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Gratitudine, e corrispondenza dopo la santa comuníone . 

Se la gratitudine e corrispondenza ai bene-
fizii devono certamen te essere proporzionate mal 
sempre al di loro intrínseco pregio, alia prezio-
sitk dei vantag-gi che ce ne prevengono, alia no-
biltk della persona del don atore, ed all'affetto con 
cui vengonci corapartiti, ognun vede niun'altro 
per fermo potersene daré che al piü alto grado 
lo esig'a della santa comunione. Chiunque perció 
facciasi a ponderare attentamente i l dono ineffa-
bile in essa elargitogli, che si é i l munífico ed 
amantissimo Donatore medesimo, non puó a meno 
di non erompere con sempre nuova meraviglia e 
stupore i n quei serafici sentimenti dalla estática 
Teresa espressi nella 3a .ESCLAMAZIONE: Benedetto 
sia tal Sigwre! Benedetta si grande misericordial 
iSia lodato i?i eterno per tanta misericordiosa 
pietá! O anima mia, lenedici eternamente cosi 
gran Dio! Come pub tornarsi ad ofenderlo! Oh\ 
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quanto danno apporta la grandezza del fawre a 
coloro che sonó ingrati e sconoscenti! 

E notevolissimi sonó questi suoi u l t imi detti, 
Ognuno infatti sa a prova_, poiché é cosi frequen-
te incontrarlo, quanto amaramente disgustoso 
riesca i l vedersi ripag-ato di sconoscenza e ingra-
titudine da cui facemmo qualche favore, anche 
piü lieve, e demmo in alcun modo segno di af-
fetto, fosse pur doveroso. Ora é da pensare quan
to Tingratitudine riescir debba offensiva della Di
vina Maestk, ed odiosa al cuore di Dio che fececi 
benefizio cotanto inestimabile, del tulto gratuito, 
immeritato, contro anzi ogni mérito nostro. E 
quale ingratitudine non é mai i l dimenticarlo in 
brev'ora, per tu t t i ingolfarsi in vane cure, e pen-
sieri di amor proprio, e di mondo, e cosi dissipare 
improvvidamente i salutari effetti di un tanto sa
cramento! E quale poi i l tornare di piü con in
grata indifferenza alie consueto maucanze, e colpe 
avvertite! Non dovrassi giustamente temeré che 
tale sconoscente condotta non sia per chiudere 
la benéfica fonte delle grazie e misericordie divi
ne, si bruttamente abusate? Ed ecco i l gravissi-
mo danno da Teresa accennato. 

Ad evitare i l quale g iá ne indicó la Santa i l 
rimedio opportuno, che si é i l portare con ogni 
cura, ed aífetto, specialmente per quel di, nella 
mente e nel cuore presente la grata memoria 
dell'avere in noi ricevuto i l Divin Verbo sacra-
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mentato. Quando infatti col RICORDO 58.° che ve-
demmo in passato, insinuava alle sue Fig-lie: Sia 
V orazione tua della sera, che lo hai Hcemto, col-
l'inculcar ad esse che in questo occupassero Tora, 
che per i l teresiano istituto devono anche nella 
sera impiegare nella mentale orazione, abbastanza 
insegnava qual dilig-ente studio, e fervoroso im-
pegno debbasi porre da ogimno in conservare i n 
se stesso questa riconoscente memoria. Ed al 
certo, se di una visita di cui abbiaci onorato 
distinto personag'g'io della térra serbiamo si a 
lungx) memoria, e cotanto godiamo ricordarne 
1' avvenimento, e riandarne le piü minute sue cir-
costanze, e gustiamo pa r í ame ag-li amici,e prén
deme nota fra le avventure piü memorande, e 
piü liete di nostra vita; non dovremo praticare 
per lo meno altrettanto verso i l divino amante e 
Sig-nore dell'anima nostra, che di una visita troppo 
piü intima, fruttuosa, e cordiale si degnó favorirci? 

Ah! Eg i i venne ad infiammarci del divino 
suo amore, ed altro non brama se non che ne 
divampiamo per modo, che in noi sia da questo 
consunto ogui feccioso amore terreno, ed acceso 
i l suo solamente: lo venni a portar fuoco sopra 
la térra, e ehe toglio io se non che si accenda? 
{S. Giov. c. X I I v. 49.) Or ben sappiamo che qual-
sivoglia pg-getto, anche al sommo incalorito ed 
ardente, perde i l calore acquistato, quando dal 
fuoco che avealo riscaldato allontanisi. Niuna 
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premura adunque sark troppa giammai, e niuna 
diligenza soverchia, a fine di trattenerci eolio 
Sposo divino, i l quale sta colla sua grazia a noi 
d i continuo unito, e presente, finché nol discac-
ciamo noi stessi colla ingratitudine, e colla colpa. 

Ed ecco perché le anime di viva fede, ed ac
ceso fervore, pong-ono og-ni loro studio in conser-
varsi ritirate e silenziose, a fine di trattenersi rac-
colte in se stesse in umi l i ed amorosi colloquii 
col diletto del loro cu ore; timorose che per loro 
neg'lig'enza, e freddezza Egl i non si dilung-hi da 
loro. Né a quelle di loro che sen vivono in fami-
giia, od hanno impieghi ed affari, la necessitk di 
attendere alie respettive incombenze é punto nul-
la valevole ad impediré questo interno raccogli-
mento col loro Sig-nore. Poiché ben sanno aiutar-
visi con mille sante art i ed industrie, che scusano 
loro i l silenzioso ri t iro, e la quiete della solitudine. 
CoH'offrire difatti le stesse occupazioni al Signore 
in rendimento di grazie, tutto dirigendo alia sua 
gloria e fedel servitü, ed in unione deg'li infinit i 
suoi meriti e pene; col frammischiarvi frequenti 
affetti divoti e preg-hiere, ed amorosi slanci di 
cuore, tanto piú ferventi quanto piü brevi; e col 
sopportare ogni molestia e fatica, og'ni contradi-
zione, ed ogni noia deg'li affari e dei prossimi 
pazientemente non solo, ma altresi con. pace ed 
ilaritk, per di L u i amore ed onore, g'iungono per-
fino ad aumentare i l calore della conceputa di-
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vozione, ed i l tratto interiore con Dio, per mezzo 
del quale non perdono di vista l'amorosa di L u i 
divina presenza. 

Quando poi, per trovarsi in stato di tenebre 
e di uriditá, in tal i santi esercizi, anzi che con-
solazione e spirituale dolcezza, sperimentano diffi-
coltk, secchezza e tedio penoso, non si abbattono 
peró, ma umil i e rasseg'nate suppliscono a tutto 
col sopportare pazientemente ancor questa croce, 
in compagnia di Gesü per loro penante. Tanto 
piü, che ben sanno di dar piü gloria e gusto al 
loro Sposo divino col patir qualche cosa, di quel-
10 che col goder che facessero qualsivoglia soa-
vitk, e contento d i spirito. Leg-gesi infatti essere 
Teresa sólita diré, che per la gloria di Dio, e per 
11 nostro mérito: Val p iü un'oncia di croce, che un 
Qnilione di liljbre di omzione. Perché, come altre 
volte dicemmo, ma non é mai detto abbastanza, 
l'esercizio, e la riprova dell'amore sincero, disin-
teressato, ed ardente si é 11 patir volentieri in ser-
vig-io e soddisfazione di chi si ama. Perció la 
Santa nel 32.° del CAMMINO scriveva: La misura 
di portare la croce, grande, o piccola, é quella 
dell'amore. 

