun
gentissimi bronchi : un duro sasso ser-



vivagli di capezzale e più volte nella 
notte sorgeva ad orare. In questa età, 
composti da se stesso alcuni strumenti 
di penitenza, faceva strazio crudele del 
suo corpicciuolo, che macerava anche 
col digiuno di tre giorni por settimana. 
Era da tutti chiamato il F iore dei S an ti.

Prima la madre, poi il padre gli fu- 
ron tolti dal Signore. A nove anni fa 
costretto a lasciare gli studi, pei quali 
dava le più belle speranze, e mettersi 
presso un mercante, onde guadagnare 
il vitto. Ma la sua vita continuò ad es
sere come nella casa paterna: vita di 
obbedienza, di mortificazione, di pre
ghiere.

Frattanto un solo pensiero lo dom i
nava : era quello di farsi religioso, dal 
quale non lo distolsero nè i rifiuti, nè 
le stesse percosse dategli da co lo ro , 
che tenevano il posto de’suoi genitori. 
Assicurato un giorno dalla sua protet
trice la beata Vergine Maria, che quella 
vocazione veniva da Dio, e vedendosi 
impedito e contraddetto nella sua pa
tria, risolse di partire per Barcellona, 
dove sapeva esservi molti conventi. Con
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pochi quattrini avuti da un suo amico, 
tacito e solo si mise in via; nè lo sgo
mentò ad 11 anni appena un viaggio 
alpestre e lunghissimo. Giunto a Bar
cellona andò a battere la porta del con' 
vento de’ trinitari scalzati : fu accettato 
e si distinse dagli altri novizi nella sof
ferenza, nell’umiltà, nell’asprezza delle 
penitenze. All’età di 16 a n n i, il 30 set
tembre 1 6 0 7 , fece in Saragozza la so
lenne professione.

Dopo quattro mesi, pel desiderio li 
maggior perfezione, chiese di entrare 
nei trinitari sc a lz i, e l ’ ottenne. A 
Pamplona, il 28 gennaio, giorno me
morabile per la canonica inaugura
zione dell’ordine trinitario, ricevè l’a
bito dalle mani del medesimo fondatore 
della riforma, il beato Giovanni Battista 
della Concezione e, lasciato il cognome 
paterno, assunse quello di Dei Santi. 
Fatta quivi la professione fu mandato 
all’ università di Baeza per studiarvi 
filosofia; poscia a Salamanca, per ad
dottrinarsi negli studi teologici, dove 
più volte era consultato dagli stessi 
cattedratici. Arrivato all’elà del sacer



dozio bisognò costringerlo coll’obbe
dienza a p rep aratisi ; la sua umiltà
lo respingeva da un ordine così su
blime e tremendo.

Appena terminati gli studi fu dal 
provinciale mandato al convento di 
Baeza e, sebbene giovane, fu applicato 
al ministero della predicazione ed al 
governo delle anime. Con tanto ardore 
si diede a tali uffizi, che sovente dicea : 
« Per fare acquisto di un’anima sola 
» essere disposto a patire tutti i tra- 
» vagli e tormenti del mondo. » Era si 
grande l ’amore in lui per gl’infermi, 
che con maravigliosa fortezza d’animo 
non ebbe ribrezzo di spesso nettare 
e pulire colla propria bocca piaghe 
fetenti. Grande era pure la sua povertà : 
per molti anni non ebbe stanza : in 
quel tempo, che gli avanzava dagli uf
fizi commessigli, ritiravasi in una sof
fitta esposta alla violenza dei venti ed 
ai rigori del verno. E quando fu ob
bligato dal superiore ad accettare una 
stanza, scelse la più incommoda e la più 
angusta, e 1’ adornò di una croce di 
pino, di un teschio, di una immagine di
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carta, di un piccolo vaso per l ’acqua 
benedetta e di un basso sgabello per 
riporvi i libri necessarii allo studio 
ed alla meditazione, il calamajo e la 
penna.

Eppure la calunnia non lo rispar
m iò , e fu imprigionato. Benché cre- 
dessse che il suo buon nome fosse per 
rimanerne m acchiato, tuttavia rasse- 
gnavasi a ciò che Iddio disponesse di 
lui : e pieno di gaudio passava la notte 
e il dì rendendo grazie a Dio d’averlo 
visitato colla sventura. Quando fu sco
perta la  sua innocenza , non un ac
cento proferì contro i suoi calunniatori, 
sempre pregò per loro e benefìcolli.

In quel tempo il convento di Va- 
gliadolid soffriva penuria di ogni cosa. 
11 superiore cercò di avere M ichele, 
sperando che ivi venuto colle sue ora
zioni avrebbe conseguito ciò che fosse 
necessario : nè tali speranze furono 
vane. Si dolsero della sua partenza i 
cittadini di Baeza : si rallegrarono quei 
di Vagliadolid del suo arrivo.

Non andò molto, che fu eletto su
periore: acutissimo dardo, che il cuore
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gli trafisse, fu per lui tale avviso : solo 
vi si piegò in virtù di santa ubbidienza. 
Allora più che mai si rnise nelle mani 
del Signore, e Iddio nelle prolungate 
orazioni inspiravagli il modo di rego
larsi in ogni suo affare, dandogli anche 
a conoscere lo stato delle anime dei 
suoi religiosi. Grandissima era la sua 
umiltà. Lavava i piatti, serviva frequen
temente a tavola, spazzava il convento.
11 convento di Vagliadolid era chia
mato un’abitazione di Angeli, un pa
radiso terrestre.

Nel 1623 fu di nuovo eletto supe
riore: di nuovo accettò per obbedienza. 
Ma oramai approssimandosi il bramato 
termine della sua vita, raddoppiava i 
suoi fervori, le estasi erano più fre
quenti, di più mortificava il suo corpo, 
di piùum iliavasi dinanzi a Dio. Il 1 a- 
prile del 1625 verso sera fu preso da 
febbre: quindi vedendo che presto essa
lo avrebbe tolto da questo esilio, tutto 
giubilante cominciò a cantare: Lcetalus 
sum  in  Iris, quce d ieta s u n tm ih i:  in  d o 
m im i dom in i ibim us. Poscia fortificato 

* dal pane degli Angeli, munito dell’e-



stremo Sacramento dell’ Olio sa n to , 
mentre sollevando verso il cielo gli 
occhi diceva: Credo in  D io , spero in  
D io, am o D i o , placidamente spirò a 
trentatrè anni, il giorno 10 aprile in 
sul far dell’alba, come aveva da lungo 
tempo chiaramente predetto. Rimase
il suo volto candido e bello senza il 
pallor della morte. 11 concorso del po
polo al suo feretro fu innum erabile: 
pili volte fu spogliato dell’abito: tutti 
volean toccarlo con rosari e corone. 
Raccomandavansi a lui come a santo, 
ed erano esauditi.

Centodiciassette anni dopo, nel dì an
niversario della preziosa sua m orie, 
Benedetto XIV pubblicò il decreto delle 
virtù in grado eroico del venerabile 
Michele. Pio VI ne approvò i miracoli 
con decreto 29 sell. '1778, e con altro 
del dì 8 dicembre dichiarò potersi con 
sicurezza procedere alla solenne bea
tificazione, la quale ebbe luogo nella  
basilica Vaticana li 2 maggio 1779. 
Alli 8 di giugno, giorno della Pente
coste 1862, è stalo scritto n ell’albo dei 
Santi insiem e coi martiri del Giappone.
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DESCRIZIONE DELLA SOLENNITÀ

8  G I U G N O  1 8 0 2

to l ta  da u n a  corrispondenza  rom ana.

Alle 5 del mattino il cannone di Ca
stel s. Angelo tuonava, e alle 5 1[2 le 
strade eran già tutte popolate di per
sone a piedi o in carrozza, che muo
vevano verso il Vaticano. Molte vie e 
la gran piazza Navona erano letteral
mente coperte di povere carrette, che 
aveano portato a Roma i paesani della 
campagna romana. La Basilica aperta 
alle 5 era già quasi empita alle 6. I 
Cardinali ed i Prelati, pel Borgo Pio, 
si recarono al cortile del Belvedere, 
come era stabilito nel programma, 
e di là alla sala regia, dove presero gli 
abiti sacri appartenenti al loro grado.
I Cardinali erano 4 5 , e circa 300 i 
Vescovi tra i forestieri e nostrali. Alle
7 il Papa discese nella sala dei para
menti e assistito, come al solito, dai 
due Cardinali diaconi seniori, gli emi
nentissimi Ugolini e Marini, vesti i sa-
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cri abiti. L'uffizio di Vescovo assistente 
venne esercitato dal cardinale Maltei, 
decano del sacro C ollegio, quello di 
diacono ministrante dal cardinale An- 
tonelli e quello di suddiacono aposto
lico da m onsignor Nardi, i quali in 
dossavano i magnifici nuovi paramenti 
presentati al Papa in occasione della 
festa dell’Ordine di s. Francesco, a cui 
appartengono i martiri. La processione 
ordinatasi nella cappella Sistina, di
scese la grande scala di Costantino, tra
versò la piazza tra la gradinata e l ’obe
lisco, rientrando per la scala di Carlo 
Magno, nel vestibolo della Basilica. Tutti 
gli instituti di Roma, tutti gli ordini re
ligiosi, tutte le chiese principali, le pa- 
rochie e basiliche minori e maggiori vi 
erano rappresentate: però le sole tre 
maggiori (s. Giovanni Laterano, s. P ie
tro e s. Maria Maggiore) entrarono nel 
tempio. Le pie confraternite portavano 
gli stendardi dei nuovi Santi. Dopo il 
clero delle basiliche venivano col loro 
ordine di precedenza gli ufficiali e pre
lati appartenenti alla corte pontificia : 
cappellani, camerieri segreti, votanti



