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II si avvicina... 
O tt o b r e . 

T ut t o r i t o r n a alia norma li t a . 

I bambini vanno a scuola. * La t intarella sbiadisce a poco a poco. 
// trajfico per le vie e ritornato impossibile. • Le vacanze e le ferie 
sono schedate nel l 'archivio dei r icordi . • Si avvicinano le chiusure 
dei bilanci. • Le fatture fanno catasta sui tavoli . • Anche quelle 
della tipografia e della cartiera. • E a l l o r a n o n c ' e d u b b i o . 

E' tempo ormai di riparlare degli abbonamenti. 
E il caso di dire che non e mai troppo presto per rinnovare 
Vofferta che porterd in casa i 12 Quaderni del Bollettino. 

Noi ci auguriamo di non aver deluso i nostri Lettori e, in modo 
part icolare, i nostri cari Ex a lunni . 

D'accordo: 
la perfezione non e di questo mondo e noi siamo di questo 
mondo . • Ma tutta la buona volontd l 'abbiamo impegnata 
e l ' impegneremo ancora per rendere piu bello e interessante 
il Bollettino. 

Non ce ne vogliano, quindi , i Lettori , se gia fin d 'ora li invi t iamo 
a r innovare l ' abbonamento o ad abbonarsi per il prossimo 

anno di grazia 1 9 6 5 . 

Giustizia e c a r it a sono con noi 
E noi Jidiamo nella generositd dei buoni che non conosce limiti. 

Infine vi r innoviamo la stessa preghiera che gia il venerato 
Padre Semeria 

r i v o l g e v a a g l i A b b o n a t i n e l 1 9 2 5 : 

1. Vincendo non I'avarizia, ma ia pigrizia, rinnovate a tempo il vostro 
abbonamento. 

2. Non cambiamo il prezzo, pur essendo, come tutti sanno, notevolmente 
aumentata la carta. Ciascuno si regoli con la sua coscienza e con la 
sua borsa 

3. Procurateci nuovi Abbonati; ciascuno uno. Chi ne procura tre, ha in 
premio un libro di nostra pubblicazione. 

Ordinario L. 1.000. Sostenitore L. 3.000 
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R O M A 

L'ECO DEL DIV1NO MAESTRO 

J ^ e > d ^ 9 

fc^p^r-o^n^o, 
Capita. 

0 d o n n a , 

g r a n d e e 

l a t u a f e d e . 

T i s i a f a 1 1 o 

c o m e 

d e s i d e r i . 

SAN 

MATTEO, 

Capo XV. 

C a r i L e t t o r i , 

tanto e Vaffetto e Vnf-
fettuosa stima di voi che avete sempre la pazien-
za di leggere la parola di chi, nella sua pochez-
za, a voi scrive senza studiate limature di stile, 
ma nella pienezza del cuore che vi ama e deside-
ra il bene del prossimo lontano, ma innanzitutto 
del prossimo piu vicino, il quale occupa tanto 
spazio nel pensiero ansioso che sia sempre accesa 
in voi la lampada delVamore, ovunque raggian-
te, del Redentore Divino. Gesu vuole che Vamore 
suo arda e se ne scaldi tutto il mondo. 

Tale desiderio Egli ha espresso con inimita-
bile passione, tracciandone solennemente il pro-
gramma: non desidero altro se non che Vamore 
arda e sia un incendio universale, tra i poveri 
prima e negli altri tutti, creature di Dio. 

Ed e per forza di amore che mi permctto di 
scrivere a voi, lettori amabili, senza ombre dipre-
tese da maetro. II Maestro e Lui, Gesu. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione sid 
precetto divino, la caritd, considerata su la so-
lida base de la fede che e dono di Dio prezioso. 
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La Fede! La Fede e Vorigine, e 
seme delta carita che conduce a Dio. 
La Fede ci insegna a credere a Dio, 
amando. La Fede ci innesta nel cuore 
la speranza di raggiungere Iddio, a-
mando. Illuminati dalla Fede, spro-
nati dalla Speranza, aneliamo all'A-
more Fterno: a Dio. 

San Paolo, tessendo ilpanegirico 
delle tre virtu teologali Fede, Speran
za e Carita, eleva un breuissimo inno 
che e un poema di questi gratuiti e 
preziosi doni, arditamente dichiaran-
do, perd: maior autem horn m est Cari-
tas! delle quali maggiore. e la Carita. 

Ma senza Fede non si ama ne si 
spera! Manca il soggetto della Spe
ranza e deWAmore. 

Al Battesimo ci si domanda: — 
cosa vuoii La Fede. — Che cosa 
ti promette la Fede? la vita eter-
na. La vita eti'rna che noi crediamo 
in base alia Rivelazione. La vita eter-
na, che noi speriamo nello esercizio 
delle virtu cristiane, che dalla Fede 
hanno I'alimento. La vita eterna, che 
si raggiunge e si possiede in Dio, dopo 
avere a Lui presentata la caparra che 
si compendia neU'amore verso Dio e 
verso il prossimo nel tempo, coronato 
con I'abbraccio divino con Colui che 
da San Giovanni Evangelista e defini-
to mirabilmente: Deus oaritas est! Dio 
e. A more. 

Quale visione! Di quanto fasci-
no! Se in noi non ci fossero le passio 
ni!... Se in noi la fede robusta vinces-
se le passioni che opprimono Vanima, 
che asfissiano il cuore, che oscurano 
Vintelletto!... L'anima che, secondo 
Sant'Agostino e quaedam partecipatio 
divinitat is , una partedpazione della 
Divinitd, che il corpo e fango distrut-
tibile, mentre Vanima, che al corpo 
da vita, e immortale spiraculum vita;, 
uscito dal petto di Dio. II cuore che 
ci e dato per amare, amare Iddio pri
ma, amare il prossimo non poi, ma 
insieme, contemporaneamente, uni-
formemente. 

L' intellctto che ci e dato. come 
ogni altro dono. da Dio, per conosce-
re Iddio, amare Iddio, servire Iddio, 
Iddio possedere in eterno, irraggiati 
dalle virtu teologali. 

Oh grandi veritd ! Grandi e subli-
mi che I'uomo, creatura ad ogni ultra 
superiore, non sempre accetta, spesso 
non conosce, frequentemente discono-
see! Quante volte superbamente ripu-
dia le eterne verita, abdicundo alia 
sua origine divina, sprezzando la sua 
divina destinazione. 

Quale accecamento! Quale aber-
razione neU'uomo che la superbia e la 
volontaria ignoranza [anno simile al
ia bestia, senza ragione, senza volon-
ta, senza libertd! 

Miseria umana! Fd e (juesta la 
sola vera miseria che dobbiamo com-
buttere e vincere coraggiosamente, ri-
tornando alle sorgenti vine della veri
ta, rivestendoci delVarmatura della 
fede che muove i monti e crea la san-
titd ! Non ha ragione il Signore se a 
noi. oggi, manifesto il sua dolore che 
gli espresse le lagrime davanti a Ge-
rusalemme. quando esclnmd: oh se mi 
avessi sentito! ... ? 

Se Gesu benedetto anche a noi. 
oggi, come alia Samaritona. dicesse: 
oh se tn conoscessi il dono di Dio e 
chi e che ti ckip.de da here, in stessa 
ne avresti chiesto a Lui. e Lui stesso 
ti avrebbe dato dell 'acqua ... zampil-
lante fi.no alia vita eterna? 

Miei cari lettori. non rijiutiamo 
quest'aapia, simbolo di fede, che per 
la Samaritana fu acqua di nuova vita. 
Chiediamola quest'accpia da Chi e pa
drone della vita. Diciamogli umili e 
compunti: o Sinnore ddmmi la Fede! 
Attmentami la Fede! Sostienimi Tu la 
Fede. Fgli ci dara la forza che dalla 
fede si sprigiona potente e salvatrice. 
Ci elargird la luce ansiosa delta spe
ranza. Ci ricolmerd di quelVamore 
che una volta acceso non si spegnerd 
in eterno. 

PADRE T I T O I'ASQUALI 
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PENSIERO*MARIANQ 
-n-

La sana popolar i ta 

act c5>anfca OCo^^azia 

NESS.UNO NEGHERA 
che il Rosario sia ve 
ramente una devozio-
ne popolare. 

Qualcuno piutfosto si e 
gia domandato e [orse, senza 
forse, si chiede tuftora, se sia 
sanamente popolare, sana-
mente dal punk) di vista reli
g iose Perche anche nel cam-
po religioso prevale qualche 
volla non il popolo con i suoi 
ish'nti sani; ma il popolino con 
le sue tendenze equivoche 
e morbose: la superstizione 
popolaresca intacca la reli
giosity popolana. Non sareb-
be questo il caso del Santo 
Rosario? Rispondono un bel 
si tutti coloro, e non sono po-
chi, che facciano il Rosario 
d'essere pratica da donnic-
ciuole, da beghine con poca 
o punta reverenza verso la 
Chiesa che non solo tollera 
la pia pratica, ma senza im-
porla, come ha imposta e im-
pone la sua liturgia, la pro-

muove. Accostiamoci con riverenza da cafto-
lici al Rosario e ci sara facile vederne la po
polarita sana e buona, quasi analizzando le 
cause della sua popolarita reale. 

E popolare il Rosario come preghiera 
vocale, invocazione o serie di invocazioni, 
catena di Paler Nosier e di Ave Maria. Non 
sono queste le preghiere per eccellenza po-
polari nel mondo cristiano? Sono le preghie
re elemental. Elementare il Pater la preghiera 
di Nostro Signore Gesu Cristo, formulate da 
Lui a quei popolani aufentici che erano i suoi 
Apostoli e Discepoli della Galilea: «Voi pre-
gherete cos)». Preghiera aderente alia vita d'o-
gni giorno e di tutti. Non la preghiera delle 
grandi circostanze, delle solenni ed eccezio-
nali occasioni: no; preghiera della vita quo-
hdiana. Esprime i bisogni e i desideri elemen-
tari dell'anima cristianamente buona. Bisogni 
e desideri del figlio logni cristiano e e si sente 
figlio di Dio) che desidera I'onore del Padre: 
«Sia santiflcato il fuo Nome», ne desidera i 
successi: «Venga il Tuo Regno», il dominio 
sicuro: « Sia fatta la Tua Volonta»: bisogni e 
e desideri del flgliuolo che aspetta dal Padre 
il pane per il corpo e per I'anima, il perdono 
del passato, I'usbergo contro le malattie del
l'anima per I'avvenire. 
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Gentile e popolano salufo a Ma 
ria, /'Ave, con una sobna, tenera, sfu-
mata invocazione soggettiva: « Prega 
per noi », eccompagnete da una con-
fessione umile, «peccatori»; preghiera 
che si protende del presente nel fuluro 
popolarissimo, la morte. 

II popolo semplice, ingenuo pre
ga, chiede, invoca volenlieri cosi. 

E medita, fa I'orazione mentale 
anche lui. Par cosa sublime, trascen-
denle, privilegio di pochi I'orazione 
menlale, e invece e una necessita per 
tutti. Non basta avvicinarsi a Dio per 
pregarLo, per chiederGli; bisogna 
unirsi a Lui per riscaldarsi. Come il 
bambino si mefte in g rem bo alia Mam
ma per senlirne il tepore soave, bene-
fico, cosi I'anima senle il bisogno di 
unirsi a Dio per averne luce e calore 
Lavorio su di se slessa con la luce 
delia verita divina, lavorio per miglio-
rarsi, rafforzarsi con quelle luce: ecco 
la preghiera mentale. La si puo colfi-
vare, in grande stile con mefodo. E 
cio che fanno le anime religiose piu 
flni, (rati, monache, e I'orazione di cui 
fu insigne maestro Sant'lgnazio di 
Loyola. 