Quindi é che a ricavare i l maggior frutto dal
la santa comunione, non basta i l mantenerne v i 
va la grata memoria e l'unione interiore con Dio, 
ma richiedesi corrispondenza operosa e condegna 
di un tanto sacramento. Ben lo accenna la nostra 
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santa nel 5.° delle FONDAZIONI, col diré: I I nostro 
pro/Uto non consiste in pensar molto, ma in amar 
molto; e questo amore consiste in oprare e patire 
per Iddio, allorché ci se ne oferiscono le occasioni. 
Le opere poi piü grate al Signore, e piü per noi 
meritorie, sonó eertamente quelle imposteci dallo 
stato nel quale la divina sua provvidenza ci ha 
collocati. S'ing'annerebbe portante a partito chi 
queste trascurasse, o malamente compisse, per 
attendere ad altre di sua mag-giore soddisfazione. 
Espressamente lo msegna anche Teresa con quel
le sue memorabili parole: Chi desidera piacere a 
Dio deve con grande attenzione compiere agli oh-
'blighi della sua vocazione. É fuor di dubbio difat-
t i che son queste le opere che da noi esige in 
primo luog-o i l Signore; sicché trascurandole per 
altre, ancorché in se stesse migliori , manchiamo 
di adempire la sua santissima volontk per fare 
la nostra, e veniamo cosi a serviré e complaceré 
a noi stessi anziché a Lui , ed a preferiré i l nostro 
amor proprio aU'amor di Dio: i l che in non pochi 
casi puó giungere a colpa gravissima. I I porre 
adunque tutta la diligenza nel compiere perfet-
tamente ai doveri del nostro stato sia i l principal 
frutto della santa comunione, ed i l mezzo mi-
gliore di corrispondere a grazia si grande. Poiché 
in questo principalmente deve consistere l'amore 
sincero, pratico, e forte, col quale h da contraccam-
biarsi quello che Gesü portó a noi. I I quale, a 
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nostra istruzione ed esempio, affermó di se stesso: 
Non cerco i l voler mió, ma i l valere del Padre che 
mi ha mandato. (S. Griov. V. 30.) E questo difatto 
perfettamente adempi per nostro amore e salute, 
con tanto suo sacrifizio, e pene acerbissime. 

Non siavi pertanto pena alcuna, o fatica, che 
non abbracciamo g-enerosi, puré di tu t t i soddisfa-
re i nostri doveri i n adempimento della sua vo-
lontá, ed in corrispondenza all'amore ineffabile del 
nostro amante divino. A tanto egl i ci anima, 
quando nel 11.° di S. Matteo ci dice: Préndete 
sopiu di mi i l mió giogo,... e tronérete i l riposo al
ie anime vostre. Imperocché soave é i l mió giogo, e 
leggero i l suo peso. E soave e leg-g-ero cel rende 
la divina sua grazia, la quale ne avvalora a farci 
la necessaria violenza per vincere da forti noi 
stessi, superare ogni difficoltk e ripugnanza, sic-
ché possiamo imitarlo, ed in l u i trasformarci. Ció 
far deve l'amore. Quell'amore i l di cui fuoco come 
vedemmo poc'anzi, Gesü venne ad accendere nei 
nostri cuori. É proprietk del fuoco consumare ed 
in se convertiré quanto investe, come é proprio 
dell'amore uniré e rendere fra loro simili le per
sone che si amano. Perció Gesü per mezzo di que
sto sacramento di amore vuole in se trasformarci, 
eolio spogliarci della pigrizia e sensualitá del 
vecchio Adamo, per rivestirci dell'uomo nuovo a 
suo modello, rendendoci agil i e costanti nell ' imi-
tare le divine virtü del suo santissimo spirito. 
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Imparate da me che sonó mansueto ed umile d i 
mwre, dice di piü nel passo citato. La mansuetu-
dine, colla quale si esercita la, tolleranza e la 
caritá verso i prossimi, e la eordiale umiltá, 
dalla quale pulí ulano tutte le veré e sode cri
stiane virtü; ecco quello in cui piü principal
mente sta a cuore al Divin Redentore che noi lo 
imitiamo, abbandonando l'egoismo ed org^óglio 
natío, per informarci della evang-elica mansuetu-
dine e caritk, che annodano tut t i i cuori in un solo, 
e tu t t i insieme col suo. Oh! se ció bene intendes-
sero quelle cotali persone che per i l devoto atteg-
giamento con Dio sembrano in chiesa tanti an
gelí, esono poi in casa tutte fíele ed impazienza 
coi prossimi! Qual frutto siffatti i l lusi riportano 
dalla santa comúnione? Qual corrispondenza ren-
dono al sacraménta te Signore? Deh! considerino 
quello che dice nel ridetto capo 5.° delle FONDA-
ZIONÍ Teresa: L'amore non s i fa conoscere nei can-
toniy ma nelle occasioni. 

Ma in quel passo recitato piü addietro vedem-
mo che la Santa aggiungeva: L'amore consiste 
in patire per Tddio allorché se ne offrono le occa
sioni. E queste occasioni per veritá non possono 
mancare in questa valle di lacrime, e luogo di 
tentazione, e di prova, ove ognuno ad ogni passo 
ha da incontrare qualche croce, or di corpo, or di 
spirito, ora dagli accidenti che occorrono, ed ora 
dai prossimi, e non solo dai malevoli, ma dagli 
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stessi a l u i bene affetti. I I portare perianto con 
pazienza e rassegnazione tali croci, megflio poi 
con uniformitk ed allegrezza di spirito, sul rifles-
so che tutte ci vengono dalla paterna mano di 
Dio, che a nostro spirituale vantag-g-io le coordi
na e vuole, é gih un patire per suo amore, e se-
condo la di lu i volontk; h un ricavare pieno frut-
to dalla santa comunione. Poiché é un moriré al 
nostro amor proprio ed alio spirito di mondo, per 
vivero di viva fede; ed un praticare quel sincero 
e forte amore che ci trasforraa spiritualmente i n 
Gesü Cristo, i l quale per compiere la volontk del-
l'Eterno suo Padre, e darne Tesempio: S i umilib 
facendosi ubbidiente fino alia morie, e morte di croce, 
come si esprime nel 2.° della sua epístola ai F i -
lippesi l'apostolo Paolo. Ond'é che Teresa sul chiu-
dere le sue FONDAZIONI avvisa che: I nostri desi-
derii non devono essere di riposare, ma di patire, per 
imitare in qualche cosa i l nostro Sposo. Piaccia a sua, 
divina Maestá di darcene la grazia. Cui concorda i l 
nostro s. p. Giovanni della Croce colla 11.a SEN-
TENZA: Desidera di renderti nel patire in qualche ma
niera somigliante a questo nostro gran Dio umiliato e 
croci/isso; poiché non e huona la nostra vita se ad 
imitarlo non serve. Non che coll'altra, che h l 'Sl a 
secondo Tedizione di Venezia: ¡SU omico dei tra-
vagli, e non li temeré, acciocché tu venga a dar gusto 
a quel Signore, che diede la vita sua per te. 
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Dopo la comunione si cus ícdisca la lingua, e s ' imiti Gesú. 

Un disinganno, ed un conforto circa la frequenza delta 

comuníone . 

Ben poco al gih detto possiamo ormai ag"-
giung-ere del molto che ancor potrebbe portarsi 
sulla celeste dottrina del serafici nostri maestri Te
resa e Giovanni interno alia debita corrispondenza 
alia grazia inestimabile ricevuta nella santa co
munione. Mentre a compitamente riferirla ne con-
verrebbe senza piü registrare per intero le ispi-
rate loro opere, che tutte sonó in questo d'istruirci 
sul come perfettamente corrispondere ai doni di 
Dio. Chi hanne Tagio, per quanto g i i é a cuore 
i l suo vero bene, non trascuri percorrerle posata-
inento, e ne ritrarrk indicibil profitto, e soda con-
solazione. Noi qui, per i piü, ai quali ne manca 
al certo i l tempo ed i l modo, porremo solo quei 
detti che stimiamo piü indispensabili, e piü al 
proposito nostro strettamente attinenti. 
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E primo sia quello che in sentenza dice Te
resa nel capo 6 0 della sua VITA: CM princip ia a 
darsi daddovero a Dio, la prima cosa che ha da 

fare deve essere lo sfnggire le mormorazioni, te-
nendo se'mpre avanti gli occhi di non mler diré 
degli altri quello che non mrreble detto di se. E 
quanto pelosamente praticasse essa stessa questa 
necessarissima parte della giustizia, e caritá verso 
del prossimo, udiamoio da le i medesima: lo non 
diceva mai male di alcuno, per poco che fosse, ma 
ordinariamente sfuggiva ogni swta di mormora-
zione.... presi a far questo con ogni süidio, per le 
occasioni che ne aveva.... ed ordinanamente mi riu-
scim sfuggirle¡ e scusare i difetti del prossimo. 
Onde a quelle che stanano e trattavano meco io 
persuádela tanto questo^ che lo presero ancKesse in 
costume. Di qui venne come in proverbio a dirsi, 
che dove stava io avemno le spalle sicure. Cara 
Santa! Oh! t i prendessero ad imitare seriamente, 
almeno in questo, quei falsi devoti, tu t t i zelo 
amaro, e ling-ua mordace verso del prossimo, ed 
al tempo stesso, quanto a se, cotanto trascurati 
nella pratica dei pr imi e piü essenziali preceí t i , 
quali sonó quelli della giustizia, e della caritá; 
g iacché centro entrambi col mormorare si pecca. 
I quali precetti esigono anzi di piü, che nemmeno 
ci tratteniamo ad ascoltare chi mormora. Perché 
non solo con ció concorresi a quella mormora-
zione, secondo i l noto proverbio: tanto é ladro chi 
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ruba, che chi tiene i l sacco; nía é ancora un farsi 
causa del suo prosegnimento. Sag-g-iamente perció 
Teresa, tornando ad inculcare la piü scrupolosa 
osservanza di tai gran precetti, nel RICORDO 12 0 
cosi insegna: Non mai udir mole di alcuno, né 
tu lo diré, se non di te stesso. 

