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T,ETTI] IìA VIII.

1. S'awicira a gran passi. auzi balte c»r.rai

alÌe uostre porte qrrel teurpo per ecceilenza sac,ro,

clie la Chiesa destila a pr.eparar gii alimi nlla

cotlrtleurorazioue solerure dei }fisteri di nostra

Reclenzione. Ilapida viccucìa di menorio e di
cosel leri, si può dire, ieli ci laccoglier,rilo
lieti intouro rcl una cnlla, :relÌa quale vagivl,

un llarrbilo celeste.... clomari nesti ci racco-

gliererno intomo ad una Cloce, dalln tluale perrde

uu (iiusto: la cr Ìa e la Croce, i due terltili tra.

cui osciÌla il grau llistero della uostla Reden-

z-ioue e salute.

h quella Cloce si clirebbe che il Cristiure-

siuo tttto iutiero si compendii: certo è il sin-
bolo cristialo per eccrelleuza. 1l Mirou:ettauesirlr.r

ò la mezzalura, il Cristiauesino è la Croce.

Cornperrdio vecchio, e che ba, nella sua antichita

ll.'li,'lÙ,i.,li. :_' iiì'rr^rii llro:1.
(1,ììì. -\\,,nr,r'r N^s,ì\j. {',,r". /r./.

III'I t)t.\'t'l R:
lìì ('nri:r \rÌi.t'.. ìI.,1i,,Ìrììi. ,lir'.-rli I l'r'I ìr'ii lrirrl,
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Oli lnni rlil,r ('hit:,,r.
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f,'I|tno clalle Cl.o.p,

aÌ)ptlÌìto, un sintomù sicrrl0 rL'llrr s[ir osatta ve.

rità. I-r'esseltza del Clistirr.t ros irr ro, ,lrrlsto proble-

m& che alfhrna, ancorò rirun)viri.r,. l;r g,.rrelaziorre

nostrlì, rressurlo forse {ir in rrrigli,rli r,ondizioni

per coglierÌa, di coloro ohe rl Oristirmesimo

vennero prirni o dalle tenebro rlol pirgiuresimo

r-, dalÌa girdaica penombra. Questi dovettero sen-

tire ciò che il Cristianesimo aveva di rrrtrvo, di
tipico, di suo. Ebbene, costoro videro rellr rrrrova

reUgione campeggiaro una Croce. San Paolo, che

fn di rluesti convertiti i1 piir celebre, il piir ar-

derrte, il piir grarìcle, S. Pa,olo il Cristianesimo 1o

compendiò oosi, quarrdo lo volle predicare sinteti
caurerrte, nelle sue lirree massiccie, fondamontali:

.lcsunt, (l»'isttent, et hu,na cru,cifitu,nr, ed avver0i

cìre proprio irr questa Croce stava l'elenento

rlifferenziale del Cristianesimo, vuoi rlalla super.

stiziorre, vuoi dalla increduÌità, superstizione di
Giudei e irrcredulità di pagali; l'elemonto dif-

fererziale e perciò stesso il piir dfficile ad es-

sere accettato .Iutkt: *andulu tn Gentibus stulli-

fi«r». l'orse dopo venti secoÌi lrr, condizione degli

aniuli rr,,l ,\ mtrlLu carrgiata. for.se atrcura uggi

si irritano allo scaudalo gli urri, al.tri si atteg-

giano al disprezzo dilauzi a questa umile Croce.

- E intanto anche oggi pensatori e filosoff di
prirl'ordirre rioouoscouo iu lei, neila Cruce, il

tutto del Cristianesimo, classiffcarrclo qnesto tra
le religioni redentrici di fronte ad altre conce-

zioni religiose puramente legali, come era, ad

esempio, la concezione greca. Noi fncciamo cìun-

qrìe opera non soÌo opportun& alla stagione che

corre dell'anno sacro, rla iutonata al nostro

scopo catechistico, fermaudoci rpest,oggi snì-

l'Inno della Croc.e: f'e.t,illa regis ltrorlcuttt.
2. Poichè il l'e.r,illa è l'Inno deìla Oroce non

vi rincrescerà, penso, qualche notizia parte sto-

rica, parte dottrinale suìla Oroco de1 Redentore

divino, sulla rappresentazione e sul culto di essa.

La Croce fu iu origine urr semplice palo (Clr.r
simple,t, ttutta rrrr.r, la chiamr l,leceue in Seueca

Ep. xvrr, 1, 10) a cui si sospendeva il pazierrte.

ll mesto progresso tleìJa girrstizia umaua o.rr-

dusse poi ad aggiungere un palo trasversale, o

proprio alla cima del palo verticale, donde la

cnuL comntisstt simile al ?'«a greco e al uostro T,
o a qualcìre distauza, un poco piit giìr dal ver-

tice, dorrde 7a crut int.ntiss«, quella che è ora,

si può dire, uuiversalmente couosciuta clal nostro

popolo. Tale th senza dubbio la Oroce del Iìe-

dentore divino, .im.nùssa, chè solo così si spiega

bene come siasi potuto collocare sol.ra la testa

di Lui il titolo della sua r,ondanna con la scritta

,Iesus Nazaranus llet J ud«ot um. I Ronarri

,1
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t,1t l:t,)t tlrlltt ( ltr!t.

àvevàno jrltrodot,lo irr Palcstilo questo suppli-

zio iguoto ai veoc,lLi Ebrei ohe ricoidevtuo .lapi-

daudo, e Pilato potti applicarlLr a (}t-.sìtr che non

ela cillndint-, r:t»larro, rlucstrr pcla cla schiavi

lserrittrti» (,t tt'?.utu t sutù.ntuntqtu supltlitiun. è la

fì:a-.r: r.li Cicerone). Nella raplrresc,rrtlziole oggi

corrnne clolla Crtce uranoa il sedilo, scdilis at.

ccssirs, dice llìertdliamr, che oerto Ì* (lrr-,ce clel

lìr,,lorrlore eLrbp o clr" i:n;,edira rirìjulcssot Ll

soU i cliiodi tleÌle rlaui a reggere ìl peso cleÌ

col'fo ; e yicevelsa maiÌcavil a11.r, Croce di Gesit

ryrcl ruppcclctneunr o sgabelìo, che soventissimo

oggi conrpare.