Ma i grandi Maestri della vita 
spiriluale non hanno mai preteso di 
sequestrare I'orazione men'ele dal 
popolo, dalle masse. Come accanto 
alia matemalica e a base di essa c'e 
I'arifmetica, I'umile, la modestissima 
tavola pitagorica, c'eaccento elleore-
zione mentale, superiore, ansfocralica, 
I'orazione mentale, elementare, demo 
cratica, nel senso etimologico della 
parola, cioe popolare, per tutti. Reci-
fando il Santo Rosario, snodando la 
catena dei Paler e delle Ave il popo
lo medita e cioe pensa, pensa in for
ma elementarissima, intuisce i misleri 
della fede. Cose aderenti alia vita. 
S'immerge in una luce fatta per il suo 
occhio, blanda, accessible. Non le 
verita cristiane astratte, talvolta percio 
stesso astruse, che abbarbagliano, 
sfancano I'occhio semplice del popo

lo, ma fatti nei quali si concretano le 
grandi verita : la vita di Gesu e della 
Madonna, quelle piu sublime, questa 
piu alia mano. La vita ... nulla piu con
crete, piu reale, piu facile ad intende-
re per il popolo; ma nulla di piu alto, 
di piu bello, di piu edificante della vita 
quando e vita di Gesu e di Marie II 
Cristienesimo e li, tutto II: dogma e 
morale, pensiero e azione. Umili cose 
e grandi, scorza umile, sostanza su
blime. La vita con le sue gioie sem-
plici e grandi; gioie umane e divine. 
Gioie di donna e di santa, gioie delle 
maternita, ma di una maternita unica. 
Gioie di sposa ma tutta purezza nel 
suo ardore. Gioia di Madre che nce-
ve de Dio il suo Bambino e e Dio lo 
restituisce. 

f accanto elle gioie il dolore, i 
dolor i ; sofferenze di Mamma che ve 
de trattato colla ingiustizia piu perflda, 
colla crudelte piu squisita, il suo uni 
genito. Sofjerenze di Apostolo e di 
Martire divino; sofferenze che perva-
dono tutta una vita e danno sapore, 
colore eroico di sacrificio alia morte. 

E tutto, gioia e dolore, ravvolto 
in un crepuscolo di glona che ha va 
lore, efficacie di speranze per noi, di 
realte eterna per Loro. 

Come e facile tutto questo a ve-
dersi coll'occhio intenore della mente! 
ma come e grande, edificante, istruf-
tivo! per il popolo, per tutti. Che lezio-
ne pratice, efjicace di purezze I'An-
nunciazione delle Madonna! La Ver-
gine tutta in se romua che alfapparire 
dell 'Angelo si turba,- si turba all'an-
nuncio della Maternita, piu sollecite 
quasi del fiore, che avida del frutto. 
Quante generazioni di contadini e di 
operai cristiani hanno serenamente 
accettete la legge della poverta, luf 
fandosi spesso neil'ambienle povero, 
nudo di Betlem, con che semplice ge-
nerosite hanno eccettete le legge rude 
del lavoro frequentando spiritualmen-
te le cesa bottega di Nazereth, tutta 
aulente delle preghiera, ma tutta ba-
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gnala del sudore dei Tre, Giuseppe, 
Maria, Gesu. 

Santiflcato, profumato da loro 
hanno le crisHane generazioni accet-
tato il dolore, I'ospife sgraditissimo, 
orribile, che si impone a futti e nessu-
novuo le ; quel dolore che ad acco-
glierlo serenamente puo salvarci, che 
a respingerlo ostinati o ad accoglier-
lo col broncio puo essere la nostra 
rovina. La scuola del Rosario, Scuola 
Crisliana lo ha addomeslicalo il do
lore,- ha dato ai devoti il segrelo di 
addomeslicarlo ... e proprio il caso di 
adoperare quesfa immagine, perche 
anche gli animali feroci addomesticafi 
divenlano utili. E (u dolce scuola, fu 

soave insegnamento, soave nella sua 
[orza, quando nelle famiglie la sera si 
recifava il Santo Rosario; oggi nelle 
famiglie cristiane di nome e non di 
fatto ciascuno pensa a stordirsi per 
conto proprio. 

Ripetiamole le rose, rifacciamo 
il roseto o rosario nell'interessespiri-
tuale e religioso del popolo. Tornino 
familiari i grandieroici esempi di Ge
su e di Maria, e torneranno ad essere 
eroiche nel bene le nostre masse. 

Padre Giovanni Semeria 

Ora so che per prima cosa 
occorrono c o r a g g / o e a / I e g r i a . 

Anna Frank 

La vera realta non e il mondo visibile, ma que/lo invisibile. 
II primo passa e tramonta il secondo resta in eterno. 

Giovanni Cena 

Di fronte alle difficolta delta vita, 
e s a pi e n z a il non fuggirle, 

ma il conquistarle e superar/e. 

Paul Claudel 

Fa p/acere trovarsi in una barca come la Chiesa 
quando si e sicuri di non andare a fondo 

anche se squassata dalle lempeste. 

Pascal 

Si ha due o Ire volte nella vita I'occasione di essere eroi; 
ma tutti i giorni si ha quella di essere buoni. 

Rene Bazln 
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NOTIZIE STORICHE dell'OPERA NOSTRA 

Col gennaio 1930 il Bollett ino rambia titolo e si chiama senz 'al t ro 

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia — Rivista mensile 

Al centro, in copert ina, an bel disegno di Mori col verso di Dante : 

" D i quest'umile Italia f i a salute" 

e sopra un tondino con la Madonna che aveva intorno le care invocazioni: 

Mater Orphanorum - Mater D i v i n a e Providentiae 

II 22 marzo Assemblea a Roma pel Consuntivo 1928 salito a lire 7.591.389,69 

e il Prevent ivo 1930 portato a 7.253.817,55. 

JNella primavera ebbi il prirno attacco di gotta d i e mi tenne tra letto e let-

tuccio quasi t re mesi. Non potei percio recarrni al Congresso Eucaristico di Car-

tagine dove f'u l 'amico Semeria. Speravo in quell 'occasione sistemare definitiva-

men te l'Orf'anotrofio di Tunisi , a l l 'Ariana; ma la speranza rimase sogno. 

Stavo curandomi un po' a Fiuggi quando rombo il ter remoto dell ' I rpinia e 

della Lucania : partii immedia tamente e per set t imane e set t imane mi aggirai 

per le povere terre sconvolte con umile cuore fraterno. Avemmo allora forte-

mente danneggiate le case di Barile, Rionero, Rapolla, Melfi, Venosa, Zungol i ; 

distrut ta Villanova del Battista. 

Scrissi qualco9a sul ter remoto nella nostra Rivistina che mi f'rutto una mi-

naccia di confino, con gran paura deU'amico. 

Tra difficolta d'ogni genere, aggravate dal terremoto i rpino-lucano, il 1931 

cammina coraggioso. 
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Terminata la costruzione di Catauzaro Marina, si va innanzi a Sparanise, 
a Monterosso, a Castrovillari e atl Amatrice. 

II 29gennaio: Consuntivo 1929 per lire 6.945.427,21 e Preventivo 1931 
per lire 7.582.661,65... 

Mentre si distendono i nervi e si rasserena un po' l'orizzonte, la sciagura 
piu atroce ci piomba addosso e ci strazia. 

L'amico santo si spegneva a Sparanise il 15 marzo. 

Parve abbuiarsi la vita, cessare. 

Via via tutto riprese. 

II 2 giugno Consuntivo 1930 con la somma di lire 8.878,923,08. 

In estate diminuite un po' le Colonie Alpine, non facili ad essere organiz-
zate di lontano; aumentate le abruzzesi che sfollano da Roma 750 figliuoli. 

lo avevo dovuto da mesi prender posizione, a Potenza, contro il Prefetto. 

Per me Potenza era come casa mia ; la inia famiglia : Potenza e l'intera 
Basilicata: difenderla, impegno d'onore, dovere sacro. (1). 

Fu l'inchiesta piu lunga, piu grave che subii, quella che mi procuro piu 
fastidi, mi costo piu tempo e piu pene. Per essa I'Opera perde centinaia di mi-
gliaia di l ire: contributi statali non piu largiti, impegni presi da Enti non piu 
mantenuti, somtne varie garantite e scomparse, mutui non piu avuti, promesse 
sospese ; un inferno. 

Come vile il mondo! 

A fatica, che fatica !, la barca riprese a navigare per l'infido mare ! 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

(1) Omettiamo la pubblicazione d'un lungo brano, per motivi ovvi. E gli amici lettori 
non ce ne vogliano male. 

P e r i l c a m b i o d i i n d i r i z z o 

Raccomandi'amo ai nosfri abbonati 

di comunicarci tempestivamenle il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire 100 in francobolli 

per le spese di amminisrrazione. 
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— Caro Don Zeno, qualche cosa di nuovo, di ineffabilmente nuovo avviene 

in me. Lo sente? Cuoricino fa t ic-tac. . . 

— Ho capito, P inot to mio. Ecco t u t t o : ti sei innamora to ! 

— E proprio cosi: mi sono innamora to . II cielo sereno, il tepore dell 'aria, 

il rigoglio estivo della natura, sono stati un potente r ichiamo a l l ' amore ; un amore 

che mi turba e mi da pace, che mi fa sognare e t remare ... Quest 'anno, se Dio 

vuole, voglio al piu presto sistemarmi. Ma ci sonoancora tanli punti interrogativi . 

Mi aiuti , mi i l lumini! 

- Ecco ved i : non di rado si ode qualcuno che sentenzia: " 11 malr imonio 

non e una gita di piacere! " . 

— Giustissimo. Sono d'accordo. 

— Ma supponiamo pure che sia una gita di piacere: ebbene anche una gita 

§i prepara, si programma c si predispone in modo che non debba trasformarsi in 

una tragedia. Ti pare:1 

— Bel modo di far coraggio! Piultosto mi spieghi che cosa significa prepararsi . 

— Prepararsi significa sapere dove si vuole o dove si deve andare , qual e 

I ' i t inerar io piu sicuro e ineno faticoso, quali i mezzi piu adeguati e via di seguito. 

Alia vita coniugale, per tanto, ci si prepara in te l le t tualmente , moralmente e 

rel igiosamente. 

— Su, via, Don Zeno: questo e un pezzo di predica stantia ed ammuflita 

anz icheno. Noi giovani moderni ne sappiamo anche t roppo suH'amore. 

— Non credo, mio caro. 11 piu delle volte voi conoscete soltanlo, — e me-

diante quali tristi fonti di informazione! — gli aspetti negativi, le aberrazioni , le 

contraffazioni del l 'amore e della vita coniugale. Tu pensa ai temi del Festival di 

Sanremo, alia triste e lunga serie dei films e delle stampe iininorali: amori t radi t i , 

lacerati , proibi t i . Una catastrofe di r impiant i , di addii , di cuori in cocci e frantu-

mati . Amori falliti, mor t i ; e non sono quindi amori , ma scambi di capricci, con-

tat to di egoismi se non di peggio. 
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— Purtroppo ha ragione. Cosi noi giovani siamo traditi nel nostro senti-
mento piu intimo, piu prezioso. 

— Bisogna as9olutamente reagire. Chi profana I'amore, calpesta la legge di 
Dio, fallisce nella vita. '• II vero amore pud fiorire solo in un clima cristiano ". 
Solo cosi i giovani guarderanno al matrimonio come ad una sublime missione 
divina. E, innanzi tutto, bisogna aprire bene gli occhi. Prima di scegliere la per
sona che ti accompagnera per tutta la vita, e bene che tu abbia chiara l'idea di 
come essa deve essere nei requisiti fondamentali. Non bastera che " lei " sia sol
tanto bella, simpatica, effervescente. Non bastera che "tu" sia soltanto un fusto 
galante, ben stipendiato, con l'automobile. Dovrete essere ambedue moralmente 
seri, religiosamente praticanti, di eta adeguata, di costituzione sana, provvisti di 
formazione proporzionata alle reciproche esigenze. E quando la scelta, come nel 
tuo caso, sara fatta, bisognera soprattutto conoscere i rispettivi difetti, onde sop-
portarli, aiutare a correggerli e a dominarli. Quante volte si sente dire: " Ah! se 
avessi saputo che aveva un simile difetto "...! Caro Pinotto, tieni bene a mente 
che certe tardive lamentele non sono che un rimprovero a imperdonabili giova-
nili leggerezze. 

— Brrr! che grandinata; povero me! Eppure, caro Don Zeno, il cuoricino 
fa tic-tac violentemente, mi trascina quasi ciecamente e come posso fare tanti 
calcoli ed esami? Lei sa bene che I'amore non ragiona. 

— Percio, prima di andare all'Altare, e necessario chiedere consiglio a chi 
conosce bene te e la vita. Quello spirito sagace di Marschall dice: " L'Amore si 
fa in tre: tu, lei, il sacerdote". Beati quei fidanzati che pongono tra i loro cuori 
quello di un sacerdote che consigli, illumini, intensificlii la loro vita spirituale; 
che li purifichi sovente con la Confessione e li fortifichi con Gesu Eucarestia. 