Molto análogo al precedente si é Taltro pre-
zioso documento che essa ne da nel 41 0 del CAM-
MINO: AbMate cura che Uitte le 'parole che vi usci-
ranno di bocea, sieno di ediñeazione. Qual cosa 
infatti piü conveniente e piü giusta per quella 
l ingua poco fa santificata dal divino contatto, e 
per l'anima che. si h nutrita del Dio della santitk? 
Non dovrk ella nelle sue parole, ed in tutto i l 
contegno spirare soave profumo di cordiale e de
voto raccoglimento, di umiltk, di modestia, di 
mansuetudine, e di ogni cristiana virtü, che man-
tengano in lei, e negli altri fomentino, i l distacco 
e disprezzo per le mondane vanitó, e l'amore, e 
desiderio delle cose celesti? I I grande apostólo 
Paolo scriveva ai cristiani di Kfeso: Ne oscenita, 
né sciocchi discorsi, o tuffonerie, che sonó cose in-
decenti, fra m i % sien pur nomínate, come a santi 
comiene; ma piuttosto azioni di grazie a Dio. 
(c. 5 v. 4). 

Tutto ció savh grandemente agevolato dal pra-
ticare con diligenza 1' ammonimento che nelle 
ADDIZIONI ALLÁ SCA VITA ne da Teresa: Procuriamo 
di tenere gli occhi ín Gesü Cristo, acciocche tutto 
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güeiló che faremo sia conforme a quello che Egli 
fece. Interessantissima ella é questa pratica, come 
piü volte abbiamo g-ik detto, essendo pur troppo 
vero clie: Tutto i l danno che ci mxiene deriva 
dallo staccare gli occhi nostri da Cristo; che se non 
mirassimo altra cosa f m ñ di Esso, presto arri-
teremmo al termine, come osserva la Santa nel 16 0 
del CAMMINO, E di tanto peso stimava tal pratica 
ancora i l n. s. p. Giovanni, che fecene la base 
della perfetta vita cristiana, col porla a punto di 
partenza delle ammirahili SENTENZF. Scrive infatti 
nella prima: Non si f a profltto se non imitando 
Gesú Cristo che é la tia, la veritá, la xita e la 

porta per ctii ha da entrare chi mol saharsi. Per-
tanto celia seconda soggiung'e: I I primo pensiero 
che in te alligniprocura che sia uriardentepremura 
ed afeito di imitare Cristo in tutte le tue azioni; 
ponendo ogni studio di portar ti in ciascuna di esse, 
come lo stesso Signore si diporterelle. Notevolissi-
mo si é poi l'avvertimento che ne da nella quarta: 
In ció che sarai per operare non prendere in esem-
plare nomo alcuno, per santo che sia; poiché i l de
monio ti metiera datanti le di lui imperfezioni: ma 
imita Gesü Cristo, che é sommamente perfetto e 
sommamente santo, e non fallirai. Infatt i . eccettua-
ta la Verg-ine santissima, chi v i ha fra' figli di 
Adamo esente del tutto da qualsiasi imperfézione? 
Perfettissimo é solamente Dio, e TUnig-enito suo 
Figlio Gesü per natura, e la Vergine Madre di 
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Dio per privilegio di grazia; g l i uomini sonó tut t i , 
piír, o meao, difettosi. 

A tale imitazione del nostro divino Maestro 
conviene perianto ad ognuno, secondo la propria 
condizione e le occasioni, attendere con ogni stu-
dio, se vuolsi corrispondere appieno agli inesti-
mabili favori ricevutine, e ricavareil migliorfrutto 
daH'ammirabile sacramento eucaristico. Ed é cosi 
che dirigere possiamo tutta la vita in assidue 
azioni di grazie; ed al tempo stesso in condegna 
preparazione alie comunioni future, ed all ' acco-
glierlo poi con tranquilla e speranzosa fiducia nel 
punto di nostra morte^ quando verrá qual giudice 
a retribuiré ciascuno secondo le opere sue. Oh! 
felice in quel punto, mille e mille volte felice, chi 
avrk vissuto del continuo occupato in imitare fe-
delmente i l Divin Salvatore! Oh! di qual gioia 
sovrumana verrk inondata l'anima sua alio svela-
tamente comprendere i l mistero ineflabile del sa
cramento eucaristico che operó in l u i quella mí
stica trasformazione in Gesú Cristo, nella stessa 
guisa che i l cibo materiale trasformasi e si tran-
sustanzia nella carné e nel sangue di chi se ne 
nutre! Come allora benedirk, ed esalterk poi in 
eterno, le divine misericordie, e Tinfinita sapienza 
e caritk del Verbo incarnato, che per tal mezzo 
g l i dié'luce, e grazia di ricopiarlo inse nelle mas-
sime ed affetti, nelle opere e nei pensieri; e di 
vedersi fatto a L u i simile nella celeste vita di glo-
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ria, in proporzione di come si sará reso per amore 
simile a L u i nella presente vita terrena. Per quel-
l'amore che fecegli con cristiana fortezza disprez-
zare, e vincere la viltá dei rispetti umani, ai quali 
da sag-g-io preferí l'assicurarsi i l proprio vero ed 
eterno bene, ed i l contraccambiare e g-lorificare 
le divine fiamme dei Cuore santissimo di Gesü, 
ponendo in pratica i l documento dal s. p. Giovan-
ni, datoci nella 12a SENTENZA: CM davcéro ama Dio 
non si vergogna in faccia al mondo delle operé che 
fa per di lui amore, né con rossore le cela, quan-
tunqne tutto i l mondo fosse per condannarle. 

Potremmo porre qui termine al presente sog"-
g'etto; ma non vogliamo preteriré un breve disin-
ganno, edun conforto per quelle persone da giusti 
e doverosiimpedimenti trattenute dal frequentare 
quanto desidererebbero la sacraméntale comunio-
ne. Delle quali, alcune v i si accostano quando pur 
nol dovrebbero, ed altre di troppo si ang'ustiano 
per tal privazione. 

Per le prime opportunissimo é i l detto da Te
resa nel 6.° capo delle FONDAZIONI: lo xorrei ve-
dere ceíie anime spiriluali dipendenti piuttosto da 
un sol confessore, che fare tante comunioni di loro 
capriccio oh! quanto male apporta la propria 
volontd, e particolarmete in cosa tanto grande, quale 
é quella della comunionel Questo devono ponderare 
seriamente coloro che in cosa di tanto momento 
non vogliono rimettersi con pronta e semplice 
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ubbidienza alia prudente direzione del loro con-
fessore; seppure uno stabile ne hanno, o non piut-
tosto vanno vag-audo dall'uno all'altro, per fare a 
suo modo. É ai sacerdoti che 11 Sig-nore affldó i l 
gravissimo incarico di regalare e dirigere le ani
me nelle vie dello spirito; e niuno dee presumere 
guidarsi da per se: i l che non fa, quanto alia 
sua privata condotta, nemmeno i l Sommo Ponte-
fice. Sta ai' sacerdoti i l giudicare. secón do le nor
me della Santa Scrittura, della sana teología, e 
dei lumi di Dio, intorno alie respettive disposizio-
n i dei loro penitenti, ed all'opportanitk di aumén
tame coll'astinenza la fame, e diprovarnerumil té i , 
e 1'ubbidienza. Si aggiunge quanto altrove redem-
mo del grande intromettervisi che fa bene spesso 
11 demonio, per mettere, come Teresa avverti, i l 
veleno in quello che é medicina. Perché, come é 
i n gran parte opera sua se tanti e tanti tiepidi 
e sconsigliati cristiani, i quali potrebbero e do-
vrebbero accostarsi colla maggior frequenza a 
questo santissimo sacramento, per ritirarne quel 
conforto, e quella fortezza, di cui confessano talo-
ra essi stessi di mancare, ne stanno con inescu-
sabile imprudenza ed ingratitudine lontani; da 
luí viene ancora, che per una falsa e male intesa 
devozione si ostinano a frequentarlo altr i , che 
dovrebbero invece attendere a soddisfare alie gravi 
obbligazionl del loro stato, incompatibili col tanto 
frequente usare alia chiesa. Tali sonó, a cagione 
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di esempio, le persone che addette al l 'a l t rui ser-
vizio, o in altro modo dipendenti, per frequentare 
di loro testa, inopportunamenté, ed a lungo la chie-
sa, trascurano i loro doveri; tanto piü se, come so-
vente succede, veng-ano con ció ad essere causa 
di disturbi, inquietezze e sconcerti alie loro fa-
miglie. 