di segnatura, ch ierici di cam era, u l
timi gli uditori di Rota non  inservienti 
co l padre Maestro dei ss. palazzi A po
stolici. Seguiva la croce  papale portata 
dall’ultimo uditore di Rota, fra i sette 
candelabri, poi tra il d iacono e suddia
con o greco il suddiacono apostolico , 
quindi i penitenzieri di s. P ietro in 
pianeta, poi gli Abati, V escovi, A rcive
scov i, Patriarchi in piviale e mitra di 
lino, i Cardinali colla  dalm atica, p ia 
neta, o piviale, secondo l ’ ordine a cui 
appartenevano, e in mitra di damasco. 
Seguiva il Som m o Pontefice in sedia ge
statoria co i flabelli sotto il baldacch ino 
preceduto dal principe assistente al 
sog lio , dal magistrato rom an o, dagli 
uditori di Rota inservienti, e seguito 
dal vicecam erlengo, dal m aggiordom o, 
dai cam erieri segreti partecipanti, poi 
da protonotarii, ecc. Tutti tenevano in 
m ano una candela accesa, e delle tre 
presentate al Pontefice nella cappella 
Sistina due erano sostenute dal prin 
cipe assistente e dal senatore, la terza 
dal Pontefiee stesso. 11 Pontefice intonò 
Y Ave maris stella, che i cantori prò-
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seguivano, e tutto il c lero  recitava inni 
e salmi. Alla porta della basilica  stava 
aspettando il capitolo di s. P ietro. L ’ in 
gresso del Pontefice e la basilica da
vano tal vista da non potersi certo 
dim enticare giam m ai da nessuno degli 
astanti. La luce del giorno era scom 
parsa per dar luogo a quella di 11 m ila 
ceri, o pendenti da lam padari, o sor
retti da grandi candelabri, o disposti 
lunghesso il gran corn icion e in gruppi 
e liste di fiammelle. Si sarebbe detto 
un m agnifico cielo ste lla to , quale sa 
m ostrarci l ’ ilalia e massime la nostra 
Rom a. Però la pupilla ristretta dal sole 
sfolgorante della piazza non s’ allargò 
abbastanza in chiesa per poter d iscer- 
nerc nella sua natura originaria  tutto 
quel gran colonnam e di carta dipinta, 
onde non vi ebbe che una vista ge
nerale delle nuove co lon n e, dei loro  
capitelli e architravi e delle grandiose 
tende di dam asco e seta gialla, che da 
esse pendevano. Nelle m ezzelune tra 
gli architravi e l ’ arco vero della basi
lica stavano i grandi dipinti rappre
sentanti le gesta e i prodigi dei nuovi
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Santi. Questi dipinti e i grandi can
delabri , che ornavano la nave ed il 
coro , ebbero l’ am m irazione di tutti.

Il Pontefice entrato nella Basilica 
co l suo cortegaio s’ avviò, com e al so
lito, alla cappella del Sacram ento, e 
quivi disceso orò  per buon tratto : indi 
risalito nella sedia gestatoria, mentre 
le volte del tem pio risuonavano del- 
l ’Ecce sacerdos magnus, si diresse verso 
il presbiterio, dove pregato che ebbe, 
di nuovo davanti l ’ altare, salì al trono 
grande in fondo all’abside. I Cardinali, 
i V escov i, i penitenzieri prestarono 
l ’ obbedienza : e quindi la funzione 
ebbe princip io.

Il Cardinale postulatore con  un av
vocato concistoriale si accostò al trono 
ch iedendo istantemente che i nuovi 
Beati fossero ascritti al catalogo dei 
Santi. A nom e di Sua Santità rispose 
il segretario delle lettere latine essere 
Sua Santità disposta al grande atto, ma 
doversi prima invocare fervidam ente 
l ’ ajuto di Dio. Quindi tutti genuflessi 
insiem e co l Pontefice recitarono le li
tanie dei santi. Finite queste il Cardi-
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naie e l'avvocato concistoria le  torna
rono al trono a rinnovare le preghiere, 
e avuta risposta doversi rinnovare le 
orazion i, il Cardinale d iacono seniore 
le intim ò colla voce Orate. Tutti si p ro
strarono e pregarono in s ilen zio : indi 
il Santo Padre intonò il Veni Creator 
Spiritus, che fu proseguito dalla cap
pella e dal pop o lo  e chiuso da ll'ora 
zione dello Spirito Santo. R im essosi 
il Santo Padre in tro n o , e fatta ed 
accettata dall’avvocato concistoria le la 
terza istanza, il segretario rispose che 
Sua Santità era disposta a secondare 
la preghiera. Quindi il Pontefice assiso 
e coperto della mitra, mentre tutti gli 
altri stavano in p ied i, pronunziò in 
latino la fo im ola  della canonizzazione 
che noi per m aggior intelligenza tra
duciam o in ita liano:

« Ad onore della santa ed indivisi- 
» bile Trinità, ad esaltazione della fede 
» cattolica ed accrescim ento della cr i- 
» stiana R eligione per autorità ricevuta 
» dal Nostro Signor Gesù Cristo e dai 
» Beati Apostoli Pietro e Paolo, dopo 
» matura deliberazione e dopo avere
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» soventi volle im plorato il divino soc- 
» corso, ed in seguilo al consig lio  dei 
» venerabili nostri fratelli Cardinali di 
» Santa Rom ana Chiesa, A rcivescovi e 
» Vescovi che si trovano in questa città 
» giudichiam o e definiam o Santi i beali 
( e qui seguirono i nom i dei 27 santi) 
» e li inscriviam o nel catalogo dei 
» Santi: determ inando che dalla Chiesa 
» Universale devesi con  pia d ivozione 
» venerare la loro  m em oria in ciascun 
» anno : di s. Pietro Ballista e com pa- 
» gni ai 5 di febbraio nel qual g iorno 
» per Cristo soffrirono il m artirio tra 
» i  santi m artiri; di s. Michele ai 5 
» di luglio tra i santi confessori non 
» Pontefici. In nom e del Padre e del 
» F igliuolo e dello Spirito Santo. Così 
» sia.

Il Cardinale ringraziò il Papa, e il 
ca p o .d e i protonotari ebbe l ’ ordine di 
stendere l 'a lto . Il Papa intonò il Te 
Deum , tuonò ¡1 can non e, suonarono 
le campane di tutta la città, e non so 
quale letizia si diffuse in tutta la basi
lica , stipala di gente, quale a m em oria 
d ’uom ini non fu mai. Finito il cantico
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c l ’ orazione, com in ciò  la messa solenne 
pontificale del Santo Padre co l solilo  
rito. Si 'cantò terza : il Papa assunse 
ad uno adì uno gli ornam enti pontifi
ca li , alcuni dei quali com uni ai Ve
scovi, gli altri proprii, com e la falda 
che gli scende ai piedi, il fanone che 
gli copre gli om eri, il co llub io  che gli 
pende al c ingolo . P oiché il suddiacono 
ebbe recato l ’ultim o degli ornam enti, 
il pallio, il Santo Patire benedisse l ’ in
censo, e preceduto dai ministri e se
guito da 48 Patriarchi e A rcivescovi 
assistenti al soglio, tra i quali quattro 
orientali e 1’ A rcivescovo di D ram a, 
partì dal trono di terza, ed avviandosi 
all’ altare, diede l’ amplesso ai tre ul
timi Cardinali. La Messa pontificale del 
Papa non  differisce da quella dei Ve
scovi, che per alcuni p artico lari, tra 
i quali è il canto dell’ Epistola e del 
Vangelo, dapprim a in latino dal sud- 
d iacono e d iacono ministrante, poi in 
greco dal suddiacono e d iacono di quel 
r ito ; poi per Vostensione, che si fa delle 
specie consacrate subito dopo la co n 
sacrazione; finalmente per la com u



n io n e , che si com pie in una form a 
tutta particolare, com e direm o. Ma 
questa volta il pontificale ebbe altre' 
cose sue proprie, c ioè  l'om elia  e IV.- 
blazione. Uopo il Vangelo il Papa as
siso tenne in latino un ’ orazione diretta 
specialm ente ai Vescovi e agli A rcive
scovi presenti, in cu i, con  quel fervore 
di carità che inspira, e in classica lati
nità raccom andò ad essi la gran causa 
della Chiesa così fieramente attaccata, 
la fermezza e l ’unità nella credenza, 
e 1’ altra egualmente preziosa unione 
nella carità. Confortolli a mantenere 
la salutare severità della disciplina, ed 
avere la massima cura dei poveri e 
sventurati.