— Caro Don Zeno, adesso comprendo bene che, senza la Grazia di Dio, 
I'amore e come un fiore senza profumo, come un portafoglio senza danaro, come 
un castello sfinestrato, disadorno, disabitato. Sovente verro da lei e le faro cono
scere anche la fidanzata. Ci guidi e ci illumini: in tre arriveremo bene all'Altare. 

DON RODOLFO ATZENI 

Non di odio / 

h a 
ma di amore 

L'uomo non 

non di rivoluzioni, non di 
b / s o g n o i 1 m o n d o , 
prow/do e fraterno 

e mai cosi grande 
come quando 

guerre, non di egoismo 

sta 

Papa Paolo VI 

in ginocch/o e prega. 

Lulgl Veuillot 
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...SETACCIO... 
Siamodi nuovo al capolinea. Edobbia-

mo ripartire. I calli delle dita (e ddgli e 
digit con il setaccio) si sono ispessiti, ma 
la stamigna e sempre fitta, attenta, scru-
polosa. E ridiamoci allora con una setac-
ciata ridanciana. 

• // primo Ottobre tutte le scuole del-
la Repubblica hanno riaperti i battenti, i 
bidelli le finestre. gli studenti i libri e i 
quaderni, i professori (quelli che hanno 
gid avuto la nomina) le lezioni. Milioni di 
mostaccetti birichini, di pivieretti allun-
gati, di giovincelli alle prime lamette so
no tornati a scuola. II Setaccio commosso 
spolvera su tutti il suo augurio sof/ice, 
morbido, lieto. 

• Tutti devono (o dovrebbero) studia-
re. Cosa non necessaria per il romanino 
Gigi Solano, detto Sotutto, perche e unfe-
nomeno di scienza, di tecnica e (maligno 
io) di sufficienza impertinente A meno da 
quanto traspare dalle interviste dei gior 
nali. La missilistica con tutti gli antece-
denti, i conseguenti e gli accidenti connes-
si non hanno segreti per lut. 

• Ma odo il Setaccio brontolare: e il 
Catechismo lo sa? Perche I'importante e 
fissare I'Astro che non tramonta. Genial-
mtnte ce ne da esempioil cavaliere Bruno 
Ghirelli di Noceto che s'e costruita, su un 
pilone con cellula fotoelettrica, una cusa 
...girasole. Sempre iltuminata, sempre ri-
scaldata, sempre festosa. Morale setacci-
na: ce la facciamo una bella cellula nel 
cuor nostro si che I'anima cerchi sempre e 
solo il Sole? 

• Dovrebbe essere questo il principale 
scopo di ogni uomo, che invece va a caccia 
di sciocchezzuole barocche. C'i' stata nei 
di passati una terribile sospensione d'ani-
mi nel mondo. La fame, laguerra, labom-
baH, lapeste? No, i baffi dell'eccentrico 
Salvatore Dali. Li ha tagliati, non li ha 
tagliati, li ha solo spuntati. Baffi si, baf
fi no. Chebarba! specialmente per coloro 
che hanno qualche tendenza a un po' di 
serietd. 

• Almeno, due tredicenni ingtesi le 
cose le fanno sul serio. Oggi sono celebri 
per la straordinaria impresa, comoiuta, 
pen'io, sotto gli occhi compiaciuti dei loro 
brillantissimi parenti. Hanno battuto un 
record, fondamentale, necessario: 60 ore 
filate su e giii in altalena II Setaccio, ma
ligno, s'iminaginadidar loro comepremio 
una gran spinta cheprocuri una capocciata 
in su e una pacca meritatissima ... in giu. 

• Non e che il Setaccio abbia qualcosa 
contro i records, la competizione, il desi-
derio di primeggiare. Guarda per esempio 
con simpatia alle Olimpiadi di Tokio, do
ve tutto e dilettanttsmo puro, senza mer-
cimoni, senza interessi, senza affure. E-
scludendo naturalmente la squadra di cat-
cio italiana. Gli altri hanno le mani lin-
de, non toccano monetc. Tranne gli asse-
gni, regalucci et similia. E fanno ftnta di 
crederci. Un record d'impostura che fa-
rebbe diventarc rosso anche un giallo. 

• Rosso, rossetto. Parliamo di rosset-
to. L'Associazione Sanitaria di Londra 
lancia un gridodi allarme: attente, o don-
ne rossettate, durante la vostra vita voi 
mangiate oltrc un chilo di rossetto. II che 
e dannoso e antigienico. Risatina ironica 
del Setaccio: e molti ... onesti produttori 
non ci fanno ingollare quintali di porche-
riole? Eppure ... si muore lo stesso. Man-
giatevi il rossetto figlie di Eva! Tanto, pin 
che il terror vale la moda. 

• Sembrache tutti abbiano persa la /<• 
sta a questo mondo. Tutti tranne nui. Vic-
ne a propositi) questa massima conclusiva, 
bene esposta nel la sette del la NA TO: - Se 
tu resti calmo, quando tutti perdono la te
sta, non esultare; forse non hai capito cio 
che sta succedendo. 

E con questa patente di scafocefalia 
per coloro che tirano a compare, il Setac
cio si augura che qualcuno di noi si pre-
occupi di dare qualcosa di sc al bene del 
mondo. 

II C r u s c a i u o l o 
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Arte, cul lm i Uili 

A PROPOSITO Dl 

Uno scomodo primato 

Qualcuno, dopo aver letto le mie 
note sul costume, mi ha chiesto senza 
preamboli se veramente io creda di 
poter ottenere in tal modo qualcosa 
di utile e di positivo; se non mi renda 
conto che oggi, 1964, le molteplici e 
multiformi liberta e paritd concesse 
hanno condotto ad una tale maturi-
td, che lo stesso male, in quanto chia-
ramente conosciuto come tale, non 
pud arrecare piu quel danno che pa-
ventiamo noi, educati ad ignorare gli 
aspetti negativi della vita. 

Ossia: se continuiamo a chiudere 
gli occhi davanti al male, se ostina-
tamente lo ignoriamo nascondendolo 
a noi stessi ed agli altri, non potre-
mo mai adeguatamente combatterlo 
e debellarlo. 

E ancora: non possiamo conti-
nuare a stendere veli sulla vita che 
in effetti viene condotta da gran parte 
degli abitanti della terra, inventando 
scandali artificiali laddove si opera 
soltanto difformemente alle nostre 
convinzioni morali, religiose, spiri-
tuali. 

Percid, mettiamo aWaperto lavita 
cost com'e vissuta dai piu, ciascuno 
di noi si assuefaccia alia realtd e 
maturi in conseguenza le proprie de-
cisioni. Dobbiamo creare generazioni 
di responsabili, non di ignoranti pre-
venuti. 

A tutta prima, pare un bel discor-
so, sensato e logico. 

Non si pud negare che e necessa-
rio conoscere bene il nemico che si 
voglia sconfiggere, che occorre tocca-
re col dito la fiamma per sapere che 
scotta. 

E vero : se i nostri figli crescono 
ignorando i problemi della vita, non 
si pud giurare che riusciranno a SU' 
perarli quando vi si troveranno den-
tro impreparati. 

Benissimo; allora spetta a noi ge-
nitori, sulla scorta delle nostre espe-
rienze, prepararli opportunamente e 
adeguatamente. 

Non giurerei che oggi, in tutte le 
case cristiane in generale e cattoliche 
in particolare, vengano inculcati nei 
figli gli stessi principi che lo furono 
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in noi dai genitori nostri. i\on giu-
rerei sulla nostra opera intesa alia 
formazione e alia fortijicazione del 
carattere — sotto ogni aspetto — did 
nostri jigli, per prepararli adeguata-
mente ai primi assalti del male. 

Ho una conoscenza diretta di ge-
nitori che, per apparire aggiornati, 
oslentano di trascurare come sorpas-
sati tali doveri, aggiungendo il loro 
spintone per rovinare la gid malfer-
ma impalcatura delta societd. E un 
male assai diffuso. che pud dejinirsi 
mania di modernismo e che i soliti 
cerebrali non esitano a chiamare rea-
lismo. 

Questa mania sta frantumando 
un certo numero di concetti, di prin-
dpi, di ideali, che hanno sostenuto 
la giovinezza del nostri padri e la 
nostra : Patria, dovere, onore, lealtd, 
onestd, vanno sempre pin impalli-
dendo e svaniscono nelle nebbie del-
Pindijferenza, deU'incertezza, dell'e-
goismo. 

E vero: la guerra, i disastri, le 
sojferenze, hanno scavato nelle co-
scienze, scuotcndole profondamente: 
ma abbiamo avuto tanto tempo per 
reagire positivamente; e molti di noi 
non lo hanno fatto. In questo clima 
nascono e crescono i nostri figli-

Ben sappiamo che il fanciullo 
deve gradatamente conoscere cid che 
egli stesso poi dovrd fare: e nostro 
dovere precedere i fatti con un ade-
guato tempestivo insegnamento. 

Ma non dimentichiamo che la vita 
non ha soltanto gli aspetti negativi e 
che deve essere studiata e valorizzata 
in tutti i suoi lati, compresi quelli 
pin nobili ed elevati. 

Si dice: i nostri Jigli debbono sa-
pere, e intanto sottoponiamo ai loro 
sguardi attenti solo i vizi e le turpi-
tudini della vita. Oppure : debbono 
vivere la loro esperienza. e quindi li 
spingiamo a sordide avventure sull'e-
sempio del pid ripugnante campiona-
rio di impudicizia. 

Oggi esiste una letteratura (par-
liamo diquella italiana, naturalmen-
te, che ci interessa da vicino) la quale 
sopperisce alia completa assenza di 
stile e di originalitd con la trattazio-
ne di argomenti «proibiti », gabel-
landoli per realismo. Questo genere 
trova nei giovani un terreno fertile e, 
oltre a produrre gli effetti desiderati. 
procura fama e denaro agli autori. 

E i soliti imbecilli, per non essere 
tacciati di. arretrati, si lanciano e 
nuotano con stupida disinvoltura in 
quel luridume, contrahbandalo per 
modernismo. 

Esiste un analogo genere nel cam-
po dello spettacolo teatrale e cine-
matografico. Dicevamo che il name 
dell'Italia <> in testa nella classified 
degli spettacoli immurali. Si pud con-
cludere. visto che questo genere pro-
spera e frutta, che gli italiani sono 
da considerare in testa nella classified 
degli immorali. 

Per rispondere a qualcuno, che 
parlava di prevenzione e di ignoran-
za, ho voluto fare una personate e-
sperienza. Mi sono procurato (in Ita
lia, pare sia piuttosto facile) un bi-
glietto gratuito per una sala di prima 
categoria, dove si proiettava una di 
quelle pellicole. 

Ignoro se esistano locali tanto 
malfamati dove siano in uso quel 
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dialoghi: temo di offendere qualsiasi 
ambiente anche spregiudicato, se glie 
In volessi accreditare. 

Frasi volgari e stupide, pronun-
date senza alcuna necessita, per il 
solo gusto di dirle; atti di una tanto 
scoperta oscenitd, da scandalizzare 
perfino quelli che avevano pagato un 
prezzo salato per andarli a gustare. 
Un campionario di sconcezze e turpi-
loquio, che in nessun ambiente reale 
viene vissuto : quindi, artificiosamen-
te creato e dato in pasto al pubblico. 

Eppure, nella sala si notavano 
molte signore e moltissimi giovani di 
ambo i sessi. Eppure, le sparine e 
sguaiate risate, che sottolineavano le 
frequenti battute, appartenevano per 
lo piii, a donne. 

Udii uno spettatore dire ad un 
certo punto alia tnoglie: tolte le pa-
rolacce, non c'e propria niente che 
valga. 

Era un ingenuo. Non sapeva che 
quella pellicola aveva un suo proprio 
carattere e obbediva a determinati 
disegni, nei quali I'arte era fuori cau
sa. Nelle parole pronunciate, negli 
atti messi in mostra, nei concetti ab-
bozzati, nei principi affermati: c'era 
tutto il veleno di questa scuola demo-

litrice, che — nonostante I'apparen-
za — sa quello che vuole e come ot-
tenerlo. 

Questa scuola, che giunge alia 
esaltazione di tipi come quelle due 
ragazze che, abbandonata la casa 
paterna, vanno a procurarsi notorie-
td e denaro in una rubrica televisiva; 
o come quel vecchio direttore di or
chestra che, abbandonato dalla gio-
vane e celebre moglie, afferma che 
il suo maggiore rammarico e per la 
sorte dei due cagnolini di razza, as-
segnati in custodia alia donna. 