Quelle madri poi le quali non si fanno coscien-
za, per tale errata divozione, di lasciare solé i n 
casa ed abbandonate a se stesse le flgrlie, che 
Dio ha loro affldate acciocché le custodiscano 
g-elosamente, non perdendole mai di vista, ma 
guardándole come, la cosa piü delicata della qua-
le dovranno rendergli strettissimo contó, ascoltino 
questa gravissima, ma purtroppo vera sentenza 
di Teresa: Oh! quanti padri e madri si vedranno nél 
giorno del finóle giudizio condannati all'inferno i% 
grazia dd loro figlmoli! Tanto essa scrive nel 20° 
deile FONDAZIONI, dopo a ver detto nel 10.° DeM 
Dio mió, aprite gli occhi dei genitori, e fate lor cono-
¿cere qual débba essere Vamore che sonó obbligati ad 
avere verso i loro figliuoli! I I quale amore de ve i n 
questo principalmente consistere di usare og-ni 
dilig-enza in tenereiloro figli lontani da qualsia-
si pericolo ed occasione di offendere i l Sig-nore e 
di perderé i l santo timore di Dio, e Fimpeg-no in 
assicurarsi l'eterna salute; único fine per i l quale 
ciascuno di noi é stato dal Signore creato. Quindi 
h che i genitori, i quali devono pur conoscere 
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megl ío di ogn'altro da quanti mai pericoli l'ine-
sperta e vivace gioventü sin in ogrii luogo, e da 
ogni banda insidiata, sonó gravemente tenuti alia 
piü solerte vig-ilanza, ed assldua custodia dei figli; 
memori che basta talora pur troppo una fugace 
parola, un solo sguardo imprudente, una breve 
lettura raen buona, a porre iu quelle tenere menti 
un g-erme fatale, che puó essere i l primo anello 
di una lunga catena di traviamenti e di colpe, 
che finalmente l i trascinino alia eterna loro ruina. 

Se adunque non vogliono essere causa della 
perdizione propria, e dei figli, sappiano sempre 
temeré, e sospettare, come é. proprio del vero 
amore; né mai imprudentemente si appoggino a 
fiducie, troppo spesso fallaci. Ed a fine di preve-
nire colla continua vigilanza materna perfino 
ogn' ombradi spirituale loro pericolo, francamente 
intermettano a giudizio di discreto confessore la 
frequente comunione sacraméntale, finché 1' eth 
non sia giunta di seco condurre con frequenza 
ancor essi alia mensa eucaristica, perché i v i si ac-
cendano all ' amore di Dio, e delle cose celesti pr i 
ma che aquello del mondo. Quanto fin qui abbiamo 
visto, ed anche nell ' ultimo articolo, sull ' atten-
dere in primo luogo al l ' adempimento dei doveri 
del proprio stato, é al certo piü che bastante a 
fare ognuno omai persuaso di troppo maggiori 
merit i e graziearricchirsi le madri, e troppo piü soda 
pace di spirito potersi assicurare, compiendo cosi la 
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volontk del Signore, di qaello che ía fare, per 
malintesa devozione, la propria. I I che confermasi 
ancora dalla memorabile SENTENZA 83.a del s. p. 
Giovanni: Che giom che tu dia al Signore una 
cosa, quando egli da te ne richiede im'altml Con
sidera quello che x,uole Dio, e fallo : poiche 
in tal guisa soddisfarai meglio i l tuo cuore, 
di quello che colle cose a mi tu inclini. Né 
meg-lio potea concordare col detto di Teresa nel 
3.° dei CONCETTI DI AMORE: L a vera pace delV ani
ma consiste nella wiione delta nostra wlonta con 
quella di Dio. Non meno che coll'altro da lei la-
sciatoci nel le ADDIZIONI ALLÁ SUA YITA: Non con
siste i l nostro meñto in godere, ma in operare per 
i l ISignore. 

Non si attristino perianto, né scorag-giscano, 
quelle anime pie che dal dovere, dalla ubbidien-
za, dalle malattie, o da altro qualsiasi legittimo 
motivo, trovansi impedite dal frequentare la co-
munione sacraméntale. Tanto piü che oltre a ció 
rimane pur sempre a loro conforto i l non meno 
proficuo compenso della comunione spirituale, 
si frequentemente praticata dai santi, e dai mae-
stri di spirito cotanto inculcata. Questa comunio
ne spirituale ognuno ben sa consistere nell'ar-
dente desiderio di ricevereil sacraméntate Signore, 
facendo brevemente, ma con vivezza, g l i stessi 
atti di fede, diumil tá , di amore ec, soliti e do-
vuti farsi alia eucaristica mensa. Come puré é 

20 
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ben noto che puó arrecare all 'anima non minore 
abbondanza di celesti doni, e di grazia, e talora 
perfino mag-giori, che non la stessa comunione 
sacraméntale, a seconda delle disposizioni. La 
nostra Santa cosi nel 35.° del CAMMINO alie sue 
figiie ne raccomanda, ed illustra la pratica in as-
sistere alia s. Messa, ma che deve intendersi del 
pari di og-n' altro tempo, ed occasione: Qfuando 
non TÍ commiic/ierete, in udendo la Messa jótrete 
/arlo spiritualmente, i l che é di grandissima uti-
Uta. E procúrate di entrare qnindi in voistesse per 
trattare da solo a solo con Dio; perché so ben io 
quanto questo ril&oi molto essendo quello che re
sta impresso di amore Terso questo Signore. Impe-
rocché, disponendoci noi per ricevere, non lascia Egli 
onai di d a r é , per molte xie, e maniere, da noi non 
intese. Graziosamente, al suo sólito, mette poi in 
rilievo qnanto sia necessario, e fruttuoso questo 
raccogliersi interiormente con Dio, seguitandosi 
i n tal modo: Questo é come un' accostarsi alfuoco\ 
dal quale, l)enche sia grande, se %oi pero se-
diate da lungi e nascondiate le mani, malamente TÍ 
jótrete scaldare, ancorché t u t t a T i a sentíate piu cal
do che non fareste dove non e fuoco. Ma diferente 
cosa é i l wlerci noi accostare a Lui ; perché, se Va-
nima e disjwsta, cioé con desiderio di discacciare 
dase i l freddo, e se ne sta q u i T i un poco di tempo, 
rimane per molte ore con caldo, e una scintilla che 
salga l'ahhrucía tutta. E d importa tanto, figliuole, 



307 

i l disporci a questo, che non t i dovetemaratigliare 
se lo replico tante wlie. Ed é appunto da questo 
frequente e presso che continuo raccogliersi ed 
nnirsi intimamente con Dio, che Teresa, e g l i 
a l t r i santi viyevano in térra vita celeste, e come 
divina, ritraendone quel sovrumano nutrimento e 
conforto all 'anima, che rendeali agi l i e costanti 
nel correré le vie della cristiana perfezione, col 
pieno adempimento dei proprii doveri, e colla fe-
dele imitazione delle virtü, ed esempi di Gesii 
Cristo. 

