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P R E F A Z IO N E

ALLA PRIMA EDIZIONE.

A n im a  g e n t i le  e p ia ,  che p r e n d i  in m an o  q u es to  l ib re t to ,  
se i  tu  d i  co lo ro  che n e l la  v i ta  d e i  S a n t i  e  n e l le  b io g r a f ie  
d e l l e  a n im e  e le t te  cercan o  i f a t t i  s tr e p i to s i ,  i m ir a c o l i  so r 

p re n d e n t i ,  le  es ta s i  s u b l im i ,  le  v i s io n i  d iv in e ?
C h iu d i  i l  l ib ro ,  p e r c h è  n e l le g g er lo  r e s te res t i  d e lu sa .
Invece ,  se i  tu  d i  c o lo ro  ch e  p en san o  ch e  la  p e r fe z io n e  

con s is te  n e l  f a r e  la  v o lo n tà  d i  D io  e  sono p e r su a s i  —  con  
V A u to re  d e l l ’Im ita zio n e  di C risto —  che si  p r o g r e d is c e  a 
m is u ra  che s a p p ia m o  f a r c i  v io le n z a ?  S e i  d i  co lo ro  ch e  ri- 
t en gon o  che anche in  lu ogo  e  u f f i z io  u m i l i s s im o  si p u ò  d a re  

g ra n d e  g lo r ia  a D io  c o m p ie n d o  i l  p r o p r io  d o v e re ,  c io è  f a 
c e n d o  la  sua  v o lo n tà  e  s t r a o rd in a r ia m e n te  ben e  l e  cose  o r 
d in a r ie ?  Q u in d i  d i  c o lo ro  ch e  n e l la  le t tu ra  d i  l ib r i  bu oni  
cercano  e s e m p i  che lo ro  s ian o  d i  s t im o lo  a d o m in a r s i  e  a 

c o r re g g e r s i  e  a f a r e  d e l  ben e?
A l lo r a  legg i,  e  sp e ro  che ri a v r a i  va n ta g g io .

Arignnno (Torino)

Noviziato di Maria Ausiliatrice, 1° marzo 1918.

L ’A u t o r e .



P R E F A Z IO N E  D E D IC A T O R IA

ALLA SECONDA EDIZIONE.

A  tu t te  le  F ig l ie  d i  M a r ia  A u s i l ia tr ic e .

V i p resen to , fin a lm en te , la  tanto attesa  secon d a  e d i
z io n e  d e lla  v ita  d e lla  vostra  e  nostra san ta  co n so re lla  S uor  
T eresa  V a lsè -P a n te llin i, r ived u ta  accuratam ente su l P ro 
cesso  In fo rm a tiv o  D io cesa n o .

L e v ite  d ei S anti e  d ei S ervi di D io  fa v o le g g ia te , o, com e  
ora  si d ice , rom an zate, non m i son o m ai p ia c iu te , n ep p u re  
da fa n c iu llo . N ien te  è  p iù  b e llo  d e lla  ver ità . P er c iò  vi 
assicu ro  ch e ho fa tto  tutto i l  p o ss ib ile  e  non ho trascurato  
n u lla  affinchè questa v ita  scritta  corr isp on d esse  a q u e lla  

vissu ta .
G ià n e lla  p rim a e d iz io n e  ero  stato fe d e lis s im o  a lle  te 

stim on ian ze  scritte  o sen tite  d a lla  v iva  voce di testi o cu lar i 
d egn i di fe d e ;  p iù  tardi ne ra cco lsi a ltre che riporto  in 
s ie m e  con q u e lle  g iu ra te  con ten u te n e l P rocesso  In fo r m a 
tivo , citan d o  sp esso  le  p a ro le  testu a li d e lle  p erson e che  
con v issero  con la  S erva  d i D io .

O ra rin graziam o in siem e i l  S ig n o re  ch e esa u d ì le  tante 
vostre p regh iere  con ced en d om i ancora d i fin ire questo  la 
voro , m entre io  vi r in grazio  v ivam en te  tutte e  vi ricam bio  
c o l ricordo g io r n a lier o  n e lla  S anta  M essa .
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L eggen d o  con  q u a lch e  a ttenzione troverete: 1° ch e S uor  
T eresa  em u lò  l ’in n ocen za  e  p urezza  a n g e lic a  d i San L u ig i 
G on zaga; —  2 ” ch e con gen erosi sfo rz i contro una natura  
v iv a ce  e  fa c ile  a l r isen tim en to  acq u istò  la  d o lcezza  in a l
terata d i San  F ran cesco  d i S a le s ;  —  3" che sta  a lla  pari 
di San G iovan n i B erchm ans n e lla  p iù  p erfe tta  osservan za  
d e lla  R eg o la ; —  4° ch e v isse  in vo lon tar io  n ascon d im en to;
—  5° ch e cercò di im ita re  D on  B osco  sp ec ia lm en te  n e ll’a- 
m are e  a iu tare le  p overe  fa n c iu lle  d el p op o lo .

* * *

R iten go  che la  lettu ra  d e lla  v ita  d i S uor T eresa  g ioverà  
a lle  fa n c iu lle  ch e avranno in le i  un m o d e llo  d i u b b id ien za  
e  d i r icon oscen za  ai gen itor i e  a lle  ed u ca tr ic i;  un m od ello  
di stu d io  e di p ie tà ;  e un m o d e llo  d i ser io  im p egn o  per  
il  p rop rio  p erfez ion am en to  m ora le , in te lle ttu a le  e  sp ir i
tu a le ; in som m a, un p icco lo  e  in s ie m e  gran d e m o d e llo  di 
ogn i v irtù  d e lla  lo ro  età e con d izion e.

* * *

E  le  Suore?
M o lle  cose  potranno ap p ren d ere le  su ore g io v a n i;  ma  

sp ero  c lic  anche le  p rovette non leggeran n o  senza van tagg io  
questa v ita . A  co n ferm a  m i contento d i riportare le  p aro le  
di M ad re M arin a  C oppa —  e  per ch i la  con ob be, basta  il 
n om e, e  a ch i non  la  conobbe d irò  ch e fu  per 2 7  anni as
sisten te g en er a le  p er g li stud i n e ll’is titu to  d e lle  F ig lie  di 
M aria A u silia tr ic e , —  m ente acuta ed  eq u ilib ra ta , la  q uale

— x —



con ob be p erson a lm en te S u or T eresa  e  in  un su o  pro-m e- 
m oria , con servato  n e l l ’A rch iv io  g en er a liz io  d e ll’is t itu to , 
dopo aver p arla lo  d e lle  v irtù  e  d e lla  san tità  d e lla  S erva  
di D io , sc r isse :  « . . .  E  non sarà  anche testim on ian za  di 
san tità  d e lla  nostra S u or T eresa  i l  fatto  ch e le  p a ro le  e  le  
azion i di le i ,  com e fu ron o  ca u sa  di ed ifica z io n e  durante  
la  v ita , ta li son o  anche ora, attraverso le  p a g in e  d e lla  su a  
b iogra fia , (1 )  la  cu i le ttu ra , co m e si attesta da m olti, è  un  
fo rte  in citam en to  a lla  p ra tica  di tutte le  v ir tù ? ... In c ita 
m ento an ch e m agg iore  e  p iù  sentito  n elT an im o di ch i, co 
m e la  scriven te , eb b e la  fortu n a  di con oscere S u or T eresa , 
e  ch e , le g g en d o  la  b iografia  d i co s ì ed ifican te  S o re lla , non  
p u ò  non com m u oversi sa lu tarm en te e  non  sen tire  n e ll' in 
tim o d elT an im a  il p iù  v ivo  con sen so  a lla  san tità  di L ei, 
co s ì co n fo rm e ag li esem p i d e l D iv in  R ed en tore e  co s ì n e llo  
sp ir ito  d e l Santo F on d atore. D u rante g li E serc iz i S p i
r itu a li, d opo la  le ttu ra  d e lla  b iogra fia  d e lla  nostra S uor  
T eresa  V a lsè -P a n te llin i, sp on tan eam en te ho d ovuto p ren 
d ere i p rop ositi su o i, perchè ho sen tito  ch e n el com p im ento  
di e s s i, soprattu tto , io  avrei potuto m ig lio ra rm i e  fa r e  dei 
p assi n e lla  p e r fe z io n e  re lig io sa  » .

V iv ete  fe l ic i  e  con tin u ate  a p regare per m e!

Nizza Monferrato, 3 settembre 1935 
ventottesimo «Iella nascila al Cielo della Serva di Dio.

D . F e r d i n a n d o  M a c c o n o .

(1) Allude alla prima edizione.



P R E G H I E R A

PER LA BEATIFICAZIONE DELLA SERVA DI DIO 

Suor T e r e s a  V a l s e  - P a n t e l l i n i

0  G esù , che ave te  detto  d ' im p a ra re  d a  Voi che 

sie te  m ite  e d  u m ile  d i  cuore, ben ed i te  la  C au sa  di  

B eatif icazione d e l la  vos tra  d i le t ta  sp o sa  S uor Teresa  

V alsè -P an te l l in i  ; concedetec i  le g r a z i e  che p e r  la  su a  

intercessione Vi d o m a n d ia m o ,  e f a t e  che s ia m o  u m ili ,  

m it i  e per sev era n ti  n e l  bene p e r  avere  un d ì  p a r te  

a l la  vos tra  g lo r ia  in Cielo. Così s ia .

Pater, Ave, Gloria.



M O D E L L O  D I  G I O V I N E T T A

P A R T E  I.

A d o le s c e n lib u s  a u te m  e x e m p lu m  fo r te  
re liiiq u a m .

« E un esempio di fortezza lascerò 
alla gioventù ».

(Libro II d e i M a cc a b ei, VI, 28).
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C A P O  I .

I GENITORI DI SUOR TERESA.

SUA NASCITA E SUA PRIMA EDUCAZIONE.

(1878)

1. P e r ip e z ie  d e l p a d re  d i  S u o r  T e resa  e  su a  ca rità  b e n e d e tta  d a l S ig n o re . 
—  2. S u e  o n o rificen ze  e  su o  s p ir ito  d i  p ie tà . —  3. S u o  m a tr im o n io  e  f ig l i  
a vu ti. —  4. P ro g ra m m a  d i  e d u ca z io n e  d e lla  m a d re . —  5. /  p r im i a n n i d i  
T e res in o .

1. — Nel 1848, allo scoppiare della  nostra, p rim a  g u e rra  
(l’indipenilenza contro l ’A u stria , u n  giovane di onesta e ag ia ta  
fam iglia di Rovigo, chiam ato  G iuseppe V alsè, per ev ita re  le 
carezze della  polizia au striaca , r ip a ra v a  a G enova e di là in 
Isv izzera .

I suoi an ten a ti erano  oriundi di Tolone ed erano p assa ti 
in I ta lia  ai tem pi di N apoleone 1, l ’uomo fa ta le  che a tte rrì e 
sconvolse tu t t a  l’E uropa.

II n ostro  giovane aveva fa tto  i suoi stu d i in sem inario, e 
conservava i fru tti della buona educazione le tte ra ria  e re
ligiosa; m a o ra  fugg itivo  e senza averi, dov e tte  lavo rare  e 
ad a tta rs i a fa re  un po ’ di tu tto  p er cam pare onestam ente  la  
v ita . A v ev a  a  com pagno e carissim o am ico un certo  P an te llin i, 
il quale, p er i d isag i p a titi, con trasse  u n a  m ala ttia  che gli 
troncò la  v ita , con g ran d e  dolore del povero profugo in te rra  
s tran ie ra . P a re  che il P an te llin i non  avesse a  che fare  con 
la  polizia, e perciò il nostro  G iuseppe, sia p er e ludere  le  r i
cerche del governo austriaco , s ia  p er affetto a ll’amico estin to , 
ne conservò il passapo rto  e ne p rese  il cognome.