Dopo l ’ om elia  il Cardinale decano, 
qual Vescovo assistente, pubblicò l ’ in
dulgenza plenaria, e il Papa diede la 
solenne benedizione. Cantato il Credo 
ebbe luogo 1’ ob lazione dei c e r i , del 
pane, del vino, degli uccelli, che se
condo un’ antichissima consuetudine si 
offrono al Papa nel g iorno della cano
nizzazione dai postulatori, quali erano 
questa volta i padri della com pagnia
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di Gesù, i padri trinitari e i padri fran
cescani. I ceri erano vagamente dipinti, 
i pani dorati ed argentati co llo  stemma 
del P apa, i barili del vino pure essi 
ornati nella stessa gu isa ; e le colom be, 
le tortorelle, gli u ccellin i (ch e  fecero 
sentire d'essere v iv i) in graziosissim e 
gabbie sormontate da croci. Quindi il 
Pontefice tornò all'altare, e fatta l’ o f
ferta cantò il Prefazio con  quella sua 
robusta e bellissim a voce. Durante la 
consacrazione e l’ ostensione, mentre 
ogni g in occh io  era a terra e devota 
orava la m oltitudine, squillarono sotto 
le volte della Basilica le trom be e c c i
tando nell’ anim o quei sentim enti, che 
è im possibile ritrarre a parola. Detta 
la prim a delle tre orazioni, che p rece
dono la com unione, il Papa co i card i
nali e Vescovi assistenti lasciò l ’ altare 
tornando al trono. 11 d iacon o m in i
strante sollevò alla vista del popolo  la 
sacra Ostia sulla patena com piendo il 
g iro, poi consegnò la patena co l Sa
cram ento coperto dell’ asterisco, specie 
di stella d ’ o r o , al su dd iacon o, e si 
prostrò genuflesso adorando. Il suddia
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con o accom pagnato da un cerim oniere 
pontificio portò il Sacram ento al Papa 
sul trono, ov ’esso e tutti genuflessi e 
profondam ente inchinati pure adora
rono. Intanto il d iacono ministrante r i
masto all’ altare faceva l ’ ostensione del 
ca lice, che quindi portò parim enti al 
Papa sul trono, dove dal Papa e da tutti 
si ripetè la stessa adorazione. Il Ponte
fice disse le due ultime orazion i, poi 
si com unicò con  metà dell’ ostia e, col 
mezzo della fistula, eh’ è una specie 
di tubo d ’o r o , del ca lice. Con parte 
dell'altra metà dell’ ostia com unicò il 
Cardinale d iacono e l ’uditore di Rota 
su dd iacon o, dando ad entrambi co l
l ’ amplesso la pace. Tornati i due m i
nistri all’ altare si com unicarono pure 
del calice, che astersero insiem e co l 
tubo. Quindi il Pontefice tornato an- 
ch ’ esso all’ altare com pì la messa se
condo i riti pontificali. Finita che fu 
discese dall’ a liare, orò  genuflesso e 
rim essosi in sedia gestatoria accettò 
dal Cardinale arciprete della basilica 
i soliti 25 giulii (1) prò missa bene

(l) Il giulio  o  pa olo  vale 54 cent, di franco.
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cantata, e eoi Cardinali e Prelali andò 
alla cappella della P ietà , ove lasciò 
le sacre vesti e la chiesa. La cerim onia  
com inciata alle sette ebbe fine ad una 
ora e m ezzo: però sul volto del Pon
tefice non era a leggersi alcuna stan
chezza, o traccia di patimento.

NOVELLE

ii. rnociFisso d 'a r k f . i v t o .

Sul tardi di una sera d e ll ’ in vern o  del IROO 
una folta ed um ida nebbia velava il c ie lo ,  e 
copriva  il selciato delle v ie  di Londra di sdruc
cio losa  fanghiglia: il gaz pareva spento e non 
m andava che una luce incerta e rossiccia .

Una giovane sui 18 anni coperta di pochi e 
m iserabili cenci trem ante tutta di freddo con  un 
m al com p osto  cappello  di paglia in capo, sopra 
cui luccicava la nebbia agghiacciata, girovagava 
per le v ie  del quartiere dei Shopkaepers (m er
eiai) senza sapere ov e  avrebbe ricoverato  la 
notte.
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Orfana, abbandonata da tutti priva di con 

sig lio e di guida, siccom e è di costum e in que
sta grande Babilonia, il g iorn o stava nascosta, 
e giunta la notte porgeva una m ano sucida e 
scarna ai passanti ch iedendo un pennes (1) per 
¡sfamarsi. Caduta cosi dalla m iseria nella più 
v ile  abiezione era divenuta perfino di ob b ro 
brio a se stessa.

Questa m iserabile  creatura vagando per via 
passò v icin o  ad un m agazzeno di un liquorista 
dal quale usciva un incerto chiarore e udivansi 
sconce parole, e risa sguaiate, segno evidente 
che co lo ro  che stavano dentro erano allegri e 
il lo ro  stom aco non era v u oto  com e quello  
della p overa  Giovanna, tale era il nom e della 
giovane che ancor digiuna colà  passava.

Tutto ad un tratto s ’arresta e parie vedere 
nel fango qualche cosa a luccicare. Osserva m e
glio, si china a terra e raccoglie un Crocifisso 
d ’argento di squisito lavoro.

—  Oh questo è argento, esclam a Giovanna, 
al debole chiarore di un lam pione. —  Vado a 
venderlo  e co l prodotto com p rerò  pane per 
¡sfam armi e pagherò alla signora Grom et una 
piazza da letto per dorm ire sia notte.

Detto, fatto, si mette in cerca di una bottega 
di orefice che trov ò  non lungi e quasi su ll’ an
g o lo  della via. Entra e trova  una donna v e 

ti) Moneta che vale  6 centesimi.
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stita a du olo  intenla a far ca lco li sul gran li
bro mastro.

A veva una figura pallida, m a calm a, e spi
rava confidenza; a ll ’ aprirsi della porta alzò gli 
occh i e, — che cosa d esiderate? disse a Gio
vanna. —  Cui essa : vo le te  v o i com prare que
st’ oggetto, porgendole il Crocifisso.

La m ercantessa p resolo  ed esam inatolo, gittù 
un o sguardo investigatore sulla g io v a n e , la 
quale aveva quasi l ’aspetto d ’ una selvaggia.

—  F igliuola m ia , le d isse , noi com priam o 
oggetti d ’ o ro  e d ’argento, ma sapole v o i che 
cosa è questo?

— SI lo  so, ò argento.
— Non è questo che vi dom ando, v i chieggo 

se sapete chi rappresenta quest’ uom o steso so
pra questa croce?

—  15 che vo lete  che io  sappia, rispose l ’altra.
—  E com e, poverina, v o i ignorate che questa 

è l ’ im m agine di Gesù C risto F iglio  di D io che 
m ori sulla croce  per sa lvarci?

— Nessuno m i ha m ai parlato di questo.
— Dunque v o i non conoscete  Gesù Cristo no

stro S alvatore?
—  E da clie cosa ci ha salva ti?
—  Dall’ Inferno, figlia m ia, e ci ha aperte le 

porte del paradiso.
—  Io  so niente di tutto q u esto , sono una 

p overa , una m iserabile, un rifiuto della  società ! 
Ciò detto si pose a piangere.
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—  Oli non sia mai v e r o ,  riprese la m er

cantessa. E dandole un o sguardo com passione
v o le  si senti com m ossa al vedere quel giovane 
v o lto , su cui vedevansi le traccie del v iz io  e 
della degradazione ; quei sordidi cenci che ap
pena la cop riv a n o , e soprattutto la sorprese 
quella stupidità d e ll ’ anima che l ’ abrutiva. E 
spinta da cristiana caritii disse a quella sgra
ziata.

—  A vete v o i dei parenti, avete una fam iglia?
— Niente, rispose, m io  padre calderaio am

bulante m ori è già da qualche anno sotto una 
pianta nella via pubblica ; m ia m adre r icov e 
rata in una casa di lavoro , v i lasciò la vita. 
In che m odo  io sia venuta a Londra non lo  so, 
com e sia vissuta sino ad oggi noi so. Ciò che 
so, è che vorre i esser giù nel fon do del fiume 
Tam igi, perchè allora non  soffrirei più nè di 
fame ,nè di freddo.

—  Mia cara fig lia , riprese la m ercan tessa , 
m a con  tanta bontà che fece venire le lagrim e 
alla povera Giovanna, m ia cara fig lia , amate 
v o i una vita più tranquilla, una vita  più onesta? 
Vorreste v ivere  in  una casa nella quale sarete 
amata com e sorella, istruita, ed ov e  non avrete 
mai più nè freddo, ne fa m e , ove  v i si insegnerà 
ad amare, a servire il nostro buon D io?

