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IJETI]IIRA VI.

1. Anche oggi pàlecchi Irrli si olIi'ir.ebbero

tutt'irsieme alla rrostra devota attenzione, oome

è già accaduto quiudici giorni addietro per Ia

S. Eucarestia: Nella cororra poetica, che la Chiesa

irrtreocia per il mistico sno Duce, il Sauto Spi-

rito, io rni coutelto di scegliere soii due lioli.
..4__-

L rtIr ,l'es»i i nuti.sirnd: r,hi irrfatti roD conosre

iI Veni Creator Sp/t'ihw lt Alìc,r'ohè l'aluo nuovo

sorge ric, o di pro:nesse e sl,ernIze I'ci suoi

fedeli, la Chiesa li invitrl e raccoglie nei suoi

ternpli ad intonarlo. Nol si ammilistra, senza

averlo prima oantato, quello che si potrebbe

dire il Sacramerrto dello Sitirito: la Cresimal

Ìa Cresima per 1a quale noi tutti si diverure

aclulti spiritualmelte iu Gesir Cristo. Quando ri-

coroto i giorni solenni di Pentecoste, una delle

tre maggiori fèste liturgiche della Chiesa (co1

Natale e Pasqna), ò co1 canto del l,teni Creator
I'tì,ot,1ìr ET.! lì,r§1,1tì,v,\'r"\.

--

ì
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4 Gli hnr,i Lkl.h ( lh iel,t.

che si coù1u1emora q[ellrì 1l'irrrrr r. lruuhissima

ellirsione dello Spilito stllir rrrrrrrrrii,ir lt,cìeuta.

'lh, I)eut, Pcorye lingu«,litti. (lr«thtr, cccot se

nou m'ingalto, gli Inni litllgici l,iir lxrpolari.
Ma qna:rto noto l'Iuuo l:eni (lr«rh». §Nritus,

aìtrei,tauto, io temo riuscirà rnolt ai 1riìr la

seÌuerrza l:eni Sancte Spiti.tus - d enit , tw-

Iiltx 
- 

lrris lrrn nrrlitrttt. Elì]nll',, r.ssr li,,)ìr'.-

nerlla. Messa di Peutecoste, coù1c l' Ilìto lì(il

lìreviat'io I epprlre essu dal lletlio l,lvo t,i i'

giriutrì col uobiÌe titolo tli Soqucnz,a uu)dt. ll
realiiiente è diflir,iìe troviìre rlrlalche cosn, lxì
concetto, e arìclìe l)er firnir , rli liir soat'e. r.orl ei

dire, di più spiritnale. (lrrrre iì lTai (lrerrbr i
rrnt,' Jàt.i.o ìror psspì.c carrlirt,' a \1x,o ì,i,,ll ',
soleu'De ali popolo. così rluestt Scrlrrtrrzl rui pirr

lala {à,tttt ller essel'e Ìnorlìlolattì sottrr t'rxre indi-

vicluaÌrleute - è uu snsnrro ìeue, è uu gt,utit,r

dell'aniura. E per me peuso clte la Leziole cale-

chistica d'oggi sarà beDe spesa, se io linscilir rr

innamolare dell'aurea Seryeuza rpnlclrr, iuriurir,

riusr:irò ad inclurla alla recita frequcrri.c tli csstrl

sostitueldoÌa, se occora'e, & qr&l(xìùir rli rluelle

talte preghiere uloderrìe recentissitr(,. di cui si

potrebbe dire pul iuoytlto: rtuitiltlitusti tlentenr

et non rnaqniltca$ti letiti.an, Folso lrrtir trou sarà

fuutile la Lezione leattlre I(Ìt',llr('l cLe cou-

Gli Ittni clello Spirilo.

cerue l'Iìrno lteni, Creatot, spi?'llrrs, perchi, se

sono moìti queìÌi che Io conoscono, rol so se

siarro ugnalmeute rurnerosi rgelli che lo in-

teudouo.

2. l're cose ci richianano gli Imri dello Spi-

rito: uua festa litrroica, la ?entecoste -- un

mistero di fèrìe, la Trinità da cni lo Spirito nou

si puir scincìere - una cler.oziorre intima che

rlor,relibe diventar Piìr frequentn.

l)entecostc è, ve 1'ho già accenuato, urra delle

iac rnagcioli feste liturgiche rlell'aruro eoclesia-

sticro: la Chiesa riunova in questa circostalza

i tripndii medesimi, spirituali tripudii, ma,nife-

statì irrtorno alla culla dei Cristo baurbino, in-

tomo a ryreìla secouda culla clel Cristo adulto,

Llre puir dirsi sia stata la luoia sua tomba. Festa

ciìurl)estr"e alle primissime sne origini, festa della

cìrinsura rlel mccolto che Pasqua aveva aporto,

divieue iu processo di tempo tra gìi Ebrei la

ConrremoyazioDe an ua rlella L]egge 1».omul-

gata sul Silai, clel patto soìenne stretto fra
Dio e il suo popolo. Serìorcììè nella pienezza

clei ternpi Dio promulga in qnel giomo stesso

un Patto uuovo, rura utova Leggel Patto urnauo

come il plimo era rìaziotr&le, I]egge d'amote

me,utrre la prima era di timore.... e la Pettecoste

degli lìbrei cÌiveuta la Pentecoste della umalità.
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t;li llli tltll,t ( lr,:,t

È h festa nostra clistiaua, lrlssrt cltìtLtle ul cicÌo

sàoro, corne la vetustissirna I)ctrl;r'cosi.o pLemo-

saica r,:hitrleva uu ciclo oarupt,sbtr: r'ic,rrda il
srggello tlLimo delÌ'r.rpera, lerìttrtlicr: rìcl Cristo.

Essa riotrrcla a,uche a noi le rrostlrr ,r'igili re-

ligiose; ìa ?entecoste ò i1 Nattr,lo rl'llrt Llhiesa.

lItr, tutto questo perchè e cotut, o lirrtelli

rrri*i l ('ìri i,iì sugg"lìo ,lelì ol,erl r1 ,ì,'rrli, '.:'
chi il rled-Loatore clella Chiesa rrascettlo ? Voi Ìo

sapete: ò lo Sl.ririto Sarri,o. (jesìr Lo iì\iovn l)lo-
messo ripetutamente zri suoi Àpostoli. A tyre-.ti

suoi Iìdi, nÌestissini per 1'aruuucio e l'aspetttr-

tiva della sLla morte, Ìa srra partelza com'-!ìgii

la r,,Ìrilmava, ai snoi fitli àrrev.Ì detto: NorÌ \,i

lascierò orfani - ,.Yon, relinqLtant t'os orftutrts.

