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QUARESIMA 
TEMPO FORTE DELLO SPIRITO 

Le nazioni distribuiscono i loro impegni, le scadenze, gli atti, 
tutta la loro attivita secondo i mesi e i giorni del calendario civile, 
cominciando dal mese di gennaio. 

La Chiesa invece svolge la sua vita in relazione a Dio secondo i 
tempi e le feste del calendario liturgico, cominciando dal tempo di 
Avvento. 

Vorrai sapere che cos'e la liturgia. La liturgia e l'annuncio della 
salvezza operata da Cristo e l'attuazione di essa in noi per mezzo dei 
segni e delle azioni che ce I'applicano. Nelle azioni organizzate dalla 
liturgia Cristo esercita verso di noi il suo ufficio sacerdotale per 
applicarci la salvezza e renderci santi, in modo che, uniti a Lui, 
possiamo offrire a Dio un culto perfetto. 

L'ahno liturgico si compone di cinque tempi: il Tempo di 
Avvento, il Tempo di Natale, il Tempo di Quaresima, il Tempo di 
Pasqua, il Tempo Ordinario. 

Attraverso la successione di questi tempi viene ricordato il 
mistero di Gesu, cioe le azioni che egli ha compiuto per portarci la 
salvezza. Ricordandolo e celebrandolo noi non facciamo solamente la 
memoria di un avvenimento passato, ma di esso ci viene comunicato 
l'effetto salvifico per mezzo delle azioni liturgiche alle quali parteci-
piamo. 

La parola mistero in questo contesto non vuol dire segreto che 
nessuno riesce a scoprire, ma significa semplicemente l'insieme delle 
azioni e delle opere di Dio che si manifestano in Cristo per salvarci. 

II giorno piu solenne dell'anno liturgico e il giorno di Pasqua, 
che ricorda la Risurrezione di Gesu. 

In preparazione alia Pasqua la Chiesa ha stabilito quaranta 
giorni, la Quaresima, che comincia col mercoledi delle ceneri. 
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Anticamente nel tempo di Quaresima i catecumeni, cioe quelli 
the nella notte di Pasqua avrebbero dovuto ricevere il Battesimo e 
diventare cristiani, venivano istruiti nella dottrina e messi alia prova 
nella condotta. 

Possiamo dire che la Quaresima costituisce per l'anima un 
itinerario di prova. Durante questo tempo noi dobbiamo essere 
impegnati a vivere secondo le promesse fatte nel Battesimo, sceglien-
do di compiere in ogni circostanza la volonta del Padre celeste. Per 
conoscere tale adorabile volonta leggiamo e meditiamo la parola di 
Dio nella Sacra Scrittura. Ci fa luce la fede. Con tale luce scorgeremo 
la strada per superare il male che e in noi e per contribuire a vincere 
anche il male che e nel mondo. La parola di Dio dobbiamo tradurre 
nella vita cambiando, con la penitenza, la mentalitae la condotta che 
ne fossero difformi. Riusciremo tenendo in con tat to la nostra 
debolezza e la nostra incostanza con la forza e la fedelta di Gesu, checi 
ha liberati dal peccato, servendoci del sacramento deU'eucaristiaedel 
sacramento della riconciliazione. In tal modo la nostra vita in 
Quaresima diventera un sacrificio spirituale che offriamo al Padre 
uniti a Gesu sofferente. 

Tutto l'anno liturgico e come una lenta sal it a verso il culmine 
che e la Pasqua. 

Anche tutta la vita del cristiano deve salire, attraverso 1'impegno 
quotidiano, alia situazioncdi liberazione, di gioia, di resurrezione, di 
vittoria a cui ci ha ammessi Gesu, il quale, morendo, ha distrutto il 
peccato e la morte e, risorgendo, ha ridonato e noi la vita. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

"Mi alzero e andro 
Padre, ho peccato!". 

Quando era ancora 
e, commosso gli 
collo e lo bacio. 

corse 

da mio Padre, e gH 

lontano, il padre lo 
incontro, gli si 

Dal Vangelo 

diro: 

vide 
getto al 

di S. Liu a 
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PRIMAVERA 
Erompe la fioriiura della primavera. La introducono I'effimero 

fiore del mandorlo e la viola pudica ed austera. 
Nel tempo di Quaresima dobbiamo favorire la nostra rifiorita 

spirituale, Hberandoci dal gelo del peccato e mettendoci in un clima di 
preghiera, di ascolto della parola di Dio, di impegno nelle opere buone. 
La carita infatti copre la moltitudine dei peccati. 
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE 
FRANCESCANE DEL SIGNORE 

Sono qui per presentarvi un quadro, agrandi linee, di quellache 
e siala la storia delle origini della nostra amata Congregazione e, 
imprescindibilmente, del nostro Fondatore. Voglio iniziare con la 
lode al Signore, che ha dato i natali, il 28/12/1842 nella citta di 
Caltanissetta, a P. Angelico Lipani che nel Battesimo, ricevuto lo 
stesso giorno, ebbe il nome di Vincenzo. 