Da tutto ció adunque abbastanza certo e 
chiaro risulta che se a questo interno raccogli-
menío ed intima unione mezzo principalissimo si 
é la comunione sacraméntale, non lo é meno la 
spirituale; la quale ha di piü lo inestimabile van-
tag-gio del potersi ripetere a piacimento ad ogni 
istante, ed in ogni luogo; come leg^esi praticato, 
anche a centinaia di volte al giorno da una s. 
Caterina da Siena, e da innumerabili al+ri, e come 
puó esserlo ancora da ciascuno di noi, qualche 
volta almeno. E ce lo ins inúa ancora i l s. p. Gio-
vanni i n quella SENTENZA, che secondo 1' edizione 
di Venezia é la 25.a i n cui dice: In che ti trat-
tieni si lungo tempo, potendo tu senza dimora amare 
Dio dentro i l tm cuoret 

Né da questo accostarci di frequente, ed unirci 
interiormente al Signore ci trattenga mai i l tro
vare! aridi, tentati, colle passioni in tumulto, ed 
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i l conoscerci miseri ed indegrii. Poiché Teresa 
sag-g-iamente nel 19.° delle sua VITA, in sentenza 
ne avvisa, che: Molte cose che sonó ottime nella 
intenzione sono poi pessime nella esecuzione: sic-
come, ottimo si é i l pensare che non siamo degni 
di tmttare con Dio colV omzione, ma pessimo i l 
porlo in esecuzione coW astenerci di ricorrere a 
LUÍ. É anzi allora infatt i che ne abbiamo mag"-
giore necessit^, essendo Eg-li 1' unico nostro pie-
tosissimo medico onnipotente, i l quale, come ve-
demmo, tu t t i a se ne invita per confortarci e 
consolarci: Venite a me toi tutti che siete afaticati 
ed aggravati, ed io m Hstorerd. E ci ristora princi
palmente coiraccendere in noi, e far sempre piú 
divampare i l fuoco del divino suo amore, col 
quale tutto rendesi facile, e fin anco gustoso,, 
quanto abbiamo da operare, e patire, per com-
piere 1' adorabüe sua volontá; come nella 92.a 
SENTENZA ne accerta lo stesso Giovanni: Uanima 
che é innamorata, ne si stanca, ne infastidisce. 
Tanto piú che questo divino suo amore c' i l lu -
mina ancora a sempre meglio comprendere quello 
che nel 26.° del CAMMINO riflette Teresa: I nostri 
travagli, paragonati a quélli di Cristo, sono da 
burla. 

Si frequenti adunque quanto piü sovente siaci 
dai precisi doveri dello stato, e dall ' ubbidienza 
permesso, la comunione sacraméntale, ed al piü 
possibile poi la spirituale; e sempre con quelle 
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remote e prossime disposizioni, e con quell'ac
ceso desiderio, e vero proposito di corrispondere, 
che vedemmo: e da questo potentissimo mezzo e 
soprannatural cibo ritrarremo certamente quel-
1' abbondanza di lumi, e grazie celestiali, che ci 
farauno rag^iungere la cristiana perfezione, e 
devozione sostanziale, e con queste, quella soavis-
sima pace interiore che supera ogni u'mano in-
tendimento_, e che i ciechi mondani indarno vanno 
cercando nelle v i l i e fang-ose pozzang-here di 
Babilonia. Né frappong'asi indug'io, perdendo i l 
tempo in chimerici e vani desiderii, e prog"etti 
di un avvenire sempre incerto, e spesso manche-
vole; come non di rado succede a chi, per dia
bólico inganno, nei sogni dell' immaginazione 
fantástica; come nel 4.° delle SETTIME MANSIONI ne 
avverte sapientemente Teresa.- Giá m dissi, che i l 
demonio pone in noi desiderii grandi di cose im-
possibili, acdb lasciamo di serviré i l Signore nelle 
possiMli, e presenü che abUamo f r a mano. Ed i l 
compir queste, con ogni dilig-enza e fervore sia 
i l frutto felice di tutto quanto abbiamo veduto 
-e discorso fin qui. 



XL. 

Per concludere donde prendemmo le mosse, abbiamc 

qui in ultimo rlservato due artlooll postl nell ' Agosto e 

Settembre 1875, secondo anno della Stella, rlunendoli Itr 

un solo, come la loro materia richiedeva. 

MODI PRATICI 

DELLA ORAZIONE MENTALE 

A i nostri terziarii che apparteng-ono all ' Or-
dine del Carmelo, di cui é parte primaria la vita 
contemplativa, e sonó figli della seráfica mae
stra di orazione s. Teresa, anzi, a chiunque preme 
la salute dell' anima, e piü specialmente poi a 
chi vuol frequentare degnamente e con frutto 
la santa Comunione, sia sacraméntale, sia spi-
rituale, conviene attendere all ' orazione mentale 
piü che a quella vocale. La stessa n. s. m. Te
resa ci assicura che 1' orazione mentale quanto 
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é necessaria, altrettauto é facile ad ognuno. Non 
trattiamo qui di quella orazione mentale, o 
contemplazione straordinaria ed infusa, che b 
dono tutto soprannaturale, al quale i l Signore 
inalza in modo mistico alcune anime da L u i pre-
scelte, e g-uidate per questa via; ma diciamo della 
orazione mentale e contemplazione naturale e 
ordinaria, alia quale puó og"nuno che i l vogi ia , 
attendere con pascólo e frutto spirituale, coll' aju-
to ordinario, che i l Signore mai nega a nessuno 
che gliel chiedaumilmente, e con puro e sincero 
desiderio. Questa orazione mentale e contempla
zione ordinaria é un' arte santa che si acquista 
e perfeziona coll'esercizio. Non richiede né scienza, 
né ing-egno, ma piuttosto vivezza di fede , fer-
mezza di speranza, e fervore di cantk, unite a 
puritk di coscienza, umiltk, e semplicitá d' inten-
zione. In sostanza l ' orare mentalmente altro non 
é che applicare le tre potenze dell' anima nostra, 
memoria, intelletto e volontk, alie cose dell'anima, 
di Dio, e dell' eternitk, in quel modo stesso che 
le impieghiamo continuamente nel disporre, e 
condurre a buon termine i nostri interessi e fac-
cende temporali. 

A rendere poi sempre piü facile quest' utile 
esercizio, proponíame qui qualtro diíferenti modi 
di fare l'orazione mentale, aíñnché ciascuno possa 
scegliere quello che conoscerk piü. a se adattato; 
o anche, seguendo or 1' uno, or 1' altro, abbiasi 
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semprc come praticare 1' orazione mentale, secon-
do le varie disposizioni dello spirito. Tut t i questi 
quattro modi , oltre che sonó comprovati dalla 
esperienza dei Santi piü i l luminati , non oscura
mente inseg'nati nelle sue Opere dalla n, s. m. 
Teresa, ed alcuni ridotti a piü preciso ed ordinato 
método da s. Ig'nazio di Lojola nel suo Libro 
degli Esercizii Spirituali; hanno di piü i l precio 
di essere stati approvati, dopo accurati e ripetuti 
esami, dall' infallibile autoritá dei Romani Pon-
tefici, che hanno accordate le sante Indulg-enzé 
a chi l i pratica. 

PRIMO MODO 

Prepamzione, e Principio. 

Prima di tutto raccogliti per un poco di tempo, 
almeno per lo spazio di un Pater noster, riflet-
tendo con viva fede alia gran veri tá che Dio t i 
é presente, e che tu siei per parlare con Lui , che 
t i vede anche nel piü intimo della mente e del 
cuore, pronto ad ascoltarti ed esaudirti; quindi 
— Adóralo, profondamente umiliandoti, con diré 
attentamente i l Confíteor. — Offrigli tutto te 
stesso e la tua orazione. — Prégalo fiducialmente 
del suo ajuto per farla bene, e con frutto. 
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Medüazione, ed Orazione 

Richiama alia memoria i l primo Comandamen-
to di Dio. — Rifletti coll' intelletto a ció che per 
questo ci é comandato, ed a ció che ci é proibito. 
— Considera se, e quante volte hai peccato con-
tro questo comandamento: dei peccati pentiti, e 
chiedi perdono: dell' averio osservato ringraziane 
Dio, per la cui g"razia principalmente t i é riescito 
osservarlo. — Colla volontk fai fermi propositi 
di osservarlo con piü perfezione per F avvenire. 
Prega istantemente Dio che t i aiuti a porre in 
pratica con fedeltk questi propositi; raccomandan-
doti a Maria SS. ed ai tuoi Santi Avvocati che 
t i ottengano tal grazia. 