?artito che io sia mtluclerò tt voi; lasccrò tltì

voi il l:io Spirito, e, sc rrirr pitrto, Egli. norL

ptò vcnire. Egli sara ci,,sì il vosLro ConsoÌatore,

Spirito Paraclit'o. Il uou vi oorrsoÌerà, solo, urn

cornpi.-a, lerfezioùe r rlLreJ.Lr che io lro t||erra

potuto incomiuciare. Tarte alt're r.eritr'l tlvlci da

cornunicarvi, lua voi Do11 ne siete calrtLci: .\rola

potestis port«,re nlodo. Lo Spirito verrolclo si farà.

vostro intedore maest'ro, - QtLanclo ln sepa,ra-

zione temuta fu giulta, rilurovir e 1»:eoisò la sua

prorlessa, << Voi riceverete la lbrzrr rleÌ Santo Spi-

rito che verà, sopra di voi >> \Ltti, t., fi) e forti

(Ìl i Ltri ldto Slit'iln.

ilella sua forza, voi coruirrcerete il vostro pulr-

blico universale apostolàto << mi renderete testi-

morrianza nelÌa Giudea, nella Samaria e silo

agli nltimi corffni deìla ter:ra » (foi).

E così fu. Dieci giorni dall'Ascensione cìel

Cristo, ricorrenclo la solennità Giudaica di Pen-

tecoste, erano Apostoli e Discepoli << tutti in-

sieme nel]o stesso hogo. E cl'tn tratto verue

claÌ cieÌo tn fracasso come d'impetuoso vento

e riernpì la casa dov'essi dimoravano I e appar-

vero loro taute lilgue distinte come di fuoco,

e posaronsi sovra ciascnuo cili essi, e flrroto

rotti ril'ieui ,li Sanio S;,irito, o corniucialoro a

parÌare iu alta"e liugue, conforrre 1o Spirito Salto

loro clava di esplimersi » (izrl, rr. 1-11). È iÌ fatto

della Peltecoste, che il Mrnzoni saprà, poeti-

cameute tladuue, che la Cìriesa ralrulent&.... e

clro rrol rrosi.to l tti fr,nlor À illvoce llrlrerra.

appcna accenqlrto it uu iuciso r7i yetso Sernzone

d,it«l?s {/utttu'a. E sì chc uou rrànciìva certo, lol
rralca cli poetica, effica,cia questo rinnor.arnetto

cìella umauità,1 rimroyamelto cìre vir, rìal pen-

siero piìL intiuro e prolbndo clell'anirno, alla

esplessione più manifesta del labbro. Eri-
denternerte però i1 poeta, cÌriutque esso sia l'au-

tore clel nostro frrno, La pensato non al prin-

cil.rio ma alla coutiuuazioue. \roglio dire: ha

1
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Gli I».tti rlellrt ('hi.x,t.

pensato she Ia Pentecoste norr lir uu putto, è

flrò linea; lo Spirito nor si ò tùort, il qual-

che modo, esaurito: no, rro; ìÌt couiuoialo uua

effusiotre che non doveva ar::cstiusi piìr uè ne1

tempo nè nello spazio. I,o Spirito, unici miei,

lon ò disceso uua volta sola su 1xr,:ìri privile-

giati: no, nol ser:oldo una bella lrase di Gioele,

esso discende seml.)re e sovra cli Lrtl,l,i,: su,per

ontnent c{u'nenL Il poeta, la Chiesa, rroi, lirrti di

questa cr.rnvinzione, Lo iuvochiamo Veni Areqbr

,S}ldlifus. Così l'Ilno, pure apparteneudo litur-

gicamente alla Pentecosto, nou è l'inrro di ru
giorno, rror è il risordo cli uir Ià,tto passato; ò

Inno eterno e s'is1-,ira al desiclerio cli riurrovare

il fatto pei secoli. Quirrdi clello Spirito, incomiu-

ciando, il poeta invoca nou soÌo Ia verruta, n:a

una venuta intinta a t'bcondrt: <, llentas tuorun

aisita - 
Iatple sultenttt gratia - 

()un tu a'e«,sti

peLtara.... scerrdi relle a,nime e scendivi r:r.rlÌa lrie-

\ezza. de)fa tua grazia. >>

3, Ma ora noi uot potremmo irr uessrur rr odo

proceclere ne1la spiegazione del Veni Urc«tat a

rreanche della Sequenzo che per qtesto capo

intierameute gli rassomigÌia, senza lichiamare

un poco alla nostra memoria iI rnistero c1ella

, Trinita e Ia parte cho in esso spetta allo Spi-

a rito. Giaochò .['Ìuno ctrntinua, appurto pe,-. dte
É

t il,i Ittti rlùlo ,\1titito.

strofe lodando 1o Spirito invocaùo ed ati,eso, Io-

clanclolo con terrni cli cui solo la teoÌogia

della Trinità, ci può soopriro iI significnto.

Nessuno però senterrdo qtesta parola « teolo-

gia della Tridtà, ,> s' iurpauriscar corne se io stessi

pet errtrare iu ul carnpo pieno cli astlusi or-»r-

cetti e di lbrurole sirrgolari. Cerio il tema è

arduol ma, apptuto porciò, io rri sluclierr) cli

tsale i tormirri piìr chiari e preuclerò Ìe vie piir

thcili. La Tr'nita.... Dio Padre, Dio l-iglio o

Verbo, Di", S1,iliro.... iu [,ullei urd adrrl'r'armi

a spiegarvi i concetti cli uatLrra e r1i persoua;

e a p::oposito cli persorra aclcleutrarmi lleÌle re-

lazioni, da eui, secondo 1a dotòrita Soolastica,

le peLsoue uella divirra Triuità sono costituite.

lla cou quale va[taggio? pur troppo la metafÌ-

sica rrou so se sia stata rnai rura scienza uroÌto

popolare, oggi lo ò certo meuo che per lo pas-

sato. Pe,- forhuua uoi possiamo arrivale acl rrra

qualche nozioue cle1la Tri:rita, a ta1 noziole so-:

pratttto che giovi al rrostro scopo oclierno, per.

altra via o altre vie.

?reudiamo una r,'ia storico - teologica. Osser-

vate. La Triuità,, Dio Paclre, Dio Figlio, Dio

Spirito seuza lesione della Unità, mi pare r,i

si offra come un riepilogo, ura sintesi dei con-

cetti cÌre via via 1'unanitrì, s'era formata intorno

-1I



Gl.i Intti rldlrr (thiwr.

a l)io. La prima cosa i» liLtto drc il popolo

pensò di Dio fu questa: che IJìo sil, .tLt7rr" fiiu'za)

una Potenza, I pagani spinsero trrrrto il là, que-

sta idea da identiflcare addirittnlrr lrlrlio colle

forze più formidabili o piìr bere{idle LlcllÀ na-

tura. Ma anche tra gli Ebrei, dcpulata tla ogni

scoria idoÌatrice, uaturaÌistica, troviaruo il con-

cetto e l'invocazione di Dio forte e possente.