Ancor fanciullo mostro sentimenti di pieta non coniuni e senti 
germogliare nel suo cuore un grande desiderio: "seguire Cristo 
povero come Francesco". 

Nel 1861, a 19 anni, aCaccamoindossoil saioprendendo il nome 
di Angelico, che fu un programma di vita: vivere come un angelo 
facendo del bene, amando, consolando ogni creatura. 

Gia sin dal noviziato voile essere un costante imitatore di S. 
Francesco, come il Poverello di Assisi lo fu del Cristo. 

Nel 1862 fu trasferito a Palermo per frequentare il corso di studi 
sac ri e ben presto rivelo la prontezza e l'acume del suo ingegno: con lo 
studio e la preghiera si preparava al Sacerdozio, al quale venne 
consacrato nel 1866. Fu allora che egli senti tutto lo spirito e lo zelo 
del Serafico Padre S. Francesco e con la predicazione zelante cerco di 
infervorare e di conquistare nuove anime a Cristo. 

Ma non fu che opera di poco tempo, perche la bufera della 
rivoluzione, che si scatenosugli Ordini religiosi nel 1866,sbandando-
li come pecore di un placido ovile assalito da lupi tapaci, interruppe 
quella sua missione apostolica. 

Gli Ordini Religiosi si piegarono all'onda travolgente, ma non 
furono sradicati, il vento della persecuzione li agito, ma quando esso 
passo, i religiosi raccolsero le nuove energie, acquistate neH'attrito, e 
divennero piu robusti, piu benefiche le loro opere, piu rigogliosa la 
loro vita. 

II giovane sacerdote P. Angelico Lipani si vide strappato 
violentemente dal la sua cella prediletta, cheaveva visto il tumultodei 
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suoi santi affetti, degli slanci del suo amore verso Dio e del suo zelo, e 
si vide in mezzo al secolo come disperso nell'oceano. 

Costretto a smettere l'abito di cappuccino per indossarequellodi 
prete secolare, ne fu profondamente addolorato. Gli parve come se 
brandelli della sua carne viva avesse lasciato nel saio; e pianse. 

Sradicato dal suo convento, rientroaCaltanissetta, mettendosi al 
servizio della Chiesa nissena. Le sue rare doti non sfuggirono al 
Vescovo Mons. Guttadauro, che gli affidodelicati uffici e lo nomino 
insegnante di latino nel Seminario Vescovile. 

Insegnava con competenza ed esattezza; ma era piu la sua virtu 
che traspariva dal suo atteggiamento. 

II Professore Salvatore Gangi, Docente Universitario a Roma, di 
P. Angelico scrisse: "Umile nelle manifestazioni della sua fosfore-
scente intelligenza, la sua modestia non smorzava la luce fulgida delle 
sue virtu eroiche". 

Intanto la bufera della persecuzione passo e con grande gioia P. 
Angelico riprese il saio. 

A somiglianza di Francesco si dedico alia restaurazione di chiese 
diroccate e nel 1873 chiese ed ottenne dal Vescovo la custodia di una 
Chiesetta romita, fiancheggiata da alcune casupole, denominata 
"Signore della citta", per un'effigie in legno nero del Cristo Crocifis-
so richiamante l'immagine di S. Damiano. 

Qui il Signore gli riservava un vasto campo di lavoro, qui lascio 
due opere che con l'aiuto di Dio rimangono fino ad oggi: un Istituto 
per orfane e la Congregazione delle Suore Francescane del Signore. 

Tutto e cominciato quando nel 1882, in seguito ad uno scoppio 
di grisou nella miniera Tumminelli, persero la vita cinquanta 
minatori; grave disastro che si aggiungeva a quello avvenuto nello 
stesso bacino zolfifero, alia Gessolungo, sei mesi prima. 

L'aumentato numero degli orfani, con i loro piu urgenti 
bisogni, fece sentire a P. Angelico I'esigenza forte di condividere, di 
amare concretamente coloro che avevano subito il disastro prenden-
dosi cura di loro, assicurando una casa, una solida educazione morale 
e civile. 