Se in questo trovi pascólo sufficiente, trattienti 
puré per tutta la tua orazione: in caso diverso, 
passa al secondo Comandamento, quindi al terzo, 
e COSÍ di seguito, facendo su ciascuno le stesse 
opportune riflessioni e propositi. 

Lo stesso potrai fare sopra i Comandamenti 
della Chiesa — sopra g-li obblighi principali del 
tuo stato — sopra i sette vizii capitali — sopra i 
cinque sentimenti del tuo corpo — sopra le tre 
potenze dell' anima tua, ec. 

Questo modo puó essere utilissimo ancora per 
fare 1' esame di coscienza in qualche straordina-
ria necessitá. 
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SECONDO MODO 

I I secondo modo di orare mentalmente consi
ste nel considerare posatamente i l significato delle 
parole che recitiamo nelle consuete orazioni vo-
cali. Un esempio su quelle del Pater noster, che 
qui accenniamo, inseg-nerá a fare lo stesso su 
quelle deir Ave Maria, della Salve Regina, delle 
Litanie Lauretane, dei Salmi, deg'li atti di fede, 
speranza, caritk e contrizione, e di qualsivog'lia 
altra orazione. 

La preparazione sia quella stessa accennata 
nel primo modo. Quindi comincia a recitare pa
rola per parola i l Pater noster, facendo su cia-
scuna le tue riflessioni, affetti e propositi, presso 
a poco cosi: 

• 
Padre 

Chi h questo Padre ? Iddio, potentissimo, sa-
pientissimo, ec, creatore del cielo e della térra, 
che sempre fu, che sará sempre, ec. Eg l i mi vede... 
m i ascolta... m i ama... 

Padre nostro 
• . 

E questo Dio cosi grande é Padre mio\ Vero 
Padre, perché mi ha creato, mi mantiene la vita 
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presente, e me ne tiene riservata una eterna. 
Quanto devo andar glorioso di un tal Padre! 
Quali sonó i doveri di un ñglio verso i l Padre ? 
Come devo amarlo, ubidirlo? 

Che sei nei cieli 

Eg-li h in og-ni luogu, perché é purissimo spi-
r i to ; ma sopra i cieli ha posto la sua g-loria: e 
me ne fark partecipe, se vorró fare la sua volontk 
nella térra. Oh quanto saró beato lassü nel cielo, 
beato per sempre! E vorró io stare cosi attaccato 
alia t é r r a? amare tanto le cose caduche?.... 

Sia santificato i l Nome íuo 

Che cosa domando io al Padre mió ? Che i l 
santo suo Nome sia conosciuto, rispettato, invó
cate. Ho io mai pronunziato vanamente questo 
Nome ? Quanto ho bisogno di invocarlo con fede 
e riverenza! Quanto merita rispetto e venerazione ! 
É i l nome del mió Padre, del mió Dio! E tanti lo 
bestemmiano!.... 

Venga i l regno íuo 

I I regno di Dio, che io domando, é la mia. 
glor ia , i l paradiso; Si, s i , o Signore, datemi i l 
santo Paradiso, voglio essere beato per sempre 
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con V o i ! Ma i l paradiso non é un dono gratuito, 
é un premio meritato; bisogna affaticare e com-
battere per conseguirlo. Possibile che per g-ua-
dagnare un tanto bene non sia disposto a fare 
qualche cosa, a patire u n poco, a v i veré sog'getto 
alia leg'ge del mió Dio?.... 

Sia fatta la wlonta tua, come in cielo 
casi in térra 

Quale h questa volontk del Sig-nore? La sua 
mlonta e la mia santijícazione: che cioé, io osservi 
i suoi precetti, mi asteng'a dal male, faccia i l bene. 
Ho io sempre fatto cosi? Ovvero, quante volte ho 
fatta la mia volontk e non quella di Dio, conten
tando le passioni della mia anima, i sentimenti 
del mió corpo!... E sonó io stato rasseg-nato alia 
volontk del Padre mió in tutto quello ch' Eg-li 
ha disposto a mió spirituale vantag-gio ? Quante 
volte mi sonó laméntate nelle tribolazioni, nelle 
disgrazie, ec. !... 

Dacci oggi i l nostro pane quotidiano 

Qual é questo pane di ogni giorno? Io sonó 
composto di anima e di corpo, ed ho bisogno di 
due differenti cibi. I I pane della mia anima h la 
parola di Dio; questa parola mi mantiene nella 
fede, e colla fede mi esercito nelle opere hione. 
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Pane dell' anima sonó i santi Sacrarnenti, e spe-
cialmente la santa Eucarestia, le ispirazioui, le 
grazie, i buoni esempii, ec. Come mi sonó io ci-
bato di questo pane? I I pane del corpo é i l vi t to, 
11 vestito, e quanto mi fa bisogno per vivero e 
star sano al servizio del mió Padre. 

Datemi, o Signore, i l pane quotidiano per con
servare la mia vita corporale; ma soprattutto, da
temi i l pane spirituale, che mi fará vivero eter
namente. 

Mmetli a noi i nostñ deliti, 
come noi li ñmetüamo ai nostñ deUtori 

' Quali sonó questi debiti? A l t r i di giustizia, 
altri di caritk; a l t r i materiali, al tr i spirituali. Gli 
ho io soddisfatti verso del mió prossimo ? Ho mai 
pórtate odio, rancore ? Ho perdónate alie offese ? 
I n quella misura perdouerá Iddio a me, come io 
avró perdónate a coloro, che mi hanno fatto del 
male... 

Non c' indurre in ientazione 

Seno tanto debele, o Signore! salvatemi dalla 
tentazione; ma se pur velete provarmi, fate che 
dalla tentazione ne abbia a trar vantaggio per 
mezzo della vostra assistenza. 

Domando a Dio che mi liberi dalle tentazioni, 



818 

e vorró io poi cercarle a posta, col raettermi i n 
occasioni e pericoli di peccato?... 

Ma liberad dal male 

• I I vero male é i l solo peccato. Tut t i i malí 
fisici non sonó veramente mali. I I peccato solo 
puó portare un danno irreparabile, eterno, alia 
mia anima. Liberatemene o Signore ! Ed insieme 
v i prego, se questo h in ordine alia mia eterna 
salute, tenetemi lontani anche i mali fisici, le 
disgfazie temporali, acciocché per la mia debolez-
za, non mi tro vi esposto a lamentarmi di Voi, e 
ad oífendervi. 

COSÍ sia 

Esaudite o Signore, la mia preghiera, a vostra 
mag-gior gloria, ed a salute deir anima mia. 

TEEZO MOt)0 

I I terzo modo di orare .mentalmente é molto 
simile al secondo, ch' ora abbiamo accennato, e 
solo ne differisce nella assai piú breve pausa che 
frapponiamo tra una parola e 1' altra di quella 
orazione vocale su cui prendesi a fare, Questo 
terzo modo consiste adunque nel pronunziare i n 
ciascun nostro respiro una sola parola del Pater 
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noster ( o dell' Ave Maria, o di altra orazione) 
considerando in quel mentre, o i l significato della 
parola che pronunziamo; o la digriitk della Per
sona a cui si recita V orazione; o la nostra viltá; 
o la differenza fra la sua grande altezza e la 
nostra estrema bassezza. 

Questo modo, che assai gioverk ad indurti ad 
una utilissima riforma circa i l modo, i l tempo, ed 
i l numero delle tue orazioni vocali, t ' insegnerk 
a n 3 o r a ad uniré 1'orazione vocale alia mentale, 
come insegna, e calorosamente raccomanda la n. 
s. m. Teresa nel suo Cammino di perfezione. 

QÜARTO MODO 

I I quarto modo é quello che piü propriamente, 
e comunemente dícesi Meditazione. I n questo 
impiegasi la memoria col richiamarci dettaglia-
tamente qualche massima, o fatto, sul quale col-
1' intelletto ci tratteniamo a riflettere, onde muo-
vere la volontk ad emettere aííetti, e propositi, 
corrispondenti alia veritá che si medita, ed alie 
circostanze, e bisogni di chi medita. 