Anzi le imagini deÌla forza sono rluclle a cui

piìr volontieri quel popolo ricorre per rappre-

sentalselo, e nelle Sacre Pagine vecìiamo spesso

Dio il atto di toccare e rli far bruciare con

quel solo tocco i monti, di scuoterc col suo

cenno clai cardini la telra. Pel popolo, Dio t)

una fir::za. rura poteuza. lfa subentrano al po-

polo intuitivo e imagilLoso, srbeutrano i filosoff

colle lnrn t itlp'.siorri. '.oi loro laziocinii: c sonza

rinnegare il corcctlo della llorza, Dio ìo pen-

sauo pir\ r'olontieli co'ne Sopienz«, Nolr ragioua

forse deÌla sapienza cìi 1)io qnesto visibile unj-

r.erso, che i. il grat caml)o aperto alle iuclaEini

rlella filosofia, clella scienza umala? Ooncetto

questo della Sapienzr srrperiore al coucetto clelÌa

I,'orza, come l'umanità, cìre in sÀ svilrppa le ener"-

gie deli'intelletto è superiore a qtella che si

preoccupa solo del1a euergia brtta dei mtscoli.

- 
l{a le aniure religiose, scpisitalitente e pro-

Gli lltlti .lello Slifito.

fonrÌamente religiose, hanno aspiratc, a conceLto

ancora piir alto. Dio l-,o hanno sentito come utìa,

grattde llontì1. È Ìa riveÌazione profetica di Dio,

tlueì.la rivelazione per cui Isaia è di così gran

lunga superiore a Platone. Dio è la Boni:à, la

SantitiL, Ia Pe#ezione morale. E Gèsù Cristo,

in cui Ia Rivelaziouo prol'etica avrÈù il suo com-

pimento, questo diviro attributo della Bonta

sentirà nella sua um&na coscienza così lirofon-

damente, da volerlo a Dio solo riserbal'o', nento

boruus nisi unus Deus.

Questo tripì.ice concetto di Dio, tr'orza, Sa.

pienza, Santità. per cui Ìa umanità passa asceu-

dendo lungo migliaia ,lanui d'es1erìerrza variis-

sima, questo triplice concetto è riassunto, riaf-

fermato, sublimato nella Trirità. Dio è tr'orza

eil eccovi il Padre, è Sapienza ed eccovi il tr'i-

g1io, è Bontà e Santità ed eccovi 1o Spirito:

ma Dio è tu.tte queste cose insieme in un mocto

mistet'ioso, inafferrabile così come à dal'vero alla

nostra, merte, ineffabiÌe a.l nostro Ìabbro.... 1o è

in un modo misterioso perchè lo è in un moclo

infm,ito. Perciò la tr'orza ìror ò rzerà,mente un

attributo del Padre solo, o la Sapienza del tr'i-

glio, o Ia Santità. clello Spirito: ma poichò noi

ilelle cose divine siamo pur costretti a pensare

e favellare in nlqclo umano, poicb,è tra uomini.

11
11)
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12 (ili Inui tlrllt ('lti.srr.

ci occorrono caratteristi(lÌe r distirìgnere le per-

sone, a,ttribuiamo iD Dio corne crìra,tteristica, del

Padre Ia Forza o Potenza, del Eiglio ìa Sa-

pienza, deÌ1o Spirito ia Santità: ma poi tosto,

corre6Jgeudo ogri erronea impressioue che ue

potesse nascere, diciamo che Dio è tutto rpresto

in uu morlo misterioso, inffuito e pur realissimo.

- Gnardato così il mistero della 1\initt\, po-

tremmo chiamare lo Spirito, corì qresti temÌre-

ramenti che Lo detto: la personificaziore della

inffnita Sautitiu di l)io. Santo Lo chiamiamo quo-

tirliauamente noi, corne Potente il Patlre, come

Sapieute il Verbo I e Sauto Lo invoca Ì'arrea

Se<luenza: I'eni Sancte Slth'itus.

4. Sant'Agostino c'invita, sempre allo stesso

scopo, c'irìyita a battere altra r.ia che chiamerei

psicologico-teologica. Egli parte evidenterente

da questo principio: che ia piìr perfotta o piut-

tosto la meuo imperfetta, meno inadeguata ima"

gine rli Dio, del Dio Uno-Triuo, noi l'abbiamo

nell'anima [ostra. Norr è infatti per l'anima che

noi siamo detti « creati a imegiìe e somigliarua

di Dio'? » non è ella l'anima dell'uomo uscita,

so{fro mìstico, direttamente da Dio!'}e a IJui tìou

do'i,'ràL ella, se colpevolmente non torce e devia,

non dowàL fhre ritorno? Spiritus redeat a(l l)eum

qui fecit illmtt? Nell'anima nostra adunque ci

Gli Iù1ti (l?llo Spirilo.

invita S. Agostiuo ad eutrare, a guardare e vi

ficca egli per primo l'acuto, penetrattte suo

sguardo. E non isLe:tta a scoprirvi tua imagiuo

sbiadita certo, oh ! immensdmonte sbiadita, ma

imagine delìa Trinità.

Perchè osservate di nuovo: quest'a,nima nostra

è, è cosa viva, reale: ma quest'anima pensa sè me-

desima ed è idea, pensier:o, r,erbo interiore; e co-

nosciutasi e ripensatasi, quest'arima, nostra ama

sè medesima, ed è volontà, amore. E tm ques e

tre cose reaÌtà, idea, amore, c'è nelÌ'anima nostra

ùn uesso insieme e urra distirzion.e - perchè è

sempre la stessa anima e la couoscenza esce dalla

reaÌtà e l'amore dalla conoscenza, ma conoscere

non è essere, ed amare non è semplicemente cono-

scere ed esseto, Tutto questo proiettatelo all'Infi-

nito.... la fede ve ue dà, il diritto, ve ne impone il
dovere: e all'infinito tutto questo diviene miste-

rioso I ma pure coirfessando umilmente adorando

il mistero divino, vi rimarrà ancora il diritto

di parlare di Dio Padre, e de1 Suo Verbo o

Pensiero, e del suo Irrcreato Amore, L'Amore:

eccovi 1o Spirito Santo. Nella locle di I,ui a

crri sono oonsecrate ]e strofe 2! e altt del lleni

A'ea,tor, il suo autore non dimenticherà, cluesto

così teologico e così poetico termino: Ìo chia-

rnerà con terrnine proprio choritas, cariLà, amore,

13
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G'l,i lll1ti d,ella C'hiesa.

dopo averlo con termine rnetaforico detto un

fitoco, igttis.E dall'Amore invocheràL amore nella

secouda par[e del]'luno: luf'ltde atttorcm cor-

clihus.

5. Non basla: ascerrdiarno ancora 1,er rrn'altra

via a cluesta TrinitiL beata: O luq.tn lllrinitas.I

teoÌogi oe la suggeriscono, i quali non appro-

priano solo, cioò attribrriscouo, per intendersi e

iutendere, alle tre Persone divir:o rlualità, ma

anche divine opere. Itifacciarno col memore pen-

siero la storia cli Dio, delle sue opere. Dio a,ea,

ò i1 principio: crea cielo e terra, crea re della

lertà ì'ttotrr,.r. l\[a i.appppa il principio, e a prin-

cipio dei tcmpi: nella pienezza dei tempi, Dio

fa altra e maggiore operu: reùime l'umanità,

creata. È gia moJ.to, moltissimo I ron è ancor

tutto: l'opera clella redenzione rimaue da sola

come sospes&; solo la santificazione della .urrra-

nità, il riunirsi libero di cluesta a Lui, iuizio

ne1 tempo di riunione eterna, chiude e suggella

il ciolo. Dio Creatore, Dio Redentore, Dir-, Santi-

{icatore.... ecl eccovi novellamente i1 Padre, il
I,'igÌiuoÌo e Ìo Spirito Santo.