G iovane is tru ito , ardentissim o, m a serio, sagace e in tra 
p renden te , vagò or qua  or là , e a ll’ultim o passò  al Cairo 
d ’E g itto , dove ap rì un g rande  albergo, fabbrica to  in bellis-
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sima posizione, su  u n ’area (li diecim ila m etri q u ad ra ti. Col 
suo lavoro, con la  sua onestà  e la su a  prudenza accumulò 
una fo rtu n a  considerevole. N on fu mai ego ista : de’ suoi beni 
e ra  largo  e generoso con tu t t i ,  larghissim o poi coi poveri
— forse ricordando sem pre d ’essere s ta to  un tem po an ch ’egli 
nelle s t r e t te z z e — e nessuno ricorreva a Ini invano. «N oi fa r 
elemosina,, — ci scrisse una  sua nipote, Suor C arolina Rosa, 
F ig lia  della C arità  — era vero figlio d i suo p ad re  che dava 
ai poveri persino le  scarpe  nuove che aveva nei p iedi. A l 
Cairo provvedeva, la rghissim am ente  a ll’is t i tu to  delle Suore 
Francescane che in ogni c ircostanza  di qualche bisogno ri
correvano a ll’albergo del signor G iuseppe. G odeva tu t ta  la  
stim a e l ’affetto del V iceré, Ism ael P ascià , che nel suo al
bergo faceva g ran d i feste. 1 conoscenti, alludendo al figlio di 
G iacobbe, davano  a  mio zio il nom e di G iuseppe I I» .

Ma quanto  p iù  egli era elem osiniero, tan to  più il S ignore
lo benediceva; e così potè ap rire  un secondo albergo di prim o 
ordine in A lessandria  d ’E g itto .

2. — T anto  al Cairo, poi, quan to  ad  A lessand ria , egli 
aveva la fo rtuna e l ’onore d i a lb e rg a re  la  società in te lle ttu a le  
e cosm opolita del tem po, nonché gli stessi regnan ti, o membri 
delle loro fam iglie, ai quali p restò  preziosi servigi e dai quali 
ebbe g ran d i onori licenze. Così il .5 dicem bre ISO!) V itto rio  E m a
nuele I I ,  di moto proprio, lo nom inava C avaliere della  Corona 
d ’Ita lia ; il 21) m aggio 1872 lo nom inava C avaliere dell’O rdine 
E questre  dei S anti M aurizio e L azzaro , e il (i m arzo 1875, Com
m endatore della C orona d ’Ita lia ; e dopo questa  nom ina si 
prese e si continuò poi sem pre a chiam arlo  il signor «C om 
m endatore ».

L a  fam iglia conserva anco ra  d iversi splendidi rega li «lei 
re V itto rio  Em anuele I I , come un r i tra t to  ad  olio d i Sua 
M aestà; una  tabacch iera  d ’oro con cifre; un orologio d ’oro 
con m onogram m a: una sp illa  d a  c ra v a tta  in b rillan ti con cifre.

Il 14 giugno LS7.‘> il Re di P o rtogallo  lo nom inava C ava
liere del Reale O rdine M ilitare P o rtoghese  di N o stra  S ignora 
della Concezione della  V illa  V icosa; 1J8 gennaio 1873 il re 
di S pagna  A m edeo gli conferiva il tito lo  di C avaliere del



R eale O rdine di C arlo  I I I .  Il 23 m aggio il signor Commen
d a to re  riceveva pure  dal Bey di T unisi la  decorazione del Ne- 
clian E l Iph ifìn  della  prim a classe di a lto  g rado , e il 28 ago
sto il guardasig illi del K edivò d ’E g itto  gli rim etteva  il b re
vetto  e le insegne dell’O rdine della  M édjidieli di te rza  classe: 
ta n ta  era  la  stim a in  cui era  tenuto .

G. A. Cesana nel suo libro , Da Firenze a Suez e viceversa, 
im pressione d i v iaggio , (1) dice: « . . .  il s igno r P an te llin i è ita 
liano e fa onore alla p a tr ia : egli ha  poteri discrezionali: è un 
pascià a  tre  code in questi g iorni; lo s tra d e  ferra te , i legni 
del vicereanie sono a sua disposizione... ».

« In  m ezzo al così de tto  g ra n  mondo — scrive la sopran
nom inala n ipote — conservò sem pre una fede v iva e in teg ra ; 
non tra la sc iav a  m ai le sue p regh iere  m a ttin a  e sera e aveva 
una divozione tenerissim a a lla  M adonna» .

E  il cugino A vv . I ta lo  Rosa: « E ra  uomo di g rande  fede 
e di g rande  carità . A n d av a  alla sa n ta  M ossa p iù  spesso che 
poteva e, negli u ltim i ann i, tu t t i  i g iorni; p regava anche in 
casa  d u ran te  la g io rnata  o allo vo lte  parecchio ore ».

3. — Al C airo conobbe e im palm ò la  signorina  V igli ni 
G iuseppina, da  M ilano, la quale, a d e tta  di quan ti la conob
bero, ora d ’una s trao rd in a ria  avvenenza, ed allora dom andò 
ed o ttenne  da l governo ita liano , p er se e p er i suoi discen
denti, di po te r u n ire  legalm ente al cognom e di V alse quello 
di P an te llin i, in m em oria del suo com pagno di sven tu ra .

A  ra lleg ra re  le fortunato  nozze vennero tre  figli: I ta lo , elio 
studiò  leggi e fu  « silenzioso cu ltore  di le tte re  e m usica, mo
dello di sposo e di padre, sp ira to  — dopo lunga , serena  m a
la t t ia »  — il li) gennaio 1935, « lasc ian d o  ai suoi — l ’ered ità  
di una v ita  m odesta, laboriosa — nascosta  in D io — principio 
e fino di ogni suo d e s id e rio » ; (2) T eresa, che professò e morì 
fra  le F ig lio  di M aria A usilia trice ; G iuseppina, tu tto ra  vi
vente (1035), m a rita ta  a l m archese F rancesco B arto lin i Salini- 
boni o o ttim a  m adre di fam iglia.

(1) Firenze 1871.
(2) DalPimmagine-ricordo distribuita ai parenti e amici.
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La secondogenita nacque in M ilano, in V ia M anzoni N. 4(>, 
il 10 o tto b re  1878 e ;il fonte battesim ale , nella chiesa di San 
F rancesco da P ao la , ebbe i nomi di T eresa, A n ton ia , Gio
vanni na , C arolina; ma in casa, per vo lontà  del pad re , molto 
d ivoto della g rande  C arm elitana spaglinola, fu  sem pre chia
m ata  T eresa, da l nom e della nonna p a te rn a , T eresa e ti
chetti; (1) anzi, p er quel senso nativo di cara sem plicità che 
favorisce l’in tim ità  fam iliare e, ne dim ostra l’affetto , si usò il 
vezzeggiativo Te,resina.

È  di lei che in trap rend iam o a scrivere  la v ita , perchè 
m orta in concetto di san tità .

4. — La m am m a di T eresa, donna di a lti sensi e di linis
sim a educazione, « d i p ietà , «li o ttim i sen tim enti, ferm a ne’ 
suoi p ropositi », prese p er tem po a p lasm are il cuore e a for
m are la m ente d e ’ suoi figli. R iteneva, e g iustam ente , che il 
fondam ento d ’ogni buona educazione deve essere il dovere, 
il t im o re e  l ’am ore di Dio; clic ai bam bini si deve d are  ciò di 
cui abbisognano e fin dove si può, ma non con ten tare  tu tte  
le loro vogliette , non soddisfare i loro capricci, anzi pensare 
buona cosa avvezzarli fin d a  piccoli al sacrificio; voler loro 
un g ra n  bone, m a non ta n te  lodi, non tro p p e  carezze, le quali 
non form ano i ca ra tte ri, m a li g u astano  e infiacchiscono; dare 
com andi g iu sti, opportun i ed esigere asso lu tam ente che i figli 
si pieghino nell’osservarli p er ab itu a rli al dovere; fin da pic
cini in segnar loro le buone creanze e ad  avere  il rispetto  di 
se e degli a ltri; essere puliti e o rd inati in tu tto ; am are e ono
rare  Dio, la V ergine e i San ti.

T ale, in m assim a, il p rogram m a educativo  della signora 
G iuseppina, secondo il «piale cercò di educare  i tre  figli che 
il Cielo le aveva dato . E  i bam bini, per (pianto costasse loro, 
dovevano piegarsi.

.■>. — 11 signor C om m endatore, che era portatissim o per 
tu tt i  i bam bini in generale, aveva  per i suoi un affetto  s tra 
ordinario . «A veva  a cuore la loro educazione cristiana  ». (2)

(1) Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 9.
(2) Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., ini. 9.



Voleva che fossero pii e avessero  g rande  com passione per 
g l’infelici. O gni volta che uscivano :i passeggio , riem piva 
loro il borsellino eli denaro  e d iceva: «Q uesto  è p er i poveri: 
datelo tu t to  ».

E gli però cap iva  che la  severità  della moglie era p iù  a tta  
a form are degli uom ini che non la sua tenerezza, e la la
sciava fare.

U na su a  nipote così ci scrive  dell’educazione di Teresa: 
« L a  p rim a volta  che conobbi T eresiua fu  a M ilano nel 1881. 
A veva tre  anni. E ra  d ’in telligenza superiore alla su a  e tà : leg
geva già quasi correttam ente, sapeva scrivere e fare le addizioni, 
cosa m eravigliosa a quell’età. A  tavo la  faceva d iscorsetti di 
una bam bina di sette, od o tto  ann i, ed era l ’am m irazione «li 
quanti rav v ic in av an o  per la sua g raz ia , p er la sua a ttra tt iv a , 
per il suo fine critèrio . La mamma le faceva fare  grandi pas
segg ia te  con le cugine Clelia e A delina; ta lvo lta  Teresiua, 
stanca , d im ostrava di voler esser p o rta ta  in braccio; ma ap 
pena  la m am m a le aveva fa tto  cenno di no, p iù  non fiatava 
e tirav a  innanzi sgam bettando  come meglio po teva; tan to  
aveva tim ore della  mamma clic l ’aveva ab itu a ta  fin d a  pic
cina a non fare capricci e ad  essere obbediente. Q uando la 
m amma la sg ridava  per qualche capriccetto , correva dalla 
nonna, che e ra  tu t to  il suo appoggio. La nonna era per Tc- 
resina una seconda m am m a. Le voleva un bene dell’anim a, 
ne aveva tu t te  le cure come fosse una su a  lìgliuolina; l’accon
te n ta v a  in quello che chiedeva, la confortava (piando era  sgri
data  e nascondeva anche i piccoli d ife tti p er ev ita rle  i ca
stigh i. Si capisce qu indi come Teresiua, p u r  volendo un gran 
bene alla m am m a, stava  p iù  volentieri con la nonna. G iun
cava sem pre col fra te llino  giuochi a d a tti  alla loro e tà , e ri
cordo che erano sem pre sorveglia ti dalla nonna. A lle vo lte  si 
bisticciavano fra di loro, e T eresiua, che cosi la chiam avano 
in casa finché andò suora, voleva sem pre avere  ragione e fa
ceva inqu ietare  la nonna; m a, alle severe intim azioni della 
mam m a, reprimeva, l ’a rden te  n a tu ra  e dom andava scusa d i
cendo: — Scusam i, ca ra  m am m ina, ti prom etto  di non lo fare 
p iù . — Poi la  baciava, e la mamma le concedeva il perdono, 
ma con paro le  molto serie.
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« A l ca ra tte re  riso lu to  e risen tito  p er n a tu ra  univa un ’au
rea sem plicità di modi e una p ie tà , direi, n a tu ra le  e g ià  pro
fonda. Si d ivertiva  m olto con lt* sue  bam bole e conversava 
con loro, come con am iche d ’infanzia ».

In fa tti  il cugino A vv. Rosa nel P rocesso  Inform ativo  
disse che la Teresina più ta rd i, ricordando i suoi prim i anni 
e i suoi giuochi in fan tili, soleva dire: «C om ’ero scema! per
devo ta n te  ore a p arla re  con la  mia bam bola »; e aggiunse: 
« Q uesto  io dico p er a tten u are  la sem plicità e il candore di 
quell’anim a, la quale  si può d ire  che, dopo i d ivertim enti p ro 
pri della  fanciullezza., non cercò e non am ò a ltri svagh i, p er
v asa  come era da un profondo sp irito  di ritira tezza  e di 
p ie tà» . (1)

L a cug ina ci scrisse ancora: « A m ava m olto i piccoli giuo
chi; ma appena era ch iam ata p er qualche esercizio di p ietà , 
lasciava tu tto  e correva sollecita; e, per q u an to  le preghiere 
fossero lunghe, non dim ostrò mai quella stanchezza che fac il
m ente si rive la  nei fanciulli ».

Cosi la g rande  v ir tù  della fede e i severi p rincìp i di una cri
stiana educazione illum inarono la culla e la  prima infanzia 
di Teresa; così le belle m aniere e le p ra tiche  religiose stam 
parono nella sua m ente e nel suo cuore orm e profonde; e così 
ancora, fin d a  piccina, al governo di una  m adre  tenerissim a, 
ma severa e senza debolezza, im parava a vincere e dom inare 
se stessa.