Questa []r'oce, Dàscrostil Ìler t,re secoli. nna

pia tracliziorre ]ìluru, si.r stir.1,a, r'iirovatrr a Ge-

lu-*alernmc, anzi vicino al ClÌvalio, tlrt Sarr-

t'I.llena Ia. pia mlrìre dell'iml rerliole Costarr-

tirro, cc,hri chc clicrle, rlopo trc sctoli cli 1r..,1rta,

1,ace stal-,iie e libelttì rlla, Cìriesa,. J,e mimte

ciLcostarrze rhe trvlelrbcro accompagÌrato il tiìtto
sono sospeti;e giuslame:rin .Li critici tttti per

la folte cla uri delivnrro, che è 1'apocrifh, Dol-

trin«. di tlckkt'i. \iiccversa i1 fatto uella sna so-

sta:Tztr, negirto da nlcuui, piir severi, fondan-

dosi. sul silenzio, co::to stlano, di Eusebio, il
rlrrale nllra quarrto fece Ìa pia Elena nella città

-.autn, ò rlr altri r:lalfermnto cou la testimoniarza

l, In ttt tlttlrt ('roti'.

ili S, CiriÌLr rìi Gemsalemme che, vivenclo aL-

1'ctà siessa di Eusebio, {bruraÌmerrte afferma, in

uua sua Ìettera a Costanzo, esstre staia la vera

Croce cli Cristo trovata neÌla capitale gitdaioa

a'tempi di Costarrtirro;- di S. Arirbrogio, iI
r1uale, r.Llquarrto piìr tarcli, lella olaziorre liurelrle

dell'iurperatore'I'ecldosiu ptouurviava rlueste clo-

quenl,i parole: <. Trovr) clnnque (Elena) iÌ titolo

(clella C::oce) e adorò il Iìe, non i1 legno, chò

questc, è errore di gerrtili e vanità di empii, ma

adc.rr'ò Colui cÌre peudeLte claÌ legno, e il cui

rome alpariva, rrel i,itolo, Colui che gridò come

Ìo scarabeo, per ayere iÌ perdono cleÌ parìre sti
stroi persecutori - in»enit et'go tituhrnl (Helenaì,

l'ìege.n «tloraui.t, nott lillttur.i- u,tir1ue, guia ltic oen-

tilis est error, et octnitas intlti,ot'urtt: sed, a.cloroùt

illunr qui pepend it itt li11tto, soiptus i.n titulo, ilhtnr,

inqtant., tltti sicttt scqrttbcu,s cltt'nrutit, rtt ltarse«r
toribus stcis ?cc(Lto dott«.ret. tiua pin douua

Sarìta Silvia d'Aquitalia, nel racconto ch'cÌla

medesima ci ha lasciato del suo pellegriuaggicr

in Terrtu Sauta lirtto verso la fine deÌ I\r secoÌo,

assicuriì che si celebrava già, allora sul Calyario

la festa anniversarìa dell'lnoenzione della Croce.

Univasi al ricordo clella ricuperata Croce, Ì'au-

niversario della dedicazione delle clue basiliche

Oostantiliane clel Calvario e de1 Santo SepoÌcrr-r.
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t;li ltt)ti tltlli ( hìt:tt.

Era una gralde soÌennitri, rlre ridriamava a Ge-

rusal.,mme una graìì lolla di v".r',,ri, morraci p

pellegrini; tlurava otto giorri corne la, festa di

Pasqua e di Epil'arria. Da (ielusalernme passò a

(Jostantinopoli e a Roma, ryri durarrte il YII se-

colo, ed ò la festa che ancora oggi celebliamo il
14 settemlrre col titolo preciso della Jlstltct.zione

,lclhr Crocc. 
-Da'lìe Clriese Galliccne irrv,,ce par

clerivi Ì'altra {èsta nostra del 3 maggio, che ìra

il titolo preciso delÌ'Invenzione della Croce.

3. Della Crocrl ritrovata a (ìerusalemme sono

sparse, pur\ dirsi, per tutto jl mondo le reliquie.

-A.lle quali la Chiesa relde uu culto speciale,

superiore a rluello tìe1le reÌicprie comuni. Il prin-

cipio teorico, teologico, pelir, è sempre i1 mede-

simo. Il culto, qualtnrpe ne sia il grado e f in-

tensità., uon va aÌla materialità deila reliryria

- nel caso presente rlla naterialità, del legno:

il culto va alla persona, a cui quelln reliquia

per varii nocìi appalteune, e, rreÌ caso preserite,

n (iesrì che su tlueìla Croce cousuuir il srro sa-

q\fizio.

Appuuto per questo che i teologi chiamauo

oggetto fbnlrale del culto, per questo indir.iz-

zarsi cioò del culùo Dostxo o ai Santi o a Gesr\

in persona, sì per cpresto esso fit eil è ingit-
statrelte tacciato di iclolatria da iconoclasti

l, lttt,t tl,'lt,r ,'ùr',.

l'ecchi e rruovi. Oh no, roi 1ro1r velrertallro mr

pezrc di Ìegno, noi irruiarno o atlrtian,r ( iesìr

Oristo 1 berrsì la, yretezza dell'ai1'ei,1,o nosl,nr por:

Lui si estelde spontnnearnente a ciò che Gli a1,

parlcrrno,.,. aìla Ct'","e, lI[a cll]a,... 1uu1,ti,,,,,nr"

l'affetto che abbiarlo iuteusissirno 1er rlnalcÌrc

caro defunto r'li 1à. onstodir gelosi, ci {h liguar-

daLe l,enerarirento ciò che essi posrerlellelo ecl

alìtarouo.

M"l l'audar: r.[e1 t,ulto lostlo alle persoue rli

orii le reii,pie fnrono, vi fa ezialdio oourpren-

clere rrn'altra co-\.i: ohe, cioè, Ìa nostra pietzì

è superiole alle quistioni criticiro che certe re-

liquie hauno suscitato, e suscitano alcora, e

dalla sohrziole data a tali problemi ildipel-
dente. Non ò certo bcìlo il clemolire, per urr nol
so rpal cattir.o gusLo, Ier uua specio cìi spirìto

cli contraddiziorre, i1 demolire sistematicturnento

tutte 1e tradizioui rli tai geuerol 1ì1a esse noìr

sono oggel,to di fede rnai, e la Ohiesa uon vieta

che i clotti liberaurente le discutarrc,. '\rrzi, poi-

chè la Chiesa ha l'istinto della vcrità, la prs

sioue deÌla vcrità,, rpeste ricerche e disuussiorr

irrcoraggia. Lihe sc csse taÌorrr, a vece rli cou-

fernrare l'autentisità, tracliziolalurerrte rttlibuittr.

a rlue-sta o rpella reliclui*, riescorro tu negarla,

la nostra Iècle, la nostra piet,r, nc,n ci Ì,errìc

)
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null&. Noi non a,rnerelro neno ( iesir Cristo per-

cht! la critica sia riuscita a rlirnostrarci che un

lrozzo rlclìa Santa Clo,'p. in vr.rr,.t'rtziorre rlrri o

colà, nou appaltenne realmt'rrtc ul 'l'r'onco pri-

uritivo e Santo. .I.ìgli è così clro rrella Chiesa

si conciliano i dirìtti della scieuza ,,tlella pietrì1

tlella pietzì carissirnr a tante arrinre, e rlella scicuza

r,aytl auch'essa a nn piccolo manil)olo eletto.

.[. Ma prima e clopo che si tror.asse la Croce

stessa del Clisto, Iìrrono usi i Clistiani di rap-

1»'eseutar'1a o integlalmente col srro bravo Liro-

cefisso, o nrrcll e sola austera,mente.

Qtesta, la Croce, neÌla storia rìella iconograffa

r.ristiana precede quello, il Olocefisso. lla dappri-

ma i Cristiani la laflìgurarouo simbolicamente.