—  Nè freddo, nè fame, riprese Giovanna, ma 
questo luogo è forse il paradiso?

— No, non è il paradiso ma è appunto la



97
via che conduce al paradiso che io  vog lio  in
segnarvi.

— Per m e non desidero altro.
A llora  la m ercan tessa , presala per m a n o , 

la introdusse nella  sua casa -, le fu data u n ’ab
bondante c e n a , che fu certo il m iglior  pasto 
che avesse fatto in vita sua.

Cosi ristorata, fu spogliata d e ’ suoi cenci, get
tata in  un baglio e provvista  di buone v e s t i , 
pulite e proprie, lin ’ ora dopo  dorm iva sapo
ritam ente in un buon  letto sotto il tetto osp i
tale ov e  la D ivina P rovvidenza l ’ aveva c o n 
dotta.

Nel m ese di settem bre de llo  stesso anno una 
delle penitenti della casa del buon l ’ astore di 
L ondra r iceveva  il sacram ento del Battesim o.

Questa fe lice  neofita era la povera  Giovanna 
che da liglia d i perd izion e era divenuta figlia 
della Chiesa C attolica. A veva per m adrina o  
m adre spirituale la pia m ercantessa che le era 
stata lo  strom ento delle  m isericord ie  del S i
gnore. T. F. V.

■ . 'I L T I M  % O R A  D I C AM O EiVS.

Camoens nacque in Lisbona. M entre era an
cor fanciullo , il padre di lui com andante d ’ un 
vascello fece naufragio a Gora in  cui perdette 
colla vita la m aggior parte d i sue sostanze.
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Benché nelle strettezze sua m adre tuttavia
lo m andò a ll’ Università di Coim bra ov e  s ’ in
spirò a llo studio dei classici scrittori. Stim ava 
m oltissim o la poesia, la quale gli m eritò d ’e s - 
ser chiam ato l ’ O m ero, il V irgilio portoghese.

Am atissim o dapprim a in Corte e dal Sovrano 
e dai grandi per alcuni epigram m i uscitigli 
im prudentem ente dalla p e n n a , cadde in d i
sgrazia e si ebbe 1’ esilio . Là com in ciò  i Lu
siadi, poem a ep ico di genere particolare, in cui 
prese a narrare le  im prese dei grandi uom ini 
portoghesi. Stanco della vita oscura d e ll ’ esilio  
entrò volontario  in una spedizione che fece 
Giovanni III con tro  1 M ori. In  questa ebbe oc
casione di segnalarsi ; in uno scontro perdè un 
o cch io , e fu ferito gravem ente in un braccio. 
In questo tem po potè ritornare in patria e p or
tatosi in L isbona sperava che gli sarebbero stati 
usati dei riguardi; m a deluso nelle sue spe
ranze, determ inò di abbandonare per sem pre 
la patria, e s ’ im barcò per le Indie.

D opo 10 anni di assenza tornò in Lisbona in 
istato di assoluta povertà, giacché le  sue poesie 
erano il so lo  tesoro e l ’unica speranza che a - 
vesse riportato dalle Indie. A veva seco condotto 
un servo m oro di Gava, che nel naufragio di 
Cam bodia aveva trovato su llo  stesso scoglio  
sopra  il quale si era salvato. Da quel di fu ron o 
ind iv isib ili, e Cooli, così chiam avasi il m oro, 
gli si affezionò talm ente che avrebbe dato la
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propria vita pel suo padrone, Visse parecchi 
anni in Lisbona quasi sconosciu to alloggiato 
in una soffitta, e sem pre tristo e m elanconico.

C ooli lavorava il g io rn o , ed  alla sera d iv i
deva con  Cam oens il m agro prodotto, e quando 
il guadagno non era sufficiente per ¡sfam arsi 
tutti e d u e , venuta la sera, C ooli m endicava 
per le vie. Talora ven iva  sprezzato e chiam ato 
vagabondo e p o ltro n e , talora burlato per la sua 
faccia nera; ma egli senza far un lam ento al
zava gli occh i p ien i di lagrim e al D io degli op 
pressi e degli in felici, che suo padrone gli aveva 
fatto conoscere ed insegnato a rispettare ed 
am are, si allontanava co l cu ore  oppresso. So 
l ’ elem osina poi cadeva nella sua m ano suppli
ch ev o le , correva alla soffitta a d ividere con 
Cam oens il frutto di sua questua.

Abbandonato e dim enticato da tutti, im m erso 
nella  m iseria, Cam oens venne assalito da grave 
m alattia; una febbre gagliarda lo  consum ava 
lentam ente; e l ’uom o più energico che im per
turbabile seppe affrontare le onde del m are e 
sostenere il furore della tem pesta, cadde ben 
presto in tale scoram ento e spossatezza che so
vente lo  portava al deliquio. C ooli veden d olo  
in quello  stato p rivo  d ’ ogni risorsa e d ’ ogni 
speranza si adoperò e gli ottenne un letto n e l- 
l ’ ospedale, im plorò  poi per grazia di potere 
vegliare ai piedi del suo letto non  potendosi 
rassegnare di abbandonarlo in quegli estremi.



R icoverati am bidue n e ll ’ ospizio , sconosciuti 
affatto, erano tutti e due oppressi da eguale 
d olore  !

La malattia di Camoens peggiorava ogni g ior 
no. Vedendosi un di pressoché al line della vita , 
Camoens rivoltosi a Cooli disse : —  « am ico, 
non ci resta più che D io , egli so lo  può darci 
conforto in questi tristi istanti, preghiam o . . .  ! »
Cooli piangeva e p reg a v a ..........; dopo  qualche
tem po in cui Cam oens pareva assorto in serii 
pensieri, —  « C ooli, d isse, va  e cercam i un 
prete. »

Il p overo Cooli cog li occh i p ieni di lagrim e 
guardò il suo padrone e usci dalla sala senza 
far parola. —

Dopo una m ezz’ ora ritornò accom pagnato da 
un prete, il quale entrò nella sala e si diresse 
al letto del m oribondo. Avvicinatosegli,

— C oraggio, figliuol m io , gli d ice , e con fi
denza in Dio.

— Confidenza nella m orte, rispose Camoens, 
si, padre m io , alm eno questa non inganna, e 
terrà sua prom essa m eglio che non la vita !

— Morite v o i da buon cristiano, e perdonate 
a’ vostri nem ici?

A queste parole l ’ agonizzante r ivolse gli oc 
ch i pieni di fu oco al prete, e m orm orò  som 
m essam ente : — « A ta n a id e ........... oh n o , non
avrà  da m e perdono m ai! »

—  S ilenzio, fig lio , queste parole si pronun
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ciano so lo  dagli e m p ii . . . .  e poi che cosa può 
avervi fatto tanto di brutto il capo di un ’ illu 
stre fam iglia?

—  A h . . .  qual m ale ha potuto farm i? riprese 
l ’ am malato scuotendo il capo . . .  D item i, padre 
m io , e ditem i francamente se vo lete  ch ’ io  ab
bia un p o ’ di confidenza in D io , e di stim a a 
m e stesso ; chi è più grande, l ’ erede di un nom e 
illustre il quale ne abusò e se ne servi per op 
prim ere per rovinare un o sventurato — o  co lu i 
che in esilio , n e ll ’ abbiezione, e nella più squal
lida m iseria seppe tuttavia trovare forza suffi
ciente a secondare la sua im m aginazione per 
render im m ortale un nom e oscuro , ed arricchire 
la sua patria di un poem a, che potrà un g iorn o  
presentare superba alle altre nazioni, e dire con  
o rg o g lio : « ecco  un parto d e ll ’ ingegno di un 
m io  figlio. »

Cosi parlando avea acquistato tanto di forza 
da potersi sedere sul letto. C ooli prostrato ai 
piedi del letto taciturno era assorto ; un ragazzo 
che aveva accom pagnato il p re te , portandogli 
la stola, il libro  e l ’ altre cose necessarie, con 
occh i p ieni di vita d ivorava co llo  sguardo la 
nobile  figura del m orib on d o ; il sacerdote ta
ceva . . . .  ma poi riprese :

— Ma e chi siete v o i dunque . . . .  ?
— Io sono, rispose Cam oens, l ’ uom o che vide 

Adamastare su llo  scoglio , l ’ uom o che siccom e 
Cesare traversò a nuoto un braccio  di mare col
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suo m anoscritto tra i denti; rigettato dalla mia 
patria sulle sponde di Goa, vissi p o v e ro , in 
gannato da tutti, tradito e venduto da Atana'ide, 
non ebbi altra consolazione sopra la terra che 
l ’ affezione di questo p overo  schiavo, additando 
C ooli, com pagno di sventura e fratello in Gesù 
Cristo, un ico am ico! Io  ho dato al P ortogallo 
i Lusiadi, e Lisbona per ricom pensa mi lascia 
m orire nella m iseria e sopra il letto della ca
r i t i . . . .  Appena pronunciate queste parole con  
duro accento di d o lore  cadde scorato sul le tto !