Compro le catapecchie accanto alia chiesa, vi costrui delle 
modeste abitazioni e vi accolse nel 1884 le prime sei orfane, che ben 
presto, per desiderio della Contessa Testasecca, furono 15 in onoredei 
Misteri del Rosario. 

Le piccole vennero affidate alle cure di alcune terziarie, ma P. 
Angelico cap! che era necessario affidare quella missione a delle 
anime consacrate, che avrebbero continuato a tempo pieno la sua 
opera e non si sarebbero fermate alle necessita materiali delle orfane, 
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ma nc avrebbero curato lo spirito, sviluppato i buoni sentimenti, 
seguendole con tenerezza ed abnegazione. 

II 15 Ottobre 1885 il suo sogno si avvero: le prime tre giovanette 
deponevano ai piedi dell'altare gli abiti del mondo e indossavano il 
saio franrescano; erano: Suor Giuseppina Ruvolo, Suor Gra/ia 
Pedano e Suor Francesca. Su queste tre colonne ebbe ini/io la 
Congregazione delle Suore Francescane del Signore. Indossavano 
una ruvida tunica di color marrone, cambiata poi in color bigio, tin 
velo nero, segno di modestia, copriva il capo e una bianca corda 
cingeva i fianchi. 

Avevano per let to un semplice pagliericcio e per vitto cibi 
semplici e modesti. 

Ben presto pero Francesca e Grazia, per motivi familiari, 
lasciarono l'lstituto e Suor Giuseppina rimase sola; ma non si 
scoraggio; il Grocifisso, la Vergine Santissima e S. Francesco furono 
la sua guida. 

Altre giovanette furono ammesse al nascente Istituto: Suor 
Chiara Tuzze, Suor Angelica Marotta e Suor Veronica Guarnieri. P. 
Angelico si affretto a formulare un semplice regolamento, facendo si 
che la vita spirit uale e le occupazioni della giornata fossero a servizio 
di Dio e del Prossimo. II Vescovo Mons. Guttadauro approvo 
verbal mente il regolamento. 

Accanto all'Orfanotrofio, si aggiunsero altre opere: scuola di 
ricamo, catechismo nelle Parrocchie, visite agli ammalati, scuola 
materna ed elementare. 

II 9 agosto 1891 moriva Suor Giuseppina Ruvolo. Le Suore e le 
orfane l'avevano amata come la Madre e riverita come modello di 
perfezione per la sua umilta e il suo spirito di mortificazione. II 
Vescovo G. Guttadauro nomino Superiora Suor Veronica, che guido 
l'lstituto con tanta perizia e amore, ma per poco, perche un ostinato 
malore la inchiodo sul let to per far rifulgere meglio la nascosta virtu 
di quell'anima. 

Prima di volare al cielo ricevette dal nuovo Vescovo Mons. 
Zuccaro la prima approvazione ufficiale. 

II Santo Fondatore fece eleggere dal Vescovo Suor Angelica 
Marotta, che ebbe per tutte una parola di conforto e di amore. 

Ma l'anima vera dell'Istituto rimaneva P. Angelico Lipani che, 
nonostante la sua eta avanzata, la non breve distanza del suo 
convento, i calori dell'estate e le piogge dell'inverno, ogni giorno si 
recava a piedi a celebrare la S. Messa nella Chiesetta dell'Istituto e si 
fermava per trattare i problemi piu urgenti riguardanti lo sviluppo e 
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P. Angelico Lipani Cappuccino, fondatore della Congregazione delle Suore 
Francescane del Signore. 

il miglioramento dell'Istituto e allenando le Suore alia vita di 
contemplazione e di azione. 

Le fatiche, le preoccupazioni e gli anni indebolirono la sua fibra. 
Colpito da paralisi progressiva, si vide fuori da ogni sua attivita. Da 
ora in poi la sua vita sara un lento, continuo, silenzioso olocausto e 
Dio benedira la sua carita, ricompensera i suoi sacrifici. 

Nel 1918 il Vescovo Mons. Intreccialagli ottenne dalla Congrega
zione del Concilio il rescritto che lo autorizzava a far atto di donazione 
all'Istituto della terra annessa e delle case gia fabbricate. 

P. Angelico vide cosi la sua modesta opera rassodata, assicurato 
l'avvenire delle sue Suore. 
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Ma dare vita ad una Congregazione non e facile. Si richiedono: 
preghiera, sacrifici, lacrime e spese. Tutte queste cose toccarono a P. 
Angelico, special mente le lacrime. Era gia semiparaliticoe il Vescovo 
l'avvisava che per ordine suo e del prefetto alle ore 12 dello stesso 
giorno si doveva chiudere l'lstituto. Oppresso dal dolore, si prostro 
dinanzi al Crocifisso e prego. Poi fece chiamare il Sacerdote Don 
Gerbino, a cui disse: "L'lstituto non deve chiudersi! Recati ora stesso 
dal Vescovo, rassicuralo, pregalo a nome mio di revocare l'ordine". 