IIno dei sinLoli piìr anticlii è l'àncora, che sotto

tliverse fonne, rappresentava tutt'insieme 1a Croce

e h speranza alla qnale la Croce serve di fou-

claurento. Noi la troviamo lelle parti pirì auti
che tlelle romale catacombe, scolpita sul1e pietle

sepolcrali o clipinta sul coperchio di monumenti,

<ùe si possouo thr risrlile al prino secolo. Lhr

lro'più tarcli, me sempre nella stessa epoca di

irersecnzione tre volte secolare, corupaiono i sim-

boli del tridente e clella greca lettera ?2a. Questo

sistena simbolico, oltrecchè conispondeva a teu-

denze artistiche cìell'epoca, temperava forse lo

L'Inno icllt Cnrt,

scandal.o c'he a,viebbe lrovocato rrei pagani iÌ

veder venerato lrno strluììento clte servila al

supplizio dei malfattori. Oosì opila l'arclteoìogo

Pr"t.rf. Marurrlri. - 
A'll'c,pocl ( )ostautirritrra tli

\relrt& ('oÌr'ìrltìe uD'rìltliì 1 Étll)resentazione |iir che

siurbo'lica. utr po'velatrr e iudil'etta tìelìn, CIoce'

,'lre lou mattt't giir, iu tnottnmt'trti piìr alrtidri:

il rnonogramura c'li Oristo o rrol selttplit'o X o

coll'inserzioue de'll'iuiziale di lesas (g'eco). Sul

laòalo (lostrrutiniato il mologramnla rompaÌYe

rrella lblma )? Cbristus (groco) che plelnde all'al-

i,rn, -f e la plepara. Uu ì)tìsso allcora e tvrenìo

Ìa crocc pura, larrrissa -f. I{a questo lasso l'ico-

lografia cristiana aspetterà à farlo el Priu iPio

deÌ Y selolo, rltrando, vinte ancle le ultime tlin-

cee della itlolatria, il Lh'istiauesimo celelrrn il
qrralche tno,lo il "rro lriorrlì'.

Eil allola stlla Croce fil la sua colnparsa cìe-

finitiva anche la divina Vittilna, fiÈ al'lora quasi

sernpte assente.... anzi, possiamo dirc, setnpre'

Perchè ò deì secolo III il celel'r'-e gra{lito del

Palatino, nla (luel Crocefisso cou testa d'asiuo

è uua poco spiritosa caricatura, lbrse di rpalche

soldato clella guardia di p&lazzo. De1 Y secolo

sono i due Crocefissi cristiani piiL anticìri: l'uno

scolpito in legno snlle 1ofte di S. Sabiria a

Rona, e I' tro ur avorio ( onse'lYato nel llt'itislt

I
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Gli ltt.ni tlclkt Clùesu,

Jfiueunt a Londra. LaYittima Santa, ooperta di

rrna semplice cinlrtra, vi apparisce ancot'a viv,r.

gli occhi aperti e si direbbe serena. Qualcosa

della luce rli gloria entro Ia rprale f ignominia

della croco pareva occultarsi duraute i primi

secoli, dulava ancora. E dura ttttavia al se-

oolo VI, le1 cui cotso la rappresentaziole cleÌ

Croceffsso diviene piir frequente I il Cristo è

talvolta tuuicato, sempre confitto àlla croce con

quattro chiodi. - Per trovarlo con tre so1i, e so-

pratutto per veder nella notte de1 dolore spento

ogni raggio di luce e c1i gloria, bisogna scen-

dere giir aI secolo XlL Emancipatisi una voÌtLr

dalla tradizione bizantina piir ieratica, i nostri

artisti, obbedendo alla Ìibera ispirazione, colo-

riscono a tinte ognora piit vivaci e con'un ri-

lievo crescente il più gran ilramma di urnano

dolore.

5. Chi scende però rrell'!,vo llectio così basso,

travalica di molto i1 secolo a cui. l'Iuno nostrcr

appa,r'tiene, ohe è il sesto: nc.,bile secolo, signori

miei, che sta alla porta dell'Evo }Iedio, Io apre

anzi, ne è i1 primo, ma s'illumina ancora dei ot-

denti spÌenclori de11'antica 'civiltà.. AÌ principio

del secolo i grantli nomi di lìniroclio, vescovo

di Pavia, di Severiro Boezio, il {ilosofo cristiano,

Ì'ultimo dei romani, di Cassiodoro che nella

L' Irra .l.?l,kt Cro.e.

solitudine clatstrale cerc& un ristoro alle agi-

tazioni varie e dittume delÌa vita politica - a

rtezzo il secolo iI grar nome di Giustiniano,

l'archivista del Romano l)iritto, il mecenato di

orii belle e alla fine S. Gregorio Magno....

verso la ffne iI poeta del nostro Inno, l,'ot'luna-

hc \'enanthts Honorius Clententimts, per dime il
norne tutto intiero, o piir in breve S. Fortunato

\renanzio. Nostro per uascita - nacque a Ce-

neda (r.icino a Treviso) vel'so il 53t t, si converti

ad Aquileja, studiir a Ravenna - uostro, dun-

rgre, per nascita, divenne francese per elezione

e per vita. Lo condusse in Francia un Santo

- Martino di Tours, alla cui intercessioue egli

piarnente attribuì Ì'aver ricuperata la visba, es-

sendosi utti g1i occìii con olio portatogli dal

sepolcro cleÌ g'lan Vescovo soldato - e ve 1o

trattenre rua donna pia e geuiale, S. Rade-

gonda. Qrresta, eclificato a sue spese urr mon&-

stero in Poitiers dedicato a1la Santa Croce, vi

si era poi raccolta iu persoua (col conseuso del

marito Clotario II) sotto la direzione rlella sua

antica rlamigelÌa di Corte, S. Agnese. !ì del

monastero, ch'ella cambial'a colla reggia, aveva

fatto un ceulro di cultrrra, qttasi a reagire irr

nome clel Oristo contro tutta la barba,rie, mo-

r"ale e iuteÌletfuale, cìel tempo. Qnelle monache

,lI
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11 ìl ri tntti tl.tlkr, tlhitsrr. l) I ùo tkll.a Cro(. li,

di S. Crooe alterràvatro Ìa preghiera e lo sl,rr-

dio, scrivevano libri d'ogni sorta, persino com-

porìerrauo piccoli drammi - tanto poco la caustr

della cultura della don:ra si può clir rruova o

coutraria alÌe buone tradizioni del Cristianesi-

mo, altriurenti che per una ignolanza - ahi,

rluanto fi'equente!-- cli cluesto! Si capisce cluale

atbraziouo dovesse esercitare un tal rnonastelo

sopra di rur poeta come Fortunato, si capisco

quale accoglienza uu tale uomo dovesse trovale

da taÌi rnonache. Oramai Poitiers divelterà la

sua città, e le mouache di S. Croce lo avLan:ro

prima maestro, poi direttore spirituale. Peror.

crhè coÌ tempo, elevandosi Ì'a.nimo buouo cli l'or-
tunato, aspirò al sacerdozio e Ì'ebbe, gia morta,

a quanto pare, S. Radegouda; anzi del sacer-

dozio ebbe la fienezza cc,ÌVesr:ovaclo cli Poitiers

che tenne dal 5ll1), a quanto pare, fino al (i09....

dieci anni.