(1) Pr. Inf., ini. 10.



CA PO I I .

AURORA DI VITA.
(1882-1889)

1. I  g e n ito r i  d i  T e r e s im i s i  s ta b ilis c o n o  a  M ila n o . —  2. C a ra tte re  d i 
T e res in o . —  3. U n a tta cco  a i  b ro n ch i. —  4. /  g e n ito r i  s i  s ta b ilis co n o  a  F i
ren ze , p o i a  F ieso le . —  5. T eresa  r ic e v e  le z io n i i n  casa . F e rm ezza  d e lla  
m a m m a . —  6. A m a b il i tà  d i  T e re s in a . S u o  g iu d iz io  p recoce. —  7. In tr a 
p r e n d e  la  r i fo rm a  d i  sè . —  8. C o n te n to  p e r  la  n a sc ita  d e lla  so re llin a . —  
9. Im ita  la  p ie tà  d e l b a b b o . —  10. A lc u n e  le tte re .  —  11. R ic e v e  la  san ta  
C resim a . —  12. A ltr e  le tte re .

1. — K ell’ap rile  del 1882 il signor C om m endatore preve
dendo i moti xenofobi g ià  serpegg ian ti nell’elem ento arabo , che 
scoppiarono d iversi m esi p iù  ta rd i e fornirono l’occasione al
l ’In g h ilte rra  di accorrere in a iu to  agli Europei e di occupare 
l ’E g itto , m andò la m oglie coi figli Ita lo  e Teresina in Ita lia . 
L a  signora G iuseppina aveva la sorella C arolina, sposata  e 
residente a  M ilano ed anch’ella vi fissò la sua dim ora. Il Com
m endatore ragg iunse  p iù  ta rd i la fam iglia, ma doveva ancora 
di tan to  in ta n to  recarsi a l C airo per affari, e allora, i due 
piccini erano in teram ente affidati alle cure della nonna e della 
m amma.

2. — Teresina d im ostrava  sem pre più  ingegno svegliato , in 
telligenza p ro n ta  e v ivace, m ente equ ilib ra ta , c a ra tte re  aperto  
e franco, riso lu to  e risen tito  con tendenza a vo ler avere sem pre 
ragione in ogni cosa: e il fratello  Ita lo , sebbene m aggiore di 
due an n i, doveva p iegarsi a lei, che non cedeva se non alle 
parole, e, ben sovente, alle m inacce della m am m a.

3. — E ra  un fiore d i sa lu te , ma un giorno fu colpita da un 
a ttacco  ai bronchi. 11 medico giudicò il caso p iu tto sto  grave 
e sentenziò clic le si doveva cav a r sangue.
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Teresina com prese e is tin tivam en te  d im ostrò tu t ta  la sua 
ripugnanza; ma subito  si quietò al com ando della m adre, e, 
a ll’ inv ito  del medico, m ise fuori il bracciolino bianco; lasciò 
che il medico lo legasse, lo stropicciasse, e in trep ida  sostenne 
il doloroso taglio  e guardò  senza piangere, il piccolo zam pillo 
rosso che usciva. Il ch irurgo , quando gli parve  che ili sangue 
ne fosse uscito a sufficienza, rasciugò la  piccola fe rita , la  
fasciò e si p a rtì prom ettendo di rito rnare . E rito rnò  e tra sse  
a ltro  sangue ancora: T eresina soffriva e taceva.

11 m ale, come Dio volle, passò ; m a quei salassi le cagio
narono ta le  indebolim ento che per l’anem ia sop ragg iun ta  non 
si rip rese più e si vuole che sia  s ta to  il princip io  di quella  ma
la ttia  <*.lie doveva poi condurla  avan ti tem po alla  tom ba.

Il fratello  rico rda che il medico aveva o rd inato  alla sorel
lina un regim e carneo; ma siccome ella sen tiva  inappetenza e 
nausea, sedendo a tavo la , lasciava d estram en te  cadere a te rra  
la carne  affinchè i suoi cari non patissero , vedendo che non 
m angiava.

4. — Nel 1881 Ita lo  toccava i se tte  anni e il pad re  stabilì 
di m etterlo  in collegio. Egli era amico del Prof. G aetano O liva, 
P resid e  del Liceo Galileo a F irenze  e P residen te  dell’A m - 
m inistrazione del Collegio delle c ian te lla te  e gliene p a rlò . Il 
professore gli suggerì il collegio dei B arnabiti alle Querce. 11 
Com m endatore volle anche vedere quello degli Scolopi alla 
Badia. F ieso lana, e lo trovò  di sua m aggior soddisfazione. 
M a desiderando di essere, p er quanto  poteva, vicino al figlio, 
andò (1881) a  s tab ilirs i a  F iren ze  (V ia C avour, N . 70 — 
piano I), e poi, nel 1885, a S an  Domenico, a Fiesole, in bel
lissima villa con parco e infine ne acquistò  una, d e tta  11 r i
poso <lei vescovi.

— A  Teresina, perche gracile  di costituzione, faceva dare  
lezioni p riv a te , perchè, avendo m olti mezzi, poteva provvedere 
a  ogni buona educazione in casa. (1)

Di lei a q u es t’e tà  così scrive la cugina Rosa A delina: « La

(1) Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 9.
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liv id ì da luglio a o tto b re  del 1885, prim a :i F irenze, poi a B agni 
di Lucca, dove gli zii m’inv itarono  con la mia sorella, da poco 
uscita  da grav issim a m ala ttia . Teresina a llo ra  aveva se tte  anni. 
L a m am m a non le lasciava p assare  inosservato  il minimo di
fetto . La piccina, a qualche osservazione, av rebbe voluto ribel
larsi un  po ’ e ta lv o lta  anche si scusava, esponeva con calore le 
sue rag ioni, d iven tava  rossa, dava in p ian to , ma la m am m a non 
cedeva; e, alle parole severe, m a calm e di lei, alla m inaccia 
di castigh i, Teresina si p iegava, infine dom andava perdono, 
le baciava la  m ano e prom etteva  di s ta r  buona e di non m an
car p iù » .

« Col babbo — con tinua  la  cugina — non aveva tan ti t i 
mori: conosceva il suo debole e sapeva d ie  egli lasciava cor
rere  con la sua piccola T eresina. Lo baciava , lo colm ava di ca
rezze e gli rivo lgeva espressioni così piene d ’affetto, che face
vano ridere  quan ti l’ascoltavano. Som igliava anche tu tta  al 
babbo: il suo occhio così espressivo, così in telligen te , la  sua 
bella  fron te , perfino i capelli castagn i ondeggian ti, c tu tto  il 
volto esprim eva il vero r i tra tto  del mio povero zio.

(3. — « E ra  poi un piacere il vedere  una  bam bina così am a
bile, così bene educata  dalla sua m am m a! Con che contegno 
s ta v a  a m ensa, con quale g raz ia  sa lu tav a  tu tt i , ch iunque fos
sero i com m ensali, e con qual garbo  au g u rav a  loro buon 
pranzo! E  che p arlan tin a! ma sem pre così giudiziosa che era 
una m erav ig lia» .

L’A v v . Italo  Uosa poi compie così il r i tra tto : « Teresina 
ritra e v a  del p ad re  le linee del volto , della m adre il c a ra tte re  
tu tto  lom bardo, ma fo rte  e riso lu to . A veva uno di quei c a ra t
teri, che, ind irizzati al bene, sono capaci di qualunque eroi
smo. C erto che una g rande  influenza deve av er esercita to  sul
l’anim o infan tile  di lei anche il profondo sentim ento  religioso 
del padre, uomo di g rande  fede e di g rande  carità .

« R icordo che da bam bina in poi fu sem pre obbediente e 
di u n ’au rea  sem plicità; p u r  avendo un c a ra tte re  arden te , forte, 
risoluto sapeva frenarsi a tem po debito; e anche se le osser
vazioni della  m adre, che e ra  p iu tto sto  severa, non le g a rb a 
vano, p u re  si so ttom etteva com pletam ente e con docilità: aveva
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m agari le lacrim e agli occhi, ma obbediva. M olte vo lte  sono 
in tervenu to  io a d ifenderla, per cui m i era  molto ricono
scente ».

7. — U n a  m erav ig lia  m aggiore avveniva in lei a poco a 
poco; sia per le correzioni della m am m a, sia p er le raccom an
dazioni della nonna, sia per l ’esempio dell’ottim o padre , sia 
per il suo stesso in tu ito , o per tu tte  queste  cose insiem e, ella 
com prese che b isognava correggere il suo c a ra tte re  e cedere 
non solo quando conosceva d ’aver to rto , ma anche quando 
aveva rag ione; e cedere non solo alle osservazioni severe della 
mam m a, m a cedere volontariam ente, spontaneam ente , per am or 
di pace, per am or di Dio: cedere sem pre; e trovando  la  cosa 
tu t t ’altro  che facile, venne nella persuasione che doveva aiu
tarsi con le pregh iere , « che ne sapeva ta n te  » — come a tte 
stò  sua cugina, — ed essere costan te  nel suo proposito.

Non sappiam o che ab b ia  preso questa  risoluzione in un 
giorno determ inato ; nessuno, neppur lei, forse, avrebbe saputo  
dirlo; m a gli effetti tu tt i  li vedevano: vedevano, cioè, farsi più 
ra re  le sue resistenze, la vedevano farsi sem pre più a rrende
vole e am abile.

N on è neppure che si vincesse in un  giorno o in una set
tim ana: è noto il detto  del poeta: « respingi la  n a tu ra  con la  
forca, ma essa ritorna. »; la v ivacità , l ’ardore, la ten ac ità  era 
il suo n a tu ra le  ed essa dovrà lo tta re  contro di sé, fino alla 
m orte; e lo tte rà  v itto rio sa , appun to  perchè ha una volontà ri
soluta e costan te  e si serve dei mezzi più efficaci.

Noi ci troviam o (pii di fron te  a una bam bina che non ha 
ancora se tte  ann i, m a che è già quello che si dice, un ca ra t
tere. Q uando uno vuole il bene, ne fissa i mezzi efficaci ed 
è costan te  nel suo in ten to , non è un cara tte re?  un uomo.

Sam uele Sm iles ha. sc r itto : « Il c a ra tte re  del fanciullo è 
il nucleo di quello dell’uomo: ogni u lteriore educazione non 
è che una sovrapposizione; la forma del cristallo  rim ane sem
pre la stessa . È  vero p ertan to  nel suo pieno significato il 
m otto che il fanciullo è pad re  dell’uomo come il m attino  del 
giorno ».

È  quello che vedrem o in T eresina.



— 13

8. — « Nel giugno (li quest’anno 1885 — scrive F A delina
— il Signore le donò una sorella a  cui fu posto  il nom e di 
G iuseppina. Q ual gioia e (piai contento  per T eresina! Q uan te  
feste  e (piante carezze! E  man m ano che la sorellina cresceva, 
<*on che g u sto  ella faceva giuochi per tenerla  a lleg ra , o le can
tava le nenie per addorm entarla! La mamma spesso g iiel’af- 
lidava, ed ella «pianta cura aveva perché non patisse , non s ’im
b ra tta sse , non piangesse! ('In* se qualche v o lta  avveniva che la 
piccina, nella sua in fan tile  inconsapevolezza, si spe ttinasse  o 
p iangesse e la m am m a ne facesse colpa alla T eresina, questa 
ci pa tiva e si difendeva con ardore; ma si com prim eva alle 
paro le della  m am m a. Q ualche vo lta  si sfogava con un po’ di 
brontolio  con la piccina; ma poi cercava di vincere il suo tem 
peram ento focoso, si ricom poneva e si m o strav a  am orevole, 
come se nulla fosse accaduto.

« La m am m a usò sem pre ce rta  severità  con T eresina, anche 
quando fu g iovinetta ; Teresina cercò sem pre di dom inare se 
stessa , ed ebbe sem pre per la  sorella  G iuseppina cure  vive 
ed affettuose ».