Frattanto tie nobildonne terziarie, avvertite forse prodigiosa-
mente, avevano preceduto il suo arrivo, dinanzi al Vescovo avevano 
decantato lo spirito religioso delle Suore ed esaltato l'ordine, l'armo-
nia, la pulizia e la carita che regnavano nell'Istituto. 

II Vescovo, prima malamente informato, comprese e revoco la 
chiusura, invio il Sacerdote dal Prefetto per fare altrettanto, mando 
ad assicurare il P. Angelico, il quale al ritorno di Don Gerbino, era 
ancora in ginocchio a pregare. 

Dio benedisse la sua carita, ricompenso i suoi sacrifici con la 
santa soddisfazione di vedere la sua modesta opera rassodata, il suo 
piccolo seme, germinato nell'umilta e nella poverta, cresciuto e 
trasformato in pianticella rigogliosa e fruttifera. 

Ora finalmente aveva chiuso la sua giornata, consumato il suo 
corso, era abbastanza maturo per il cieloe la sera del 9 luglio 1920, sul 
suo letto di dolori, spirava serenamente nel bacio del Signore dopo 
aver ripetutamente esortato le Suore alia santita. 

La sua morte fu per tulti una perdita incalcolabile, ma dal Cielo 
P. Angelico segue ancora oggi le sue figlie e intercede presso Dio 
perche continuino ad operate per la diffusione del Regno di Dio e per 
il bene dei piu poveri con quella semplic ita che si addice ai figli di S. 
Francesco. 

La Congregazione celebra gia un secolo di vita, tante anime ci 
siamo consacrate al Signore e viviamo in Italia e all'estero: Francia, 
Brasile, Bolivia, Isole Filippine, esplicando attivita educative e 
caritative in Istituti, laboratori, scuole materne ed elementari, medie, 
istituti magistrali e scuole magistrali, assistenza anziani, ospedali, 
parrocchie. 

II Signore ci conceda di essere ardenti operatrici di gioia nel 
mondo contemporaneo per non deludere le speranze della chiesa c he 
vuol vedere in noi, attraverso una presenza viva e una testimonianza 
piu incisiva e coraggiosa, Suore autentiche e continuatric i dell'opera 
di Padre Angelico. 

Madre Celestina 
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DOCUMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA SEGRETERIA DI STATO 

MONS. NICOLA STORTI 
Scritto inedito di P. Giovanni Semeria per illustrate al Papa 
Benedetto XV la sua idea di un'opera caritativa per il mezzogiorno 
d'ltalia 

II barnabita Giovanni Semeria fu indubbiamente tra i piu noti 
oratori e scrittori cristiani dei suoi tempi, animatore e divulgatore 
geniale del pensiero e della vita cristiana ma sopratutto un apostolo 
della carita. Ebbe una parte attiva nel fervido movimento di idee e di 
studi morali e sociali che porteranno al nascere della Democrazia 
Cristiana. Presto la sua opera instancabile agli emigrati italiani in 
Svizzera e come Cappellano militare del comando supremo, nella 
prima guerra mondiale, si prodigo con grande dedizione nelle 
trincee, negli ospedali, nei campi di concentramento, diventando 
molto popolare tra ufficiali e soldati. 

Subito dopo la fine della guerra, con Don Giovanni Minozzi 
fondo l'Opera Nazionale del Mezzogiorno d'ltalia per gli orfani di 
guerra dell'Italia meridionale, affidata ad una congregazione reli-
giosa appositamente costituita, la Famiglia dei Discepoli, e che ebbe 
una rapida diffusione di attivita, di centri operativi nel campo 
assistenziale, culturale e professionale. 

La sua naturale bonta e il suo candido ottimismo nel giudicare 
uomini e fatti e la sua geniale apertura e disponibilita a valutare ed 
accogliere ogni nuova idea che non fosse chiaramente in contrasto 
con i principi cristiani, gli procurarono I'accusa di modernismo, per 
cui venne invitato dai Superiori a lasciare I'ltalia e recarsi in Svizzera 
nel 1912. 