(i. Questa S. Iiaclegonda che influi tauto e

così beno sulla vita di S. Yenanzio tr'ortunato,

fir anché la ispiratrice, volevo quasi dire, la

Iìeatrice del nostro Inno. -A,lla cui intelligenza

giova rammeutare Ìe precise, minute circostalze

della sua conposizioue. Qtando stava per de-

dicarsi la Cl.riesa del uuovo Monastero, la pia

Regina vo1le fargÌi clono di aÌcune reliquie, che

la I'ede dei tempi avova in sì gran pregio; ecl

ottenne, fra 1'altro, da11'Imperatore (ìiustino II
uu frammento delÌa vela Croce. La reli(Iuia li1

dapprima lasciata a Tours, per trasportarla poi

solen-nemelrte a Poitiers. Un recente autore de11a

vita di S. Raclegolda, 1'Abate -1.]. tsriaud, cle-

scrive così la sacra pompa di rpeÌ mernorabile

giorno. <. Scortato da uno stuolo di sacerdoti e

di {'edeÌi ooÌle loro torcie accese, precedeva il
Yesclovo fra littrgiche canzorri) clìe lrorÌ cessa-

va,no di dsuonLìre in onore de1 benedetto Leguo

c{e1la salute. Ad uua lega da Poitiers il pio corteo

trr-rvò i delegati di S. Radegonda, l'ortruato alla

loro testa, superbi dell'onore ad essi toccato,

cluaJ.i con tuliboli cl'inceuso, clnali cr-,u torcie ili
ltianca cera in manc,. L'irrcoutro avvenne a Mi-

gné, lir, dove dodici secoli appresso la Croce si

mostrò nell'alia. Allora per la prima volla echeg-

giar:ono Ìe :rlLe del l\,rill.tt TJegis, il canto trit.,l-

fale compr.rsto cla l'oltunato pel salutare l'arrivrl

delLa Croce.... Era iÌ 19 novembre del l(i9. »

L'Iuno non poteva essere piìr adaibo alla cir-

costanza, ma senza. perclere nulla per qrestà slra

mirabile opportuuitir del suo valole e carattere

tniversaÌe. Esso è I'apotec,si della Croce. Si di-

rebbe continui in tntto 1a vetusta tradiziorre

icouografica, a cui abLriamo dianzi acceunato.
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I veccìri arlisti delle catacr»trbe vela\.&uo la,

Clor:e coi sirnboli, Lr (x)Ìrrjvaul) di fiori; ì'umiltù

tlel patibolo spariva rrìl'acceso loro sguardo nella

1r'asffgulaziore deila Elolia.. Nor ela rur patibolo,

rTa Ìrrrìrrrìa r.ittnlioslr urr'àn|ot.a r-li sPer.anza,

rt:ro s,'ei,ilo: a Ìolo rrrorlrt, coi oolr»'i e le ljnec le
r.ltrtavrrno il triorr{ir. llssi tr.ovruto nu corLiritrua-

torc, rrol rrostlo poetr, llel cui (ìesir Ct'ocelisso

ror! ò rlu cr»rclaurlto, ò rrrr Re l ll,c, che ha rrella

sìÌà (1r1){'{. h sna. barrrliela. lh pirrcoÌo ltezzo del

f,egr,r su cui (iosìr (,l rr 1ìr{)!.to. si tvanzavil rluel

giorrr,r vt.r'so il rrrorraslrcro di S. (lroce..,. c il
lroetr sirluiirva lel legrro iì vessilìo dcl Rt l'c,rilht

lleqis pr:rxhunt.Ilel lcsto rr»r l'weva:rro girì in-

r.r»rsr,iarrrerri:e battezzrto r:osì il paiibolo rli (ìesìr

i suoi sl,essi uernioi, ryrarrdo stll'alto della Ot,oce

ntevirrro so'ilt,r a titolo di cou(lantrÀ: ,/r,sirs lYrr

ttrcntr Ik.t .Irth?ùt,lt)t ! - I.) l'rrpoteosi triotrli e

coutiulrr, ,lrurrlo iJ poeta irrrreggia alLL Ct.oce

tirronfirsrr dallt, 1.eueìrle del ruistero cornt ad

urrir gtrìrì \'tc:r.: lirl!/et Cir«.i.s lrrTsfcr.laar, Questi

rlue vorsi si tlilelrbero lr traduzit»re lroetica rlelln

rlelinizioue delÌn (lrot,e che S. l?tolo opl[rìeya,

t,ilque secoli prirna agli scauclali giudaici, aììe

gredÌe aul)izioli: la Oloce ir lt lblza e ln sa-

1rirtrl21 ,1i l)io: 'la. 
fbr.:«.... li'.till« lleJlis, h su-

1rlel.:a.,,, fulget ( !rrcix .tttttstrritn.

f,' Itttto delkt Croce,

7. Fin qui il poeta ha avuto diuarrzi 1a Croce,

la luda Croce, quale appunto gli artisti la
emgiarono. Ma a quella uuda Croce il r,alore

viene da-lla Vittima divina, tutto iltiero. trì per-

tiò ora alla Yittima Ì'Inno s'innalza per il resto

della prima e per tutta la secouda e irì parte

atrche nella terza strolè.

La lode della Vittima comincia con clue versi,

che potrebbero sembrare, - che sarebbero &tr-

clrp, - un ginoco di parole, se rron esprimessero

urìo dei sublimi paradossi del Cristiauesimo. Su

quelìa Croce, che s avauza ora gloriosa conre urìa

bandiera, spleldida come uÈ astro, su quella,

Croce si è svolto ur greude dramma: su quella

Croce è morta la ttita: qua uita moùem ?erhl.it,
ma da quella morte uscì una \ila,Noya: et nxoùe

?:itam. protttlit (il testo autentico di Tortuuato

diceta retld.id,if. i un concetto che la liturgia

esprimerà, tanto esso è elega,lte, volontieri piir

volte. Ia Chiesa uel Prefazio cauterà, di (iesir

che « mortem ntoriendo desb'u.tit et aitam resur-

genilo reparaxit: colla rnorte viust' 1a morte e

tilece, t'isorgerrdo, la viia.,, Dover o amici, r'i

|r'ego di osseirr''are che si euuncia rur mistelo e

lo si difende da ogni tacr:ia d'assurdo. La morte

delÌa rita, la morte di un Dio ti un misteror

graude mistero..., e serebbe auche un assntdo,

)E pilfrffi,at
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se rron ue fosss scaturita ura, YiLa, novella pcr

trrtti; ma 1a vita scaturì e il tÌero assurclo si dis-

sipa'. xitant. nrorten. pefiulit.., ntortem oitau. pro-

fir l, Noi avremo occ&sione di tomare su rge-

sto concetto che nella reclazione primitiva del-

l'fruro chiudeva, come accordo finaÌe, Ìa serio dei

pensieri e de1le irnmagili trioufali c clolci.