Io sorvolo sulla Creazione e la Rederzione,

ma per {èrmarmi alla Sa,ntiffcazione, meravi-

gliosa, ineffabile opera. Ve ne ho già accenna,ta

J'intima natura. È iI comunicaysi cli Dio atla,

(lli htlti tlùl.n ,\ttìtilo. 1l-,

nostra anima, ed è l'unirsi libero, volente c1i

questa nostra piccola anima a lui. ll che im-

porta nell'anima nostra un& trasformazione ra-

dicale, completa. Yedete, amici, quella nuvola

<< che quando il sol la chiama, alto si leval >>

guardate « nell'iltimo grembo, arcanamente -
come par che l'incendio avida beva: ,> nel con-

ta,tto, nella' vicinanza clel sole diviene lrrce, essa

per sè tenebrosa. Siamo teneble auche noi, e

Dio è luce, luce pura (dir:e S. Giovalni) senza

ieanclre nna sfumatura tl'ombre: et tenebrrc in

eo .non sunt r.r1lrr. Ebbene nell'unione col1 Dio,

che è santificaziole, quest'anima s'illtmina. << .4c-

centle, diràL il poeta, invocanclo cltesta santiffca-

zione deÌlo SpiriLo accende lurnen sensiltus. ,> 
-

Vedete quel pove.ro organismo tutto iutirizzito

del frecldo che la miseria lon gli ha permesso

cì'evitare: rm pietoso lo raccoglie, e fa ftot,o

per lui e al fuoco lo awicina. .. . c un caÌore

invade le sue membra, le anima, colodsce il
suo volto. !) freclcla, perchè egoista, abbando-

nata a sè medesima 1'anima uostra: rra Dio è

la sorgeute universale, inesansta dell'amorel e

la santificazione, uuioue ilelÌ'auiura con Dio,

questo amore ci comunica e ci apprende. << La

carità, di Dio, dirà, San PaoÌo ai primi f'edeìi, ò

discesa nei vostri cuori: ,> ma corne? per' lrezzo

-ì
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della santifìcazione; e poichè la sa,ntificazioue è

opera dello Spirito, l'apostolo continuerà a dire :

<( Ier mezzo dello Spirito, cìre vi fu dato. ))

6, Luce ed amore diyino nell'aniruo soro i
frutti primi della santificazione, i 1'r'irni, nun i
soli: ad albri allude l'Inno, altri aunovera Ìa

Teologial con vive imagini teologia e poesia li
adourbran.r. Soff"rmiamoci ancora, amici rniei,

perchè si tra.tLa. ron soÌo di capire un ilrno, di gu-

stare una l,oesia: si tratta di sentir mcglio ['opera

di I)io dentro di noi. Pcrchè io spero che in cia-

scun di noi lavori lo Spirito Santificatore e che

noi tre seoondiamo l'opera aurorevole. Ed allora

è dapprima una grar pace che ci entra nell'anima

- ?aln - 1a paco vera, figlia dell'ordine, perchà

Ia pace del disordine ò peggiore della guerra,

come Ìa prostrazione è peggio della febbre.

Pace!... È il sospiro clella nostra anima, ura

per averlo bisogna che I'anima stia in ordine,

a posto suo; e I'anima non è a posto suo, se

non qua[do è orientata verso Dio. Chi non ri-
corda le belle parole di S. -{gostino: « Tu, o Si-

gnore, ci hai fatti nelL'anima per'-l'e, o iI nostro

cuore à irrequieto flrchè uon riposi in Tel »'/

Chi uon ha sperimentato i tumulti dei traviati

o devia,ti desiderii ed affetti? Come non posa

l'ago calamitato, fi.nchè non si drizzi al suo polo?

Gli Ittli tlello Spitito.

uoÌl posa l'auina fllchè rrou si drizzi verso aI

suo Dio. Dio è la paoe dell'auirna.... ua badate,

Dio Sautificatore, Dio daLo e voluto. Se tr)gli si

dir, e l'anima rron vuole riceverlo, ltrt è pace, è

tormeltu; il lormento .lel t'imorso, il tolmertto

di tarrte auime che rron riessuuo a trovar [ella,

colpa la patle ohe vorrebbero, prr-,1irio perohè

Dio le inctlza; rra uou trovàìrlo rroanche paco

irr Dio, perchè esse Lo respilgulo. E viceversin

se l'auipra Lo cerL,a, ed -!ìgli uorr si dà, è a,u-

cola urr tormeuto: sarà, il tonuento deÌ Pruga-

torio, à iI torrnetrto tltti iu lolra di alc,une arrime

salte, di alcure auirue incipierrti.,.. ohe escouo

dal buio e sospira,no e rron veggono a,ncota ].a

luoe. - Ma Dio dato all'anima e voluto da lei,

come tella santificaz iono. a,ccade, è la pace....

Dio Sa,rrtificatore, << l'tttx rnultrt, d.iligentibus legent

hcant., I)ontitte.: c'è una grau pace per quelli che

arnano la tua legge, o Signore, r> cantava il Sal.-

rnista, per cui Dio era, a cl1i Dio si rivelava

come Legge. La paco di Dio, che supera ogni

umano sentimento, riempia i vostri cuori, 1e vo-

stre menti, augura,va ai primi cristiani S. Paolo.

E qui iI poeta dello SpiÉto Sautificatore invoca il
dono della pace: Pocenule clanes pt'otintts, clopo

aver invocato i-l cessar della glnerrei << I[osterru

repellas loltgitcs: c8,ccia lontano il nernico, ,t

I
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Nella pace, la gioia: anche S. Paolo li uni-

sce ?an et gaudium I gioia intima vittoriosa cli

ogrri tribolazione, gioia che diviene perciò stesso

nn conforto. L'anima santificata, l'anima che ha

Iddio, non è sottratta ai colpi della sventuta,

non alle trafittnro intime del dolore: oh no!