Ma sia da un accurato esame della sua opera letteraria, sia dalle 
esplicite professioni di fede da lui formulate specie in occasione di 
polemiche con altri scrittori cattolici, sia dalla magnifica testimo-
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nianza della sua vita, si puo con fondamento asserire che egli non ha 
mai abbandonato la piu perfetta ortodossia e il piu completo spirilo 
di sottomissione sia ai Superiori della sua Congregazione Religiosa 
che alia piu alta gerarchia ecclesiastica. 

Ritengo pertanto di fare cosa utile e gradita agli ammiratori di 
questa eminente personality, pubblicando un suo lungo ed impor-
tante scritto inedito, che reca anche una annotazione autografa 
apposta personal men te dal Papa Benedetto XV. 

Lo scritto, che si conserva nell 'Archivio Segreto Vaticano, 
contiene la prima delineazione dell 'opera caritativa che egli intende-
va costit uire dopo la guerra a favore degli orfani dell'Italia meridiona-
le; e una lunga lettera, datata 30 Settembre 1917, o come lui stesso la 
definisce un "Pro Memoria in forma di lettera", diretta ad un insigne 
Prelato della Curia Romana, Mons. Carlo Respighi, che lo onorava 
di una particolare amicizia. 

Scopo tuttavia principale era di fare pervenire lo scritto alio 
stesso Papa Benedetto XV, tramite i due piu vicini suoi collaboratori: 
i Monsignori Cerretti e Tedeschini, per conoscere se "in alto luogo" 
la sua iniziativa "era vista bene e benedetta". 

Lo scritto di P. Semeria venne attentamente letto dal Papa 
Benedetto XV, che, come soleva fare dopo avere preso visione delle 
istanze di maggiore interesse, scrisse di propria mano, con la sua 
inconfondibile e chiara calligrafia, un suo personale giudizio in 
merito, su di un foglio della Segreteria di Stato che reca la data del 29 
novembre dello stesso anno 1917. 

Prima di riportare il lungo scritto inedito di P. Semeria e il 
giudizio autografo di Benedetto XV, sara bene fare un cenno 
biografico dei tre illustri Prelati della Curia romana, che, accoglien-
do il desiderio da lui espresso, si adoperarono a fare pervenire lo 
scritto nelle mani del Papa Benedetto XV. 

II "Pro memoria in forma di lettera" di P. Semeria eindirizzato a 
Mons. Carlo Respighi, che chiama "Reverendissimo e caro amico". 
Era il nipote del Cardinale Respighi, Cardinale Vicario per la diocesi 
di Roma sotto Pio X, faceva gia parte del Collegio dei Cerimonieri 
pontifici (di cui poi diventera Prefetto) e ricopriva l'ufficio di 
Sostituto del Vicariato; era stato a lunno dell 'almo collegio Capranica 
ionic altri illustri Prelati del tempo, Mons. Eugenio Pacelli e i futuri 
Cardinali Maglione, Micara, Marchetti Selvaggiani e lo stesso Papa 
Benedetto XV. 

Si trattava quindi di un personaggio molto autorevole e la sua 
particolare stima ed amicizia con P. Semeria ebbe un ruo lo impoi (an
te per la presa in considerazione della progettata iniziativa. 
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Gli altri due Prelati di Curia, che P. Semeria menziona nel suo 
scritto, erano, Mons. Bonaventura Cerretti, che, proprio in quell'an-
no 1917, era successo a Mons. Eugenio Pacelli, consacrato Arcivesco-
vo di Sardi e nominato Nunzio Apostolico in Germania, nella carica 
di Segretario per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, e Mons. 
Federico Tedeschi che ricopriva l'ufficio di Sostituto per gli affari 
ecclesiastici ordinari e di Segretario della Cifra. 

Lo scritto getta anche una nuova e simpatica luce sulla ricca 
personality di P. Semeria; egli dimostra piena sottomissione ai 
Superiori, scherza sulle accuse di modernismoe vuolemetterea frutto 
le straordinarie benemerenze e la vasta popolaritaacquistataal fronte 
per fondare e incrementare la progettata opera caritativa. 

Per fare definitivamente cadere i sospetti di modernismo, di cui 
ancora si sentiva ingiustamente colpito, il modo migliore, come egli 
scrive argutamente era quello di abbandonare "gli studi che non 
hanno incontrato I'approvazione di tutti, hanno destato il biasimo 
anzi di parecchi e darsi alia carita e colla povera gente". 

Benedetto XV, dopo avere lettoattentamente il lungo scritto di P. 
Semeria, scrisse di propria mano, in un foglio aggiunto della 
Segreteria di Stato, un suo giudizio in merito. 