Del leuto ma,ftiio peì' cui su quella Orooe

passò la \rittiura divila, il poeta rammeuta rrna

sola cirrcostarza, ilnportantìssima certo Per il
suo v&lore simbolico, se Ì'Evaugelista, che è piir

sollecito deÌ simbolismo delle oose che narra,

S. (iir-rvamri, vi s'inr:lugia {-ome irì uessuÌì'altrà.

« I (iiucìei, corrtinua a narrare il IV Evangelo,

rlopo aver accetrlato alla morte di (iesir coÌÌe ffasi

tradizionali, esseudo la sera del veuerdì, a{frnchè

lron rirnanessero esposti i euryi dei crocéfissi il
rabato (perchò era uu grarÌ gionro queìlo del

sabato), pregarono l'ilatc-r, che si spezzassero loro

le gambe o si deyrorressero ttalle croci. Vennero

dtnrlue i solilati; e ruppero le gambe dell'utro

e dell'altro comp&grro di Gesit. Ma venuti a Lui,

vederdolo morto, rrorr Gli sl)ezziìroro le gambel

o invece uuo dei soldati corr una lancia Gli lbrì

uu lato, e tosto ne uscì salgue ed acqua. E chi

vide rre fece testimonianza ed è testimouianza

verace. Ed egli sa di dire Ìa verità, perchò oi

llr

crediate voi pure l r> {iase rpest'ultima, che è

manifèstamerrte un mettere i lettori sull'awiso

deÌ valore spirituale del fatto uarrato, proprio

comè fa talvolta il uostro Darrte. -ll il valore

spiritualo lon ò dilfrcile a, cogliere, e fir'già,

coÌto benissimo dai Parlri della Chiesa,, qualdcr

videro adombrati nell'acqua e uel sangue i due

Sacramerrti princili, il lJattesirno e I'Eucarestia:

il Battesirno per cui si rirasce lel Cris[o, e l'-Eu-

carestia 1er la r1uale rroi si vive della vita stessa

cli Lni. -E.riurt, dice S. Agostino, scutguis et aquu,

quol sultt qcùtina Ecclesi« sact'amenta (I)e 9ynb,

ad Calhet:1 e che souo i due sacramenti cleÌla

Chiesa. rrorr perchè siano i soli, ma perchè sorro

i prirrcipali: i sacramenti pel antorrornasia.

E irr rluesta irnportanza la ragiorre dell'accerr-

uar cÌre th il poeia a rpesta ferita del Cristo cro-

cefisso rrella stro{'e, cho I)uò d}si ntra paral'rasi

deÌ YarrgeLr: <, la rgale (Vita, o Yittima divila,

colpita r:ol f'erro crudelo d'utra ìarrcia, per puri-

licarci dallo sordidezze dclla colpa, lasoiò scor.

rere ac(lrra o sàÌrg[e: (lue f,ulaarata lallsue -
tutcrone d.it'o ct'intinunt, - ttt ltos lau«.t'et sordibtts

- ntunatit tuttkt et san11u,ine. » - Dove il poeta

a.l sinbolismo preciso dei due sacramerti sur-

roga la firLaÌitàr più larga, e simbolicameute adom-

brata arrch'essa, della purificazioue che, scorreudo,

I

I
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acqua, e sargue poftano nella umanità. - E poi-

chà ci troviamo a padare di sirnbolismo vario

del fatto, non è inutile rammentare che l'acqua

e il sarrgue scaturieuti dal ferito petto del Cristo,

sono ffgure della Chiesa. Come, secondo 1a let-

tera del 'biblico 
racoorrto, da una costa sottratta

al plimo Adamo dormiente fu, per virtìr divina,

formata trìva, così dal lato clol Cristo assopito

anch'Esso ne1 sopor della morte uscì Eva no-

vella, donna irnmortale Ìa Chiesa.

8. Il poeta, che ha visto prima coi suoi oc-

chi ed ha cantato il trionfo dolla Ctoce Ye lla
Reg'is prodeunt - ftl.get (),ucis mysterium, a poi

ha ricordato col memore affetto i momenti te-

nebrosi, obbrobriosi della Croce stessa, quando

lo penileva esposto aìI'universale ludibrio uu

uomo, ora vede, dal contràsto tra quel presente

e quel passato, uscire una luc.e, divina luce. Sì,

perchè solo uu Dio pnò fare del legno nno strr-
monto di yilloria tlotttuit orbem non ferro sed

Iigno; Dio solo può del patibolo fare un trolo
regnauit a ligno Deus. Questo verso esprime da

sà rrna meraviglia divina, un rniracolo. - Mera-

viglia maggiore, perchè non solo essa è acc,a-

duta, ma era stata predetta: lmpleta sunt, quce

concinit - I)at:id fdeli carntine - L)icendo na-

tionilnts - llegnauit etc.

Ii Intto tltllrt (.'ntt.

E qui ci rincresce di notr ltoter seguire del

tuito il poeta. Nt'1 SaÌterio clavicìico come l'ab-

biamo oggi riella nostra Yulgata, c,omo l'hanno

i Cirer,i coi ìoro LXX, rome Io leggono atrcora

rrel loro t'osì dctto testo masoretilo gli !ìbleì, noi

r,eroìriamo inclaruo qucste parole: regntnit u. li.otto

7/pas. - llla le leggevo S. (iiustiuo ]Iartire, che

cita oome messianico il versetto ./ )oa t irurs rc4lttttoit

a lilpto,'\e legger.a Tertnlliano, le leggevaro al-

tri Padri rlre si giovavauo dell'rtrttita t't'r'siorro

latina, detta ltnlu, e rl»t iìveY{ìtto ler ('orreg-

Eer'Ìrr l'erudizirne eÌ,t'aica tli S. (litoìauro. Al

vor's(,tt,o lo deì Salrr.ro xrrv, doYe trrii allltiamrr

scmplice.urente: l)it'ite in ttentilnts qriu I )otttittus

rcgnuxit, 1tt:rt,«'\i t'otlit i dcll'autita t'r'rsione

lianno invece r4rirt l)otttiuus regnuùt « li11no,'ftùte

le prol-,abilità sturrro pr"r' I'ipotesi che l'a /rgarr

sia stato aggiunto tl,»'e <-'è, trtzitlrè ptt' l'altlrl

clrl I'iuciso siu stirto tolto rLrle ,t1111'1. §rrrr

pr,r'r'it) si ht dt credorr" a {hlsilìcazione, drù l'ag-

Eiurrta fu in origile rtna glossa espÌictl,ival t'

noÌ vrcilìa dawero Ier qnesto lrr tr,rstra fede.

La quale notr poggia st rpestt o rluella siu-

gola prof,,zirt, come lou poggia su questo o rlncl

miraqolo. Il ftLtto glaudioso e jndistruttil-riÌe è

quella lllnga: tssidua, Iniuuta preparrziotre del

(llist,' o ,ì,'lla sua Clriesrr 1u'r ttott srl,l,iitnto

)\
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quanti se!,oli di vita ebraica: questo il {htto

grardiosu della sLoria rrmala, (.ome neila vita

fisica del nostro pianeòa i1 grande, meraviglioso

latto è la prspamzione della terra per non sap-

piamo rluante epoche geologiche ad aouogliere

e ricevere l'uomo. L'uomo è il re deìl'universo

e il Cristo è il Re clella storia. Re divino, an-

che per la semplioità det mezzi che adopera a

corrseguire i piir strepitosi risultati; regnaxit a

ligno Dew;.

l). Dalla Yittima il poeta torna alla nuda Croce

e trova paroÌe, dove all'ammirazione trionfi,le si

disposa, fonte uuova di poesia bellissiura, una

vena gentile di affetto. La Crooe è rlrr tronco

d'albero, ma glorioso e splendido arbor dccot,tr,

et fttlgida - imporporato del Sangue deÌ lìe:
onwta Regis p.Ll'pu?'a; efficacissimr-r verso, amici

miei. Ul Re non può seilere sul trono senza

forpora, e questo strano Re dal trono di legrro,

avra una strana polpora: il suo Sangue ol,zala

regis Tntrpura.