« A  questo  tem po — depose l ’A vv . U osa — T eresina co
minciò anche lo stud io  della  m usica e del pianoforte, avendo 
per insegnan te  il P ro f. P acciarelli, fra te llo  del P a d re  Scolopio. 
E ra molto in te lligen te  e aveva speciale a ttitu d in e  p er la m u
sica e la le tte ra tu ra , specialm ente poetica. N onostan te  la fer
vida fan tasia , aveva g iusto  equilibrio m entale. Non solo nu 
triva verso i genitori g ran d e  r isp e tto  e am ore; ma anche verso 
la nonna e i paren ti, senza m ai ab u sa re  della  bontà  della nonna 
m aterna, che conviveva in c a sa » . (1)

!). — « T eresin a  era  sui dieci anni quando io, nel novem bre 
del 1880, passai a F irenze in viaggio di nozze. R icordo che 
la sera, p rim a del pranzo, il babbo ch iam ava Teresina insiem e 
con la  nonna a fare  u n a  novena non so se in onore di qualche 
Santo  o in suffragio delle anim e p u rg a n ti, m entre la m am m a 
s ta v a  a tenerci com pagnia. T eresina leggeva a  voce a l ta  le 
p reghiere , in modo che la  sentivam o anche noi dalla  s tanza
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vicina, e ricordo elle la novena era p iu tto sto  lunga ». (1) 
« Il babbo , essendo uomo di g rande  pregh iera , vi a ttendeva 

quotid ianam ente  in casa e anche a  passeggio e per p iù  ore al 
giorno. Q uando aveva da celebrare  novene, si faceva leggere 
libri sp irituali dalla Teresina e da lei faceva guidare  la recita 
del R osario  od a ltre  p ra tich e  di p ie tà . L ’aveva costitu ita  come 
suo chierichetto  in tu tto  ciò che si riferiva al servizio di Dio. 
P iù  volte l’ho sen tito  d ire : — V ieni, Teresina, è tem po (die an
diam o a rec itare  il R osario ... — o a fare  a ltre  p ra tich e  di p ie tà . 
Q uesti esem pi non possono non av er avu to  g rande  influenza 
su ll’anim o suo g iovan ile» . (2)

P iù  ta rd i, g ià  relig iosa, T eresa si com piaceva nel ricordare 
il « p ad re  che definiva som m am ente buono e pio, il quale si 
deliziava di rec itare  con lei il R osario  ogni dì e com piere a ltre  
p ra tich e  di pietà per celebrare m esi e novene in onore di M aria 
S an tissim a o di a ltr i  S anti e M artiri ». (3)

R icordava pure  con riconoscenza e affetto  il g rande  bene 
che aveva ricevuto  dalla  m adre, che, forte, energica e ferm a 
nell’educarla , giovò assa i a dom are il suo ca ra tte re  fiero e re
sisten te . M a a ll’infuori di ta li lodi che si riferivano alle v irtù  
cristiane  de’ suoi cari, ella rifugg iva  da ciò che po teva  essere 
di lode terrena  della su a  fam iglia. (4)

L’A delina scrive ancora: « T eresina  non andava a le tto , se 
prim a col fratello  Ita lino  non avesse d e tto  le p reghiere , e ne 
sapeva  g ià  tan te ! P e r  lo p iù  era la nonna che gliele faceva 
recitare; ma m olte volte era presen te  la m am m a, e allora l’a t 
tenzione era certo  m aggiore! »

Il fratello  Ita lo  dice: «T eresina  era d iligen te  e p ruden te , 
um ile e paziente, rispettosissim a ed am antissim a d e ’ suoi e di 
g rande p ie tà  ».

10. — Egli conserva gelosam ente le le tte re  che Teresina 
scriveva ai gen itori. 3Toi le abbiam o le tte  e le trovam m o sem
plici, spontanee e riboccanti di affetto.

(1) In uno scritto privato.
(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. del sig. I. II., int. 9.
(3) Pr. Inf., Dep. di Sr. M. G., int. 9.
(4) Pr. Inf., Dep. di Sr. M. G., int. 9.
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D ittin o n e  un  s a g g io ,  e d  e c c o  la  p r im a :

Auron-zo, 2(5 agosto  1884.
« B abbo mio ado ra to , (1)

S o n o  s ì  p ic c in a  c h e  p o c o  a s s a i  so  d ir , m a s ì  b e l  g io r n o  
n o n  v o g l io  la s c ia r  p a s s a r e  s e n z a  a u g u ra r le , a m ilio n i e m ilio n i  
q u e s t i  d ì ,  c o r o n a t i  d i g io ia  e  d i s a lu t e  p e r e n n e .

Sia felice, sia felice, caro babbo: è l’augu rio  che il mio 
cuor le fa; e prom ettendole obbedienza, am ore e rispetto , ac
ce tti il bacio di caldo am ore della sua ubbidientissim a e att'.ma 
figlia

T e r e s i n a  ».

Xon si faccia m eraviglia per qualche inesattezza, e si pensi 
p iu tto sto  che la le tte ra  è sc ritta  da una bam bina, che non ha 
ancora com piuto i sei anni.

Eccone u n ’a ltra  dell’anno dopo:

Firenze, 7 m arzo 1885.

« . . .  Le invio, P a p à  mio, un foglio sc ritto  d a  m e perchè 
gli (?) d ica come e quan to  la su a  piccola T eresina le vuole 
bene, proprio  bene tan to  come gliene vuole il mio caro fra te l
lino Ita lo , e a ’ suoi am orosi e tenerissim i au g ù ri pel di lei 
bel giorno onom astico, unisco p u re  i miei caldissim i e tu tto  
affe tto ... Io  pregherò  S an  G iuseppe perchè p ro tegga, difenda 
d a  ogni d isg razia , m a la ttia  il mio caro p ap à , che li (?) doni 
tu tte  le  più liete e belle contentezze e fe lic ità ... E  nel m an
darli (?) tu t t i  i m iei g rossi, g ran d i, infiniti baci, mi creda 
sem pre all', e ubb. figlia T e r e s i n a  che le vuol bene tan to  
ta n to ! »

11. — T eresina toccava ormai i nove an n i e i gen ito ri vo l
lero p re p a ra rla  alla  sa n ta  C resim a che ricev e tte  da M ons. E u
genio Ceceoni, arcivescovo di F irenze, nella  cappella  p riv a ta

(1) In Toscana spesso si usa, impropriamente, la voce ad o ra to  per a m a 
tis s im o .
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«lei palazzo arcivescovile, il 1(5 giugno 1887. E bbe  a m adrina 
hi s ignora  E nricheifa  Gioppi, designata  dallo  stesso arcive
scovo, perchè esem plare per p ietà . (1) Nulla potem m o rinve
nire delle disposizioni di T eresiua, ma riteniam o che siano s ta te  
ottim e.

Ili. — Ecco ancora qualche periodo di a ltre  le ttere  di questi 
ann i.

Il 18 m arzo 1888, nell’a u g u ra re  il buon onom astico ai ge
n itori, tra  le a ltre  cose dice:

« ... L a  vostra  Teresiua non può farv i com prendere l ’amore 
che vi porta ; solo può d irv i che stuellerà assiduam ente  e con 
am ore, p er essere la vostra  consolazione e che pregherà  San 
G iuseppe benedetto , a  (tinche vi tenga, ognora in  sa lu te ... In
tan to  vi dom ando perdono di tu tt i  i piccoli falli e disobbe
dienze commesse verso di voi, cari G enitori, che sie te  angeli 
di bontà  e d ’am ore per i v ostri figli... ».

Eccone un ’a ltra  per N atale:

Firenze, 22 dicem bre 1888.
«M io am ato  P ap à ,

Q uanto  bram erei trovarm i presso  di lei per ven ire  un ita
m ente a lla  m ia sorellina a sorprenderlo  nel sonno e p rocurarle  
quel p iacere così dolce a  un buon p ap à , che sen te  destarsi dai 
baci am orevoli de’ suoi fe s tan ti bam bini! lo  anche q u es t’anno 
non posso fare che «lei vo ti, ma questi sono a rd en ti, e, come 
ta li, sento in  fondo che saranno  tu t t i  e saud iti da  D io, da quel 
Dio che io tan to  prego per rich iam are  su di lei, papà caro, 
tu tte  le im m aginabili p rosperità  e felicità della v i ta . . .  ».

Dei 1!) m arzo 1889, o ltre  l ’avere una le tte ra  di augurio  al 
babbo lontano, ne abbiam o p u re  una alla m am m a che com in
cia così:

(1) Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 9. —  Dai registri dei Cresimati esi
stente nella Curia Arcivescovile di Firenze.
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« M ia cara  M am m a, 
ìì troppo  g rande  il p iacere clic io provo nel ripe terti 

quanto  ti amo, perche non colga con prem ura ogni occasione 
per ap r ir ti  il mio cuore. L a  tu a  felicità è l’oggetto  costan te  
de’ miei voti; è ciò che dom ando a San (riuseppe con tu t to  
l’ardore  dell’anim a; m entre  da p a r te  m ia ti prom etto  di non 
d arti più il benché minimo d isp iacere ... ».

a



CA PO  I I I .

I PRIMI DOLORI.

(1889-1890)

1. T e re s in a  c o n tin u a  a r iceve re  l 'is tru z io n e  in  casa . —  2. I l  m o rso  d i  un  
cava llo . —  3. A lc u n e  le tte r in e .

1. — T eresina ;i F irenze e a Fiesole continuò gli studi 
sotto  la direzione della, inanima e d ’una m aestra  che veniva 
a da rle  lezione in casa. Faceva progressi, clic l ’ingegno 
aveva svegliato , la memoria p ro n ta  e tenace, e fin da questi 
teneri ann i m ostrò una certa  inclinazione a poetare, che con
servò poi tu t ta  la  v ita . Il G iovedì S an to  del 1888 il fratellino 
Ita lo , mezzo poeta fin da piccino anche lui, faceva la  sua 
prim a Com unione nella  chiesa della  B adia F ieso lana, e Tere
sina esu ltan te , nei suoi dieci anni, gli dedicava un carm e che 
i genitori fecero stam pare . La poesia fu  co rre tta , anzi, p ro 
babilm ente, fu  com posta dal P ad re  Bartolom eo degli Scolopi, 
m a esprim e certo i sen tim enti di Teresina.

In ta n to  cresceva e con tinuava a lavo rare  il p roprio  ca ra t
tere, ab ituandosi pure  a vincersi e a soffrire le con trarie tà  
della v ita , senza inutili lam enti. A  conferm a di questo  i fa
m iliari ricordano il seguente  fatterello .

2. — Il pad re  aveva com prato  un  bel cavallino sardo, col 
quale faceva g ran d i scorrazzate . U n giorno, m entre si dispo
neva a  p a rtire , Teresina, secondo il solito , corse festo sa  nel 
cortile p er au g u ra re  buon viaggio  al suo caro babbo; m a sal
tellando, come i bam bini fanno, si avvicinò troppo al cavallo , 
il quale l’addentò  fortem ente a un braccio. E lla cercò subito 
di libera rsi, ma senza g rida e senza p ian to .
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li padre, che av ev a  v isto  l ’a tto  del cavallo , e ra  corso im
pressionato , e dom andava ansioso a lla  bam bina: « T ’ha morso? 
t ’h a  fa tto  male? »

La fe rita  faceva sangue; Teresina rispondeva tranqu illa : 
«O h! non è nulla, babbo; non è n u lla» .

E  non p erd e tte  nè la sua calm a nè la su a  giocondità.

3. — Di questo  tem po abbiam o rinvenu te  tre  le tte rine  di 
T eresina: una al babbo e l ’a ltra  alla  m am m a p er il loro ono
m astico e la te rza  al babbo p er il suo com pleanno. Le pub
blichiam o conservando la  loro d ic itu ra  infantilo perchè nella 
loro sem plicità  e sp ig lia tezza ci fanno capire  sem pre meglio 
l’indole di lei.

« C aro babbo,
Che posso fare nel giorno della  su a  festa  per d im ostrarle  

l ’am or mio?
È  curiosa; nessuna fra  le ta n te  idee che mi passano per 

la  m ente, mi sem bra a d a tta  ad  esprim erle con sem plicità  e 
con garbo , tu tto  il mio affetto. Che p ensare  dunque? Nien- 
t ’a ltro  che au g u ra rle  ogni bene, sa lu te  e p rosperità .

S ia  certo , caro babbo, che nel giorno del suo onom astico 
pregherò  con infinito ardore  S an  G iuseppe benedetto , affinché 
sp a rg a  sul di lei capo tu t te  le g raz ie  e le benedizioni; che la 
sua v ita  possa scorrere sem pre lieta come un bel m attino  di 
p rim avera , e che m ai una leggera  n u v o le tta  venga ad  oscu
ra re  il sereno orizzonte dell’esistenza sua.

G rad isca , am ato  babbo, questi voti e au g ù ri, un iti ad  un 
piccol ricordo che assiem e con ta n ti am orosi baci le d à  la  sua 
rispettosissim a obbl.ina figlia T e r e s i n a . — Li 19 m arzo 1890 ».