Per quanto riguardava la sostanza della richiesta e cioe la 
fondazione di una nuova opera caritativa, essa era stata talmente bene 
prospettata da P. Semeria, che non poteva non incontrare ogni 
migliore approvazione anche presso il Papa Benedetto XV. Ma la sua 
preoccupazione, sia pure attenuata da un benevolo umorismo, 
riguardava solo la circostanza che il P. Semeria si sarebbe trovato 
nell'occasione di riprendere ed intensificare la sua attivita di confe-
renziere, alio scopo di raccogliere fondi per il nascente Istituto ed in 
queste conferenze avrebbero potuto di nuovo fare capolino idee 
moderniste o sospettate come tali, di immanenza, di volontarismo, di 
imperativo categorico. 

Ma a tale riguardo il P. Semeria fu in grado di dare nuove e piu 
ampie assicurazioni, per cui le perplessita accennate da Benedet to XV 
dovettero essere definitivamente superate e la benefica opera pote cosi 
iniziare a delinearsi e svilupparsi sotto i migliori auspici. 

Fatta questa breve introduzione ed ambientazione passiamo a 
pubblicare dall'Archivio Segreto Vaticano lo scritto inedito del P. 
Giovanni Semeria e il breve giudizio autografo vergato di propria 
mano dal Papa Benedetto XV (1). 

(1) Archivio Segreto Vaticano, Segreleria di Stato, 1917, R. 4, fasr. 14, n. 51194. 
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TESTO DELLA LETTERA 

Rev.mo e euro amico, 
Poiche hai voluto benignamente occuparti del mio progetto -

ancora embrionale come tutte le cose che cominciano, le quali non 
sogliono nascere perfette - progetto orfanile e meridionale, permetti-
mi che io chiarisca alcuni punti che forse non ho spiegato bene e 
hanno percio dato luogo ad esitazioni, dubbi, critiche che vorrei 
dissipare. Ti sard grato se vorrai questo mio Pro Memoria in forma di 
lettera esibirlo al Rei'.mo Mgr. Cerretti, al Rexi.mo Mgr. Tedeschini -
alia Principessa Borghese che poi potra alia sua x'olta mostrarlo ad 
altri - al mio P. Generale al quale pero mi riserbo di scrivere 
direttarnente. 

I 

COMK E NAT A IN Ml I 'IDEA OENERICA DI UN ORFANOTROFIO PER I 
RAGAZZI POVERI DEITTI ALIA MERIDIONALE E DI OCCLPARMENE IO 

STESSO 

Sard breve. Trovandomi nella guerra, vedendola da vicino, 
parlandone coi cari soldati ho visto quanto sia dovt'ioso il fare 
qualche cosa, il fare molto per gli orfani, e proprio quelli poveri e pin 
in ispecie per gli organi contadini della ITALIA MERIDIONALE. R questa 
infatti la regione che ha piu sofferto della guerra per numero di 
vittime, che minor vantaggio ne ha ricavato. Importa riparare post 
helium questa sperequazione tra il Nord e il Sud - importa che 
uomini del Nord mostrino al Sud praticamente, non a chiacchiere la 
loro simpatia. Anche perche urge impedire che le forze vive di quel 
paesi emigrino (sia pure all'interno, venendo per es. in Lombardia) o 
si inurbino abbandonando la agricoltura che e la vera sorgente di 
ricchezza della Italia Meridionale. Di qui la idea di un Istituto 
sorgente nella Italia Meridionale e che consenn a quelle provincie i 
loro orfani di guerra. 
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RAGIONI PERCHE ME NE OCCUPI IO 

Dird subito quella che storicamente e la principale. Un gruppo 
di Albergatori si e gid da tempo rivolto a me per saper come spendere i 
frutti che saranno cospicui d'una specie di tassa caritatevole che 
intendono porre quindi innanzi sulla carta da lettera, la quale prima 
davano gratuitamente. II reddito di tale tassa da primi esperimenti 
gid fatti pud essere di 50.000 lire annue e piu ancora - tassa che sard 
pagata dagli stranieri frequentatori passati e futuri dei nostri 
maggiori Alberghi. Siccome avevano fiducia in me io credetti mio 
dovere interessarli all'Opera dell'Orfanotrofio meridionale ma pro-
mettendo che per quanto dipenderebbe da me, di quella opera mi 
occuperei io. Cost la tassa ha gid cominciato a gettare e la idea di essa 
si propaga a diffonde. - Vogliamo propria buttar via questa 
provvidenza che e venuta incontro a noil 

lo poi pensai fra me e me che le superiori autoritd non dovessero 
vedere di malo occhio un tale mio impiego d'attivita post bellum. Per 
parte mia a guerra finita sono disposto ad andare dove i Superiori 
vorranno - cio e inutile a dirsi, che della mia obbedienza ho dato 
prove non a parole. E tuttavia non solo desidero di restare in Italia ma 
ho ragione di pensare che i Superiori stessi non amino prendere una 
misura che potrebbe fare in molti strana impressione rinviandomi 
all'estero. La idea di andare nella Italia Meridionale, la parte piu 
povera e derelitta del nostro paese agevola par mi una mia permanen-
za che non dia troppo all'occhio di chi preferirebbe per me Veste.ro. 