A queste parole il ragazzo che non avea per
duto sillaba di quanto disse, m orm orò  —  Ca
m oens ; —  ed il sacerdote com m osso r ip e tè : 
Luigi Camoens!

—  Ah v o i conoscete il m io n om e! soggiunse
il m oribon d o...........si son o  Cam oens, e v ivrà
nella posterità il m io nom e, m a io  m u oio  per 
aver m ancato di pane! In qu ell’ istante gli oc 
chi di Cam oens e di C ooli si incontrarono, ed 
erano pieni di lagrime.

—  Sii benedetto, disse Cooli, tu che 111’ inse- 
gnasti a credere in D io e ad am arlo! A llora il 
sacerdote si accostò più dappresso a Camoens, 
si staccò il Crocifisso che gli pendeva sul cuore, 
e m ostrogli questo D io d ’am ore che m oren do 
sulla Croce per salvare l ’ uom o, m entre veniva 
crocifisso pregava perdono per gli stessi suoi 
carnefici. Quando gli disse c h e  Cristo era santo, 
era innocente, eppure m ori per sa lvarlo, Ca-



m oens, questa vittim a d e ll ’ od io  e della calunnia, 
(jaesto genio creatore, quest’anima grande, alla 
vista dei d o lori e delle piaghe d ’ un D io , che 
m orente perdonava, si riem pi di speranza, e le 
lagrim e, che prim a versava per d isperazione, 
si cam biarono in lagrim e della più soave con 
solazione.

A llora il sacerdote, fattosi m ediatore tra D io 
e l ’u om o, tirò la cortina del letto, e c iò  elio si 
passò d ietro D io so lo  lo  sa.

Le lagrim e di pentim ento di Cam oens si m e
sco laron o  con  quelle di consolazione del sacro 
m in istro , e le labbra dell'agonizzante non sa
pevano più staccarsi dai piedi del C rocifisso.

Quando il sacerdote rialzò la cortina, la figura 
di Camoens apparve bella  quanto quella di un 
m artire, i suoi ocelli spiravano pace, sulla pal
lida figura scorgevasi quellatranqu illità  che so lo  
la grazia d ivina può in fondere n e ll ’ anima e 
tracciare sul v o lto . Il sacerdote parti. Si recò  
nella v icin a  cappella  d e ll ’ ospedale, od accom 
pagnato da varie persone che portavano torch io  
accese, r itornò al letto di Cam oens per fortifi
carlo in qu ell’ ultim a partenza co l sacro c ibo  
che gli d oveva  essere v iatico per 1’ eternitii. 
Deposta la pisside sopra un tavolino che slava 
preparato accanto al letto si accostò al m ori
bon do  e v ed u to lo  co lla  pace sul v o lto , d isposto 
ad ogni sacrifizio pel suo D io , lo  assicurò in 
nom e di Lui che li suoi peccati erano perdo-
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nati e con affettuosi e dolci pensieri lo  preparò 
a riceverlo in cuore nella  santa Eucaristia. 
Intanto il ragazzo giii disopra nom inato che 
non s’ era più m osso dal letto del m oribon d o 
quando venne a conoscere  il nobile uom o cui 
si trovava v icin o  non rim osse più gli occh i 
dalla faccia di lui, e quando lo  vide seduto sul 
letto v icin o a partire per l ’ eternità, assistito dal 
sacerdote che lo  intratteneva con  dolci co lloqu i, 
e con celesti pensieri, procuratosi un carbone 
con m ano rapida e ferm a trasse sul m uro le 
nobili sem bianze del poeta m oren te ; ed era 
cosi attento e fisso in suo p en siero , che non 
s ’accorse più di c iò  che avvenne a lui d ’ intorno.

Camoens intanto aveva ricevu to  il Viatico. 
La sua anima era tranquilla, avea abbracciato 
e benedetto Cooli ed il sacerdote , e baciando 
il Crocifisso spirava sul letto del tap in o, più 
grande che se fosse m orto  in un palazzo ; e la 
sua m orte era preziosa agli occh i di Dio.

V: I m om ento in cui Camoens tra le braccia 
del sacerdote chiuse per sem pre gli occh i alla 
luce del g io rn o , cadeva 1’ u ltim o avanzo del 
carbone dalle mani di'l ragazzo, che due labbra 
infuocate baciavano esclam ando: —  in grazia  
tua egli non  è intieramente m orto !

Era Cooli che contem plava l ’ im magine v i
vente del suo padrone da lui delineata. Il ra
gazzo, preso allora un altro carbone, designò a
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grahdi tratti una coron a  di spine sulla testa 
che avea tracciata.

« Il tao n om e, dim m i tuo n om e , esclam ò 
Cooli, perchè io  possa un irlo al suo nelle m ie 
p re g h ie re ........... ! »

Estabon M ucillo, r ispose il ragazzo.
Cosi si estingueva in  Cam oens il più gran 

genio della  poesia eh ’ abbia avuto il P orto 
gallo, (1) e sorgeva qu ello  della pittura in Ste
fano M ucillo.

(1) Il  28 giugno  1862 in Lisbona ebbe luogo  
una grande cerimo-nia pel collocam ento della 
pietra fondamentale del Monumento che si sta 
innalzando alla m em oria del celebre poeta  
Luigi Camoens sulla p iazza  che p orta  il suo 
nome.

S. M. il Re Luigi, insieme c o l l ’augusto suo 
padre. Re D on Ferdinando, assisti alla ceri
m onia circondato dal Corpo diplom atico, dai 
dignitarii della Corte, dai Ministri, dai Presi- 
sidm ti delle Camere legislative, dai membri 
della Magistratura, ecc. Terminata la cerim o
nia, le truppe, che facevano spalliera, sfilarono  
dinanzi alla tribuna rea le, acclamando alle 
LL. MM. Salve d'artiglieria, tirate dal castello 
di S. Giorgio e dagli altri forti annunziarono  
agli abitanti della capitale il principio della 
festa. I  vascelli, ancorali nel Tago, risposero  
alle salbe, e durante la cerim onia si lancia
ron o razzi in gran num ero. La fo lla  era im
mensa, balconi e finestre erano pieni di so
cietà elegante. Nel teatro di Donna Maria II , 
l'attore Rom a recitò il Cam oens delPahneirim .

T. F. V.
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S I N G O L A R E  C A S T I G O
di u n o  Kiìe-rpfiuro.

Tn un villaggio della provincia  d ’Alba viveva 
un p overo  fittajuolo cam pando la vita coi soli 
redditi che gli dava il podere che aveva in af
fitto, non m olto  grande in vero , ma assai uber
toso , m ercè le  grandi cure e fatiche che vi 
adoperava il nostro buon contadino. Egli era un 
buon u o m o , sinqero com e il c red o , piuttosto 
avrebbe perduto la vita che dire una sola bugia, 
qualunque guadagno avesse potuto trarre da 
essa. Ma non cosi era il fattore del conte X .... 
a cui ogni anno il nostro fittajuolo d oveva p or
tare le 800 lire , frutto d i tanti r isp a rm ii, di 
tante fatiche, di tanti sudori. Costui era uom o 
em pio quant’altri m ai; im m erso Uno alla gola 
nel lezzo d ’ ogni sorta di v izii, per aver danari 
da spendere in gozzovigliare avrebbe anche 
rinnegata la fede, se pur la fede ancora aveva.

Era un bel g iorn o di prim avera, il sole dopo 
aver c o ’ suoi tiepidi raggi ravvivata la faccia 
della terra lasciandosi d ietro un leggier venti
ce llo  ritornava in seno a ll’ Oceano. Il nostro 
fattore m onta a cavallo  e s 'avv ia  alla volta  del 
casolare del buon lìtta ju o lo , che si trovava a 
un m ezzo m iglio dal v illaggio. Colà arrivato 
il trova appunto che c o ’ suoi cam pestri arnesi 
ritornava allora allora dal cam picello . C hic-



stogli com e andassero i lavori di cam pagn a, 
com e stesse la famiglia, venne a d irgli il m o
t ivo  della sua venuta, c ioè  se teneva preparate 
le 400 lire che era quanto im portava il sem e
stre del fitto. A tale dom anda benché alquanto 
m aravigliato restasse il contadino, giacché ancor 
venti giorni m ancavano al com pim en to del se
m estre, pure com e colu i che poneva per prim a 
sua cura il poter soddisfare in qualunque tem po 
il suo p ad ron e, e si teneva preparata in ogni 
occasione la som m a richiesta pel fitto : « S i , 
signore, disse al fattore, non avete che da en 
trare in casa, ho tutto preparato, v i soddisfarò 
in su ll' istante. » Ed infatti si v ide  tosto p re 
sentata in buona m oneta la richiesta som m a. 
Al buon  contadino, che v iv eva  di buona fede, 
non venne in capo di dom andar ricevuta della 
sborsata som m a, e lo  scaltro fattore, ch ’ altro 
non aspettava, fu ben lontano dal fargliene 
m otto, ma ripreso il suo cavallo , se ne ritornò 
a casa tutto allegro e riden do sgangheratamente 
per la bonarietà del sem pliciotto.