Ora, e mai possibile che non vi 
sia proprio nulla di meglio da porta-
re ad esempio e che Vunica strada per 
conquistare il bene sia quella di pro-
vare il male? 

Qualche amico lettore mi potreb-
be obiettare che cid che vado dicendo 
non c'entra con il nostro precipuo 
compito di « evangelizzare ». 

Rispondo che Gesu non si limito 
a predicare le Beatitudini, o ad af-
fermare: «Chi mangia la mia car-
ne... >>; ma disse anche « Guai a voi, 
farisei » e uso la frusta per cacciare 
i mercanti dal Tempio. 

REMO DI GIANNANTONIO 

La frotta ha sempre rovinato molte cose: 
facciarao in modo da non restarno vittime anche noi. 

La nostra epoca non ha tempo: 
essa corre, si precipita, moltiplica i suoi piani, e le sue azioni; 
ma ogni giorno va incontro a nuove delusioni. 

Chiediamo sempre aiuto alia sapienza di Dio 
p r i m a di p a s s a r e a l l ' a z i o n e . 

W e n a e I I n M e y e r 
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Lett ore di Giulio Salvadori 
a P a d r e G i o v a n n i M i n o z z i 

Santa Marinella, 20 ma;:(;io 911 
Carissimo Don Giovanni, 

ho ricevuto i Suoi affettuosi saluti con qnelli di 
comuni amic i : e il inemore peusiero mi e stato di vero conforlo. Siamo con Lei, 
con i nostri Combat tent i , nella nuova prova. Soffriamo, speriamo con Loro. Se 
vede il Conte Gallarati Scotti, mi ricordi a lui, che non dimentico. Mia sorella 
La saluta. Suo aff.mo Giulio Salvadori. 

Viterbo, La Quercia, 6 settembre 917 
Carissimo Don Giovanni, 

Ella ha regione: t roppo sono stato negligente con 
Lei. Non a scusa, ma a spiegazione, Le diro che dopo il saluto scambiatoci a Ro
ma, un 'al t ra volta in tre mesi la sventura e venuta a bat tere alia nostra porta, e 
tre altri bambini sono rimasti orfani di mad re accanto a noi. Ora poi, <la una 
quindicina di giorni e tornata a me la mia in t e rmi ta : non grave, ma infermita. 
Posso dirLe pero che non L'ho mai dimentieato, e i Suoi affettuosi saluti sono 
stati a me dei piu cari. A prova di cio, Le mando a uno a uno i Suoi Inni scara-
bocchiati da me ; e perdoni anche di questo. I versi per le cartoline non li so fare : 
non ne ho I ' an imo: sento che la stagione inula e che bisognera a poco a poco ri-
dur re I 'animo a Lui, a eui eanta il Suo Inno : 

labantes respire | Kt nos videndo corrige. 

Le mandero a giorni il Canto popolare di guerra. 

Sento che ha passati giorni non lieti. Son dolente di non essermi Irovalo a 
dirLe una parola in quei giorni. Via le parole non valgono : di cuore siamo a par
te : e Le diro quello che mi ripeto : I acta ciiram tuam in Deiim. el ipse le ennlriel. 
Mi perdoni se dal fondo del cuore aitjjiunjio : teniamoei slretli alia Croce di Cristo, 
che non c'e altro segno (per quanto siamo a volla giuoco d'illusioni) per il quale 
e noi e i popoli possiaino esser salvi. Lo diro a Lei con Michelangelo: qual lia del 
nostro stato il irran restauro — Se un altro seimo ammor/.a Taltra vi ta? 

Se vede il Padre Semeria, e il Conte Gallarati Scotti, e il Colonnello (ieloso, 
e Mario Lombardi (figlio del Generale) mi ricordi a loro. Se vede Don Brizio, vo-
glia dirgli che perdoni il r i tardo mio nello scr ivere; e che i ligli di Olinto mio 
fratello sono rimasti senza madre , e voglia pregare per tutti questi orlani intorno 
a noi e per i Genitori morli . Se vede la Sig.a Cammarota , il mio memore ossequio. 
Al poeta Bertacchi cordiali ral legramenti da ehi gli e grato del saluto. 

Roma, 30 dicembre 917 

Grazie del saluto affettuoso Suo e del Padre Semer ia ; e G., K. ed io lo ri-
eambiamo di cuore, coi voti che la Loro azione d'assistenza e di conforto dei no-
s t r isoldat i , specialmente dei poveri. mantenga il loro spirito nella volonta di Dio, 
che da di affrontare e di resistere da f'orti. Suo Giulio Salvadori. 
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Roma, 24 aprile 1918 
Carissimo Don Giovanni, 

Di quante cose Le son grato! Ma sopratutto del sa-
luto mandatomi il 1 2 con Gerardo Branca. Mi fece tanto piacere di vedere il nome 
di lui accanto al Suo ! E quando ha conosciuto qualcheduno dei miei, Le chiedo, 
non lo dimentichi e quando puo sia a lui comes in via. Avra il cuore seinpre grato 
di questo veterano della scuola. Ed ebbi la Sua lettera di Pasqua, che pure mi 
rallegro. E voglia perdonarmi se ho tardato tanto a ringraziarLa. Spero larLe 
presto un'improvvisata. Ma ci vuol altro che canti! Che Dio ci dia d'esser prepa-
rati al Suo passaggio, e la pieta che Ella ha avuto per i nostri soldati torni sopra 
di Lei secondo la misura divina. Giuseppina ed Enrico ringraziano e salutano. E 
grazie anche dei Calendari, che abbiamo gradito tanto. Suo Giulio Salvadori. 

Roma, 6 maggio 918 
Carissimo Don Giovanni, 

Mi permetto affidare a Lei una lettera per il Prof. 
De Lollis, a cui Le chiedo aggiungere l'indirizzo. E le raccomando i miei che in-
contra: Ella sia ii loro eonforto. Grazie del Suo ricordo. Le preparero i libri. Dica 
al Padre Genocchi che la Loro visita ieri mi fece bene, e Lo riverisca per noi. 

Ella stia bene come Le augura il Suo Giulio Salvadori. 

Roaia, 8 luglio 918 
Carissimo Don Giovanni, 

Mi perdoni tanto ritardo ; ma devo pur dire che e 
gli esami e una delle solite interruzioni mi hanno impedito di scrivere, o limitato 
assai la possibility. Non per questo ho dimenticato, e seguiamo col cuore le Sue 
fatiche pietose e i dolori che necessariamente ci devon esser congiunti. Le giun-
gano, anche in ritardo, gli auguri di San Giovanni : e aian quelli dell'umile Ita
lia : "Poiche tu il popolo utnile farai salvo ..." come Ella sa che dice David e ri-
pete Dante. II giorno di San Giovanni, anche quest'anno, e stato per il nostro po
polo giorno di vittoria. Quale augurio piu hello, e per Lei e per il popolo, che 
quello della parola di David? Voglia compatirmi se non ho potuto scriver quei 
versi. Non ne ho smesso il pensiero, ma bisogna che nascano. Intanto, mi per
metto dire a Lei con parole bibliche: Mane ubi es et in testamento tuo veterasce. 
Cioe, per quanto sia tentato di farlo, non lasci il Suo posto. Anche mia Sorella dice 
passando: "No , per carita! Se noi abbiamo una debolezza, siamo fritti". E non 
dubiti che non manca chi ci manderebbe ... a farci friggere. Bisogna si riconosca 
con la riconoscenza del cuore, che e Dio che fa le cose grandi, qui non secundum 
potentiam armorum, sed prout ipsi placuerit dat dignis victoriam. Queste parole 
dei Maccabei mi ricordano la risposta che mi dette un giovane ebreo ufficiale dei 
Granatieri, che combatte da valoroso per I'ltalia e per Iddio, ed e morto. Io gli 
dissi: " H o letto nei Maccabei che il vero valore viene da Dio". Ed egli mi ri-
spose: " Se avessi letto una cosa simile non m'avrebbe fatto nessuna impressione. 
Ma bisogna averle vissute, certe cose!". Ho scritto a Torino che Le mandino alcu-
necopie dei " Ricordi". Grazie dell'accoglienza fatta a quel Libretto! Desidero che 
lo abbia in ricordo da me. Se vede qualcuno dei miei, dei quali Le mandai una pic-
cola nota mi ricordi loro e li aiuti a confidare in Dio, che allora saranno invitti. 
Giuseppina ed Enrico La salutano di cuore. E l'abbraccia il Suo Giulio Salvadori. 
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XVt [uttjhifi th'lltt Ca'^itA 

**M* tutig *i/; 

Perche, a (una di carita, non moltiplichiamo 
il pane (e tante altre cosei, (acendo per magistero 
di carita servire a molli quello che per Iegge, e sot 
to il regime deU'egoismo, baslerebbe a pochi? a 
uno? 

Padre Se m e r i a 

L'umilta sincere e fervida, la carita generosa, 
sono le prove sicure del nostro ravvedimento in-
teriore. 

Padre Minozzi 

A I. I. ' I F V I C 1 () I) I K O M A 

D e Luca D o m e n i c o 

M i n i n n i Sav ino 

« La present*' ofj'erta v slain 

lasciata ilalla Signora GIINA 

LANZA (gia nos t ra a h b o n a t a 

[n. d. r.\) che e deceduta il 

10 agoslo 1961. Si chieilonn 

preghiere per la sua anima 

eletta. Ossequi.». 

Maria Lanza 

Vigl iani Maria Teresa 

M a n o p p e l l o S taz ione I. 

P o t e n z a 

Siena 

Koma 

S u p e r i o r a i lelle S u o r e del la I 'rov-

v idenza R o m a 

per Sante Messe 

Ing. F o r t u n a t o Fede r i c i e Famig l i a Koma 

hi memoria della Sig.ra Pa-

squali' Federici 

Figli d ' l l a l i a in A m e r i c a 

I. 

> 1)0(1 

01)0 

1. 20 000 

1 000 

L. 100 000 

L. 15 000 

L. 150 000 

A L N O S T R O S E M I N A R ] ! ) 
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Sae. G i u s e p p e di G r e g o r i o 

Mosca rde l l i I l de 

S u p e r i o r a di Vi l la Volpe 

Novel l i R o s i n a 

Di A n t o n i o Anna 

Pe r r i V i t t o r i o 

Manua l A n t o n i e t t a 

C a n t a l u p o 

Ofena 

Ofena 

Calasc io 

Calasc io 

C a t a n z a r o 

nel S a n n i o 

Gen ova Q u a r t o 
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ITINERARI :* 

LE A iV TI CHI T A DEL FALLO DI LAUKO 

Che il Vallo di Lauro abbia avuto, 
durante tutta la storia antica ed in i-
specie romana, una vitalita attualmen-
te non ancora ben valutabile intera-
mente, e quanto ci proponiamo di 
scoprire sulla scorta dei rinvenimenti 
numismatici ed archeologici, della te-
stimonianza di sc.rittori antichi e mo-
derni, in base al materiale, insomnia, 
che ci e dato di esaminare, in attesa 
che un piu vasto interesse, da parte 
di studiosi locali e non locali, porti 
alia luce tutti quegli elementi, con cui 
si possa esattamente delineare quella 
che e stata la Bsionomia storica del 
Vallo di Lauro. Per ora, i vari indizi 
ed i pochi documenti non ci possono 
indurre che ad ipotesi e a supposizio-
ni, che, pure, riteniamo non lontane 
dal vero, e rimaniamo in attesa (non 
senza, pero, impegnarci a piu attive 
ricerche) di dare ad esse una piu am-
pia ed esatta documentazione. 

A sud-est di Nola, da Marzano a 
Quindici, si estende, per una lunghez-
za di 8 Km., il ridente Vallo di Lau

ro, che prende nome da Lauro, paese 
situato quasi alia estremita orientale 
della valle. 

Una leggenda vorrebbe che Ercole, 
dopo aver fondato Ercolano in prossi-
mita del mare, inoltrandosi nella Cam
pania, pervenisse a Fregonia, ove fu 
festosamente accolto dagli abitanti, 
con rami di alloro in mano. L'eroe, 
allora, per riconoscenza, voile cambia-
re alia regione il nome di Fregonia in 
quello piu bello di Lauro, e come in-
segna le dette un albero di alloro con 
due leoni rampanti al tronco (1). 