Inoltre i miei studi non hanno incontrato Vapprovazione di 
tutti, hanno destato il biasimo anzi di parecchi. Non e meglio allora 
darmi alia caritd e colla povera umile gente?Non cadranno ipso facto 
i sospetti di modernismo quando io sia assorbito nella mia attivitd dal 
bisogno di trovar pane a qualche centinaio di fanciulli, dare un 
indirizzo alia loro educazione? Ah di tutto parleremo con quei futuri 
agricoltori, di tutto meno che di immanenza, di volontarismo, di 
imperativo categorico... Sard il modo di utilizzarmi - che certo i 
Superiori non vorranno condannarmi alia inazione... e poi ci 
riuscirebbero? Quando non si ha nulla da fare si prega e si studia, cioe 
(e parlo dello studio) si torna a quella famosa occupazione che la 
Scrittura chiama pessima. 

Per tutte queste ragioni ho creduto e credo che il formulare 
embrionalmente non solo il progetto dell'orfanotrofio Meridionale 
ma di una mia partecipazione al medesimo, non fosse contro le 
onestamente presumibili intenzioni dei miei Superiori ecclesiastici di 
vario grado. 
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II 

CHE COSA DOVREI ESSERE DEU.'OPERA 

Premetto che io non posso ora, alio stato delle cose fare un 
progetto dettagliato, minuto. Non si comincia coi piani di una casa, 
ma col piano di volerla fare. 

Pero soggiungo. Mia idea sarebbe d'avere la direzione dell'eri-
gendo Orfanotrofio. II che porterebbe a me il lavoro di trovare i mezzi 
materiali... vulgo denari per gli orfani, loro mantenimento, loro 
educazione. E non solo i mezzi materiali dovrei procurare, ma a 
trovare uomini per istruire (poco) educare (molto). La istruzione 
stessa dour ebb e essere molto agricola, per non fare degli spostati, 
salvo i casi (rarissimi) di preclari ingegni che si potrebbero aimiare 
secondo la loro vocazione. 

Ho motivo di pensare che dopo quanto ho fatto e faccio per il 
nostro esercito, non mi mancherebbe ilfavore, praticamente prezioso, 
della autorita governativa. 

Per rapporto ai Barnabiti cui appartengo e voglio continuare ad 
appartenere niente vieta che essi assumano addinttura fin da princi-
pio la cosa. Per che I) intanto non si tratta di prendere io e loro in 
mano tutti gli orfanotrofi che potranno sorgere nel Mezzogiorno, ma 
di fondarne uno bello, capace per, poniamo, una o due provincie e 
per una regione. 2) E vero che abbiamo fin qui educati giovani ricchi, 
ma non e detto che un Ordine di educatori debba scar tare ipoverelli... 
anzil Abbiamo, a tacer di ogni altro argomento, I'esempio dei PP. 
Scolopii e dei PP. Somaschi, i quali tengono rinomati collegi per i 
giovani della ricca borghesia e della nobilta, ma hanno pure Case pie 
per fanciulli poi'eri e infelici. 

Ma se i Barnabiti non volessero assumere responsabilita, potreb
bero a priiu ipio lasciarmi agire a mio rischio e pericolo (come suol 
dirsi), in modo che se la cosa si risolvesse in un fiasco, esso sia mio. 

Che se invece si impiantasse bene potrebbero allora assumere, 
prendere la cosa gia bella e fatta senza rischio. Chiederei solo la loro 
benevola simpatia a pr incipio ed eventualmente la concessione di 
uno o due soggetti che volessero lavorare con me pronto a passarmi 
anche di questi pur di rimanere io barnabita distaccato temporanea-
mente (uso il linguaggio militare) all'Orfanotrofio nascente. 