Non erano ancor passati qu indici g iorn i quando 
ecco  il fattore ritornare alla porta del nostro 
fittajuolo. Era g iorn o di festa , ed egli se ne 
stava in  casa attorniato da tutta la fam iglinola 
leggendo, com ’era solito  ogni di festivo, un capo 
della Storia Sacra o di qualche altro buon li
bro. Il fattore entra e senza alcuna cerim onia : 
« Mancano poch i g iorn i al fine del sem estre,
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dice, ed io  son venuto a vedere se tenete pre
parata la som m a dovuta al v ostro  padrone. > 
Il buon  uom o cascò dalle nu vole  a tali parole, 
e non sapeva capire, e non r isp on d ev a . . . .

—  Ma dunque, non rispon dete? tenete voi 
preparata questa som m a, o  d evo  io  licenziarvi 
su ll’ is ta n te ........... !

—  Ma, signore , rispose a llo ra , forse tra li 
tanti affari che avete n on  più v i ricordate che 
saranno quindici g iorn i, che io  v i ho sod d i
sfatto.

— C om e? v o i dunque non m i vorreste pagare?
—  Ma . . . signore . se v i ho pagato quin

dici giorni or  son o !
—  Se v o i m i avete pagato, m ostratem i la r i

cevuta.
A queste parole si aprirono gli occh i al con 

tadino, si r icord ò  del fa llo  di non aver chiesto 
ricevuta, capi ogni intenzione del fattore, e le 
lagrim e sgorgarono im provvisam ente da’ suoi 
occh i. Non sentendo alcuna risposta il fattore, 
prende il suo cappello e in atto di partire: « Da 
questo m om ento adunque, d ice , vo i siete li
cenziato e dom ani vi troverete al m andam ento 
di C. . . . dinanzi al giudice alle ore  10; colà
io potrò avere quanto m ’è dovu to . » Ciò detto 
parti.

Per tutto quel g iorn o il p ov ero  littnjuolo non 
fece altro che p iangere; ma siccom e in ogni 
sua disgrazia aveva sem pre saputo porre tutte
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le  sue speranze e le sue consolazion i n e ll’ aiuto 
del S ignore, cosi anche questa vo lta  non si la
sciò perdere di coraggio, ed ecco lo  a ll’ ora sta
bilita dinanzi al giudice d ove  già lo  aspettava 
il suo avversario. L ’affare era im brogliatissim o ; 
asseriva il contadino d ’avere pagato le 400 lire ; 
affermava l ’ altro con audacia veram ente infer
nale di non aver r icevu to  un sold o. N o n v ’ e - 
rano te s tim on i, ed  il contadino non poteva 
presentare la r icevu ta  che conferm asse d ’aver 
già sborsata la som m a dal fattore richiesta. Il 
giudice n on  sapendo com e decidere la qu istione, 
propose il giuram ento. Il fattore che per gua
dagnare un so ld o  avrebbe dato la sua anima 
al d iavo lo  accettò prontam ente la p roposta, con  
grande orrore  del contadino e del giudice stesso. 
Introdotto in una cam era quasi oscura con  nere 
cortine e nere tappezzerie* fu ron o  accese due 
grosse to rch ie , ed ai piedi di un grande Cro
cifisso fu p osto  il lib ro  degli Evangeli. In v i
tato il fattore a fare il suo giuram ento s ’ avanzò 
e con  sangue freddo senza dim ostrare il m inim o 
turbam ento, pose la sua destra sul sacro lib ro , 
e con  ardim ento più che d iabolico  osò  pronun
ziare queste p a ro le : io giuro in faccia a Dio, 
che neppure un soldo ho ricevuto dal fitta- 
ju o lo  Antonio li. . . . pel fitto del podere di
cui devo io rendere ragione al conte X ...........
A queste parole il p overo  contadino non potè 
più reggersi in piedi. « M io D io, esclam ò, aiu
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tatemi v o i » e cadde quasi svenuto. Il giudice 
benché in se stesso conoscesse l ’ innocenza del 
buon  contadino pure, secondo le leggi, disse che 
era obbligato a pagare una seconda volta il suo 
debito. Ciò fatto, dopo  tale sentenza del giu
d ice , si partirono am endue. Il nostro fattore 
non m ai per l ’ innanzi aveva provato  sì cru do 
r im orso com e ora all’uscire dalla giudicatura. 
Egli non sapeva darsi ragione d e ll’ ailanno che
lo  opprim eva. i\lonla a cavallo e tutto contraf
fatto nel v iso che dim ostrava la sua agitazione 
interna s ’avvia verso  casa. Gli pareva sem pre 
di trovarsi dinanzi a quel C rocifisso, si sentiva 
risuonare a ll’ orecch io  quel trem endo io giuro, 
ei non avrebbe più saputo ritornare a casa, se 
non fosse stato del cavallo istesso che lo  gui
dava. Ma non aveva ancor p ercorso  m ezzo m i
glio di strada quand 'ecco presentarglisi ai due 
fianchi del cavallo  due grossissim i e m ostruosi 
cani. X tal vista egli sprona il cavallo  ; i cani 
ne accom pagnano il corso  ; p rova  a battere 
i cani stessi, ma essi non s 'a llontanano: batte, 
percuote, sprona il cavallo che tutto in un su
dore  correva a più non posso, ma i due cani

si trovano sem pre a ’ suoi fianchi. Era già en
trato nel paese e vedendosi sem pre accom pa
gnato da tali m ostr i, grida a quanti incontra 
che vogliano battere ed allontanare que’hrutti 
m ostri da’ suoi fianchi, ma la gente non inten
deva ragione di quelle grida giacché esso solo
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vedeva i m ostri, i quali non più si scom pagna
ron o  da lu i, finché ridotto  alla d isperazione, 
mandando urli e grida orrende sp irò  l ’ anima, 
che forse pur troppo quei due spiriti infernali 
strascinarono seco negli eterni torm enti. Tal 
fatto fece inorrid ire  tutto il paese. Conosciuta 
l ’ innocenza e la virtù del contadino, il conte  X ... 
non so lo  non ridom andò il sem estre già pagato, 
ma ancora gli con d on ò il fitto del sem estre 
seguente. Così fu prem iata la v ir tù , e l 'o r r i 
b ile castigo di qu ello  spegiuro restò talm ente 
im presso nelle  m enti di ognuno |clie ancora ai 
g iorn i nostri se ne parla assai tra quelle p o 
polazion i.

Lettor m io  caro, una lezion e v og lio  ora  che 
prendiam o per noi. Il giuram ento è cosa sacra ; 
non mai vog liam o im m ischiare nei nostri d i
scorsi alcun giuram ento senza necessità ; non 
mai il santo nom e di D io sia pronunciato senza 
il d ovu to  rispetto ; poiché se il S ignore non 
sem pre castiga cosi terribilm ente in questa vita 
per tali m ancanze, più trem endi assai son o  i 
castighi d ie  egli riserba n e ll ’ altra ai profana
tori del suo santo Nom e.
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c ^ i s r z o n s r i

A ll'O rfanello  d i i  porta a m ore?
P er quante am bascie piange il m io core  ! 
In poche lune tutto perdei,
Son tutti m orti li cari m iei.

Quel d olce  nom e, che sol felice 
Kende il fanciullo , nessun m el d ice :
A tutti ignoto son o quaggiù,
Perchè la m amm a non v iv e  più.

Quando v iveva  nel caro ostello  
Colla mia m adre, co l buon fratello, 
Quant’ allegria d entr'a l m io  sen,
Ed ora m isero ! non ho più ben.

Per me non  ride più la natura,
Ogni piacere passa e non dura 
Sem pre nel cu ore  fisso m i sta 
Che la m ia m am m a più non verrà.

Era si buona la m am m a m ia 
Cotanto am ore per m e nutria,
SI buona m amm a presto m ori,
Me disgraziato ! m isero dì

Calava il sole là d ietro il mare,
Quando partiva dal casolare,
L 'u ltim o sguardo gli v o ls i ancor,



E m i scoppiava d 'am bascia il cor.
Quei che passavano a m e d accanto 

il  m io  veden do am aro pianto 
D icevan cortesi : E ' un orfanel :
Oh ti con so li p ietoso il ciel !

Come l 'u c ce llo  stende il suo v o lo  
Vago pel m on d o m isero e so lo ,
Non h o a chi possa aprire il cor, 
Versargli in seno i m iei d o lor  !

Quando mi pongo in su lla sera 
D ella m ia m am m a a d ir la preghiera, 
S u ll'a li chete del m io  pensier 
La cara patria torno a veder,

A him è ! si desta nella  m em oria 
A llor  la m ia dolente storia  :
Madre ! che io  sem pre ti cerch i invan 
E m esto l 'e c o  ripete invan !