II toponomo Fregonia permane, 
tuttora, nel dialettale Fregogna, indi-
cante una localita nei pressi di Taura-
nia, che, non distante da Lauro, sorge, 
forse, sul luogo ove fu distrutta l'anti-
ca citta di Taurania (2). 

A parte, pero, la leggenda, Lauro 
e di origini antichissime. Si vorrebbe 
Lauro derivante da laure, cosi dette 
quel complesso di celle, ove i cenobi-
ti basiliani vivevano, separatamente, 
sotto la direzione di un abate (3); ma la 
forma piu sicura e, certamente, Lau-
Tum, menzionata quale colonia roma-

(1) REMONDINI: Delia nolnna ecclesiastica storia. Vol. I, pag. 314. 
(2) P L I N I O : Naturalis Historia. Libro HI , cap. V. 
(3) RACIOPPI: in " Archivio storico per le Province napoletane ". Anno I, fasc. I l l , pag. 459. 
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na ai tempi di Claudio, imperatore dal 
41 al 54 d. C. (4). Tale forma si e poi 
cunt inuata in quella di Laurinium (">), 
sino al l 'a t tuale Lauro. 

Oltre questo, ad attestarei la roma-
nita del Vallo di Lauro, concorrono 
vari altri e lement i . Basta, innanzi tu t 
to, ferraare la propria at tenzione sugli 
at tuali toponimi , da Marzano a Quin-
dici, e la strut tura lalina di molti di 
essi risulta evidente : Marzano, da 
Turris Martia(na), sede ili eompagnia 
di soldati, o dedicata al dio Marte ; 
Sopravia, da super-via, iorse perche 
situata proprio ai mar t in i del la strada 
che congiungeva IVola con Lauro, la 
Lauriniana via (6); Pago, da pagus, 
borgo, villaggio; I ma, da ima villa, 
iu correlazione alia summa villa, del-
1 ' imperatore Oltaviauo Augusto (7); 
Quindici , Qiiindeciuni. da Quinto l)e-
cio Romano (8), e, inline, Domieella, 
da Domus C<rli. (La Coelia era una no-
bile famiglia romana alia quale appar-
t ennero le possessioni fondiarie di 
Domieella fin dal i seeolo dellTmpe-
ro (9). 

La tradizione o fonte orale ei da, 
inol t re , notizia di moltissimi ritrova-
ment i archeologici, i quali per man-
canza di interesse nel locale ambiente , 
sono, via via, andati perduti o lasciati 
di nuovo sotterra. Cosi sono andat i 
perduti vasi, lampade, sarcofagi in 
mat toni e cimeli vari, trovate dai con-
tadini in molte localita; cosi sono sta-
ti di nuovo sotterrati o distrutt i an-
tichi ruder i , che il lavoro nei eampi 
faceva venir fuori. 

Malgrado, pero, (piesla grave non 
euranza nei confronti delle cose anti-
che, e visibile, tut tora, abbandona to in 

(1) FRONTING: Colonius libel!us. 
(5) A. LEONE: De Noln, I, pag. 10 C. 
(6) A. LEONE: De Nolo, I, cap. VIII, pag. 28 
(7) M. DEI,LA CORTE: Auftusiiann. 

(8) REMONDIVI : Delia nolnna ecclesiastica slo 
(9) M. DELLA COKTE: Notizie scavi. 

un angolo di una piazzelta di Lauro, 
un grosso piedistallo, su cui e incisa 
fiscrizione C. I. L., X, 1279, la qua-
le ci testimonia l'esistenza, nel Lau-
retano, di un romano: 

PAGVS CAI'RICVLANV.S 

Questo pagus, che potrebbe rile-
rirsi ad un villaggio completamente 
distrutto o che successivamente ha 
cambiato noine, ci r ipor tacon la men-
te a (juella particolare espansione del
le citta ant iche, le quali allargavano 
il loro abitato t ramite lanti pagi di-
stribuiti nel t e rn to r io o sulle a l ture 
circostanti. 

La citta di iNola, a somiglianza di 
quanto avveiine per Capua, allargo il 
auo abitalo, appoggiandosi, gia fin dal-
I'eta sannilica, a numerosi pagi, disse-
iiiliiali nel suo terr i torio, h a il versan-
te set tentr ionale del Vesuvio e i monti 
di Sarno. Non e improbabile , per tanto, 
che il Vallo di Lauro, coi suoi pagi, 
entrasse, per tempo, in quella che hi 
la espansione nolnna, la quale venue 
cosi ad assorbire entro il proprio am-
bito, le popolazioni preesisteuli . 

E che il Vallo di Lauro fosse abi
tato gia lin da allora, ci viene ora do-
cumentato dal r i i ivenimento di alcuni 
pezzi numismatici , di cui parleremo. 

Prima di parlare d i re t tamente del
le nionete r invenute nel Lauretano, e 
bene fare una breve premessa circa le 
prime emissioni monetar ie di Roma. 

iNella seconda meta del iv seeolo 
a. C , circa il 338, nel periodo cosid-
detto alessandrino, Koma inizie la sua 

ia, Vol. I, pa*. 320. 
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prima fusione di monete in bronzo, 
Vaes grave, anepigraf'e, distinto in di-
versi nominali ed in varie serie. Pre-
cedentemente i Romani, come mezzo 
discambio, s'erano serviti del bronzo, 
prima alio stato bruto, ties rude, poi 
fuso in barre o piccoli mattoni, oes 
signatum, eui successe, appunto, Vaes 
grave. 

Fra le monete rinvenute nel Vallo 
di Lauro, attualmente in possesso del 
perito agrario Giambattista Romano 
da Tanrano, vi sono due tipi della se
rie della prora dell'aes grave, risalen-
te, come gia detto, alia seeonda meta 
del IV secolo a. C. 

Tali monete lianno per noi una 
grandissirna importanza, in quanto ci 
testimoniano l'esistenza, nel Vallo di 
Lauro. di popolazioni, entrate, gia fin 
dal IV secolo a. C , nell'orbita romana. 

Sorge, pertanto, la domanda: qua-
li turono (juesti popoli che abitavano 
il Vallo di Lauro, e, di tante popola
zioni preromane, 9tanziatesi, per tem
po, nella Campania, a quale stirpe essi 
appartenevano? 

Polibio, nel descrivere i confini ed 
i popoli della Campania, parla di al-
cune terre, ad Oriente e a Mezzogior-
no, tenute dai Aauvoi xxl NwXavoi (10). 

Questi Dauni, giunti nella Campa
nia con gli Etruschi e con gli Umbri, 
erano un ramo dello stesso popolo del
la Daunia. Problematico resta il luo-
go, ove essi fissarono la loro sede, an-
che per il fatto che e stato un popolo, 
che, a differenza degli altri, e scorn-
parso rapidamente, senza lasciare al-
cuna traccia di se. 

II Millingen (11), prima, e lTmhoof 
-Blumer (12), poi, in base a sagaci os-
servazioni, hanno dimostrato che le 
monete di Fenser, unica e rara testi-

monianza dei Dauni, provengono da 
una localita non distante da Nola e, 
precisamente, dall'atturle villaggio di 
Pernosano, situato tra Nola e Lauro. 

Noi, accettando, senz'altro, questa 
tesi e, dando, cost, un nome alia po-
polazione preromana del Vallo di Lau
ro, ci domandiamo, ora, come mai que
sti Dauni siano scomparsi cosi rapida
mente e senza lasciar traccia di una 
determinata civilta, come avvenne, in-
vece, per i loro contemporanei, Um
bri, Etruschi, Sanniti. ecc. 

Tale domanda trova la sua rispo-
sta in quanto abbiamo gia, preceden-
temente, detto, circa il rinvenimento 
di due tipi delTacs grave. 

Se gia fin dal iv secolo circolava-
no nel Vallo di Lauro, e quindi fra la 
sua popolazione, monete romane, vuol 
dire che tale regione, insieme agli abi 
tanti, era entrata nell'orbita di Roma 
gia molto tempo prima, per cui, assi-
milandosi ad una civilta piu evoluta, 
venne a perdere ben presto la sua ori-
ginaria fisionomia. 

II che spiega come dei Dauni non 
ci resti attualmente, che il nome e il 
luogo della loro sede, non essendoci 
possibile (speriamo solo per il momen-
to) parlare di una loro particolare ci
vilta. 

Entrato, cosi, neli'ambito di Ro
ma, il Vallo di Lauro non sara piu e-
straneo alia grandiosa civilta latina, 
fino a quando i Barbari non infeste-
ranno la penisola italiana. E questa 
nostra asserzione ha il suo fondamen-
to e la sua conferma in altre monete: 
un denarius argenteo della fine del 
II secolo a. C ; una moneta enea au-
gustea; un bronzo imperiale, che non 

(10) POI. IBIO: III , 91, 5. 

(11) J. MILLINGEN: Considerations sur la numismatiqae de Vancienne Italie. Pagg. 137-140. 
(12) IMHOOF-BLUMER : Zur Munzkunde Grossgriechenlands, Siciliens, Kretas, ecc. nella 

'•Numism. Zeilschreft" di Vienna, 1887, pag. 206 e seguente. 
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ci e stato possibile datare, ma che fu 
emesso probabi lmente in occasione di 
una vittoria r iportata da Roma; un 
denarius argenteo della (ine del u 
secolo d. C , emesso dal l ' imperato-
re C o m m o d o ; e, inoltre, un piccolo 
bronzo del tardo Impero, quando gia 
i Barbari erano entrat i nella nostra 
penisola. Questa serie ili monete ci te-
st imonia come Lauro t'11 molto vicina 
a quelli che furono gli alti e i bassi 
di tut ta la storia di Roma. 

A questo punto, t raseurando altri 
e lement i , non possiamo tacere di un 
personaggio che, nato e morto nel Val-
lo di Lauro, caratterizzo tulta un'epo-
ca: Ottaviano Augusto. 

Augu9to nacque ad Ima, frazione 
di Lauro, ove traseorse i suoi primi 
anni , fino a quando intraprese la sua 
carriera mili tare e politica, che dove-
va portarlo ai piu alti fastigi. 

II popolo di Lauro non dimentico 
mai l ' i l lustre figlio, tanto che fu il pri-

mo a tributargli onori sacri, come ci 
e test imoniato dalla inserizione C.I. L, 
X, 1238. la quale, incisa su un 'ant ica 
ara, dice: 

A V G V S T O 
SACRVM 

RESTITVERVNT 
I . A V K ^ M K N S E S 

PKCVN1A SVA 
CVLTORES 

D D 

K I ' lmperatore , dopo averaecom-
pagnato a Benevento Tiberio, che par-
tiva per l ' l l l i r ia , sentendosi stanco e 
quasi presago deH' imminente line, voi
le ritirarsi a Lauro, in quella sua villa, 
ove egli aveva schiuso, per la prima 
volta, gli ocelli, e dove li cliiuse per 
sempre nel l 'anno 14 della nostra era. 
(13). 

A NIELLO BOSSONK 

(13) Per la questione del luogo di nascita e di morte di Au«usto, vedi: F. RENZULLO: Dote 
mori VImperatore Ottaviano Augusto, in "11 Ventafilio", Perrara, 1958-59. 

La cosa essenziale e 

che ci si sforzi ad avere una luce denlro di noi-
Alberto Schweitzer 

Nella preghiera 
e meglio avere un cuore senza parole che parole senza cuore. 

Band hi 

La fede e messa alia prova 
quando la Volonta di Dio non coincide con la volonia dell'uomo. 

Sigrid Undest 

Se volete render felici gli esseri umani, 
dale loro un ideale grande e arduo. E allora essi diventano grand/. 

Lulgi Veuillot 

J 
3 1 0 



jd^e 

Qmtl(mmm& 
Crescete e moltiplicatevi 

www- www f ^ ^ l l » » » ^ 

ll canfuccio del 
religioso 

• Spe gaudentes-
In fribu/afione patientes 
Oraf/oni insfanfes. (Rom. XH, 6 16] 

Eun bel IritHco da imprimere net cuo-
re, percheconliene lullo un programme 
di santita- Non si puo essere gauden
tes se non si e patientes; ne si puo 
essere patientes, se non siamo ora
tion! instantes. Certo e che I ora
tion! Instantes e in trlbulatlone 
patientes sono I' intimo segrelo di 
spe gaudentes. 