« M adre C arissim a,
A pprossim andosi il giorno del suo onom astico il mio cuore 

esu lta  di gioia riflettendo che in questo bel d ì, po trò  presen
ta rle  g li au g ù ri di un cuore che l ’am a di un  sincero e verace 
am ore.

Come po trò  ricom pensarla  delle in fin ite  e am orose sue 
cure, se non con esserle sem pre obbediente, am arla  costali-
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tem ente, s tu d ia re  con lena e renderla felice coll’esser g ra ta  
di tu tto  quello che, con tan to  am ore, fa p e r  me?

Sì, ca ra  m am m a, le prom etto  di p reg are  con fervore  il 
S an to  di cui E lla p o rta  il nome, affinchè la benedica, le con
ceda una  floridissim a sa lu te , ed  una perfetta  fe lic ità  per tu tto  
il tem po della sua preziosa v ita .

A ccetti, d ile tta  M adre, questi miei v o ti ed au g ù ri uniti 
ad  un piccolo dono, clic fra mille baci le p resen ta  la sua ri
spettosissim a obbl.m a figlia T E R E SIN A . — Li 19 m arzo 1890».

« Carissim o P ap à ,
D om ani sorge l ’alba del di lei natalizio; ed io adem pio 

al più tenero  ed affettuoso dovere augurando le  nella rico r
renza di questo bel giorno ogni gioia, ogni felicità. Che potrò  
mai fare  in ricom pensa dell’affetto che n u tre  p er me! X ul- 
l ’a ltro  che p rom etterle  di essere sem pre buona e stud iosa  e 
di am arla di un rispettoso , profondo, sincero affetto.

Se ogni giorno prego con fervore il buon  Dio, perché le 
doni p e rfe tta  e florida sa lu te , può pensare, adorato  P a p à , con 
(piai fervore lo farò  in sì bel d ì, affinchè Iddio benedetto  le 
ridoni la p rim itiv a  sa lu te , che il vederla  prospero  e contento 
è tu tta  la mia più bella felicità e quella della  fam iglia tu tta , 
che a me unita  le desia  ogni bene da l profondo del cuore.

A g grad isca , mio am ato  P a p à , questi sinceri sensi del
l’anim o mio, e benedica ed am i sem pre la di lei aff.ma ri
sp e ttim i figlia T e k e s i n a . —  Li 20 agosto  1890».



CA PO IV.

A POGGIO IMPERIALE. MORTE DEL PADRE.

(1890-1891)

1. I l  b a b b o  è c o lp ito  d a  a ffe z io n e  card iaca  c T e re s in a  g li t ie n e  co m p a 
g n ia . —  2. È  m e ssa  n e l  C on serva to rio  d e lla  S S .  A n n u n z ia ta . —  3. U n a  le t
te ra  a lla  m a m m a ; u n ’a ltr a  a l  fr a te llo . —  4. M o r te  d e l  b abbo . D o lore  d i  
T e re s in a . —  5. /  p r im i fa t t i  in  co lle g io . —  6. U n  c o m p o n im en to . —  7. D ue  
le t te r in e  a lla  m a m m a .

1 . — La fam iglia V alsè-P an tellin i v iveva  felice, quando il 
signor C om m endatore fu  a ttacca to  da affezione card iaca, e, a 
poco a  poco, si ridusse a. passare  quasi F in te rà  g iornata  sopra 
un  seggiolone.

Non si può d ire  quan to  Teresina prendesse parte  a l dolore 
del babbo e di tu t ta  la  fam iglia! S tava volentieri con lui, e, 
per tenergli com pagnia, rinunciava abilm ente, senza che a ltr i  
s ’accorgesse, a questo o a quello svago. Si d ivertiva  accanto 
a lui, o r i t ta  dinanzi a lui gli raccontava questo  o quell’a ltro  
fa tto  accaduto; ma con modi festosi e de tti scherzosi, con pose 
buffe p er tenerlo allegro  e farg li parere  meno lungo il tem po. 
Q ualche v o lta  si sedeva accanto , gli leggeva qualche tr a t to  di 
un buon libro, ne faceva i com m enti o dom andava spiegazioni, 
e cosi avv iava una conversazione ora  seria , ora lepida, ma 
sem pre in te ressan te , p er sollevarlo. A lla  sera la fam iglia si 
rad u n av a  accanto  a ll’infermo per la rec ita  del san to  R osario, 
e T eresina, dice il fra te llo  I ta lo , e ra  felice se poteva guidarlo  
lei. (1)

In ta n to  11011 si risp a rm iav a  nè cure nè consulti di periti 
e non si b ad av a  a spese, affinchè il signor C om m endatore si

(1) Cfr. Pr. Jnf., Dep. di Sr. M. G., art. 9.
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potesse rim ettere; si p reg av a  e si facevano fare p regh iere  a  Dio. 
M a se qu esta  o quella  cosa to rn av a  «li m om entaneo sollievo al 
caro inferm o, i medici però non davano  p iù  nessuna speranza  
di guarig ione.

2. — P e r  tog liere la T eresina alla  dolorosa im pressione della 
ca tastro fe  che si avv icinava a g ran d i passi, si pensò d i m et
terla  in  collegio e si scelse il C onservatorio  della  SS. A n nun
z ia ta  p er le g iov inette  nobili, d e tto  P oggio  Im periale, che 
sorge in luogo am enissim o su l V iale dei Colli a F irenze. (1)

T eresina avvezza a obbedire pron tam ente  a ogni desiderio 
della m am m a, non dim ostrò a lcuna ripugnanza .

F u  fissato il suo ingresso per il 20 o tto b re  1890.
N on parliam o delle raccom andazioni a lei fa tte  e delle sue 

prom esse, come è uso in simili occasioni; ma ricordiam o con 
p iacere che prim a di p a rtire  lesse a ’ suoi cari i versi seguen ti 
di cui il fra te llo  ita lo  conserva Pantografo :

Addio, miei genitori, «<l<lio, sorella mia, 
f r a  poco a. voi ritornerò sì pia

(1) È l’antica villa dei Baroncelli, poi dei Pandolfini e dei Salviati. 
Cosiino I la tolse a Salviati Alessandro, perchè ribelle, e la diede a sua 
figlia Isabella, l’infelice moglie di Giordano Orsini. Nel 1662 fu comperata 
dalla moglie di Cosimo II, Maddalena d’Austria, donde il nome di Imperiale. 
A traverso le varie vicende subì modificazioni radicali e grandi abbellimenti: 
i Lorenesi vi profusero somme enormi e si dice che Leopoldo I vi spendesse 
due milioni.

Per noi è la storica villa dove Vittorio Emanuele II per poco non perì 
in fasce tra le fiamme, dalle quali fu salvato dalla bàlia.

Il Conservatorio della SS. Annunziata fu fondato dall'Arciduchessa Ma
rianna Carolina di Sassonia, per opera specialmente di Gino Capponi.

Fu aperto nel 1823 in Via della Scala in un monastero di monache no
bili dette Cavalieresse di Santo Stefano, monastero soppresso e riattato a 
educatorio. Il numero massimo delle allieve da accettarsi era di cinquantasei 
e venivano da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Quando la capitale d’Italia fu trasportata da Torino a Firenze, il Go
verno occupò il locale in Via della Scala e l’istituto passò alla Villa di 
Poggio Imperiale, avuta in cambio, dove tuttora risiede.

(Vedi: IL R .  I s t i tu to  F e m m in ile  d e lla  S S .  A n n u n z ia ta  in  F ire n ze  a l  P o g 
g io  Im p e r ia le . —  Roma-Firenze, Fratelli Benceni, 1900).
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che tu tti in quel dì benedirete 
il santo eoi tedio in cui m i rinchiudete.

Buona sarò e obbediente; 
limare m i fa rò
e, pianticella santa, a voi ritornerò.

[11 questi versi in fan tili e zoppicanti era rinnovato  più 
chiaram ente il proposito  (la tem po concepito, di v incersi sem 
pre e di san tificarsi; e noi vedrem o che m antenne la  parola.

3. — 11 giorno dopo la  partenza scriveva alla m am m a:

« C ara M am m a,
La prim a no tte  in collegio l ’ho passa ta  bene. H o passato  

una no tte  tran q u illa  e ho fa tto  tu tto  un sonno; in quei lettin i 
si s ta  p roprio  bene!

L a  signora D ire ttrice  è così buona e prem urosa che sento 
proprio (l’am arla , così pure  la signora so tto -d ire ttrice : aneli’essa 
tan to  tan to  buona!

Ieri sera cenai con la signora D irettrice e colla signora 
so tto -d ire ttrice  che mi colm arono d ’am orose cure: sono dunque 
proprio  con ten ta  e benedico l ’is tan te  in cui en tra i in questo 
san to  collegio.

P e r ora sono nella classe della signora B ianca, quella 
signora m aestra  che ci fece vedere l ’is titu to . La p assegg ia ta  
fa tta  ieri fu  molto bella; io andai in carrozza, to rnai a piedi 
e mi d ivertii m oltissimo.

A ddio, cara M amma; mi baci con affetto il caro  papft, la 
nonna, P in e tta  |la  sorellina], P ao lina la cam eriera e salu ti tu tt i  
di casa; e lei s’abbia un tenero  abbraccio dalla  sua

Poggio Imperiale, 21 o ttob re  1890.
a fi . ma rispett.m a figlia 

T e r e s i n a  » .

Q u a ttro  giorni dopo scriveva al fratello :
Poggio Imperiale, 25 o ttob re  1800.

« Caro frate llo ,
R icevetti qu esta  m a ttin a  la  tu a  carissim a le tte rin a  che mi 

riem pì di gioia nel vedere quan to  affetto  m itri p er me.
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I tuo i consigli mi fecero molto piacere e li eseguirò fedel
m ente perchè tu  che sei p ratico  di collegio, sai bene che cosa 
si deve fare. C erto che mi farò am are dalle signore M aestre 
e per di più mi occupo per essere obbediente e buona e così 
ricom pensare la mia Signora D irettrice  e V ice-direttrice della 
bontà  e prem ura che hanno al mio riguardo .

Mi pare  ohe il modo m igliore di m anifestare il mio rispet
toso affetto alla mia buona S ignora D ire ttrice  sia di s tu d ia re  
con a lacrità  e di essere il buon esempio delle a ltre  a lunne...

Te  r e s in a  ».

4. — La Teresiua al C onservatorio  a ttra sse  sub ito  a se l’a t
tenzione delle com pagne per la scpiisita gentilezza di modi, 
cosicché m aestre e a lunne presero a volerle un g ran  bene che 
la com pensava del distacco de’ suoi cari. M a sei giorni dopo 
l’en tra ta  in collegio, il 27, la colpiva la trem enda sven tu ra  pre
veduta e tem u ta : il padre , v in to  dalla te rrib ile  m ala ttia , sp i
rava  san tam ente.

Qual dolore pel cuore' sì tenero ed espansivo di Teresiua! 
Qual dolore per lei che nessuna persona am ava tan to  (pianto 
il suo caro  babbo! F u  tu ttav ia  rassegna ta  e trovò conforto 
nelle delicate  attenzioni delle superiore e delle com pagne, e 
specialm ente nella preghiera per il riposo del caro estin to .