Il pianto a queste dolenti note 
Tacilo  scorre  lungo le g o le :
D olci le lacrim e sgorgali dal cor,
E insiem  co l pianto verso  il d o lor.

Oh quante volte  da sera a m ane 
Y ivo tem endo m ancarm i il pano !
Ma relig ion e m i dice : Il ciel 
Cura si prende de ll'orfan el.

Veste ei del cam po l 'u m ile  g iglio, 
L 'augel d ell'aria , fa cu ore , o tìglio, 
Non dubitare : si prende il ciel 
Cura pietosa dell'orfanel.
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i l  r i V i n  n o  i i i h  a  n o n n i .

N ell'a fllitto m io  spirto sovente 
Si concentra  un funesto p en siero : 
Q u and 'io  m ora qual n ovo  sentiero 
A quest'a lm a la m orte ap rirà?

V olerò  dove or  vo la  la m ente 
Sopra l 'a le  d 'u n  caldo d es io?
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà !

D io  l 'h a  detto : Se il fig lio  d e ll ’ ira 
C ontro il c ie lo  so llev i la fronte,
Come sasso che cada dal m onto,
Nella va lle  del pianto cadrà.

Nei m om enti che l 'a lm a  delira,
D e ' suoi detti m i v inse l 'o b b lio  :
Oh beato chi l'u ltim o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà !

D io trem endo, l 'u ltr ice  saetta 
Chi sospende in q u e ll'o ra  fatale ?
Se la v ibri chi fugge qu ell'a le ,
Se colpisci chi salvo n 'a n d rà ?

Forse già dall'eterna vendetta, 
Sitibonda di sangue partio . . . .
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso  dei giusti darà !

Morte, oh quanto il tuo  nero vessillo  
Me d 'affanno e di tem a con fon d e !
L evo un grido, e al m iei gridi risponde 
Cupa l 'e c o  e più m esto m i fa.
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u n
M orie, eppur ti contem pla tranquillo 

L 'u om  che visse co ll'a n im a  in D io . . .
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà !

Cieli aperti, coron e  im m ortali,
N ovi so li in eterno fiamm anti,
Serafini per l 'a u re  vaganti 
L 'in nocente m oren do v e d r à :

E al gran v o lo  spiegando g i i  l 'a li , 
Sciam erà Questo c ie lo  è pur m io  !
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà !

Vana im m ago a quest'a lm a : ira  p oco  
Scenderò nella m uta m ia tom ba :
Già la squilla di m orte rim bom ba,
F reddo gelo n e ll'ossa  m i sta.

U n'im m ensa vorago di foco  
Sotto il piè che vacilla  s 'ap rio  . .  .
Oh beato ch i l 'u lt im o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà !

Dunque, ah pria dam m i il pianto che giunge, 
D io d ’am or, più gradito al tuo tron o  ! 
Senza un pianto che im petri perdono 
P iù speranza quest'a lm a non ha.

Son qual reo  che sospira da lungo 
L 'aure  am iche del lid o  natio.
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso  d e ' giusti darà I 

Padre, il sai, non ti ch iedo che allenti 
Quella destra che scuote i fla g e lli ,



A llo  sguardo d e 'fig li rubelli 
Sia trem enda l'istessa  pietà. :

Ma l'eterna tua pace consenti 
Agli accesi sospir che t 'in v io .
Oh beato chi l 'u ltim o  addio 
Col sorriso d e ' giusti darà.

G. P e r a g a l l o .

IL  M A T T IN O  D E I  F A H C IIX L I .

Già l'a u rora  in Oriènte 
Spunta lim pida e g ioconda 
L 'augellin  tra fronda e fronda 
Già saluta il n ov o  di.

E g iu livo  incontro al sole 
Batte l 'a le  e par che aneli 
Di levarsi agli alti cieli 
D onde l'a lba  e il g iorn o usci.

Ride il prato, e al ciel di m ille 
Grati odori on or tributa,
L 'on da  ride, e il ciel saluta 
Col suo trem olo  sp lendor :

Tutto è riso, e la natura 
A quel D io  che si l 'a bbella  
Incessante in sua favella 
Leva un cantico d 'am or.

E noi pur destò la luce 
Che sciogliea d e ll 'om b re  il velo , 
E levam m o un guardo al cielo ,



E il cu or nostro a D io  v o lò .
0  Signor, se a te più cari 

Siam  d ell’ onda e d e 'lio re tti,
Ti sien grati i nostri affetti,
A ltro darti il cu or non  può.

Siam  fanciu lli e un di tu pure 
F osti tenero bam bino,
E la luce  del m atlino 
Spesso am asti vagheggiar,

C h 'era s im b o lo  di quella  
Luce ingenita, infinita,
Clie nei gaudj della vita 
Stan gli eletti a contem plar.

Siam  fanciulli e un di coron a 
Ti fean grata i fanciulletli,
E ne am avi i puri affetti,
E il sorr iso  d e ira m or ,

C h 'era im m agine del riso  
Cbe m ettea la prim a stella,
Quando in ciel splendea di bella 
G iovinezza e di candor.

D eh s ig n or , co l p rim o o lezzo  
Che t 'in v ia n  l'erbette  e i fiori,
La canzon  dei nostri am ori 
Com e incenso ascenda a te !

E co l raggio m attutino 
Un tuo raggio a noi discenda,
Che la via del c ie lo  apprenda 
A ll'errante  incerto piè.

G. P e i u g a l l o ,
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B R E V I  C ENN I

SUL NUOVO SERVIZIO POSTALE
CHE E ’ POSTO IN VIGORE

IL 1 GENNAIO 1863 .

Lettere. —  A com inciare dal 1° gen
naio 1863 una lettera che non  pesi più 
di 10 gram m i (*) costerà cent. 15 per 
ch i l ’ affranca e cent. 30 per chi la ri
ceve non affrancata. Se la lettera pesa 
più di 10 gram m i si pagheranno le 
seguenti tasse:

Se sono franche Se non sono fr.

Da io  gram m i a 20 cent. 30 cent 60
» 20 » a 30 » 45 » 90
» 80 * a 40 > 60 lire 1,20
> 40 » a 50 » 75 » 1,50
» 50 » a J00 » 90 » 1,80

e cosi di seguito aggiungendo 15 cent, 
oppure 30 secondo che si affranca o no

(*) 10 gram m i corrispondono al terzo di un ’ on 
cia oppure al peso di una m oneta da due franchi 
od  a ll’ antico so ld o  di P iem onte coniato nel 1820,
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per ogni 50 gram m i o frazione di 50 
grammi.

Lettere pei bass’uffizioli e soldati. — ■ 
Le lettere semplici (ch e  c ioè  non pas
sano il peso di 10 gram m i) dirette ai 
soldati, caporali e sergenti pagano solo 
10 cent, se sono affrancate.

Lettere assicurate. —  La tassa delle 
lettere che per la loro  im portanza si 
vog liono  assicurare acciocch é  non  si 
p erd an o , è di cent. 30 oltre quella 
progressiva stabilita per le lettere che 
si affrancano.

Per assicurare una lettera è neces
sario consegnarla a m ano degli im pie
gati di posta, suggellandola in prim a 
con tre suggelli di cera lacca  su cui 
sia applicata un ’ im pronta.

Le carte- manoscritte purché poste 
sotto fascia si potranno affrancare per 
20 cent, fino al peso di 50 gram m i. 
Olire questo peso si riscuoterà una 
tassa fissa di 40 cent, di 500 in 500 
grammi o frazioni di 500 gram m i. Sarà 
doppia la tassa se dette carte non  si 
affrancano,



m
Giornali e stampe. —  Ciascun esem

plare di un giornale o ili un ’opera pe
riod ica  pagherà 1 centesim o per ogni 
40 grammi o frazione di 40 grammi.

Le opere non period iche, le prove 
di stampa anche corrette a m ano, le 
circolari, i manifesti, le in cision i, li
tografie, carte di m usica sì im presse 
che m anoscritte, i libri ancorché rile 
gati pagheranno una tassa di 2 cente
sim i per ogni 40 grammi o frazione di 
40 gram m i. —  I g iornali e le stampe 
non hanno corso co l mezzo della posta 
se non sono affrancati.

Modo di a/francare le corrispondenze.
—  L’ affrancam ento delle lettere, doi 
g iornali, delle stampe si opera c o ll ’ ap- 
plicare, dalla parte dell’ indirizzo, uno
o più francobolli del valore equiva
lente alla tassa prescritta. Quando il 
valore dei francobolli apposti su d ’ una 
lettera non corrisponde a quello della 
tassa, si pagherà il doppio della diffe
renza.

Esempio : Sia una lettera da T o
rino a Genova munita di un francobollo



di soli cent. 10 invece di 1 5 : il destina
tario ne dovrà pagare altri 10, dopp io  
della differenza di 5 cent, che m an
cavano ad affrancare la lettera.