• Se non preghiemo si affievolisce 
la fede e si creano due stati d'animo: 1) 
profonda malinconia, accompagnata da 
una malcelara inquietitudine che trape-
la da tutte le nosrre azioni; 2) desiderio 
imperioso di evasione per Irovare altro-
ve appagamento. Senza la preghiera 
nasce dunque una crisi profonda e pe 
ricolosa. II rimedio? Tornarea pregare. 

• Ci sono dei momenti in cui ci sen-
liamo sommersi e come annientali dalla 
massa, soccombenti. E allora che biso-
gna ravvivare la fede e applicarci piu te-
nacemente a farci buoni. Nel Vangelo e 
sempre II poco che vince II molto: 
il pizzico di sale, il pugnello di lieviro, 
il chicco di senape, le fiammella dells 
lucerna, il piccolo gregge. 

Frate Masseo 

— La Sacra Scrirrura, per (arci in-
lendere la dignira e grandezza del-
I'uomo, ne descrive la creazione in 
un modo parlicolarmenfe solenne. II 
Signore dice: ' Facciamo I'uomoa no
stra i m m a g i n e e s o m i g l i a n z a " : 
immagine della Trinira, con le Ire 
facolla: inrellerro, volonla, amore; so
miglianza della Narura Divine impri-
mendo neH'anima deH'uomo la Grazia 
sanlificanle. 

— Nessun dubbio su queslo pun-
to. Piuttosto quell'affare della creazio
ne della donna dalla costola d'Adamo 
mi sembra un po' grosso a inghiot-
tire ... 

— Cos) non parvead uno dei piu 
grandi ingegni dell'umanita, a Sant'A-
gostino, che su tale racconto della 
Bibbia osserva: "D io trasse la donna 
dall'uomo per indicare che Adamo e 
principio e origine di tutto il genere 
umano. Poi perche I'uomo deve consi-
derare la donna come sua compagna 
e costituire con essa la famiglia ". 

— C'e dunque parira nella digni
ra e subordinazione negli uffici. 

— Lo stesso Sant'Agostino ricor-
da il signipcato morale della creazio
ne della donna: "La donna non [u 
tratta dalla testa deH'uomo, perche non 
deve comandare lei, ma essere a lui 
soggetta; non dai piedi, perche I'uo
mo non deve consideraria inferiore 
a se, ne disprezzaria: ma da una 
costola vicino al cuore, perche I'uo-
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mo deve amarla e stare a lei unito 
nella societa coniugale". 

BenissimoI sono veramenfe pa
role da imparare a mente. 

— Adamo, da solo, era incomple
te. Nongl i basfava il Paradisoferrestre. 

— Ci scommetto che gli prese la 
malinconia. 

— E allora il Signore disse: " N o n 
e bene che I'uomo rimanga solo; fac-
ciamogli un aiuto a lui simile". Nota 
bene: un aiuro. 

— Adesso capisco perche i so-
ciologi vedono nella creazione della 
donna il principio della socievolezza 
umana. 

— Ed infatti la sua bellezza fisica 
e morale, la sua naturale raffinatezza 
di sentimento, i suoi teneri e delicati 
afjetti, il suo bisogno di dedizione e 
di sacrificio corrispondono perfetfa-
mente alia sua destinazione di sposa 
e di madre. 

— Non e'e che dire. Pero a di-
spetto di tante cose belle devo confes-
sare che conosco certe donne brutte 
e cattive peggio dei diavoli. 

— Sono purtroppo i Iristi efjetti 
del peccato. 

— Difatti a quelle donne, nono-
sfanle la truccatura, il peccato glielo 
vedi in faccia. 

— Sicuro; ma non andiamo fuori 
strada- Nello'stesso racconto biblico 
segue la gran legge: " Dio disse: Cre-
scefe e moltiplicatevi, riempite la terra 
e assoggetfalela". E' la benedizione 
nuziale, data da Dio medesimo, alia 
prima coppia; benedizione che impor-
ta due obblighi: da parte degli sposi, 
la molfiplicazione,- da parte di Dio, la 
provvidenziale sua assisfenza. I flgli 
degli uomini non saranno mai troppi 
sulla terra. 

- Non tutti la pensano a questo 
modo. In alcune nazioni si pratica per 
legge " i l controllo delle nascite"; nel-
le allre poi si pratica largamenle per 

vizio. L'infinita strage degli innocenti 
e forse il delitro piu grave della nostra 
civilfa atomica. 

Eppure I'ordine del Creatore e 
chiarissimo: "Crescete e moltiplica
tevi". A quest'ordine gli sposi non han-
no diritto di porre limite con maliziosa 
volonta. Guai a chi ostacola viziosa-
mente i disegni divini sulla vita. La ma-
ledizione di Dio sera su di essi e sulla 
loro (amiglia, cosl infangata e insoz-
zata nel peccato sensuale contro na
ture, che grida vendetta davanti a Dio. 
Guai a chi viola e contamina la prima 
ed essenziale legge di natura, da Dio 
posta a difesa e a decoro dei nascituri. 

- Pero non si puo negare che 
siamo gia in troppi e che le risorse 
della terra sono limitate e scarseggia-
no. Se tutti gli sposi obbediscono a 
Dio, dove si andra a finire? 

- No i meritiamo veramente I'an-
tico rimprovero di Gesu: "Uomini di 
poca (ede, perche dubitate?". E que-
stione di fede e di un briciolo di ra-
gione. Se crediamo a Dio, perche non 
crediamo anche alia sua Provviden-
za? Se poi esaminiamo i calcoli dei 
compelenti, la capacita alimentare del
la terra e sufficiente per almeno otto 
miliardi di persone. Al giorno d'oggi 
siamo due miliardi e mezzo appena. 

— Siamo dunque molto lontani 
dal pericolo di morir di fame ... 

— Percio la volontaria e peccami-
nosa limitazione delle nascite non am-
mette giustificazione alcuna e poggia 
tutta su motivi puramente egoistici e 
quindi condannevoli. 

— Nondica cost: per certe [ami-
glie povere, I'arrivo di un nuovo figlio 
sarebbe una rovina perche manca 
tutto. 

— Percio sarebbe necessario in-
tervenire con leggi eque in aiuto delle 
famiglie bisognose. Del reslo, proprio 
nei ceti popolari e nelle zone depres-
se flnora la limitazione si manifesta 
di meno. j» > 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

l l _ 

ueccklo (Hobo 
Nel 1934, quando lo conobbi la prima volta, Roso era gia vecchio e lo fu 

per oltre vent'aDni, Fu vecchio e solo, non ebbe amicizie, e la sua vita fu un mi-
stero per tutti. Si sapeva solo che era venuto dal Veneto in cerca di lavoro e si 
era fermato nell'Istituto di Potenza con le mansioni di portiere. Da principio 
ebbe anche tanto di berretto con la visiera e lo stemma OM e poi IPP, ma, con-
sumato il cappello e non avendone avuto uno di ricambio cambio mestiere e 
fece l'ortolano, il custode, il giardiniere, il carrettiere (il carretto lo tirava lui). 

Un bel giorno Don Pierino torno da Gioia del Colle con un cucciolo, un 
cane lupo di pochi mesi, al quale fu i mposto il nome Leo. Siccome, pero, quella be-

nedetta suora della cucina lo chia-
mava Lei ed uscivano fuori frasi 
ambigue come questa: "Direttore, 
Lei mangia assail", fu ribattezzato 
Bobi e con quel nome campo fino 
alia fine. Quello che interessa la 
nostra sturia h che il vecchio Roso 
ebbe finalmente un compagno. La 
mattina, per tempo, mentre tutto 
era silenzio nella grande casa, Roso 
usciva dalla sua stanzetta isolata, 
attraversava la rotonda, quindi la 
veranda e, immancabilmente, sulla 
porta che dava sul viale incontrava 
l'amico. 

— Buono, sta buono! 
II cane, intanto, gli saltava 

addosso, gli leccava le mani, poi 
si allontanava, ritornava scodinzo-
lando festante. Bobi aveva finito il 
suo turno di lavoro, la guardia not-

_ turna, percio Roso lo legava: ora 

— A proposito; nella nostra Italia: 
Emilia, Piemonte e Liguria segnano Tin-
dice piu basso di naralifa. E sono tra 
le regioni piu progredite economica-
mente. 

II motivo profondo e dunque 
religioso e morale. Per ricostruire la 
nostra societa e assolutamenfe neces-
sario il fondamento dell'istruzione re-
ligiosa e la coerenle pratica della vita 
cristiana. In quest'opera di famiglia e 
il punto di partenza. Tutti dobbiamo 
collaborare: clero, genitori, partiti, go-
verno. Anche qui il bivio: o restaura-
zione in Cristo, o rovina nell'abisso 
ateo e materialistico, in fondo al quale 
c'e inesorabilmente la guerra e la 
morte. 

D o n Rodolfo A f z e n i 
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cominciava il suo turno . Lavorava per qualche ora, poi iuterroinpeva per la cola-
zione. Le sua tazza per il latte era bianca, non variopinta come la nostra, ma era 
t re volte piii grande. Dopy la colazione si coneedeva un po' di sosta e incomin-
ciava l 'operazione pipa. 

Raschiava I ' interno con 1'unghia del mignolo sinistro quindi batteva la pipa 
sul palmo della rnano e con mossa rapida e precisa, spingendo un po' indietro il 
capo, proiettava il tut to nella bocca. 

Kiempiva la pipa con un po' di " s p u n t a t u r o " e cominciava a far salire nu-
vole azzurrognole, cbc si spandevano per la casa tutta. Per una buoua mezz'ora 
persisteva l 'olezzante segno del suo passaggio. 

Durante I ' inverno trovava sempre qualcosa da fare, anche se il giardino e 
l 'orto ripo9avano. Anzitutto trainava ogni tnattina il carret to lino al forno muni-
cipale, per prendere il pane. Non badava al t empo: nc la neve, ne la pioggia lo 
fermarono mai. Ricordo il suo volto staffilato dal vento gelido, diventato rosso, 
e il bi torzolo, che aveva sulla guancia destra con quat t ro peli b i o i d i . diventar 
paonazzo; le mani non conoscevano guanti e str ingevano con forza le stanghe, 
quasi ad indicare la muta resistenza alia cruda avversita del tempo. 

In primavera curava la siepe del boschetto. il giardino. l 'orto, potava gli al-
beri del viale; d'estate, oltre tut to , doveva dit'endere i nidi dalle nostre mani 
rapaci. 

Geloso delle sue mansioni e degli attrezzi, non avrebbe mai permesso cbc si 
sprecasse un chiodo. Solo il Diret tore aveva potere nel suo regno. Ma i diretto-
ri furono sempre discreti e non vi penetrarono mai. Non disdegno mai qualsiasi 
lavoro gli venisse affidato, ma non fu solo esecutore di ordini , perche ogni eve-
nienza sollecito il suo spirito di iniziativa. Roso dava rii i ipressione di aver 
d iment ica to se stesso per I ' lstituto e lo cu9todi e lo difese come casa propria. 

Era divenuto un simbolo, un ' i s t i tuz ione , e la sua persona onesta d ivenne 
esempio per tut t i . La riconoscenza per lui fu sempre chiara e per essa si seppe 
capire e sopportare quanto avveniva la domenica sera e le altre feste comandale . 
Oh, n iente di male, ma dopo una sett imana di lavoro e di soli tudine si conee
deva un bicchiere di vino, lndossava 1'abito della testa (per quanto tempo lu 
sempre lo stesso!) e saliva pian piano all'Epitaffio. Stava nella cantina lino all 'im-
brun i re , poi si alzava. e, un po ' a fatica, r i tornava a casa. Si sedeva sulla pan-
china del viale e at tendeva, at tendeva, perche aveva bisogno di parlare, e quan-
do qualcuno, o per ventura o per carita gli si sedeva accanto, incominciava. Kra 
solo lui a discorrere, ma in un 'ora pronunciava si e no dieci parole. Congiungeva 
le mani con le dita rivolte in avanti , e, ment re le faceva oscillare e il capo cion-
dolava s incronicamente , pensava, pensava lo sgnardo fisso nel vuoto. 

II povero inter locutore at tendeva che dalla bocca semiaperta uscisse dopo 
tan to sforzo di pensiero, un profluvio di parole; e quasi aiutava il povero Roso 
a t i rar fuori i pensieri che, maturat i a fatica, non trovavano la via d'uscita. 

F ina lmente dopo tanto : 

— Ma ... ma ... 

— Tut to (jui? 

— Come'/ 

— Niente , n iente , dicevo ... 