Conclus. Parmi cosi d'aver risposto alle principali difficolta. Ma 
concludendo scongiuro in visceribus Xti chi mi legge a pensare quale 
campo vasto e delicato si apra dopo guerra con questi orfani alia i>aria 
attivita dei varii gruppi sociali. L ' inimicus homo non dorme. Tutti 
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lo sanno o non ci insisto. E allora non e il caso di utilizzare tutte le 
forze nostre? Non sonocerto il solo che ha pensato a questo, che se nee 
occupato e se ne occupa - ma cogli altri perche non potrei esserci 
anch'io? dato che i miei precedenti, specie il lavoro fatto colle truppe 
e la simpatia che ne ho conseguita per la mia povera persona, 
potrebbero, in questo campo, essere una forza? 

Desidero solo di servire la buona santa causa delle anime della 
Chiesa di Dio. 

E chiedo di poter fin d'ora sapere che in alto luogo questa mia 
attivita preliminare che e indispensabile se si vuol riuscire a qualche 
cosa (non si pud cominciare dalla fine ma per giungere a una fine 
bisogna attaccarsi a un inizio), si questa mia attivita preliminare e 
vista bene, e benedetta... e che, in massima, non si e ad essa contrarii si 
che poi dopo aver cominciato a muovere la pedina prima debba veder 
tutto inutile e sciupato. 

Affido questo mio scritto, Rev.mo amico, alia vostra carita 
prudente, I'affido alia bonta di Nostro Signore. 

30 Settembre 1917 
Festa di San Girolamo 

Vostro 
aff. 

f° Giovanni Semeria 

P.C.C. 

Come abbiamo gia accennato, il Papa Benedetto XV, dopo avere 
letto la lettera di P. Semeria, espresse il suo giudizio autograft) 
scrivendo in un foglio aggiunto della Segreteria di Stato, datato 29 
Novembre 1917, queste parole: 

// primo e principale modo con cui P. Semeria si occuperebbe del 
nascente orfanotrofio sarebbe quello delle conferenze, fatte per 
denari. Ora nelle conferenze P. Semeria parlerebbe di quella imma-
nenza, di quel volontarismo di cui a pag. 3 dichiara di non voler 
parlare a futuri agricoltori. Ed ecco il modernismo far capolino. 
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UN LIBRO DA LEGGERE, CHE E DOCUMENTO 

Reverendo e caro don Tommaso , 

son van anni (he Lei c i ha abituati a rivivre, attraverso le pagine della 
nostra Rivista, la parola di Padre Minozzi; ma la rivelazionedi un "diar io" 
cosi minuzioso ed autentico della vita dell 'Opeta, nessuno avrebbe potu to 
supporla. 

Come ha potuto, il nostro Padre amatissimo, novate il tempo anrhe 
per questa rassegna completa del lavoro speso in quaran t ' ann i per creare, 
crescere e consolidare l 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia? 

Generoso, grande, anche in questa iniziativa di narratore di se stesso! 
Si, perche, " l 'Opera e lui" , come affermo il dott. Postiglione che ne lu 

Presidente. 
La sua fierezza di apostolo della verita, quel la divina e quel la umana; la 

sua dolcezza d'interprete della miseria spirituale ed economica, la sua lealta 
(he sempre ribaltava le situazioni piu difficili, sono il profilo spirituale di 
P. Minozzi, trasmesso all 'Opera (he ne custodisce gelosamente le linee, 
nella ront inui ta garantita dalle due Famiglie Religiose da lui create: quella 
dei Discepoli e quella delle Ancelle. 

Nata da uno slancio di amore, iruxlellata con rall inato accorgimento, 
l 'Opera pel petua nel tempo l ' incontrocon Padre Minozzi, la cui immagine 
spirituale balza viva dalle pag ineche Lei ha tantoamorevolmenteinordina
te ed esposte. 

Penso d ie nel leggerle ne proverebhero profonda emozione anche P. 
Semeria e P. Tito, i quali vissero con lui il tormento e la gioia di un 
(i istianesimo tutto dedito al bene comune nella piu ardente carita. 

Penso d i e la onesta descrizione delle tante piaghe della nostra Italia 
Meridionale, anche oggi, dopo i numerosi interventi dello Stato, possa 
indurre ad una piu pensata atten/ione nella cura dei mali non ancora 
guariti. 

Penso inline che sia nostro preciso dovere cristiano ringraziare il 
Signore di aver donato all 'Italia Padre Minozzi e pregarLo perche susciti 
ancora operosi testimoni della Provvidenza, dediti, come Lui, al bene del 
nostro Meridione. 

La ringrazio per il dono caro don Tommaso, e La riverisco. 

Giovanna Vita 

P. Giovanni Minozzi, L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, Roma-Mila-
no, 1989. 
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