Ma la ferita non  s i rim arg inò  tan to  p resto . Da una let
tera al fratello , senza d a ta , ma sc ritta  certam en te  qualche mese 
dopo, togliam o il t ra tto  seguente, che ci rivela come la ferita  
faceva ancora sangu inare  il suo tenero cuore:

« ... Da molti giorni più del consueto sta  fitto  nella mia 
m ente il povero B abbo; credi che proprio  ogni dì più sento 
la m ancanza di esso e di riabbracciarlo . L ’am avo tan to  e così 
p resto  fu to lto  al nostro  am ore che orm ai, te  lo dico sul serio, 
non potrò mai essere felice; no, no, giam m ai. O rm ai, è morto 
lui che rendeva lieti i miei giorni, come fare  prendere  p a rte  
alla gioia di tan te  a ltre  felici c rea tu re  che hanno am bulim i ge
nitori? È vero che mi re s ta  la  m am m a, la  nonna, tu  e P in e tta  
[G iuseppina]; io amo tu tte  queste  persone di mia fam iglia 
d ’am ore immenso, infinito ed è p er la R eligione e p er esse che
io sopporto con pazienza questa  d isg razia . Ma che vuoi? Io fra
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ta n te  felici bam bine (quantunque ve ne .siano anclie d ’infelici)
10 mi sento presa  da tr is tezza , c (piando qualcuna va in rice
vim ento o a casa del suo babbo e della sua m am m a, sento più 
viva la g randezza della nostra  sv en tu ra ... In certi m om enti 
sento  in ternam ente  una sm ania incom prensibile: mi p are  di 
non po ter p iù  vivere. A llora alzo gli occhi al cielo e lo chiam o: 
“  B abbo, babbo mio ” , ma è come una illusione, perchè egli 
non com parisce. A  volte  anche se non ci penso in quel mo
m ento, alzando gli occhi al cielo e vedendo quel bel cielo az
zurro , penso che è là l ’oggetto  clic am o e che non vedrò d a  chi 
sa (pianti anni. A llora, te  lo confesso, qualche volta desidero 
la m orte; ma penso subito  alla m am m a, a tu t t i  voi, e allora 
voglio v ivere, voglio vivere. Senti: non devo desiderare  la m orte 
perchè è peccato e non devo asso lu tam ente, ma in quei tr is ti mo
m enti, che vuoi? com patiscim i perchè soli certa  che anche tu  
p rovi, su p er g iù , quei medesimi sentim ent i che io provo, benché 
tu  non li d im ostri. Ti prego di non fa r leggere  a nessuno questa  
m ia, perchè non voglio che i miei sen tim enti in tern i siano co
nosciuti d a  tu t t i .  Li ho m anifesta ti a te  e b as ta . Li manife
sterei a lla  m am m a, alla nonna se non sapessi di recar loro 
troppo  dolore... ».

Poi p assa  a darg li no tiz ie  degli s tu d i e g li dice che in d i
cem bre il suo nome fu  messo su ll’album  d ’onore per lo s tu 
dio, ecc. e da quel dicem bre noi argom entiam o che l ’abbia 
sc ritta  in gennaio o g iù  di lì.

ò. — D opo la perdita del babbo d iven ne anche più  seria, 
più riflessiva, p iù  g iudiziosa; e le com pagne, che g ià  avevano  
im parato a conoscerla ed  am arla, concepirono per lei una specie  
di venerazione, non solo quella  che v ien e dalla sventura, ma 
quella, che ispira la rassegn azion e calm a e tenera, il tratto  dolce, 
ma ferm o e risoluto nel bene.

Non bisogna però credere clic riuscisse sem pre a vincere la 
sua indole. I l  collegio, si sa , è un piccolo mondo con le sue 
piccole g are  e le sue piccole lo tte . Teresina ben presto  svelò
11 suo carattere v ivace e anche un p o ’ b attagliero. Q uel sen
tim ento di reazione che sorge in noi alla v ista  di ciò che è  o 
ci pare* in g iu sto , essa  lo sen tiva  v iv issim o, e 11011 era ancora
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abbastanza  esp e rta  della  v ita  p er dom inarlo e regolarlo  secondo 
p rudenza. Q uindi nei piccoli co n trasti, non ascoltando clic 
questo sentim ento e il suo buon cuore, p rendeva, senz’a ltro  
pensiero e con molta risolu tezza, la p a rte  della  fanciulla più 
debole; ed  eccola d ivenire, senza pensarci, la n a tu ra le  p ro te t
trice di questa  o quell’a ltra  com pagna che ritenesse  p un ita  o 
pe rsegu ita ta  a  to rto . Cosicché ben p resto  si trovò come a capo 
di una  commissionò di a lunne la quale aveva alcunché di una 
lega di resistenza.

L a cosa, è facile com prenderlo, non durò  a lungo, ma l’ab 
biamo voluto n o ta re  p er la sincerità  che ci gu ida  e perchè fa 
meglio r isa lta re  il c a ra tte re  di T eresa e il suo sforzo p er cor
reggerlo. In fa tti chi notò il piccolo episodio esclam a: « Q u a le  
trasform azione si è poi form ata in quell’anim a! »

Il piccolo episodio però dovette  anche rich iam are Teresina 
alla rea ltà  della v ita  e ai p ropositi concepiti e alle  prom esse 
fa tte  p rim a di p a rtire  di casa: «B uona sarò  e obbediente; — 
am are mi farò — e, p ian tice lla  san ta , a voi rito rnerò  ». Do
vette  rinnovarli nel suo cuore e stab ilire  di osservarli a ogni 
costo.

(}. — A questo  giovò anche un com ponim ento di questo 
tem po che ci fu  conservato . Noi lo riproduciam o, affinchè 
meglio faccia conoscere l’anim o affettuoso e riflessivo di Te
resina.

Il tem a (ira: « B enedetta la severità  dei miei genitori! »; ed 
ella lo svolse così:

« O h sia mille vo lte  benedetta  la severità  am orosa dei miei 
genitori! O ra che sono g randicella , com prendo bene che, quando 
essi mi sg ridavano  e mi castigavano , lo facevano pel mio 
bene. E  d ire  che col mio cervellino di b am bina  senza giudizio 
li accusavo di soverchia severità  verso di me.

« M e lo ricordo come fosse ora, quel giorno che risposi 
tan to  m ale alla m am m a ed essa mi lasciò senza il suo bacio 
della  sera! Come piangevo d isp e ra ta  m entre  invidiavo i miei 
fra te llin i che erano bacia ti, accarezzati da lei!... Oh! la m am 
ma non m i voleva p iù  bene! E non riflettevo che i miei fra 
tellini buoni, docili, si m eritavano  i baci, le carezze della
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m am m a, m en tre  io ero ca ttiv a , e che se essa non mi avesse 
c a s tig a ta , sarei c resciu ta  u n a  v e ra  monella!

« Oh sì! ti  ringrazio  di cuore, m am m a cara , «li essere s ta ta  
severa con me, e non meno te , babbo  d ile tto , che mi hai ta n te  
vo lte  sg rid a ta , pu n ita .

« Oh! potessi riav e rti ancora  con me; riud ire  la tua  voce, r i
vedere il tuo volto o ra  com posto a severità , ora a quella dolce 
m itezza che era  solita in te . V orrei renderti felice, farti cono
scere che, in qualche modo, ho p ro fitta to  de’ tuoi insegna- 
m enti, che seguirò il tu o  esem pio, e benedirò sem pre ta n to  te, 
q u an to  la  m am m a di essere s ta ti severi con me ».

7. — P e r  il capo d ’anno scrisse alla m am m a la seguente 
le tte rina  d ’augurio :

« M ia carissim a M am m a,
Si avvicina il bel giorno di capo d ’anno ed io vengo a lei 

p er p resen tarle  i p iù  vivi e sinceri au g ù ri di sa lu te  e di 
felicità.

Che il nuovo anno le sia ap p o rta to re  di g io ia , che mai più 
nessun  dolore varch i la soglia della di lei casa.

In questa  solenne occasione le prom etto  di s tud iare  con 
buona volontà e di essere sem pre buona e così renderla  con
te n ta  e d im ostrarle  tu tto  il mio am ore.

Io prego Iddio affinchè, se mi ha voluto tog liere un pad re  
am oroso, voglia conservarm i, per m ille e m ille anni ancora, 
la  mia am ata  m adre  in florida e prospera salu te .

La prego di fare  mille augùri di felicità alla  cara nonna e 
le  d ica  di accettare  questa  im m agine come pegno del mio af
fetto .

A g grad isca , m am m a mia d ile ttissim a, questi miei au g ù ri 
e vo ti u n iti a  u n a  piccola m em oria, e nel p re g a rla  di baciare  
e sa lu ta re  per me la nonna, I ta lo , la  P in e tta , P ao lina , l ’Id a  
e A ngelo, s ’ab b ia  un m ilione di am orosissim i baci dalla sua

Poggio Imperiale, 31-12-1890.
a il. ma rispe tt.m a  figlia 

T e r e s i n a  ».
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A lla v ig ilia  dell’onom astico poi (18 m arzo 1801) le scriveva 
una bella  le tte ra , in buon francese, segno del progresso negli 
stud i. F o rse  del medesimo tem po è un b ig lie ttino  così con
cepito:

« C a ra  M a m m a , g r a d is c i ,  c a r is s im a  m a m m in a  m ia  b e l la ,  
q u e s to  r a m o  d i n o n  ti s c o r d a r  di m e  c l ic  d ip in s e  la  tu a  T e -  
h e s i n a . T a n t i b a c i  e  a u g ù r i  » .

11 p ic c o lo  r a m o  è  d ip in to  a s s a i  b e n e  e r iv e la  la  b u o n a  d i 
s p o s iz io n e  d i T e r e s in a  p e r  la  p it tu r a .



CA PO  V.

PRIMA COMUNIONE. MORTE DELLA NONNA.

(1891-1893)

1. I  p ro p o s it i  d i  T e res in a . —  2. L e  lo d i d e lla  s u a  m a estra . —  3. T e r e 
s in a  fa  la  su a  p r im a  C o m u n io n e  e  s i  consacra  a  D io . —  4. S u o  p ro g ra m m a  
d i  v ita . A sc e sa  s p ir itu a le . —  5. F a  d a  m a m m a  a lla  so re llin a . —  6. S tu d io  
d e lla  m u sica . —• 7. A u g ù ri, p a s q u a li a lla  n o n n a . —  8. M o r te  d e lla  n onna . 
L e tte r a  a l fr a te llo . —  9. F r e q u e n ta  i  S a c ra m e n ti.

1. — T e r e s in a  a P o g g io  Im p e r ia le , d iv e n u ta  p iù  se r ia  e  r i
f le s s iv a ,  p o s e  a b a s e  d e l la  su a  fo r m a z io n e  m o r a le  il  d o v e r e  da  
c o m p ie r s i a o g n i  c o s t o  p e r  a m o r  d i D io .  S t u d io  e  p ie t à  v o l le  
c lic  fo s s e r o  l e  d u e  a li  v ig o r o s e  p e r  in n a lz a r s i  n e l s a p e r e  e  p e r  
p r o g r e d ir e  n e lla  b o n tà , e  c h e  u n a  p u r e z z a  a n g e l ic a  l ’a v v o l 
g e s s e  in te r a m e n te  e  la  t e n e s s e  s e m p r e  in  u n a  s fe r a  a lta  e lu 
m in o sa  in  m o d o  da  n o n  p e r d e r e  m a i d i v is ta  I d d io .  C o n c e p ì  
p u r e  il fe rm o  p r o p o s ito  d i e s s e r i1, u m ile  p e r  m e r ita r s i le  g r a z ie  
d e l  S ig n o r e ,  d i g u a r d a r s i  d;i o g n i  v a n ità  e d  e s s e r e  d o lc e  e  
a m a b i le - c o n  t u t t i .

2 . —  L a  s ig n o r in a  B ia n c h i ,  i s t i t u t r ic e  n e l l ’E d u c a to r io  d i 
P o g g io  I m p e r ia le  e  m a e s tr a  d e l la  T e r e s in a , p a r la n d o  d i l e i  c i  
d ic e v a :  « F u  se m p r e  la  c o n s o la z io n e  d e l le  s u e  s u p e r io r e .  E r a  
m o lto  a m a ta  da  n o i e  a n c h e  d a l le  c o m p a g n e , e  b is o g n a  d ir e  
c h e  s e  lo  m e r ita v a .  E r a  u n  m o d e llo  d i s t u d io ,  d i p ie tà  e  d i  
g e n t i l i  m a n ie r e . P r e g a v a  m o lto  v o le n t ie r i ,  e  in  c h ie s a  t e n e v a  
u n  c o n te g n o  q u a n to  m a i c o m p o s to  e  d iv o to .  N o n  p e r d e v a  un  
m in u to  d i te m p o  n e llo  s t u d io ,  e  in c la s s e  non  c ’era  p e r ic o lo  c h e  
r e c a s s e  i l  m in im o  d is tu r b o .  L e  b a m b in e , s i  s a ,  v a n n o  s o g 
g e t t e  a  m o lt i  c a m b ia m e n t i  d i  u m o r e  s e c o n d o  le  c ir c o s ta n z e ;
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ma la Teresina io la vidi sem pre uguale  a se stessa : calm a, se
rena , affettuosa: im bronciata  non la v id i m ai, m ai. E ra  poi 
tu t ta  p rem ura  p er li* com pagne (piando le vedeva addolorate 
e sofferenti; p rendeva p a rte  ai loro dolori, le confortava e con
solava. In  un is titu to  di educazione qualche piccola cosa suc
cede sem pre; ma io non ho m ai sen tito  che a lcuna si lam en
tasse  di aver ricevuto  dalla Teresina una paro la  offensiva, un 
piccol sgarbo  od a ltro . E ra  una bam bina come ce ne sono 
poche ».