sarebbe troppo comoda la santità1, so suonasse

esenziole da quest'aspra milizia clel dolore. Ma

essa, l'anima santificata, ha uel suo Dio il se-

greto del conforto. Dio Sa.ntificatore, lo Spirito

Santificatore è Consolatore, è Paraclito. Il I/erz'i

C'r'eafor si coutenta di dargli questo titolo: Qui ilì-

ceris Paraclittts, La Seqtunz«. au'ea invece lurga-

raeute, dolcen:ente 1o commenta. Chi la dettò, 1a

dettò in un'ora di oscurihà,, cli tristezza I quell'oscu-

rità e tdstezze che uoi seutiamo per poco che ci

lipieghiamo solr'a di noi stessi, e che ci fa de-

siderar ta,uta luce, tanto coufolto. Un raggio di

ltce chiede allo Spirito questa povera, piccola

anima ottenebrata: lreni, Sanctu 91titt'itus - et

cmitte cul.itut - lucis tulc ratliu.nt.; * chiede .ana

stilla di conforto: Consolator opthne * dulcis

hospes ani.no - clulce refi'i.t1a'izrn .' e contiuua

chiamandolo: riposo nei travagÌi In laborc re-

qtùes, nel tumlLlto fi'eno in eshr, temperies, sol-

lievo alle Ìagrime e corforLo in fleht solatiam.It
rpresto inteliore. spirituale conforto il se.greto

Cli Iani dello Spirilo. tl)

della forbezza dei Martiri di fronte ai tormenti;

fir cluesto il segreto, è il segreto dolla serenità

dei giusti fi'a tante prove del.la vita. - Ed è

qui che la gioia deÌlo Spirito ci si rivela non

già {iivola e ffacca, ura a.ltrettanto forte quauto

ella è intima e profonala. Forte.... e il poeta chie-

dorà aIIo Spirito di rinfrancare la sua fiacchezza,

di dargli alacre l'anima quando è spossato, o

sembra, il coryo: infirm.a nostri cot ltoris - ui:t-

hr.te frutans perpeti.

7. San Paolo nella Letlera ai Galati, (v. 22),

rìopo avere annoverati come frutti dello Spirito

di Dio nelie anime, colla carità e l'amore, « iI
gandio e la pace - gauàiutn, par ela pazienz*

- pùienlfu, continua: ltenignitas,lnnitas .... bo-

nìtas,la both , una parola sintetica, che poi svi-

luppa e spiega, emrmerauclo una ltnga serie di

morali yirtir. E realmente Dio Santiffcatore fa

questo nell'anima; le dà la santità e la santità.

ù il comperrdio rJi ogni virtir. Sarebbe il caso

di adoperare auohe qui la sirrilitudine che il
Manzoni usa per descriverci la varietà, delle lil-
gue ispirate nel dì della Peutecoste agli Apo-

stoìi: come una unica luce desta nelle cose, a

seconda delle loro varietà,,, una uroltiplicità tli

colori, così ut unico spirito di bontà entrando

neìl'a.nima, r'i desta ogni rrraniera di virtìt. Trova

rl

,f
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questo diviuo Spirito §antificatoro, trova iu rur'a-

nima r.iolerrta dei tumicli lerrsierii'ed ecco che

lo Spilito diveuta una bnlèr'a e rrell'anima sa-

Iuta.rmento attorrità, insinua una soave pietàL - -

trova deÌl'avarizia Ibmeutata dalle ricchezze me-

desirne che si posseggono? ed insegna a donare,

clouare <, Con volto amico - Con rgrel tacer pu-

clico - Che accetto il don ti th. ,> - Trova liac-

chezza, brcrzia? ecl esso, Io Spirito, scuote, eccita,

Quest'opera varia dello Spiritu §autilioatore

nelle auime, la, desl,rive <-ou rapide ftasi iuci-

sive l'aurea Sequenza. I)opo aver ripetuta una

seconda volta l.'irvocazioue allo Spirito, sempre

guardato come un& ltce: 0 htt beatissi,ma -
reple cord,is intima tut'um /idnliunr; - continua

a dire che senza di Lui non c'ò nulla di buono

nell'uomo: nulla cli buono.... solo il male. Ma

veuga, venga Egìi e riruovi tutto. C'è del sor-

didoi' ebbeue Egli 1o sr.ancelli:. l,aua quod ett

sord,idum,; - c'ò della aliditir,, aridità, egoistica'?

ebÌlene Egli irrighi e fecondi: riga qtnd, est at'i-

cluru - ci sono dolle sa,nguhauti ferite ? ed Egli

le risa.ui : sttna quod, est sauchtm. A:rime irrigi-

dite dall'orgoglio, dallo perverso abitud ri, Egli

le pieghi: Flecte quod est rigi.d,um; a"nime fredde

nella pietà verso Dio, fredde nelÌa operosità

buona verso il prossimo. Egli Io risoaldi: /ooe

ì

Gli Ituti rlrtlo,\1tìtitrt. 2L

quod et't fi'ioid.u»r; e taute altre che firor.viauo,

le rimetta Egli srl buon seutiero: rege quorl, est

deuiu,nt.

8. In questa grau variel,ià uou è mancato urr

tentativo di classificazione. Cledo si possa chia-

mar cosi Ìa eluurerazioue dei duui dello Spir.ito

Santo. A questi sette dorri, noi troviamo ohiare

allnsioni in ell,rambe [o poesie: fieptiforuis mu-

Settifollre nei srroi doui, ,> è chiarnato

Ìo Spiriòo lael Yeni Creotor, e la Setlueuza turrea

parla del <( sa.cro setteuario, ', invocaudt,lo sui

lbdeli clie pougoro nello §pirito la Ìoro fidu-

cia. - ll nrrmero di setto o la specilicaziorre dei

cloli, risale, stolicameuto parlarrdo, al profbta

Isaia. II rluale, al capo xr delÌe sue profezie, par-

lando del Messia, << verga clella radice di,Iesse,

liore gentile, » dioe che sovr'esso si pouerà. lo Spi-

rito dell'Etel.xo; <. Spirito, corrtiuua il Prol'eta, di
sapie-.uza e di iltelletto, Spilito di corrsig.lio e

cli foflezza, Spirito di scierrza e di pieta, o lo
riempira lu spirito del timore di Dio. » I teologi

non hanno {btto che sviluppare un princ\rio bi-

blico, tprando haurro parlato di questo settem-

plice Spirito nei giusti. ?erocchè nor sono

forse i buoni una copia di Gesù Cristo ? non

sono forse giustiffcati per uua partecipazione

ai doni, alle virtù, alla vita di Ld?

t-
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Sottili e precisi essi si sono ulteriormente ap-

plicati a determinare la propria natura di questi

interiori carismi. Traducendone in linguaggio po-

polare moderuo Ie formole filosofiche meclie-

vali, potremmo dire che come Ìa virÈìr è un

abito o abitudine buona clell'animo, cosi il dono

è nna speciale eÌeganza di quella abitucline.

I=,'idea di dono implica infatti, o sembra im-

plicare, qualche cosa di sovrabbondante e come

superflno: non si donano nella vita sociale, al-

meno d'ordinario, le cose di prima e stretta ne-

cessità. Nella vita moraÌe i1 recessa:rio è rap-

presentato dalla virtìr, iI sovrabbondante dal

dono spirituaJe. Si pnò fare un atto di pietà e

si può acquistare l'abitudine della pietà, che è

virtìr: solo chi giunge ad at ere lo spirito cli

pietà è perfetto; questa perfezioue è iI douo

delÌo Spirito Santo. In arte non basta avere

uu buou metoclo: bisogna della poesia o della

musica aver 1o spirito. E nella vita morale biso-

gra avere lo spirito del benel per averlo bisogla

invocarlo. Ahimè, amici miei! della eleganza

nella vita sociale si è, comuneuente parlaudo,

ffn troppo ambiziosi: ma che desiderino ìa ele-

ganza della vita moraÌe ce ne sono molti al

mondo? ce ne sono molti fta i cristiani ? Echeggi

dunque ed efficace a1 Cielo il grido clell'aurea

ì

23

Sequenza: Da tuis fdelibus - in te cottfdentibus

- sacrunT septeruatiunt.