— Ecco ... par modo de dire ... 
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La fatica era incominciata, una breve pausa per sputare con dolcezza un 
pezzetto di tabacco e nettar le bocca col dorso della mano, che lentamente fa-
ceva andata e ritorno. 

— ... par modo de dire ... 'nfati ... l'e la question ... 

II discorso continuava ancora interminabile, fino a quando il campanello 
della cena non lo interrompeva. 

Nel 1947 ebbe nostalgia della sua terra e parti. Aveva paura di diventare 
troppo vecchio, inabile e d'esser di peso all'istituto. Scrisse dal suo paese una 
lettera. che voleva essere un testamento: Lascio le mie coperte agli orf'ani ... 

Non aveva altro, povero Koso, solo quattro coperte. 
Si armnalo, conobbe 1'abbandono e il disagio dell'esser scacciato, o quasi, 

e chiese al direttore se lo volesse riaccogliere, con tono dimesso e pentito come 
se avesse coinpiuto una grave mancanza. La breve pausa era finita: la speranza 
di una vecchiaia circondata dall'affetto di qualche parente era crollata e la sua 
vita si accrebbe di un altro peso, che pero, seppe sempre nascondere con dignita. 

Comincio il suo declino e il segno fu dato dalla morte di Bobi. Una mattiiia 
non lo trovo all'appuntamento; lo chiamo, guardo nel boschetto e, temendo il 
vero, ando verso la cuccia. Bobi era sdraiato e ansimava a tatica. Quando si ac-
corse che Roso gli era accanto ebbe un sussulto, tento di alzarsi, ma non vi riu-
sci. Apri gli occhi e poggio la testa stanca sulla mano che il vecchio amico gli 
porgeva come cuscino. Un ultimo sospiro e la morte lo avvolse fredda. 

Koso mori nell'ospedale il 6 giugno del 1957, aveva settantacinque anni: 
la sua giornata era finita. Povero, solo, non colto, per quasi trent'anni era vis-
suto con gli orfani e, senza avvedersene, li aveva educati all'onestsL 

Per questo sul suo tumulo, ove ancor oggi qualcuno reca talvolta un fiore, 
una lapide ne tramanda il ricordo, una lapide semplice su cui e scritto: Gli 
orfani riconoscenti. 

GlGINO 

ftWttHBHHH^^ 

I N M E M O R I A M 

Anche /'/ nostro Odoardo Di Odoardo e in lulto con /' suo/' fratelli 
Vincenzo e Mario. La mamma loro, la S i g n o r a L u c i a , tanto 
tanto buona, li ha lasciati senza consolazione, richiamata al c/'e/o dal 
Signore per /a sua eferna felicita. 

Carissimi, no; lutti della famiglia deWOpera, Superior/ ed Ex, vi siamo 
vicini esprimendovi la nostra solidarieta affettuosa nell'ora del lutlo. 

E doveroso piangere una mamma buona, vissura vedova per i suoi fig// 
che le hanno ripagato, devoli e affelluosi, lutlo il suo materno amore. 
Ma coraggio! No/ cristiani davanli alia morte chiniamo il capo con la 
preghiera nel cuore e su le labbra, sicuri di aver la mamma accanto, 
anche se partita per il c/'e/o, presente a no/' nel ricordo vivo e ricono-
scente, come quando c/' accarezzava e c/' bacz'ava. 

La famiglia Di Odoardo ringrazia sent tamente gli Ex alunni e le famiglie che si sono associati al loro lutto. 
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Loii&ia ape%ta ... a eld Madia. 
Concedimi un minutino del tuo tempo prezioso. 

Tu, piccolo grande studente, hai gid cominciato il tuo luvoro e ti trovi 
a lottare con le prime difficolta, a sbattere contro i primi inciampi, a dover su-
perare con forte volonta degli ostacoli duri. 

Percio ti scrivo. 

Scrivo a te, ma vorrei che mi leggessero anche i luoi, quelli che ti segno-
no, ti incitano o, addirittnra, ti sHmpongono. Non voglio parlarti delle tue 
materie di studio per dirti: forza qui, bravo la, coraggio da ogni parte. 

Io voglio invece, voglio fare a te, e di rimbalzo a chi di te s'interessa, 
questa domandina: 

« Perche studi? ». 

Rispostine: 

« Perche devo imparare a leggere, a scrivere, a far di conto ». 

Ottima risposta, ddgli sotto. 

« Perche devo studiare fino al (juattordicesimo anno secondo la legge». 

Bene anche qui, al dovere. 

« Perche voglio diventare operaio specializzato, perito, avvocato, profes-
sore , medico, eccetera degli eccetera ». 

E qui non mi sento piu di dire: bene, bravo, ottimamente, perche non 
ti conosco. 

Ma tu ti conosci, i tuoi ti conoscono. Tu, per esempio potresti divenire 
un esperto tecnico e (tradizione, ambizione, imposiziune) stai invece studiando 
per arrivare, facciamo il caso, a codici e pandette. 

QuelValtro sogna rinsegnamento come la meta piu lucida, ed e costretto 
spinto, piegato a spremere il sognante cervello su una specializzazione scientiji-
ca, lo che lascia arido ed esaurito. 

Un altro ancora (e ce ne sonoj arde in cuore per una vocazione piu aha, 
per cui il nome del Cristo e una bandiera da portare al mondo, ma no; la sua 
vita e gia pianificata in un corso di sludi che lo deve portare a quella sistema-
zione, che sard poi per lui (come per tutti quelli che sbagliano strada) un let to 
di Procuste, una camicia di Nesso. 

Hai capito quello che voglio dire? 
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Studia molto molto, ma soprattutto per essere te stesso, per seguire la tua 

Stella, studia per essere innanzitutto uomo. 

Papa e mamma, il vostro figliolo non studia per seguire una via pianifi-

cata e programmatii come per un viaggio turistico, ma per essere uomo. 

Aiutatelo ad esserlo. 

E tu scopri te stesso, studentino mio, nelle tue aspirazioni, nelle tue ten

derize, nella tua volontd, e allora ti dird cordialmente: avanti, forza, coraggio, 

Ti saluta con questo augurio il tuo affezionatissimo F. C. 

A Viroflaj [Francia], il giorno 10 ottobre, il nostro ex alunno 

G i u s e p p e C a r b o n e 
si e unilo in mad imonio con la gentile Signorina 

C a r in e 1 a T e s o r o 

Per i novelli Sposi, tutta la Fami/ilia degli Ex ed ' EVANGELIZARE' formulano i piii fervidi 
auguri di felicita. 

II 10 ottobre, nella Chiesa dell'lstiluto Maschile in Amah-ice, il Direttore Don Virginio 
Di Marco ha unilo in matrimonio I'ex alunno 

A l d o R a u c o 
con la gentile Signorina 

F r a n c a F a n i n i 
Agli auguri dei parenti e degli Ex presenti alia cerimonia uniamo i voti piii belli dell'Associa-
zione Ex alunni e di ' EVANGELIZARE'. 

•» « • » » • 

Nel Tempio Votivo di Verona, il 24 ottobre, si sono unili in matrimonio il nostro ex alunno 

N i c o l a F u sc o 
e la gentile Signorina 

M a r i a L u i s a Di D o n a t o 
Giungano loro, dalV A saociaziont degli Ex alunni e da ' EVANGELIZARE ', vivissimi auguri 
di felicita e di prosperitd. 

D a F i l i a n o 

La piccola GIOVANNA PACE, /ig/ia dell'ex alunno Antonino, cosi baltezzata in onore di 
Padre Giovanni Minozzi, ha ricevuro la PRIMA COMUNIONE if giorno 21 giugno 1964. 

Alia cara bambina vanno gli auguri della grande Famiglia del l 'Opera 
e degli Ex alunni, validi anche se ritardati. 
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S o t t o iI s o l e . . . 

Altro che galoppo! II romeo ardito, corre, vola. 
Siamo nuovamente in Calabria. La Calabria non conosciuta ... disprezzata! 

Ci vorrebbe la forca a chi ne dice male, specie se sono i calabresi a denigrare la 
povera Regione che ha buoni gli abitanti, anche se scoraggiati, ma ha luoghi 
talmente belli, accoglienti, poetici, pittoreschi. ricca d'alberi e di fresco salutare 
che mi invita a non esaltar tanto la Svizzcra. 

La Svizzera I'abbiamo anche noi in Italia. 
Da Roma alia nostra Calabria, la macehina corre senza fiato, guidata da niano 

esperta e coraggiosa. 
Senza sosta da Roma arriviamo a 

CastrOViilari ove si impone la pulitura della facciata al nostro Istituto 
" Vittorio Veneto " e al muro antistante col solenne cipresso che al sole ostenta 
la sua non spiacente vecchiezza. II Signore ci fara realizzare il sogno di anni in 
quella casa tanto cara. 

E da Castrovillari riprende la corsa e raggiungianio 

Catanzaro Lido, ove le Suore attendono con le numerose bambine 
dell'Orfanotrofio. JNell'Istituto troviamo un bel gruppo di piccole sordomute in 
colonia, le quali. raccolte, alia Santa Comunione commuovono Don Romeo ed 
esprimono lagrime al vecchio Tito che non sa contencrsi. 

Era la Domenica dell '" Effeta, quod est adaperire ". 
Buone le Suore, iiupareggiabili Suore, buone le orfane che disciplinatc e 

devote si riscontrano in Casa e in Chiesa con i loro canti, le recite, le preghiere. 
Che Casa! Le Suore Immaeolatine ne stanno facendo una oasi ristoratricc 

con la loro attivita che non conosce ne ritardi ne riposi, nemmeno d'estate. 
Altri lavori attendono la ripresa e poi Catanzaro sara uno degli Istituti piii 

grandi e piu efficienti. 
L'indomani, 2 agosto, visitiamo 

PallZZI Matina, a 150 Km. da Cutanzaro. Le Suore sono lietissime e 
non finiscono di ringraziarci per la visita che esse ritengono un prezioso regalo. 
C'e da fare la Cappellina, e, Deo adiuvante, la faremo. E le Suore veramente 
preziose nella loro fatica ininterrotta di piu di 40 anni, toccheranno le stelle, 
tanta sara la gioia che riempira il loro cuore. Dimenticheranno la miseria di un 
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tempo, feconda iniseria che ha portato il cristiano lavoro da baracche cadenti, 
ricehe d'insetti, alia bella Casa che doinina il mare di Palizzi. 

Da Palizzi, niarcia indietro, e siamo a 

Gerace Superiore che troviamo sottosopra per lavori in corso. Ci 
congratuliaino con le Suore e ringraziamo il Signore, come lo ringraziamo di piu a 

StilO, ove la Casa, oltre a possedere una bella e grande chiesina, si pre-
para a<l altre attivita che invece di invitare alia sosta, spinge le Suore ad essere 
piii ardimentose fino a desideraie una Scuola Magistrale. Sempre avanti! In Dome 
di Dio. A gloria di Dio. 

La diligenza si muove a gran passi attraverso lo Ionio alternativamente de-
serto e ubertoso, paesi vecchi e nuovi che incantano, tanto che per noi e vecchio 
e nuovo e sempre gioia guardare ed aminirare. 

Corriamo e, oltrepassando Catanzaro, raggiungiamo 

Sersale a disturbar le Suore che sono in chiesa a compiere Tora di ado-
razione. Sono le Consorelle di quelle di Catanzaro, Immacolatine d'lvrea. Come 
loro attive, intelligenti, operose. La Superiora e veramente dinamica. Un'ora 
trascorsa a Sersale, e passata senza che la buona Suora facesse riposare la lingua, 
con un biglietto in mano ove da tempo erano preparate osservazioni, i desideri, 
le immancabili lichieste. Niente d'inutile. 

Ogni richiesta ha una base, ha un interesse, una necessita. E con le Suore 
bisogna convenire, anche se ti sbarrano la via, anche se non ti fanno aprire l'auto, 
anche se non si preoccupano che le ombre sono scese dai monti, che la notte 
cala e noi abbiamo ancora 50 Km. sul groppone. Evviva. 

E siamo a 

Catanzaro Matins per la cena cui assistono tutte le Suore con tutte 
le loro domande, a ritmo accelerato, che non fa considerare la nostra stancbezza 
che anche noi, il Vicario ed io, dimentichiamo. Appunti dall'una parte e dall'altra, 
e quindi a riposo tutti, che domani ancora lunga via ne sospigne. 