.lt rlui 1a telerezza vince il poeta: qnesto i,rorrou

egli 1o ama cl'un immenso affetto; oh certo esso

clovette venire scelto con uu& oura alfatto spe-

ciale electa d,igno stipite, a toccare membra così

sanl,e tant sanctd, tnenùbro, ttatgere, Allri awebbe

lorse malecletto 1o strumeuto cìel supplizio, come

l] Iutto dcl,ht Cro(.

si maledice il pugnale delÌ'assassino - no, ùo....

Non così i1 poeta cristiarro. f,a Croce rron è

strnmento ili suppÌizio ma di salute: il poeta

rron la malecli.ct,, l'arìora. A (ìesù del resto essa

non 1u imposta: se la scelse Ltì electa tligno

stipifu, se la striuse lia le lrraccia e la portò al

fatale Calvario. La sua morte, pitr cÌre urr as-

sassinio, fir ula immolaziole: la Croce rron- si

può mssomigliare a1 pugrrale, la Croce fu Ì'a1-

tare della \rtlima": elccttr, cli.gtto stiltite - tant

sttnctt, ntenbra tanget'e.

Un a,ltro poeta rur serolo p::ima del rrostrr.r

S. Forbunato, Claudi.o Mamelto, :.rell'Inltl Pangc

lingtr,a gktriosi -- Lautrant certomùr.is, chc ò geu:-

mello al nostto l'erill,a, aveva giàr, inneggiat<-r

simiLmente alla Croce con versi, ohe i piir e-

neri il nostro ?err-rsi ror trovò da nettere sullo

labbra delle pie clorne lagrimarrti sul CaÌvario.

Cnt;r fidelit intet ontneu - .l't'bot'ttna nobili.s -
Syh:« talent, nulkt ptofèrt frronde. flore 7ermine
.- Duk:e fbrum,, ddce liJltunr - lhtlce pond,ut;

sustinet, E il poeta stesso coniirruava lelÌo stesso

Inuo cou urro scougiuro tl'rura delicatezza ile{:
fabile: l,'lectc t'rtntos rLt'bot' alta -- ll'ensa la*rt

uiscera - Et t'i,c1or lentescat ille - Quem cledit

natù:ilas - Et superni merubra Eegis - Tencle

ntiti ;tipite.... dorrde a rne p&re probabile che

I
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Fortrruato Yenalzio prendesse lo sprurto clella

dolrr Ilase: t«tt stLltcta, mmtlu'tt ùtntlere.

E quando i due poeti corìcordi chia,ma,rìo la

Oroce uu albero, rron f'nnno soÌo della facile bo-

tarricr., rierrtrtno :rel simbolismo religioso. Chè

gli autoli cristiarri, anche i piìt antichi, ama.rono

riamrodar lristicauretttr la Croce di Gesir, folte

di salrrte a qllest'aÌbero che fir il pr"incipio, ue1

lenestre palatliso, della nostra rrrina. Il già, ci-

tnto lrrno di Ljlauclio Mamcrto dice chiara,mente

r:lrr, I'ecouornirr, o Ìa simmetritr.. dell'opera della

srÌnte esiger,a questo, si prendesse il nemico

rlell'urla,rritrì u,lle stesse arn.ri ch'egli avevà bra[-

tlito; come r.orr un ìegno eg'li ci aveva uociuto,

corr un LegÙo lbssimo redeùti. Dio segìò iI le-

gttr d«nnt [i11ni ut nlrerel. (ìtazioso pettsiero

che tonrerit rel Prefazio rlelll Cloce qui itt li-

1no dncelxd in Ligno quoque ainceretur.

Dal terrelo veso e/ecln digno stipite - tant

sct.ncta nt.en n'tt. tungere,il poeta ispiràto riassorge

ad imagili e peusieri grandiosi. Dalle uude

braccia clella Croce peldette uu giorno il l)rezzo

dell'urriversale riscatto.... peudette nou ò inrcola

aìrbtstarrza poetico; la, Croce licorcla al poeta

rnr bilarrcia: il prezzo della Redenzioue st rgella
(lroct, r-enue pesoto: stdtcra fhctn cot'ptot'is, La

lierlcrrzr'ouo rlcl Clisio è universale, Egìi i. il

l.l ln»o rl.lh Croce.

pretium seculi, larola che ci 1'a vedere 1'umtt-

nitÈu tutta quantar scagliorrtrta per rluesta lirga

dei tempi, ttrtta l'nmatrit.r ncùLine clcepto: tt\u

per grarde che sia la elfit'aoia della sua Pas-

sione, ecl ò irnmonsa, trott ò esttgero.ta, lìo) llo; il

ma.tomaticarnerrtc esatta. Nella bilaucia divirta

Ìa boutà, di (iesir, 1a -*ua obber.lienza, il strtr

amore la virce su tutto I'odio ribelle' cli l,rrtbe

le umane gerrerazioni. La borrtà rli Gesìr ir urt

male in cui si dilnisce, s(romParendo, questo fìrt-

me della nmarta nequizia' Non si poteva. cott-

venitene, ilneggiar meglio alla grandezza della

Vittima ilivina ! l)omi'nus zostar, oitiamo le elo-

quenti paxole di S. Agostiutr, r,he cornmeutarro

così berre il perrsiero dell'Iuno e tbrse 1o hauno

ispirato, iz stateta Ct'ucis pretiu;nt' tzostrrv snhr'tits

a??enil,it et una »torte uniaersu'nt ùt'totdun\ sit:ut

orunitlm condit ', ita ontttittnt, lìeparttor a'l»olrit'

htd,ttbilanter ettittt credan ut quotl tottotù nt'tmilu»t

rcd,emit qui, plus cled,it quent tottts ttumdu,s xulert't.

(Serm. xt,t, De l'usbne I )onti,tti).