Vagli a postali. —  Si possono m andar 
som m e da un luogo all’ a ltro 'dello  Stato 
co l mezzo di vaglia postali pagando 
10 cent, per ogni 10 lire sino alla 
som m a di 50 lire ed aggiungendo o l
tre questa somm a 10 cent, per ogn i 
50 lire o frazione di 50 lire.

Così per lire 100 si pagheranno cent. 60 
» per lire 150 » » 70
» per lire 200 » » 80 ecc,

Costerà solo 5 cent, la spedizione di 
som m e non m aggiori di lire 20 ai so l
dati e bass’ uffiziali.

Anche colla  Svizzera si possono 
cam biar vaglia postali per som m e non 
m aggiori di lire 200.

Lettere per l’estero. —  Le lettere che 
non pesano più di 10 gram m i costan o:

Se sono franche Se non sono fr.

Per la Francia ceni. 40 cent. 60.
* l'In g h ilterra  » 60 lire 1,20.
« la Svizzera » 30 cent. 40.
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Per Roma devono essere affrancate 

prim a d ’ im postarle m ediante franco
bollo  di 15 cen t.; oppure di 30 cent, 
se si preferisce la via di mare.

OSSERVAZIONI
SULLA NUOVA LEGGE POSTALE.

Questa legge im porta varie avver
tenze per chi ha da spedir lettere, 
specialm ente avuto riguardo alle per
sone cui si spediscono se si debbano
o no affrancare. Noi qui darem o al
cune norm e che crediam o utilissim e 
a tutti.

1. Chi scrive ai proprii genitori, 
parenti, am ici, ecc . non è necessario 
che affranchi la lettera ad eccezione 
che ne abbia avuto da essi espressa 
raccom andazione o preghiera.

2. Chi scrive a persone di nobile 
condizione non deve affrancare la let
tera ad eccezione che pei loro  grandi 
affari ed im pieghi ricevano molte let
tere.
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3. Chi scrive ad im piegati pubblici 

specialm ente per favori deve affrancare 
la lettera.

4. Chi scrive ad un suo superiore 
specialm ente per richiesta di favori 
deve affrancare la lettera.

5. Chi scrive al superiore di qual
che Opera pia, C ollegio, pubblico  isti
tuto deve sempre affrancare la sua 
lettera essendo generalm ente rifiutata 
in senso contrario.

6. Chi scrive ad una persona di 
egual condizione con  cui non si hanno 
relazioni di sorta deve affrancare la 
sua lettera.

7. Questa legge dispensa dal pagar 
tasse solam ente il Re, la fam iglia reale,
i Deputati e Senatori durante l’ intera 
legislatura, i Ministri, i Direttori ge
nerali, i Prefetti delle p rov in cie , e 
tutta la corrispondenza cam biata fra 
le pubbliche autorità.

------“D ÌO ------



TARIFFA DELLE MONETE.

O R O .

Pezza n u ova  da lire cento . . . . fr. 100 00
Id. da lire o t t a n t a ............................» 80 00
Id. da lire c in q u a n t a ...................... » 50 00
Id. da lire q u a r a n t a ......................» 40 00
Id. da lire  v e n t i ................................. » 20 00
Id. da lire d i e c i ................................. » IO 00
Id. da lire  c i n q u e ............................» 5 00

D oppia vecch . di Sav. in on in com m erc.)»  28 45
Q uadruplo di G e n o v a ............................» 79 00
Luigi di Francia........................................» 23 55
Pezze di lire venti (e s te re ). . . . »  20 00
Sovrano n u o v o .......................................» 35 00
Metà d ’ e s s o ............................................ » 17 51
S ovrano v e cch io .......................................» 34 81
Metà d ’ esso ..................................................» 17 40
Z ecchino di V e n e z ia ............................» 11 82
Quadruplo dal 1772 al 1785. . . . » 83 52

Id. di Spagna dal 1785] in poi . . » 80 %ì
Portoghese n u o v a ................................. » 89 70
Ruspone di T o s c a n a ............................» 35 59
Zecchino di F i r e n z e ............................» 11 79



D oppia di R om a di P io  V I . . . . » 16 93
Id id. di P io V I I . 16 80

Zecchino di R o m a ................................. » 11 61
Lira s t e r l in a .............................................» 25 20

ARGENTO.

Scudi d i P iem onte da lire cin qu e. . » 5 00
Pezze da cinque franchi (estere) . . • 5 00 
C rocione o  coron a  im periale . . . »  5 56
T allero d ’A u str ia .......................................» 5 03

Id. battuto dal 1822 in poi . . .  » 5 IO
Francescone o  P isis ................................. » 5 40
Colonnaria di S p a g n a ............................* 5 28
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VALORE DELLE MONETE ESTERE

AL PARI.

S v a n z ica ....................................................... fr. 0 85
Fiorino (Austria . ; ...................... » 2 60
Fiorino (F r a n c o fo r t e ) ............................» 2 12
F iorin o (Paesi B a s s i ) ............................» 2 14
Risdaller (B a v ie r a ) ................................. » 3 24
Risdaller (D a n im a rca )............................» 4 75
Risdaller (Svezia ).......................................» 5 75



T allero (P r u ss ia ) ...................................... » 3 75
T allero  ( S a s s o n ia ) ................................. » 3 90
D ucato (Regno delle due Sicilie) . . » 4 21
Scudo (R om agna).......................................» 5 30
Schilling (In g h ilte r ra )............................» i  16
Reale (Spagna)............................................ » 0 2G
Reys (P ortoga llo ).......................................» 7 07
R ublo (R ussia)............................................ » 4 00
Piastra (T u rch ia ).......................................» 5 34
D ollero  (Stati U n iti).................................» 5 34
M arco-banco (Amburgo) . . . . . » 1 88

m

Con approvai, della Revisione Ecclesiastica.



I N D I C E

Le quattro stagioni. —  Ecclissi. —  
Computi ecclesiastici . . pag. 3 

Feste mobili. —  I  quattro tempi.
—  Tempo proibito per celebrare 
le nozze solenni . . . .  » 4 

Reai casa di Savoia . . . .  » 5 
Romano Pontefice . . . .  » 6
Calendario ........................ •. » 7
Brevi notizie dei 26 martiri Giap

ponesi canonizzali il dì 8 giu-

S. Michele de’ Santi. . '  . . » 75 
Descrizione della solennità 8 giu-

gno 1802 »  4 3  

» 54Loro martirio

gno 1862 » 82
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—  L’ultima ora di Camoens » 97
—  Singolare castigo di uno

spergiuro . . . . » 1 0 6
Canzoni. L ’orfanello . . . . »  112

—  Il pensiero della morte » 114
—  Il mattino dei fanciulli » 116 

Brevi cenni sul nuovo servizio po
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1 gennaio 1863 . . . . » 118 

Osservazioni sulla nuova legge po-
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Astinenza dal lav oro  nei g iorn i festivi L 0 10
Vita della B. P a n a s i a ............................» 0 15
Esem pi edificanti proposti specialm ente 

alla gioventù e fiori di lingua . . » 0 25 
Vita del santo m artire Tascio C ecilio  Ci

priano, vescovo di Cartagine . . . » 0 15 
La Chiesa, per .Monsignor S e g u r . . . > 0 10 
Breve esposizione delle Epistole ed Evan

geli delle D om eniche e feste del Signore » 0 25 
11 C ielo aperto m ediante la confessione

s i n c e r a ........................................................» 0 20
Il C iolo aperto m ediante la Com unione

f r e q u e n t e .................................................. » 0 20
Elisabetta o  la carità del povero  ricom 

pensala ........................................................ » 0 20
Il m om en to della grazia o  le ultim e ore 

d 'u n  condannato a m orte . 0 15
Il T esoro nascosto, ossia  pregi ed ecce l

lenza della S. M essa, del B. L eonardo 
da Porto M a u riz io , ed izione se co n d a , 0 20 

Storia dell'A rcicon fra tern ita  del SS. ed 
Im m acolato cuore d i Maria, ed izion e se
conda, volum e di pag. 412 . . . . » O 50

11 p iccolo  sp azzacam m in o, per v oce  di 
m ezzo soprano c o l l ' accom pagnam ento 
di p ia n o -fo r te , com posto pei giovani 
dell'O ratorio  di S. Francesco di Sales dal 
sacerdote Cagliero Giovanni, eseguilo  in 
più luoghi con  fgliqe successo per l 'a 
menità. della poesia ed espressione m u
sicale, seconda e d iz io n e .......................» 1 25

Una preziosa parola ai figli ed alle figlie » 0 05 
Vita di s. Pancrazio m artire . . . . »  0 15
I figli v irtuosi, per Luigi F riedel . . » 0 15
T oofllo -oss ia  il g iovane r o m ito , am eno 

racconto del can. C ristoforo Schm id » 0 20
SI spediscono m ediante vaglia postale ed an

che francobolli, trattandosi di p icco le  som m e, e 
lettera franca.

Quelli che desiderano riceverli franchi di 
posta, pagheranno cent. 5 per ciascun fascicolo 
oltre al prezzo' fissato.