Il concetto sintetico dei doni dello Spirito

diviene nell'Inno una imagi:re di origine e va-

Ìore biblico. L'uomo sLr cui Ia pienezza dei cloni

doveva posarsi è per antonomasia l'Unto d.el

Signore, llessia, Cristo. E la effusione di quei

doni sara adombrata in imagine, come una spi-

rituale unzione spi,rital,is unctio. Lo spirito farri

nell'anima quello che nei corpi il buon olio pirr-

gue, che illumina, riscaJda, nutre, lenisce.

9. Io vi ho partato fin q.u.i del Veni Creator

e ve I'ho anche commentato iu gran parte -
così nelle lodi allo Spirito che occupeno prerra-

lentemente le prime tre strofe, come telle invo-

cazioni cle costituiscono le tre ultime - ma

senza accennare mai al nome clell'autore. Egìi

è, o fratelli miei, che uon 1o sapevo, non Ìo

so, e clebbo ora confessare umilmente la mia

ignora,rza. Dei nomi per veritÈu se ne sono fatti:

si è parlato cli S. Ambrogio e di S. Gregorio

Magno, ma l'Inno nostro compare troppo tardi

nei codici e nell'uso litugico, e compare troppo

di rado col loro nome (che a'vrebbe, se legiL

timo, così tenacemente conservato) perchè ad

essi lo possiamo attribuire. - I tr'rancesi o di-

gogo volentieri o a]meng non negano che l'ablia

(;li Iù./i Lk'Llt) ,\!i)ita
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composto Car.lo l\[agno.... nientemelo. tr{a per

quanto quell'fmperator.e lbsse desiderosissimo

d'imparare, per tpranto intorno a lui si agitas-

sero, e Io vedremo, quistioni teologiche, diffi-
cilmeute possiamo indurci a clederlo poeta la-

tino, e tal poeta quaìe .l,eni Creator estge:

tanto pir\ che ]a testimont'anza stor.ica, su cui

l'ipotesi poggia, è troppo recente e mal f'enna:

una vita cli Notliero Balbulo composta velso

il 121t) (la bellez.z-a di rluattro secoli dopo) ed

infarcita di spropositi. - Meno assurda, iu ogni

caso l'attribrrzione a Rabauo l\[auro, fiorito nel-

l'epoca carolilgia, Arcir.escovo cli lfagonza,

teologo e poeta, qnauto i ternpi gliel co:usenti-

rono, erudito e passabile. Seuonchè proprio i1

confronto dei versi autentici toglie alta ipotesi

irr suo favore la verisimigliauza che, astratta-

meute parìando, possederebbe.

Siauro cluuque ridotti a fissare alcuni pnnti

certi irtouro all'uso liturgico e letterario dell,In-
no, e a fàre mra ipotesi uon sulL'autore ma sull'e-

poca in cui esso nacque. La pr.irna e piu antica

nrenzioue d'nn rrso ìiturgico clel l'eni A,eqtor

l'abbiamo al1'arrno 10411. In uu Coloilio o Sinodo,

che si tenrre rùÌora a Reims, papn leone IX,
l'austero Papa riforuratore della Chiesa, plesi-

deute della sacra Assenblea, al prilcipio della

Gli In.ni del,lo Spitito.

III Sessione intonir l'Inlro uostro, invece del-

l'antifona ordiuaria: Euauùi nos, I )otttine. - Solo

poco avanti di cluesto tempo, al1a, fiue cle.l se-

colo X, ì.'fnno fa la sua prima apparizione nei

codici. Il che ci condu:rebbe a supporre l,Inno
non posteriore alla metà. del socolo X e forse

composto al secolo TX.

1(). A questa data medesima del IX secolo

ci riconduce un indizio interno, ohe si ar.rebbe

rreÌl'nltima strofe. ,rf)el. te sciamus tlu Pqtrem -
Noscamtts atque f ilium - lbqtu: utriusque spi.
f ihut Credantus ouni tempore. Clri ci fa come

a dire, la spia, è quell?ti,i« sque Spiritun, Spiito
rli entra.mbi, tlel Padre e tlel !'igìio - ma per

intendere in qual modo, bisogua rammeutarwi

una pagina di storia eccÌesiastica, importanto

perchè si connette colla origine stessa dello

scisma greco-russo.

Auche le persotl€ poco colte reÌigiosamente,

sanuo che uno dei disseusi tm loi e i lostri
separati frateìli gteco-russi è la processione dello

Spirito Santo. Perchò uoi diciamo nel Simbolo

Niceno-Costa:rtiuopolitarìo (it Crzdo della Messa)

che 1o Spirito Sauto procede dal Padre e dal

tr'igliuolo, come, statrdo alÌ'esempio addotto da1-

l'anima, I'a.more nasce dall'essore e dal cono-

scersi. Daute, il poeta teologo, ha espresso la

)I
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cos& con una nitida imagiue, 1à, dove larra d'es-

sere stato, aJ fine dei suo viaggio pel Cielo, am-

messo alla visione delÌa Trilità1. « Nella profonda

e chiara sussistenza - dell'alto Ìume parvermi

tre giri - di tre colori (a significar le distirrte

Persone), e d'una continenza (a simboleggiar

l'unità, della natural) - e l,'un dall'altro come fri
da Iri, - pareva riflesso, e il Lerzo parea fbco

- che quinci e quindi egualmente si spiri. »

Così noi; e i Greci, per contralio, cantano a,n-

cora oggi uel SimLolo: qu/ ea: Potre proced.it, e

credono che questa uorr sia solo la fbrmola piir

antica, ma anche la sola rispondente a veritÈr,.

Ora quanto all'antichità, hanno ragione. I1

tr'iliorlue, celebre paroletta cho fu pretesto a

tanto scisma, non ela nel Simbolo che il Cou-

cilio Niceno compose o il Concilio Costantino-

politano ebbe qua e là ad ampliare. Non c'era,

come rron c'erauo ne1 Simbolo apostolico al-

cuùe cose che i drrp Concilii aggiunsero, come

non ci sono altri dommi, poniamo, i Sacra-

menti. Perchò ogni Simbolo è una professione

di fede completa pei tempi e di natura sua

sommatia. Non c' eta iI Iilioque ; ma Latini e

greci, con piccola e sottil differenza di formola,

ritenevano la cosa, che cioè io Spirito sia dal

Padre e clal !'iglio, o da,I Padre pe] -Eiglio. -

Gli Iù)ti rlcl.lo ,'iI)i) ito.