3. — In tan to  aveva com piuto dodici anni e non aveva an 
cora fa tto  la su a  prim a Com unione p er quella  deplorevole 
usanza, o ra  fo rtuna tam en te  to lta , di voler a sp e tta re  che i fan
ciulli e le fanciulle la  facessero molto ta rd i, allineile com pren
dessero meglio ciò che s tav an o  p er fare, senza b ad are  che in 
ta l  modo spesso il demonio en trav a  prim a di G esù a p ren
dere possesso del loro cuore. Era orm ai p iù  che tem po che 
Teresina venisse p rep ara ta  a  quell’a tto , che spesso esercita 
u n ’influenza decisiva su ll’avven ire  di ta n te  anime; e le m aestre  
di Poggio  Im peria le  ve la  p repararono .

La fanciulla  cap iva che cosa s ta v a  per fare  e pose ogni di
ligenza non solo a- im parare  bene il catechism o e a ritenere 
le spiegazioni, m a a p ra tica re  gli avvisi e i consigli che le 
venivano d a ti: nessuna e ra  p iù  pia d i lei, nessuna p iù  fervo
rosa nella  pregh iera , nessuna più obbediente alle superiore, 
p iù  osservan te  del regolam ento e p iù  am orevole con le com
pagne. Il 15 m arzo scrivendo al fra te llo  I ta lo  gli dice: « ... Non 
ti d im enticare, mio am ato  I ta lo , di raccom andarm i a  Dio nelle 
tue  preghiere, affinchè possa ben p repararm i p er fare una 
buona Comunione. Che gioia! Oli sì! quello sa rà  il giorno più 
lieto della  m ia v ita . . .» .

Gli A ngeli del cielo certo  gu ard av an o  con com piacenza 
quel cuore, che an d av a  così bene ornandosi di v ir tù  p er ac
cogliere san tam en te  il suo e loro Dio!

F inalm ente  il giorno ta n to  sosp irato  « preceduto dagli eser
cizi sp iritu a li » (1) venne: il 29 m arzo 1891 nella  ch iesa del

(1) Cfr. Pr. Inf., Dcp. del sig. I. R., int. iO.
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l’is titu to , p a ra ta  a fes ta , Teresina s ’accostava p er la prima 
volta ii ricevere il P a n e  degli A ngeli.

Clic cosa avvenisse in quell’incontro di G esù con l’anima 
fo rtu n a ta  della  p ia  fanciulla, non sappiam o; ma certo  G esù 
dovette  arricci ù ria  di grazie strao rd in a rie , perche più ta rd i, 
« in un m om ento di a ffe ttuosa  espansione — scrive una  sua  
cug ina — ella stessa  mi confidò che nell’occasione della sua 
prim a Com unione, in quel giorno fo rtuna to  e san to , si sentì 
sp in ta  d a  un fervore insolito  e d a  un desiderio arden te  di con
sacrarsi a N ostro  Signore col voto di verg in ità , sebbene al
lora. 11011 com prendesse nè il valo re  nè l ’im portanza  «li ta le  
a tto  solenne. P iù  ta rd i palesò la  cosa a chi d irigeva  l ’anim a 
su a  e fu rim p ro v era ta  e quasi b iasim ata , di essersi assun to  
un ta le  obbligo senza p rim a consig liarsi; ma essa  si sentiva 
felice di essersi consacra ta  a  quel G esù che doveva averla  
in sp ira ta ; e sem pre in tu tta  la su a  v ita  custodì gelosam ente
il giglio im m acolato della  sua v e rg in ità» .

« In  <inel momento stesso — confidò p iù  ta rd i a chi d iri
geva l’an im a sua , cioè a M ons. R adini-Tedescili, morto poi 
Vescovo di B ergam o — in  quel m om ento stesso ho sen tito  
l a  ch iam ata  allo  s ta to  re lig io so » . (1)

Noi vedrem o più  av an ti T eresa  stessa conferm are queste 
cose in u n a  le tte ra  al fra te llo  Ita lo .

Si legge che Santa  M argherita  M aria A lacoque, fanciulla , 
fece voto d i verg in ità  senza com prenderne bene il valore , ma 
com prendendo clic faceva cosa g rad ita  a  G esù; e un giorno 
G esù le disse: « Io ti ho scelta  p er mia sposa e noi ci siamo 
prom esso fedeltà , allorché tu  hai fa tto  il voto di c a s tità . Sono
io che ti ho sp in to  di farlo prim a che il mondo avesse qualche  
p a rte  nel tuo  cuore, perchè io lo volevo puro  e senza essere 
contam inato  da affezione te rren a  ». (2) Cosi riteniam o che sia 
avvenuto  p er la  nostra  eroina.

4. — F ra  le v irtù  che il nostro  am abilissim o divin Reden
to re  raccom andò m aggiorm ente, certo  vi è l ’um iltà  e la  (Ioi

d i  Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 10.
(2) V ie  e t O euvres, t. II, pag. 45.
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cezza, avendo Egli detto : « Im parale da me che sono mite ed 
umile di cuore». Noi crediam o clic in q u es t’occasione Gesù 
facesse sen tire  alla su a  piccola sposa l ’obbligo speciale e il 
pregio di tale  v ir tù , c clic Teresa ne sen tisse  ta le  a ttra tt iv a  
da proporsi di p ra ticarla  costan tem ente , p e r  p iacere  al suo 
divino Sposo, perchè, come vedrem o, tu tta  la  sua v ita  si svolse 
in base a questo program m a: — C onservarsi p u ra , vincere il 
suo c a ra tte re  troppo  forte, rendersi dolce e am abile con tu tti, 
sacrificarsi per tu t t i ;  p ra tica re  l ’um iltà di cuore, d im enticare 
se stessa e dedicarsi a tu tti  g li interessi di (ìesù , e p er tu tta  
la v ita  vivere nel nascondim ento, o, come si espresse poi sul 
le tto  di m orte, passare inosservata.

Coi fam iliari non parlò  inai di queste  cose; solo con la 
cugina A delina, la prima v o lta  che rin co n trò  dopo quel bel 
giorno, le disse tu t ta  fe s ta n te :  « S a i?  ho fa tto  la  prim a 
Com unione ! L ’ho fa tta  bene ! sono s ta ta  p rep ara ta  p roprio  
bene ».

M a non volle inai d ir  a ltro .
Il fratello  I ta lo , per tal giorno, compose e fece stam pare 

un inno che term inava così:

0  beata! se oggi le grazie 
Tu conservi nel cuore pudico,
Se rivolto di Cristo l’amico 
Sguardo, o cara, a te sempre sarà;

Sorella, questo giorno 
Nel tuo bel cuor si scriva,
L ’immagine suo viva 
Co user va hi fedel.

E noi vedrem o come lo sguardo  amico di Gesù fu proprio 
sem pre rivolto  a  lei, e come (dia conservasse fedele nel cuore 
l ’im m agine e le g razie  di (pici giorno fortunato .

Secondo l ’A vv . Rosa Teresiua «com inciò la seconda v ita  
sp iritua le  da lla  prim a su a  C om unione». Egli agg iunge: «N el 
collegio della SS. A nnunzia ta  so per relazioni av u te  dalla si
gnorina P ie trab issa , d ire ttrice , e da lla  signorina B ianchi, inse
g n an te  di T eresiua, che era  fin d a  a llo ra  am m ira ta  p er la sua



Il sig. Commendatore Giuseppe Valsè-Pantellini, 
padre di Suor Teresa.

(p a g . 4)
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bon tà , serietà e che dal giorno in cui fece la prim a Comu
nione crasi trasform ata al pun to  clic la  ritenevano  modello 
da proporsi alle com pagne» . (1)

ò. — In tan to  la signora V alsè-Pantellin i, su cui, dopo la 
m orte del m arito , g ravava  l ’am m inistrazione di tan ti affari 
im portan ti, si stabilì in F irenze e mise in collegio anche l ’al
t r a  figlia, G iuseppina. Q uesta non aveva ancora sei anni com
p iu ti e T eresina prese a farle da m am m a, indirizzandola con 
la parola e con l ’esempio.

Ci ricordava la signorina C onti come G iuseppina, essendo 
così piccola, ta lvo lta  non volesse asso g g e tta rs i a qu esta  o a 
q uell’a ltra  cosa; volesse d ivertirsi in un luogo p iu tto sto  che 
in un altro ; non volesse fare (pie,sto o quell’a ltro  lavoruccio, e 
come la Teresina con tu t ta  bontà  e pazienza ne. vinceva l ’osti
nazione e vi riusciva anche meglio della sua m aestra . Ci ri
cordava pure  che, se G iuseppina m ancava in qualche, cosa, 
Teresina le si m etteva a tto rn o  con m olta e m olta pazienza e 
l ’indueeva a dom andare perdono alla superiora e alle com
pagne.

Così con tinuava in collegio quella- missione clic verso di lei 
aveva incom inciato in casa e che esercitò  poi per tu tta  la v ita , 
o vicina o lo n tan a , come la  G iusepp ina 'stessa  se ne ricorda con 
riconoscente a fletto.

U na religiosa della V isitazione, parlando  di questo  tem po 
della v ita  di T eresina, così scrive:

« R am m ento ancora la felice, im pressione da me p ro v a ta  nel 
prim o vederla : la sua fisionomia ap e rta , serena rifletteva un non 
so che, d ’angelico; il suo sguardo  intelligente, i suoi modi af
fabili e gen tili, il tra tto  soave e delicato che lasciava però t r a 
sparire  una n a tu ra  a rden te  ed un carattere, forte, mi a ttra sse ro  
v ivam ente. T rovavasi allora in collegio con una sua sorellina 
assa i m inore di e tà , la (piale form ava l ’oggetto  di sue p a r ti
colari ed am orevoli sollecitudini. R ispettosa  verso le sue is ti
tu tric i, obbediente, ed affettuosa, p ron ta  a sacrificarsi p u r  di 
soddisfare tu t t i ,  ella m ostrava  sin d ’allora una  felice tendenza

(1) Pr. Inf., int. 10.

»
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il quella  vera  e .soda pietà che doveva poi anim arla alla  p ra 
tica delle più belle v irtù  ».

0. — Lo stud io  della m usica, com inciato in casa, fu  con
tinuato  nell’educatorio  e il P rof, Virgilio P ru n a i, m aestro di 
piano alla SS. A nnunzia ta , da noi in terrogato  ci d iceva: « E ra  
molto studiosa e, in telligente; aveva buona disposizione per la 
m usica, e, per il tem po clic mi fu allieva, mi diede ottim i ri
su lta ti e si fece m olto apprezzare  alla d istribuzione dei prem i. 
E ra  una bam bina molto seria  ed um ile: non si in v an iv a  p er 
nessun  felice successo; ricordo di più che era  m olto riconoscente 
per quanto  le insegnavo, e non tra lasc iava  m ai il suo r in g ra 
ziam ento accom pagnato  da un dolce sorriso ».

R iusciva anche nelle a ltre  m aterie e da una  su a  affettuosis
sim a le tte ra  d ’augurio  di buon N ata le  al fratello  sappiam o 
che ne ll’esperim ento d ’aritm etica  ripo rtò  un bel dièci.

7. — A bbiam o trovato  l’augurio  che per la P asq u a  «lei 1892 
m andava alla m am m a e a lla  nonna e lo riportiam o:

« A lla  mia mamma e 
alla nonna, queste 
povere fra n i offro in 
segno di tenero affetto.

È  P asqua! A lleluia! A lleluia! L a san ta  C hiesa esu lta  coi 
fedeli. T u tto  è allegria, m a u n ’a lleg ria  san ta , p u ra , non sfre
n a ta , e non m ondana.

E v v iv a , evviva, grido  io; e dopo i ferventi a lle lu ia  al ri
sorto  R edentore, evv iva  grido io, evv iva  la m ia m am m a, la  
m ia nonna, i miei fra te lli, tu t t i  i cari paren ti.

O R edentore  am atissim o che sei riso rto , che non neghi nes
suna g raz ia  in questi giorni, pu rché  T u, sap ienza infinita, la  
giudichi u tile, asco lta  i vo ti fervidi che innalzo a Te per la 
m ia fam iglia, p er tu t t i  i miei cari. Concedi ad  essi v ita  lu n g a  
e felice, ogni bene, ogni felicità; rendi me buona, affinché possa 
p iacere  a Te, mio Dio, ed essere la loro consolazione e il buon 
esempio della mia sorellina. F a ’ che segua  l ’esempio del babbo 
mio, si buono e v irtuoso; di te , mamma m ia, della nonna; che
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ascolti la voce de’ miei superiori, e così mi renda degna di 
essere da T e ch iam ata  col dolce nom e di figlia, che ho sem pre 
am bito  d i m eritarm i, ma più ora che manco del patire  terreno .