1(). Tl Tnno autentico di §. l'e,rhruato si tra-

scill&và àncora per due altre stro{'e che poot-' tr

nu-lla aggitngevano ai lterrsieri uobili e sotvi

qui espressi, e forse lblse tre sciupavatro lt cI:

ficacia, il vigore. Perciò Ia Chieso, rrella sua li-

turgia fu berre ispirata a troucare ogui iurìngir.r,

'l;
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Ier venile aI grido Iirrale, iu cui l'ammirazione

e l'aurore si fotrclorro sotto ibrma di cornuro-

r.entc 1»'eglrierr. O Onù,, tttt', sltcs trnica * lnc
possio i-,t tctìtpot'? ltiis tttltttrtlr' Ur«titrttt -- ,"is-

que dele crininu - slr.olè, rlro rr,lr è glr»'in tli
Ilotl,urtliur l-errlrrzio rtYet r:out'Ioslo, lotr t\ glo-

lia snil avt rl ispiraii. J,'alrilru, cr.istiarra Ìrr irvuto

poche loltc un glirìo lriir sirx.er.o e pirì bcllo. T,:r,

(lrote ir tutta la rrostla s1)eÌ'ilìtziì) perclrè, ìr il
corrrperrrlio cli tuttir" lrr, uostn leligioue: essrt è

l'apoteosi clel do'lorr:. l.r sohrziorre, ciotl, cÌel piir

graude eligma teolico, liì. soluzioue della piir

grandc rliilìcoltà, plntict clLe l'rmima religiosa

ilcoltri lella sua lita.
Il dolore ì, eligna al polsi,'r'o reÌigioso --

perchè ploplio chi llerle irr l)io è telttr,to di
chiedelsi, r.orne mai l.ìgli, così luorro. lasr'i solliir
tarrto le srrc creatur(.: I,ìgli, padre, Ìasci tribohr.e

i suoi figÌi. ll doloro sembra l'uuioa cos& ror
clivinn rrel mondo: senlrra rìua la(uìà rrell'o1x.r'rr,

tli llio. rr:ra rnrcchia rrel Sole tìeìla sut borrtir.

Ilbberre, ploplio rlucsto elemerrto iì:recluttil)ile,

il appart,nza, alh divirra oligirrr, rìi tutte le cose.

il Cristia,uesimo, cou utro di quei suoi straui

procedimenti, 1o plerrde c Ìo divinizza.... lo
cliviuizza lui. I,a Redeuzione od opera reclerÌiiri(,r,

è cosi lemrnelte l'irrtegraziorre dell'opera crea-

l,' Inno rlella Croae.

trice, come ebbe a chiamarla S. Paolo: izsf«a-

).are onùù{t in Christa. La Oroce è divina, e Ìa

Croce è clolore.

Nou soÌo il dolore ò scaucìnlo teolico, esso

è ìa suprema diflìcoltà pra.tice. Perchè, olì ( orrre

s&r'eblÈ faoile serua dolore la vita! r,o[Te fh-

cile il viverla l-rene ! Ed inyece corn'è diflìcile

a rnartÉnelsi buoui, rparrdo si è tribolrrti. Il
dolore t,verameute 1a gralcìe prova della vita.

f,o ìro seutito questo ecì espresso così betre il

libro di Giobbe. Giobbe è buono sì, rnolto

buono, ma è anche tauto felic,e: tìtal nerito

rella sua boltt\'? I![a lo tr-rcchi Dio, Io colpisca

nei beni, negli àffetti, nelle persone: allora,

allora solo si vedrà se egli è buono per tìar-

velo, perchè &vr'à, allora, rtel suo dolole mecle-

simo, uua terribile provocazioue a uor esserlo.

IJna sola virtìr si potrebbe dire sia veramente

cliflìcile: l'accettazione del dolore - o certo

tutte le virtir uon diveutano dillìr'ili, se uon

quaudo 1a pmtice conÌinci ad esserne dolorosa.

Difficile essere soavi) quan(lo si sia provocati

aìla colÌera; di{ffcile essere caritatevoli, quanclo

si debba, per &mereJ viucere Ì'odio o l'auti-

patia. 11 dolore è dunque 1o scogìio della vita

religiosa, vita di bene, some è lo scaudalo

della religiosa inlelligenza. Ebbene di mrovo

l
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il Cristiarresimo affronta, vince 1a dilflcolta pra-

iica come aveva risolto la teorica: del dolore

fa ìa sirrtesi rli ogni rlor.ere qu.i tu.lt wnire post

nci ctbneglet semeti,ltsttttt , tol.lot cnecent, slt(ltn et $c-

queltlr n.c, Il Cristiano ha un so]o cìovere: la

Cro, n, c la C:'o,.o ,, ,lulole,

11. Il Iàtto però si è chc Ìn (lroce. il cìo-

Iore, eÌevata a -"intesi clel rrostro dogma e deJ.la

uostra ruolaÌe, clivenuta nostLo r:ulto e nostlil

legge, è una sorgente uresausta dr con{'or6o: /.1

Crua', tue, spes unica. Sulle bandiere ella suona

speranza di vittoria, pe,-chè rammelta che la

lotta non puìr, lou deve essere dre per la giu-

stizia e s'ha a, temperare costantemente con la

1,ietà.. Srrìla fiunlc dei rp ,, spprunza per i 1,e,-

poÌi, poiohè consacrànclo i[ potere in nome di

Dio, gìi iusegna acl essere solo e sempre e tttto
per il bele clegli umili. Sug1i nÌti pfurracoÌi

dei temfli è speranza di religiosita sempre piìr

pura e piìr aÌttl, è simbolo ancho di oivile plo-

gresso. Lo so, 1o so, amici rniei; fu altusato

questo sirnbolo sÀ[to, 
- e di che cos& 1ìon

abusa la umanital' ' abusato a coprire delle

iliqdti'1, abusato a commettere persiro violeuze.

La Croce il mano acl uomini ohe avevarro lriit
1o spirito fiero giudaito, che non i1 rnite spi-

r:ito cristiano. 1a Croce diyemre una spa,cla -

I
Ll hL11o tlclll, Cro@.

e si versò del sa,ngte in nome di Colui che

aveva dato il suo per finire la storia cruenta.

Ma h Croce, supplizio di schiavi, fatto vessillo

di gloria, ricordò ai paclroni che la libertà è

inalienabiÌe diritto dell'uomo e fir strumento

tìi civile emancipazione: la Croce oggi ancora

rammenta a tutti, che 1e grancìi. cause si faruÌo

trionfare per davvero, rron immolando gli altri,

sacrifi canclo sè n.redesimi.

Ed eccovi perchè questo simbolo è così caro,

ecco percht i pensatori non rre preveggorìo la

flne, e il popolo non vuole a, rressun costo ve-

clerselo strappale. Utr nostro Iìlosofo matelia-

li"r&, aììrero ai gionri della sua rnaggiore ce-

lebritiu, vecle in uu awenire reÌnotor distxutti,

per ipotesi, tùtti gli altri simboli r:eligiosi, re-

stare aùcor& mra Yergine e un Croceffsso -
I'amote e il dolore. Lo storico tetìesro cìe1

materialismo. F, lange, tliscorrendo col rotis-

sirno storico della fflosofia ruriversale IJeberweg,

pelsava mrr.ìr'egìi alL'avverire religioso clella

rumarrita. E ì'fleberu'eg, sognava una religio-

sità aweuile tntta, nonchè serena, lieta; rrIra

r.era ìura rli miele; uua primavera ellenica.

Ma, a suo gra[ dispetto, i1 Lange affermava

c,he lei templi futuri avrebbe ancora risrlonato,

àhnerìo lo sperava, l'Tuuo della Passione..., e

2)
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citava, un cau{,(, tedesco, ìÌoi l)otrenxno .lirc:
il l'e lla rcois ltrotleunt. - lJ il popolo guarda-

i;elr-, ct,tnc ama la srrl L'rule.... r,ume trp irrr.,_r-

tona ìe vcLte tJoi srrtri muuti, rro segrra i scrr.

lieri delle sue piarrure, lu, itlrrr,lztr, rozza. for\a
o disadoma, rnil la iltralza srrlltr tr»nlrc clei stoi
rafi, Il popolo serrte che, a scatrcellare dal
rnorrdo la Cror,o si scancellerebbo 1a, proclaura_

zione piìr elorpeute della legge piir austera irr_

sieme e piir cousolaute, che è la legge del sa-
(rifizio.