,4.1 principio clel secolo IX, e proprio ad Aqtis-

gràna nel 80.9, rpello che si credeva si disse,

e si disse irtrodtcenclo le palole nel simbolo:

si caltò, segueudo un uso invalso già nelia

Cappella pa.latina di Carlo Magno, e ventto,

pare, di Spagna, si cantò cÌello Spirito Santo

et Pah'e Fili.oqte procedit, Era tn arbitrio cli

forma, non u[ errore cli sostanza. Arbitrio di

forma, perchè un Sinodo pa,rticolare nor ha di-

rlitto di uroclificare it Simbolo; e contro l'arbitrio

protestò Papa LeoneIII, fàcenclo incidere a

S. Pietro cli Rorna su tavole cl'argento iì Sim-

boÌo senza aggiur.rta cli sorta., come i Greci Ìo

vol.r'aro. - )ln 1,oi sol ) ral'v erìnero lrl Rotrta p

Bìsanzio, colpa di lozio, rÌtre quereÌe I si di-

scusse iutorno alla sostarrza, si negr\ alla Ohiesa

il potere di modificare il suo Simbolo rella for-

na.... e }ìona, che aver.a biasimato l'aggiunta

l-raucese rprando potevir dispiacere ni Greoi,

rlovette applovarla rluar.rcìo, il 1à,le altrinenti,

ar.reìrbe suonato a.pployazioue del clollrio falso

concetto dei Greci: cìre, cioè, ìo Spirito procede

real;lre.lte dal soÌo Padle, e che la forma stessa

rlel SimÌroÌo ò inta,lgibile. Il ltiliaque imase,

e Papa Beledetto VIII I'approvr).

È droqu" uel IX secolo, è intorto a Carlo

Magno. che si discute la forma e la sosta,nza

2i
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del dogma della Processiote dello spirito Sauto

- è Ià che si t,iene uou solo a l.rerrsare ma a
dire rlhe 1o Spirito è dal Padre e dal Figlio, ed à
c1tùrdi del Padre e del FigÌio. Iu quell,a,mbiente

porciò, in quell'epoca si capisce il 1,etlue utri-
usque Sliitunt I e la pir:cola {iaso, cytel), uh,iutstlue,

quanto ò da sè, a que1l'epoca ci riporta.

11, Di parecchio piir recente la Sequeuza

anrea, a,rclr'essa, come il Veni Cn:ator, di attore
iucerto. Senouchè qui tra i varii pretencienti,

pare abbia i maggiori titoÌi Papa Innoceuzo III.
Così essa, ìa dolce Sequenza, apparteuebbe a

quel medesimo secoÌo a cui appartengono le

altre tre velaIrrerrte classiqhe e litnrgiche, il
Dict ixa, i\ Laucla e lo Stubttt, Quel graude

duecento si aprirebbe col cauto soave dello

Spirito, conòirurerebbe con il doppio cauto del

timore (I)les z) re) e del trionfo o ilell'amoro

lLauda Sion), per chitr.lersi corr le clolenti note

clello Stabat.... pieno di cristinuir poesia da cima

a {brdo, degno che aI suo tramonto Danto col-

Iocasse il poema per eccellerrza sacro.

Che se autore dell'arrea Serpenza è dawero

Papa Innoconzo III, riesce a noi di gran conforto

il pensare cho quel grancl'uomo, rluel grande

Papa abbia saputo disposaro così auroricamente

Ìe pleoccupazioui deÌIa vita sociale cattoÌica con

-
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le soÌler,itndini rlella vita ildividriale cristiaDa,;

abbia saputo esselo ad un tempo così politico

(nel buou sottso deÌIa parola) o oosì mistico,

uomo di governo o di preghiera. E in ciò egli

ron fèso r,ho rispeor,hiare il vero »pirito del

CattoÌicismo, rrol rSrale le ragioni clell'itrdividuo

e delÌa sor:ialitir, sono eguahuente rispettate e

sa"lve. Il Plote-"taul,esino è l'esaltaziorre dell'iu-

divi,l[o a 1.rl gladu p seguo, diÌ ri[scinre i \.iu-

coli st,ciali o ooruproutessi o rotti: è l'iudivi-
dualisrno loligioso. Là dove alÌ'autorità laterna
istittitn cltl Clisto si i: sostitnita, corne il Iìus-

sia, una antocLtrzia supelba, i diribii dell'iudi-

viduo rischiauo di verrile runrromessi, ltr vita

iudividuale rischia di spegnersi o trascinarsi

troppo rnescLiua.

Il Cattolir,,isrrrc rappreseuta il couurrL-,io ar-

uonico dell'autorità e rlella lì.berhì, clella vita

socialc o della vita iuclividuale. Ii Cattoìioismo

è tna souietiu urilabilmerte courpatta, dove però

Ie euergie pr,,sscnti degli inrlividui sono, pel il
beue tlella socir:ta, clesiclerate e promosse. Solfla

ir ertraurbe, Ia, vita esterna e 1a interiore, Ia vita

socinle o la inclivicltale, 1o stesso Spirito.... Sì,

quello Spirito meclesimo che assiste la Chiesa

perchè, rlirigeldo, lol en'i, assistc gli ildiviclui
perchè ilcl moi;o rrorr mtrnchi ad essi il prin-
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cipio e la energia: acca,rto allo spettacoÌo, farori

del Cattolicismo, così lieqrerte delÌa ribellione

o ilella schiavitir, la Chiesa Cattolica ci offie

nei migìiori suoi ffg1i, Ì'edifrcante spettacolo

della libertà e delÌa disciplina: itt lege o pirtt -

tosl,o irr chat'itate li.ltertas.... Si, tn charitatc, per
chò Ìa ribeilione individuale, è, in fonclo, uuo

spezzare i vincoli della fraternità.

11 poeta moderno ha seltito rluesto doppio

sofflo dello Spirito rnico che vive nelÌa Chiesa

e nelle auiure * e nel piìr bello dei suoi In ,

dopo avere in rrna prina parte cantato le g'lo-

rie e Ìe origini clella Societa CattoÌica vasttr

cc»ne iI rrotdo << che 1e tue tende spiegìri -
I)al1'ul all'altro mar, )> e pet'eune come i secoli

<, tu che da tanti secoÌi sofili, combatti e pre-

ghi: » - cleclica tutta la secolrla parte aci in-

voca,re le effusioni r:tor-e c presenti dello Spi-

lilo so\-l'ir. ng:ri cìassc di por'.orre, irr ngrri

rnariela di doli. « 0 Spirto, srrlrylicheroli -
ai tuoi solenni altali -- soli per selve inospiti

- yaghi iu cleselti mari.... Noi t'implorian !

Placabile - Spirto discendi ancora - -A.'tnoi

crrltor plopizio - Propizio a chi T'ignora. »

12. Discendi arcora.... Ikni. C.reator Spiritus...-

l'eni Sancte Spiritus. Di secolo in secolo, dal

tetro secoÌo dei Caroliugi, a! luminoso cltgelto,

(ili Lt)t; tlrllt) ,\t)itito.

al travagÌiato secolo XIX è sempre lo stesso

gemito dell' anima,, è sempre la stessa crisi,iana

invocazione. Si, placabile Spirto, discendi an-

r:ora.... Noi ne abbiamo bisogno. Ne abìciamo

bisogno per manterrere in rroi Ì'interiolitàL e

spiritualita sohietta tlella pietà Cristiaua.