Celebriamo, 3 agosto, e abbiamo ancora lo spettacolo delle orfane, delle Suo
re, delle mutoline in chiesa, le quali rispondono amen alia Comunione, con diver-
so tono. E commovente. E poi il discorso di addio di un'orfanella che ha detto 
tante belle parole con accento e con sentimento. 

Brave. Ho promesso di tornare ancora. 
Dopo l'incontro con l'lng. Sulli e il bravo amico I). Pasqualino, cui tanto 

dobbiamo, per i vecchi e nuovi lavori, ripartiamo. Alle 10,30 precise, come sulla 
tabella di marcia, siamo a 

Conflenti per vedere il Santuario che Mons. Luisi, Vescovo degnissimo 
di Nicastro, vuole a noi affidare per una nuova istituzione. Accesso non facile, 
ma bello, anche se a precipizio abbiamo attraversato boschi di solenni, frondosi, 
ombrosi castagni per ore e il Santuario ci si presenta promettente ed invitante 
in luogo pittoresco che mi fa pensare al bello orrido di Stoppani. 

La Madonna ci consigliera! 
Di qui, precipitosamente verso Cosenza, che attraversiamo di fuga, per rag-

giungere 
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RoggianO Gravina alle ore 14,15. Interrompiamo un eerto riposo del 
le Suore, le quali ci sbarrano la via e ci itnprovvisano una buona pastasciutta 
prepotentemente. 

Interviene il presunto eostrultore die dovrebbe eseguire il lavoro dell'lsti -
tuto nuovo, imbastito da anni e ora verso la sua realizzazione. Suore esemplari, 
Superiora d'oro puro e intelligente assai assai. Fa miraeoli e tieue le orfanelle e 
i bimbi dell'Asilo nei ristrettissimi ambienti eon esemplare materna honta. 

Promessa di tornare alia posa della prima pietra, e di eorsa verso 

GlOia del CoilB, attraversando lo lonio risorto a vita specie una parte 
che da Sibari va a Metaponto. Terreno che non aveva mai conoscinto I'aratro 
ne mai il ristoro di una goceia d'acqua, ora ricco di canali d'irrigazione, alberi 
d'ogni specie, erbai, vigneti ubertosi, estese plaghe seminate a cereali. a legumi, 
e case coloniclie a migliaia a migliaia. Ah se i governanti sapessero valori/.zare 
per il bene tanta fortuna in poco tempo realizzata, ad ogni occasione sarebbe la 
piu eloquente campagna di stima e di liducia. Con la letizia negli ocelli e nel 
cuore e col disappunto di non aver visitato gli Asili di S e / 7 / S e e d i Valsinni, 
che aspettavano. arriviamo a Gioia ove si fa attendere il Direttore impegnato con 
il Direttore di Matera. L'incontro avviene, la cena ci ristora nella Iraterna inti-
mita e il letto accoglie le stanche membra. 

L'indoinani, 4 agosto, eccoci in inacchina che parte Ira i reciproci auguri e 
il presto arrivederci e via attraverso I'ardente Puglia, che lasciamo per entrare 
tra i monti della Irpinia, per l'accidentato terreno di Benevento ed Avellino lino 
alia Campania i'elice di Napoli e Caserta. verso 

CaSSlnO the alle 14,30, ci ristora. 
T . 
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P e r g l i Ex a l u n n i r o m a n i . 

Dal mese di ottobre si riprende la pia pratica della 
S a n t a M e s s a m e n s i l e . 

Verra celebrata da un Padre Discepolo nella Chiesa di Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore (Corso del Rinascimento, 23), ogni Prima Dome-
nica del mese, alle ore 10.30. 

Raccomandiamo agli Ex alunni di partecipare, di 
portare i propri familiari. 

Poterli vedere numerosi in quelle occasioni e quel che piu desi-
deriamo. 

320 



OFENA - Vestizione di cinque Discepolini. 
Ogni volla che lorno in questo angolo di terra, romilo e aspro, avverto nell'aria I'ar-

rivo della primavera. t ' come se un turgore di gemme premesse e una remperie costanre in-
vitasse: come se una forza (econda quotidianamente sollecitasse: sbocciale, o fiori, aprilevi 
alia Grazia. Qui ogni sentiero ha la pietra e il fiore, che, Ira I'asperita di roccia e roccia, ferri-
gna, si nasconde una fesre di fioretli monrani, delicatissimi. 

I massi irri, le cresle, le cime s'altenuano nella Irasparenza di cieli in che paipilano, 
vive e purissime, risorgenli idealila giovanili. Le linee dei monti digradano sulla pianura an-
tica, al cui margine Capeslrano sla, elevala come pulpito degno dell'ardente Giovanni. 

La speranza abbeliisce di verde questo paesaggio dell'anima, immerso perennemente 
nella chiarila d'un'alba ideale. 

E' settembre, ma ii cielo e marzolino, il sole chiaro e aculo il pro[umo del timo. Al 
matlino scampanio di allegrezza ha riempito la valle, dando voce d'argento alia preghiera 
[estante dei Discepolini raccolti nella bella Chiesa di Gesu Maestro, alia preghiera trepida di 
chi, dopo un quinquennio di altesa riceveva la veste lalare, distintivo di vita sanla. 

Padre Tito, in gaudio santo e in trepidazione, benediceva la nera veste e la bianca 
cotla, riveslendone i commossi cinque figliuoli: II Signore ti rivesta dell'uomo nuovo ... 

I Discepolini: Abbruzzese Raffaele, Buttiglione Vito, Caruso Mario, De Corleto Francesco, Ragone Innocenzo 
hanno ricevuto I'abito talare dal Reverendissimo Padre Superiore Generate de " I Discepoli". 
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La sacerdotale pregh iera , paterna e auguran te , m o r m o r a , a l l 'an ima p ro fonda , p ro -
g r a m m a di nuova v i ta, da I radur re instancabi lmente nella concretezza del le az ion i , del sen-
t iment i , del le asp i r az i on i . 

A co rona re tanta [esta e a desiderare per se I 'avvento del g i o r n o benedet to e rano i 
D iscepol in i t u t t i ; ed eran venut i da Palermo, da Grassano, da Glo ia del Co l le , da Co r l e to 
Pert icara, i gen i to r i dei (esteggiati, sentiti o rma i come persone care, legate da v inco l i spir i 
tual ! al le nostre comun i l a . II Maestro Div ino r icompensi la offerta generosa dei f ig l iuo l i a 
D io , nella Famigl ia rel igiose de I Discepol i , e concede lo ro la g io ia santa e I 'onore alt issimo 
di veder l i perseverare nella vocaz ione e di festeggiarl i secerdot i Ch i dona un f ig l io a Dio , 
e benedet to e conso la to da D i o . 

A sera lo scampan io ancora e ancora la p regh iera . Sul l 'a l tare, ai p iedi del la M a d o n 
na, occh iegg iano f io r i v io le t t i , avvol t i da un ca ldo lume d i vespro, come se il I r amon to , che 
vela il c ielo del la Maie l la , avesse indug ia to li mis t icamente: e dal la porta spalancata il canto 
del le voc i b ianche s'effonde sulla val le, (ondendosi , ne l l ' inno del le creature al Creatore col 
t r i l lo l ungo t remulo dei gr i l l i . 

EC 111 D A L NO ST KG S E M I IN A K 1 O 

Gi l ech i del le vacanze mi r i suonano ancora in cuore con p ro fonda nostalgia. La scuola 
e gia cominc ia la , ma non posso fare a meno di dare una fu- tiva sbirciat ina ai mesi estivi Ire-
scorsi come in un sogno . 

II mese d i lug l io tutti i Discepol in i in famigl ia a r i temprare il c uo r e nei santi affetti del le 
persone a no i p iu care. II mese di agosto tutti in mon tagna , a Rocca di mezzo, nella megni f lca 
vi l la estiva del nostro Seminar io . Rocca d i mezzo, graz ioso paesino a I 4 0 0 m., dom ina un 
vasto a l top iano sempre verde. c i r conde lo del G ran Sasso, dal Ve l ino , dal Sirente. I prel i sono 
un ideale c a m p o da g ioco , i mon t i sono calamite per f requent i ascese a lp in is l iche. I boschi 
balsamic i d i San Leucio e di Mon te Rotondo, le acque cristal l ine di Fonle Nascosta e de l l 'A 
natel la, sono state mete f requent i d i a l legre passeggiate. 

Pur t roppo q u a l c u n o ha fatto indigest ione di . . . sole, t o rnendo a casa rosso piu di un 
g a m b e r o in pade l la . Ma tutto si leniva nelle interessanti serate che I'arte di Don Bar lo lomeo, 
" d a i mol t i a c c o r g i m e n t i " come Ulisse, preparava con cuore e genial i ta inesaur ib i l i . I Disce
po l in i r i ng raz iano il ca ro Vice d i Amat r i ce e lo a t tendono I 'anno venturo co l suo fantastico 
" T r i x - A s t r o " . R ingraz iamo anche il Rev. Parroco Mons . Don R i rcardo cosi paterno e gent i le 
con i D iscepo l in i . Pero a me sta a cuore dare quat t ro not iz ie, una megl io de l l 'a l t ra . 

1. - I nuovi Discepolini soi'O venufi cosi numerosi che i Superiori li an no apcrto per la Prima Media un 
nuovo Seminario occupando un intero padiglione del vasto Istituto 'Padre Miiiozzi" in Amatrice. 

2. - Si godonn cosi i primi frntti della Croeiata Mariana che in bieve tempo si e estesa a Oeuova, Bologna, 
Milano, Firenze, Ascoli Piceno, L'Aquila. Cliieti, Potenza, Roma ed in molti paesi dell'Abruzzo, Luca-
nia, Calabria e Sicilia. Ai fedeli Crociati 1'affettuoso ringraziamentncol ricambiodi Fervide preghiere. 

3. - Quest'anno si e riaperto il Novizialo con il chierico Vincenzo Catalfo. Fgli porta in cuore il calore del
la sua 'Sicilia bedda' per espanderlo al piii presto sulle anime di tanti ragazzi che lo attendono. 

4. - Ed ora eccola piu bella notizia: abbiamo cinque nuovi chierici Dopo un corso di Esercizi Spiritual:, 
i liceisti: Abbruzzese Rafiae'e, Buttiglione Vito, Caruso Mario, Di Corleto Francesco, Ragone Innocenzo 
hanno ricevuto la Veste chiericale. 

La schiera dei noslr i studenti r oman i ingrosse le file e le nostre speranze si fanno piu 
I rep ide e a rden t i . A u g u r i d i santita a tutti e d i perfetta perseveranza. 

/ / C r o n i s r a 
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Volete aiutare in modo pratico ed ejjicace i nostri Orfani? 
In questi ultimi mesi dell 'anno so-

prattutto, conservateci i vecchi Abbonati [esortandoli a rinnovare subito I'abbonamento] e procuratecene almeno uno nuovo 
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Oertificato di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 9 0 1 9 inteslato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) 19 
Bollo lineare dell'Ufficio accettaute 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

del bollettario eh. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Correnri Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 

(in cifre) 

(in lettere| 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 ' 9 0 1 9 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTUIA - Via dei Pianellari, 7 • ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di RGMA. 

Firma del versante Addi (1) 19. 

.1 Bollo lineare dell'Urncio accettante 

Spazio riaervato 

aH'uUicui dei conti 

Mod. ch. 8 

(Edizione 1947) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in letterej 

eseguito da 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 • R O M A 

Addi(l) - 19 
Bollo lineare delTUfficio accettante 

Tassa L. 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino nnmerato 
del bollettario di accettazione 

L'TJfficiale d i Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a I a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o i n c u i s i e f f e t r u a i l v e r s a m e n t o 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo : 

Parte riservata all'V fficio dei conti correnti. 

N. . dell'operazione. 

o 
T)opo la presents ope-

razione il credito del conto 
e di L. 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Cbiunque, anclie se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, cbe pu6 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a maccbina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e Pintestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano imprcssi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con Pimporto del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
Poperazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni, 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli ujjici postnli a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni alPindirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
Pufficio conti correnti rispettivo. 

L'Uffioio postale dove restituire al versante, quale rice-
vuta dellVffettuato versamento, Pultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

pub salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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Istituto Maschile " Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

dli&damento pel ifcuole, 
dblll, Metyki, Ptiuati. 

Arte 
Accuratezza 

Puntualita 
Prezzl modlcl 

Preventivi gratis a richiesta 
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Officina 
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