I I molto che sarebbe da dirsi su di questo 
modo di orazione mentale dobbiamo, per serviré 
alia brevitk impostaci, ridurre in breve, ristrin-
gendoci alie avvertenze piü principali; alcune 
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delle quali riguardano ció che deve farsi mnanzir 
ed altre ció che deve farsi nella meditazione 
stessa. 

Innanzi convien fare la Preparazíone, come ci 
avverte lo Spirito Santo: Prima dell' orazione ap-
parecchia V anima tua, e non wler fare come chi 
tenta i l Signore. Questa preparazione é remota, e 
prossima. La preparazione remota consiste nelle 
disposizioni dell' anima; cioé nel distacco dagii 
affetti terreni, nella pur i tá di coscienza, nella 
umiltk, e nella pratica della mortificazione, e 
della orazione. La preparazione prossima poi 
consiste nel determinarci, e predisporci la materia, 
o sog'getto, su cui fare la meditazione. 

P u ó scegliersi a materia da meditare o una 
massima e veritá, eterna, o un qualche falto 
della Sacra Scrittura, o della vita di un Santo, 
e piü specialmente della vita, e passione del 
Nostro Sig'nor Gesü Cristo. 

Giova dividere la materia, o sogrg'etto scelto, 
i n due o tre punti, onde meditarlo piü comple
tamente, e con piü ordine. Se fossesi scelto per 
esempio la morte, potrebbe dividersi cosi: 1.° pun
to, la morte é certa; 2.° la morte é incerta circa 
i l tempo, ed i l modo; 3.° la morte é una sola. Se 
fossesi scelto qualche passo della Passione di 
N . S. G. C. potrebbe dividersi in questi tre punti: 
1.° Che cosa patisce nel corpo* 2.° Che cosa pa-
tisce nell' animaí 3.° Che. cosa patisce nell' onorel 
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A i piü sará utilissimo servirsi per quanto ab-
biamo detto fin qui di qualche buon libro, come 
praticava la n. s. m. Teresa, leg^endolo innanzi, 
ed anche, poco alia volta, nel tempo della ora-
zione, col farvi sopra le opportune riflessioni, ed 
i convenevoli affetti e propositi. Fra altri molt i , 
ottimi sonó i l ibr i di meditazione del Da Ponte, 
di s, Leonardo, di s. Alfonso, di s. Francesco di 
Sales, e del p. Spinola. 

Per tenere piü in freno la fantasía, gíova as-
sai i l fare in principio quel preludio, che s. Ig-na-
zio chiama composizione del luogo] e consiste 
nell ' immag-inarci di trovarci presentí al fatto su 
cui vogliamo fare la meditazione. Se per esem-
pio vogliamo meditare la morte, immaginarci di 
trovarci di presente stesi, e addolorati nel letto, 
contornati dai parenti piang'enti, e dal Sacerdote: 
per meditare la Passione di Nostro Signore, imma
ginarci di esser con Lu i nell'orto, o alia colonna, o 
sul calvario: per meditare una massima, immagi
narci di vedere presente G. C. che la insegna agl i 
Apostoli, ec. Ció peró si faccia con soavitk, e 
senza sforzo; avvertenza interessante, anche in 
tutto i l resto, perché lo sforzo, come la fretta, sonó 
la peste della divozione. 

Venendo aquello che r¡ guarda la meditazione, 
prima di tutto devi fare quanto si h detto nel 
principio del primo modo, devi cioé porti alia 
presenza di Dio, adorarlo, umil iar t i ec. 

21 



B22 

Quindi fai questi tre preludi. I.0 Richiama 
brevemente, alia memoria i l sog'getto che t i siei 
prepára te per meditare. 2.° Fai la composizione 
del luogo, accennata or' ora. 3.° Chiedi al Sigaore 
grazia di ricavare dalla tua orazione quel frutto 
piü particolare che t i siei proposto; per esempio 
di rassegriazione, di pazienza, di umiltá, o altro 
simile. 

Ció fatto, poniti a richiamare alia memoria, 
parte per parte, i l primo punto in cui hai diviso 
i l sog'g'etto sceltoti a meditare: oppure leg^i 
pacatamente i l primo punto del libro che t u usi 
a ció. 

Su quanto hai richiamato alia memoria, o 
letto, fai col tuo intelletto quelle riflessioni che 
sonó piü opportune per ben penetrarti delle ve-
ñih che mediti, e piü atte a muovere la tua vo-
lontk a quegli affetti, e farla decidere a quei 
propositi, che sonó piü conformi al tuo bisog-no^ 
e profitto spirituale, ed al frutto particolare che 
desideri. 

Siccome molti trovano difficoltá, specialmente 
sul principio, nelle riflessioni da farsi meditando, 
ne sug-geriamo qui alcune per modo di esempio, 
secondo varié materie, o soggetti, che possono 
meditarsi. 

Sulla Passione di G. C. puó riflettersi: CHI É 
CHE P A T i s c E ? I I Figlio di Dio innocenza e 
san t i t á infinita che anche come uomo ha r i -
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colmato tu t t i di benefizii Ed io verme vilis-
simo, e peccatore non vorrei patire! 

CHE COSA PATISCE? Og'ni piü acuto spasimo in 
ciascuna parte del suo SS. Corpo.... og-ni piü i n -
giuriosa ignominia e vitupero al suo onore 
ogni piü crudo strazio alia sua SS, Anima, per i 
tradiraenti e abbandoni dei discepoli, per le nere 
ingrati tudini dei beneficati, per l'abbandono del 
Padre og'ni piü pieno spog-liamento di vesti, 
d i conforti, di letto 

Ed io vorrei ogni mió cómodo, essere stimato 
e corrisposto, e non mancar di mi l l a ! 

PERCHÉ PATISCE? Per soddisfare colpe non 
sue le mié colpe!.... per cancellare i peccati.... 
oh! i l gran male che é dunque i l peccato!.... per 
dar g-loria al Padre...., per salvcire V anima mia.... 
per ottenermi le grazie in vita, e la felicitk nella 
g-loria per daré a me 1' esempio ed io amo 
si poco Gesü!... fo si poco contó delle grazie che 
ne ricevo.... e non lo imi to! 

PER CHI PATISCE? Per tutt i per i suoi cro-
cifissori e nemici per me in partieolare!.... 

COME PATISCE? Con che pazienza e mansue-
tudine! con che carita! con che perfettis-
sima uniformitá al volere del Padre!..... E non 
dovró io imparare? 

QUANDO PATISCE? Quando appunto é piü per-
seguitato, ing-iuriato, e bestemmiato dag'li uomi-
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ni quando i l mondo é in magg-iore dimenti-
canza di Lui ! 

Meditando qualche massima di virtü, possono 
farsi le seguenti riflessioni: ció CHE HO LETTO CHE 
COSA MI PEOPONE A CREDERE, OPPÜRE A FARE? Se-
condo che trattisi di una veritk di fede da do-
versi credere, oppure di raorale da doversi prati-
care, come V umiltá, la pazienza, l 'uniformitá alia 
Tolontá, di Dio, i l perdono delle offese, la dile-
zione dei nemici; i l silenzio e mansuetudine fra 
le ing-iurie, la caritk, la beneficenza e simili. 

L ' HO FATTO FIN Qüi ? Un poco di csame t i fark 
conoscere come devi pentirti del passato e rime-
diare finché hai tempo. 

Se tu meditassi la morte, potrai esaminarti se 
tu v i saresti ora apparecchiato... che cosa t i da-
rebbe ora pensiero... se fin qui hai trascurato di 
vivero in modo da poter con sicurezza e tran-
quil l i tk ad og'ni istante moriré, e presentarti al 
tribunale di Dio. 

CHE COSA PROPONGO DI FARE IN FUTURO ? Qui 
vieni a fare i tuoi propositi, ai quali appunto é 
diretta la meditazione. E perché non sieno inef-
ficaci, t i gioverk i l non farli solo in genere, come 
di a ver pazienza in tutto , di far bene tutte le 
tue azioni per essere sempre bene apparecchiato 
alia morte ; ma scendi al particolare, e principal
mente al g'iorno presente, prevedendo le occasioni 
che t i se ne possono presentare, ed i l modo che 
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in tali casi dovrai tenere: ed a ció., t i gioverk i l 
riflettere ancora j COME LO FAEÓ ?... IN QÜALI CIR-
COSTANZE?... Di QUALI MEZZI, ED AIUTI MI PREVARRÓ?.. 