12. Qui, t-r &l'Ìrici, 1ìoi torliarno alÌa prima
strr-rfè rlel lte,rilla, a cprei due ve-rsi qtm xit«
tnorte»t pet"tttlit, - et ntorte aitan, protulit, ah.e,

come vi dissi, tbrmarro, nella redaziune lrrimi-
liva Ìa conclusiono dell,Inno -- che vorrei
lbssero la cotrclusioue di rpesti rrostri poveli
Catechismi. D qui Ìa voce del poetu antico rirr.
giovalisce lei versi cli un qristiano e mi-qticcr

poeta recentissimo. Gesir Vita, cioè bontà,, sarr-

tità, cho muore - e 1a morte di Lrri feconcla

di vita, è, arnioi rniei, la proclamazione della

fatalità e clella fecondita del dolore. clel sa-

crifizio.

La vita, - urra vita sernpre piìr aita e piìr.

intensa,. - la vita è indubbiamente il sospiro

segreto di ogrri alima umana. Chi potesse tra-

l,' ltt tt,t rltl.lrt Innr.

drrrlo iu voci tttl,te lc opere nttrarre, serrtireblrc

dal f,ìo e dalìc c,{ficirre, dirllc ru caclr,ntie dotte

o rìaìlc tavortro iugorrle, claì tornpio e cìall l

lrist,a rrscire rlrres0rr tuico g,-k\t: noi mgliano

rlrrlr,. \'ogliiuur vi1'cre, i, la 1»uqolrr d'r-,r'diue rìi

,yresti rictùi, cLc accutmrlatto e tli ,gresti po-

vori (ho chiedorol r'ugliamo vivcrrr, ò [a parolL

rl'urrlirre' del giovarrotio chg si getta a ca|r.,

fitto rrei divt.r'tirneuti c del giovalre che si corr-

sil.ra, nell'austctitrì, agli studii del vero, alle

fi-rrne del belìo - voglia.mo vivere, ò il grido

lrcrsilo clei dislxl'ati che si dàrtno la morte,

lrclch,l non ìraruro tlovato tutta 1a vita r,he

l,olevarro, tLo sogntvauo. e rrou isperalo cli

t,r'ovrrrla più mai qrri.

Ma quanto i' oorrcorrle e legittirn,r il desideri,-r,

iarrhr souo vario coritrastanti Ìe vie. Gli trui cer'

carrc, la tita vet'a pci selrtieri rlella vita apparelr-

te.... il lrlimo serrtielo che trovano - - altri irtvece

riruruciano alla vita, si mortificrnto ller avere là

vita. StLrdiato lrerre e rrou lroverete che questo:

morale del piacere da rrl& IrarLe, del piacerc,

cioè, della socldisfaziorre prorrùa, immerliata....

mtrrale deÌ saclifizio, cioè clell'oblio d'ogni sod-

dis{hzione in rroure del dovele e dell'amore:

rrolalo dell'egoismo 1'ura, morale dell'amore

l' a1tra. Avari clte norr dàmro mai llr1 soldo

I )
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a nessulìo, o Ìo dà,nno così steutatamente, -
lussuriosi che nou rega,lo nessun piacere al

loro istinto, - superbi che vogliono esser:e in
tutto e sempre i soli, i primi a brillare e domi-

nare, - avari, lussuriosi, stperbi, vi.r.ono per

st!, e si credono sapieuti, credouo di avere in-

dovinata la ìegge, l'intima legge, it segreto

delìa vita, Stolti, stolti! << vive irdamo chi vive

per sè » canta il poeta: qu,i omat animam. sucnt

'pet'tlet eam, ha detto Gesìr: chi si concentra

in sè col suo affetto, si scirìpa: si coudarua

da sè ad una vita piccila, ad un esaurimento.

Poveri esseri raclritici questi srlriavi d'urr 1,rr-

gno d'oro, d'ul sorriso piacevoìe, d'un sollìo

superbo: poveri esseri rachitici !

A1tra, ben altra legge di vita proclama l,uni
verso, quell'universo ilove la vita si mantiene

colla morte, dove ogui atono, per uno scambio

d'ufficii, è legato indissolubilmeute con tutti gli
altri. L\rniverso proclama la legge deìl,amore,

il quale essendo dono agli altri, è sempre sacri-

fìzio di sè medesimo, ed è tanto piir forte e

Ierfetto qus,uto il sacriffzio è pitì intiero: legge

tluntlue d'amore e di sacrifi.zio, questo procla-

mano le creatnre. Questo Ie stelle « del cielo

-- viaggiauti le tacite vie; ,> questo <. le in-

fiuite famiglie viveuti » c,he nell,amore e nel

\
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clolore salgono <, dell'uomo t contcssere il velo I "
questo le armonie della tlrrt <' ridestate ogli

giorno dal sol. r> l)ell'amore, deII' altruismt-r ,

del sacrilizio, esse prc,clamano non solo la ne-

cessità ma la feconditù lieta, « .... chi amando

al oommesso lavort-r - dà la vita, in piìr vite

risorge. >>

Qtesta legge dell'amors che si sacrilica e rlel

saorilizio ohe l'ruttifica, questa legge fioca e pur

chiara rrell'universo, divieDs eloquentissima in

rlrel Gesù, che per amore si lasciò orocefiggere, e

morerdo dischiuse a Sè, a tutti, i sentieri clella

vita immortale: rpel Gesir, che, rnorendo, volÌe

adempiere tutto il dovere e l'amore. Colia eltr

quenza del sno c-seDrpio, Egli, iI Crr-,cefisso glo-

rioso, EgIi il caritatevole ttmato, r.li grida che

chi dimeltica, irr un momerrto di oblio sublime,

sè stesso si ritrova, cLe chi dà, volente per Dio,

per Ia \rerità, la Bontà, la Giustizia la vita,

l'arrima sna la ricupera qui perdid,erit anintant,

su&nt pì'optù me inaeniet en»r. Sono i oruoe'

lissi che trionfa.no, amioi miei, soìÌo i nìorti-

fioati che vivono, sono gli umili cLe vengotto

gloriflcati.

Eccovi la grande speranzÈ, o miei amir,i, cìre

la Croce esprime e simboteggia. Pussa pssa lretre'

trarci davvero nell'anima, possa, penetrandovi

I
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ffuo aÌ lbndo, tutta in meglio rimrovarla. Se tiu

qui siamo stati gìi uomini dell'egoismo, pagani

ìreìì& vita (ed i Ìa r-ita dre importa), colrirx.i

quest'oggi, comirrci sul serio Ìu nostra r-itir cri-

sl,irrrra, vita ,li caritiu e rli sa, r'ifizi,r - riLa su

r.ui lorr ha presrì l& rìrorto, per',ìrè il srlo tcrìrlr)

i' ìelelr:ili. . - (t ('rt.t, ttn', rl 't ttì,tt.
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