Gesìr ha portato sulla terra tn cr to rruovo,

il (rdto rlell,r s1'ìr'itu r.r .,,I'Lo. iu ru bonso emi-

nentemente spùituàÌe ha voluto rinuovare quel

crrlto el'rair o rLe, coJ1,l lir rrmana miseria. "i
andava materializzando. Perocchè il mano a

cprei l'arisei, che misuravauo I'e1{icacia della

preghiera dal nuurero clelle yrarole, che deÌla

l,regàipm tfovrvaù,) !a i-pirnziuue turica o l]re-

cipna uell'egoismo, sì, in mauo a rluei Farisei

iÌ culto non istava diventanclo lblse uua vera

r'losa materitùe e nleccalicà? ]Ia il pericolo che

allora corleva il cdto ebraico per miseria di

rromini, norr ù c,,ssato neanthc ,-,ggi, se 1'rtre

noi siamo uomiui e la miseria ò l'umalo retag-

gio costatte. Auche a roi perciò giunge op'

portura 1a parola del Cristo: << Spirito è Dio e

quei che T,,o adorano ilr ispirito e Yedtà. Lo deb-

bono adorare. » lla perchè alÌe parole cli Gesir

seconali ir noi Ì'opera, è un'elfusione cli divino

Spirito nelle nostre anime che ti abbisogna:

\'eni Cnolor S1tiritus....

l
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E colla interiore spirituàlità clel culto c'in-

segni lo Spii'ito la spiritualità, o lrrezza clella

vita. Perchè nr:a lotta etefl1a si combatte atche

dentro ciascuuo di noi, lotta tra la carle che

uccide coÌle sue concupiscenze e 1o spirito che

auela alla srra libeftà I-la carre uccide, è parola

sacla: si seutndun?, c«rnem uireritis norienini,

Ma inta,ni;o come essa è prepotente I E baclate;

essa nolr si afferma sempre ncìlc sre forrne piìr

bruta[ e ributtanti: sar.ebbe fbrse allora piìr

fhcile corrbatterla. No, nol essa s'ilsiuua ben

soveute nelle forne sottili, subdole. impa\rabili

clella r-auità. È lo 
"o"nu 

cìre guida e ispira tanta

uostra eioventìr, naschiÌe e femrlirile, così fii-
vola nella sua eÌeganza, così vala, se oocorre.

nella srra stessa, pietà,, lella ostenl,ata e fiera

boutà, clei priur:ipii e del1a vita. È 1a carne clre

ispira tanti uouriui e siglore, schiavi ili ula ef-

fimera bellezza. - E colla canre è la nolte, la
morte clei clLo frivoli prina, poi couotti, fbrse

ilsieme frivoli e conotti, senza piiL nessnn pi -

pito cli iclealità superiori, di carità, generosa. Su

queste povere creattre decadllte yolo[tàdnme[te

clz.,lla loro cÌiguita spirituale, << placabile Spirto,

discendi ancora >> Ireni Creatot, S2à,rl«s. Perchè

solo collo Spirito uoi possiauo mortiffcare gli
istirti clella carle, e solo iu qrestrì rnortificazione

Gli. Ittni tlelùt,\1tirito,

v'è il principio e il segreto della vita: Si spit'itu

fttctcr cctrnis ntorti.fica.aeri.tis ui:tetis. P er opera dello

Spiito saramro ìu qtalche modo trasforlnati i
nostri sensi meclesinri: accende lumen sensi,bus.

Ma sopratutto irrvochiamo, o aurici, sor,,ra di

noi, suÌla Chiesa, suÌ mor:do una grande elhr-

siote cli carità. Egli, lo Spirito, la cliffuse nei

cuori dei plitri oristiani, Egli la riaccenda oggi

nei uostr"i e nci ctori di tutti. C'ò aucora tauto

lirrore di odio, cieco ltrore pel mouclo, c'è a,n-

cora tauto gelo di egoismo, pemino in que.lli

che si clicouo corì Ìlompà e si cLedono velaneute

cristiani I ma hamro c.lirneulicato che la carita,

pt'oplio la carità, Gesir ìra lasciato ai suoi veri

clisceyrli come distiutivo. E per averlo clinen-

ticato. soro coi poveli sordidamente avari, sono

nel g-iuclicar degli altri terribilmente severi, solo

cou cprei che Ìa pensauo diversamente cla loro

inesorati. Sceuda lo Spir:ito, scelda ad inseguarci

il rispetto clelle oreste libertà aÌtrui, rnemori

che lo Spirito clel Siglore è Spirito di santa

libertà,: zòi Sph'itus Domini, ibi libertas, c]r'e lo

Spirito soflia doye e corae \17ole: Spiritus ubi

uult spir«t; che tutti dobbiarno bada,re nella va-

rietà, delle telcleuze 1'unire Dio: omnis spit itus

Irutrlet l)ontintun. Sceuila a rammorbidire certe

incouslLlte e lìlreste asprezze di carattere, che

i
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si ammautano ai uostri proprii sgLrarcli doll'ar-

clore dello zelo, Egli lo Spirito soave alle anine

come Ì'olio agli orgauismi; scencla a gettare

ura sara correute cli operosità berrefica sovra

arime, ue1 belo del prossimo torlide e pigre

- fons uiau,s, igttis, charit«s - et spiritnlis unctio.

Così, o amici, nelÌa itteriorità,, nella purezza,

nella calitir si affranchi oguora piìr, ogllora me-

glio, per aiuto cli Spirito, questa povera umauità

clalla tir:annia cleÌIa rnateria - prepari così, tliou-

fh,ndo nel1o Spirito delÌa rnateria, iprei cieJi nuor''i,

cprella nuova tera, che allora appanranno tpal-
clo il Regno di Dio st q[esta terra nostra, regno

di spirito e di arnore, sia finnlmente compiuto.

Allora, allora, o amici, sulÌe Ìabbra unane mo.

lirrì l'inyoctr,zioue triste e ilsieme soa,te: Veni,

Veni.... yt cedere il posto delinitivo aÌl'Inno

del ringraz-irmenLo e,ìeJ[a gloriu.

Al Pltahe, al }.ililio, allo Spi'ito S.uto
[iorrinciò gloria tutto il ?unAiso,
Si che m'iuebri:rv:l il ilolce ca»to.

Ciò ch'io vedeva rni sernLr-av rrrr riso
Dellh iveuo, per ohe nitr ell::ezza
nnh'av.r per l'udire e per 1o viso.

O gioia! o ineffaL:ile alle.ly'ezza !

O vit& intera cl'a,rnore e cli pace!
O senza brama sicu'a ricchezza.

(r,.r?.., Ì\yr!),
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