Quando la tua meditazione fosse diretta a 
prendere qualche determinazione su d i affare im
portante, potresti fare queste rifiessioni: QUALE 
ESEMPIO MI HAN DATO SU CIÓ GESÚ CRISTO, E MAEIA 
SS.? COME SI SONÓ IN CIÓ PORTATI I SANTI? Biflet-
t ic i bene, perché questi soli non hanno errata la 
v i a . — I I MONDO INSEGNA IL CONTRARIO perché 
é tutto fondato nell ' errore, nella malizia e nella 
vanitk, perché é uno dei nostri capitali nemici, 
perché é gih giudicato da Gesü Cristo. Guai a 
chi seg-ue le sue massime ! Ma i l mondo lo ab-
biamo anche entro noi stessi; ed é quello spirito 
di superbia, di sensualitk, di attacchi e passioni 
disordinate, che ci fanno continua güerra , e pon
zoño cosí spesso la benda ai nostri occhi. Perció 
rifletti bene: CHI HA RAGIONE IL MONDO, O GESÜ 
CRISTO? CHI DI DUE Ú IN ERRORE E LA SBAGLU? 
Gesü, Veritk per essenza e Sapienza infinita non 
puó in niun modo sbag-liare ( sarebbe eresia i l 
solo dubitarne) né puó indurci in errore; dunque 
la sbag-lia i l mondo, e chi lo segué. Puó anche 
riflettersi: CHE COSA VORRÓ JO AVER FATTO IN PUNTO 
DI MORTE CHE COSA CONSIGLIEREI AD UN" AMIGO 
CHE FOSSE NELLE MIE CIRCOSTANZE ?. ... CHE COSA 
FAREBBE UN DANNATO SE POTESSE ORA TORNARE IN 
VITA ? 
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Lo Spirito Santo, che é i l vero maestro del-
1' orazione, t i sugg-erirk internamente altre rifles-
sioui clie faranno piü al caso per te, se saprai 
ben disporti e trattenerti ad ascoltarlo. 

In questo riflettere, ossia meditare, non va 
impieg-ato troppo tempo, ma solo quanto basta 
per muovere la volontk. ag\\ afíetti, e propositi; 
poicbé in questi consiste i l frutto uell'orazione, 
e perció é in questi, e poi nella pregliiera, come 
or' ora diremo, che piü conviene trattenersi. Se 
alie prime riflessioni t i senti abbastanza mosso e 
deciso, lascia le altre riflessioni ad altro tempo 
e t rat t ient i , per quanto ci trovi pascólo , ueg'li 
aífetti, propositi, ed orazioni; rag^g-iunto i l fine, i 
mezzi sonó superflui, anzi diveng'ono d'impaccio. 

Quanto abbiam detto peí primo punto, passa 
a farlo nel secondo, e poi nel terzo, e quarto, se 
COSÍ hai divisa la materia. Ma se nel primo punto 
trovi bastante pascólo per tutta la tua orazioner 
trattienti puré in questo, e serba gl i altr i peí 
giorni successivi. 

Fatti che avrai i tuoi propositi, poniti a pregare 
i l Signore caídamente perché t i aiuti a porli in 
esecuzione; ed in questo trattienti assai. Poiché 
devi sapere, che la principale cag'ione per la quale 
nelle occasioni non manteniamo i buoni propositi 
fatti, si h appunto questa di pregare poco. Sicco-
me al lume delle veritk che meditiamo restiamo 
ben persuasi e risoluti, fácilmente per la nostra 
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innata superbia presumiamo di non poter piü 
cadere; senza riflettere che nulla possiamo senza 
1' aiuto di Dio. Perció, diffidiamo sempre umilmen-
te di noi stessi, ed ogni nostra fiducia riponia-
mola solo nell ' aiuto del Signore; e quindi pre-
ghiamo molto perché ce lo conceda, e raccoman-
diamoci a Maria SS. ai nostri Santi Avvocati, ed 
al l ' Ang-elo nostro Custode, che ce 1' otteng-ano. 

Quanto agii aJBFetti, per esempio di amore, gra-
titudine, e simili, avverti di farli piü colla ragione 
e colla volontk, (che é i l cuore che Dio vuole da 
noi ) anziché colla sensibil i tá; perché i l secondare 
troppo questa, per i l g'usto sensibile che v i si 
prova, nuoce molto alia sanitá, poco giova alio 
spirito, anzi spesso áh occasione ad invanirc i , e 
sempre poi in questa cerchiamo la propria sod-
disfazione, i l che é g'ola spirituale, come bene la 
chiama i l n. s. p. Giovanni della Croce. Persuaditi 
puré che 1' orazione piü fruttuosa e piü g'rata a 
Dio, per lo piü é quella fatta con ariditk ed anche 
con qualche pena e violenza della u m a n i t á . 

A l t r i avvertimenti l i troverai in tant i ott imi 
l ib r i che trattano di proposito deli' Orazione. Qui 
un' altro solo ne ag'giungiamo, ed é: che dopo ter-
minata la tua orazione tu faccia un breve esa-
me sul come t i ci sei pórtate . Sark anche utile 
che tu prenda appunto di quei pensieri che piü 
t i hanno colpito, e dei propositi che hai fatto, per 
rileggerli poi di tempo in tempo, specialmente 
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quando t i troverai árido o angustiato. Finalmente 
pratica questo gran ricordo della nostra s. m. 
Teresa: Quello che tu medüi la mattina, procura 
di portarlo tutto i l di presente: ed userai in questo 
gran diligenza, perché é di gran frutto. 

Per cómodo di chi gradisca averio sott'occhio 
nel fare la meditazione, poniamo qui ció che ab-
biamo detto su g l i atti e riflessioni da farsi, rie-
pilog-ato nella seg-uente Traccia. 

TRACCIA PER LA MEDITAZIONE 

Disposidoni 

Puritá di coscienza — Umiltd — Semplicitd — 
Mortificazione 

I 
Orazione preparatoria 

Credo — Adoro — Mi umilio — Mi pen-
to — Offerisco. 

Preludi. 
1. Ricbiamo alia memoria i l soggetto da 

meditare. 
2. Rappresento al l ' immaginazione i l lue

go, le persone, ec. 
3. Chiedo i l frutto che voglio cavarne. 
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Riflessione, o meditazione 

I . Chi ? — Che ? — Dove ? — Con quali 
mezzi ? — Perché ? — Come ? — Quando ? 

I I . Ció che ho letto che cosa mi propone 
a credere... a fare ? L ' ho fatto fin qul ? — 
Che cosa propongo peí futuro ? — Come lo 
faró ? — I n quali circostanze ? — Di quali 
mezzi.... ed aiuti mi varró ? 

I I I . Qual' esempio mi ha dato su ció Gesü 
Cristo? — Maria SS.? — Come si sonó por-
tat i su ció i Santi? — 1,1 mondo insegna i l 
contrario.... ma chi ha rag-ione... i l mondo,... 
o Gesü Cristo ? Chi la sbaglia, i seguaci del 
mondo... o quelli di Gesü Cristo? 

IV. Che cosa consigiierei ad un amico ? 
— Che cosa vorró nver fatto in morte ? — 
nel momento di presentarmi al Giudice d i 
vino? — di entrare per sempre nell ' eterni-
tk? — nel Giudizio ü n i v e r s a l e ? — Che cosa 
farebbe un dannato se tornasse i n vita ? 

V. Si rifletta alia necessitk di fuggire quel 
difetto... di praticare quella vir tü — al l ' u t i -
litá per questa vita... e per la vita futura — 
quanto sia giusto — quanto piü piaceró a 
Dio, facendolo... ed anche ai buoni — quanto 
sia facile — quanta pace e contentezza me 
ne verrá. — Si riñetta ai da,nni che a l t r i -
menti in questa vita... e neU' altra — ai me-
r i t i ora... ed ai premi eterni i n futuro. 

NB. S i scelgano qnelle ñfiessioni che sieno p iü 
adattate al soggetto. 
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Afetti, e Colloquio 

Credo — Mi umilio e pento — Compati-
sco e ringrazio — Amo — Propongo, diffi-
dando di me — Preg-o, confidando plena
mente in Dio. 

* 
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