17 ap rile  1S92.
L ’affez.m a figlia T e r e s i n a  ».

8. — M a la v ita , che è un succedersi di gioie e di dolori, 
non poteva essere d iversa  per T eresina. Da u n ’im m agine che 
essa conservò sem pre e che, dopo la sua m orte, trovam m o nel 
suo libro di p ie tà , L a  F iglia  Cristiana, ricaviam o che la nonna 
« o tto  giorni dopo av er v isita to  il S an tu ario  di Pom pei, u ltim a 
m èta  dei suoi ferv id i vo ti, e p reg a ta  la V erg ine ta u m a tu rg a  
a  tog lierla  p resto  dalla  te rra , se così fosse s ta to  meglio p e r 
lei, anziché ridonarle l ’an tica  sa lu te , il dì 21 aprile  1893, con 
la corona del R osario  s tr e t ta  sopra il cuore, in e tà  di se ttan ta- 
due  ann i, p lacidam ente sp irava  ».

Qual sa rà  s ta to  il dolore di Teresina che tan to  affetto nu 
tr iv a  per la  su a  cara  nonna? È  più facile im m aginarlo che de
scriverlo , e noi riteniam o che nella p reghiera e nei suffragi per 
l’es tin ta  tro v asse  il suo conforto, coniti risu lta  dalla seguente  
le tte ra  al fratello:

30 - 4 -  ’93.
« Carissim o Ita lin o ,

P u r  troppo  im provvisam ente  un nuovo dolore ci h a  col
p iti: l’an im a san ta  della  povera N onna è vo lata  al Cielo. Bi
sogna rassegnarc i, Ita lo  mio; è il S ignore che ci prova toglien
doci le persone che am iam o. Il dolore è g rande, p iù  g rande 
di quello che non pensiam o, perchè p er noi la  nonna era come 
u n a  seconda m adre. P iù  di tu t to  penso alla povera m am m a, che 
chi sa in che s ta to  si trova . H o ricevuto  ora  una le tte ra  tr is te  
sì, m a si vede che è ra sseg n a ta  ai voleri di D IO ; e noi seguiam o 
l ’esempio e ripetiam o con lei: F ia t voluntas tua! e preghiam o 
p e r la  povera  Nonna e per la M am m a, p er la z ia  e p er noi! 
Oh! la  p reg h ie ra  è un g ra n  conforto, Ita li no mio; anzi è l’u
nico in questi dolori; e se non si pensasse che nel Cielo ri
vedrem o i nostri m orti, cosa sarebbe in questi casi? Ci sarebbe 
d a  d ars i alla disperazione, e la disperazione non è cosa cri
s tian a . Oh! non c ’è a ltro  conforto e ora  in questi momenti
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t u t t i  s t r e t t i  in  u n  m e d e s im o  v in c o lo ,  v in c o lo  d i a m o r e  e  «li 
dolore., p r e g h ia m o ;  r a s s e g n a  m ori c r is t ia n a m e n te  a i v o le r i e  
ai d is e g n i  im p e n e tr a b il i  ili D io ,  c h e  t u t t o  d is p o n e  pe l n o s tr o  
m e g lio  a n c h e  n e l le  c o s e  p iù  d o lo r o s e  e  p iù  t r i s t i . . .  ».

E lla  c o n s e r v ò  s e m p r e  un  r ic o r d o  m o lto  a f fe t tu o s o  e  r ic o n o 
s c e n t e  p e r  la  n o n n a  c l ic  d ic e v a  m o lto  p ia .

D a  r e l ig io s a  r a c c o n ta v a  c h e  in s ie m e  co n  la m am m a l ’a v e v a  
a c c o m p a g n a ta  a P o m p e i a c o m p ie r e  il s u o  v o to ;  e  c h e  a p p e n a  
r ito r n a ta  a R o m a , la  n o n n a  era  m o r ta  a l l ’ H o te l T e r m in i, e  
c h e  s e b b e n e  f o s s e  m o rta  im p r o v v is a m e n te ,  e lla  s i c o n fo r ta v a  
p e r c h è  e r a  m o r ta  in  m e zz o  a lla  g io ia  ili a v e r  p o tu to  a d e m 
p ir e  il su o  v o t o .  (1)

1). —  X e l c o l le g io  d e lla  S S .  A n n u n z ia t a  le e d u c a n d e , g e n e 
r a lm e n te ,  s ’a c c o s ta v a n o  a i S a c r a m e n ti  u n a  v o l t a  a l  m e se ;  però  
la s ig n o r in a  C o n ti d ic e  s e m b r a r le  p r o p r io  c h e  la T e r e s in a  c i a n 
d a s s e  a n c h e  p iù  s o v e n t e ,  ( 'e r t o  a v r e b b e  d e s id e r a to  d i tr o v a r s i  
in un  a m b ie n te  p iù  a d a t to  a l la  p ie tà  c h e  s e n t iv a  nel s u o  c u o r e ,  
e  il S ig n o r e  p e n s ò  a c o m p ia c e r la ,  p e r c h è  i p a r e n t i  in d u s s e r o  
la  m a m m a  a co llo ca re , lei e  la  so r e lla  G iu s e p p in a  n e l l ’i s t i t u t o  
d e l le  D a m e  d e l S a c r o  C u o re  p e r  i c o r s i  su p e r io r i.

« Io  s t e s s o  —  s c r iv e  l ’A v v .  I ta lo  R o sa  —  in d u s s i  a c iò  
la m a m m a  di T e r e s in a , p e r s u a s o  c h e  u n a  p e r fe t ta  e d u c a z io n e  
c r is t ia n a  n o n  s i  p o t e s s e  a v e r e  c h e  in u n  c o n v i t t o  r e t to  da  re
l ig io s e ;  e  s ic c o m e  m ia  m o g l ie  fu  a l l ie v a  d e l le  D a m e  d e l  S a c r o  
C u o re , c o s ì  c i fu  fa c i le  a d d ita r e  ta le  i s t i t u t o  c o n  la  s ic u r e z z a  
c h e  in  e s s o  le  cu g in e , a v r e b b e r o  a p p r e so  u n a  e d u c a z io n e , in 
sp ir a ta  a s e n t im e n t i  p r o fo n d a m e n te  c r i s t ia n i» .  (2)

(1) Cfr. l’r. Inf., Dep. di Sr. M. G., int. 9.
(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 10.
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NELL’ISTITUTO DEL SACRO CUORE.

(1893)

1. C o n te n to  d i  T e res in a  d i  e ssere  n e ll’Is t i tu to  d e l S a c ro  C u o re  e  sua  
cu ra  n e l c o rr isp o n d ere  a ll’e d u ca z io n e  c h e  riceve . —  2. S tu d io  e  p ie tà . —  
3. D esid erio  d i  co n o sce rs i p e r  co rreg g ersi. —  4. S fo r z i  p e r  l 'a c q u is to  d e l  
d o m in io  d i  se . —  5. Con le  c o m p a g n e . —  6. A p o s to la to  d e lla  paro la  e  d e l
l ’e se m p io . —  7. C o n teg n o  verso  le  su p er io re .

I . —  L e  d u e  s o r e lle  (M itrarono n e l l ’ i s t i t u t o  d e l le  D a m e  d e l  
S a c r o  C u o r e  il 1" a g o s t o  lSD.'t. C o s ì T e  r e s ili  si v e n n e  a tr o v a r s i  
in  un  lu o g o  p iù  c o n fo r m e  a lla  su a  in c lin a z io n e  e  a l le  s u e  a s p i
r a z io n i:  iv i  m a g g io r  s p ir i to  «li p ie t à ,  m a g g io r e  c o m o d ità  e  
frei] 11*11//,i  d i Satira  in  Mi t i ;  e /l  e r a  c iò  d i e  e lla  d e s id e r a v a .

« N o n  è  a d ir e  —  s c r iv e  una su a  c u g i n a — q u a l fu  la  s u a  
g io ia  q u a n d o  f u  c o llo c a ta  p r e s so  le  D a m e  d e l S a c r o  C u o re ,  
p e r c h è  iv i p o tè  s p ie g a r e  tu t ta  l ’in te n s ità  e  il f e r v o r e  d e l su o  
s p ir i to  ».

R in n o v ò  e  in te n s if ic ò  i p r o p o s it i  c o n c e p it i  ;i P o g g io  Im p e 
r ia le  p e r  la  su a  fo r m a z io n e  m o r a le  e r e l ig io s a . P e r c iò  era  a t t e n 
t is s im a  a p r a t ic a r e  q u a n to  s e n t iv a  r a c c o m a n d a to  o  s u g g e r i t o  
d a lle  s u p e r io r e  s u l l ’o s s e r v a n z a  d e l r e g o la m e n to  d e l l ’i s t i t u t o ,  
su l  p r e g a r e  c o n  d iv o z io n e ,  su l p r a t ic a r e  l ’u m iltà ,  la c a r ità  e  
la  d o lc e z z a ,  su l m o r tif ica r s i e  v in c e r e  s e  s t e s s a .  A s c o l t a v a  
co n  a t t e n z io n e  e  a v id ità  q u a n to  era  in c u lc a t o  d a i s a c e r d o ti  
n e lle  p r e d ic h e  e  is t r u z io n i  r e l ig io s e .  L e  m a s s im e  d e l V a n g e lo  
d a  lo ro  s p ie g a t e  s u lla  f e d e , s u lla  c a r ità ,  s u l l ’u m iltà ,  s u l  d i 
s t a c c o  d a i b e n i te rr en i e su lla  v a n ità  d e l le  c o s e ,  s u lla  b e lle z z a  
e  p r e z io s i tà  d e l la  v ir t ù ,  s u l l ’im p o r ta n z a  di d a r s i p er  te m p o  
a D io , e c c . ,  le  t r o v a v a  se m p r e  p iù  c o s ì b e lle ,  c o s ì v e r e ,  c o s ì



— 38 —

corrispondenti a ’ suoi sen tim enti, a ’ suoi affetti e alle  asp i
razioni del suo cuore clic le gu stav a  v ivam ente  e sen tiva de
s ta rs i in se un sem pre più vivo desiderio di sen tirne  p arla re  
p er m eglio conoscerle e p ra ticarle . Le sue superiore osserva
vano con com piacenza clic «d im o strav a  una tendenza spiccata 
a ragg iungere  la perfezione sp iritua le  ». (1)

Teresina fin dai primi giorni prese ad osservare con esat
tezza e puntualità  il regolam ento della casa ponendo non co
m une a ttenzione a com piere bene ogni suo dovere, e non per 
fini um ani o per la sola inclinazione naturale,, ma, d ice una  
m aestra che l ’o sservava , « esclu sivam en te per fini sopranna
turali e sop rattu tto  per piacere a N ostro  S ig n o r e » . (2)

2. — Si sa che le due a li dello s tuden te  p er vo lare  in alto 
sono lo studio  e la p ie tà . Senza studio  non s ’im para, e senza 
soda p ie tà  non si frena  l ’orgoglio e la  sensualità  e si cade 
ne l fango delle passioni.

Teresina e ra  am antissim a dello stud io , e tra  le com pagne 
facilm ente era  delle prim e se non la p rim a. « A v e v a  ingegno 
sv iluppato  — testifica una  sua m aestra  — e prim eggiava tra 
le com pagne, specialm ente nella lingua francese a cui aveva 
speciale a ttitu d in e  ». (•>)

E  la m aestra  d ’italiano, di sto ria  e geografia: « E ra  molto 
in telligen te , e ra  molto studiosa e riusc iva  benino, ma non cer
cava  mai di co m parire» ; a ttitu d in e  che, come vedrem o, andò 
sem pre p iù  perfezionando in tu tto  il corso della sua v ita .

In o ltre  aveva una memoria felice per cui app rendeva  fa
cilm ente le lezioni e rico rdava  con fedeltà le spiegazioni delle 
m aestre, le, istruzioni religiose e quanto  leggeva nei libri che 
le venivano consigliati. Così aveva p u re  fac ilità  e precisione 
di parola per cui, in te rro g a ta , (lava risposte  p ron te  ed esa tte .

Che d ire  poi della su a  p ie tà , g ià  così profonda in fam iglia 
e a  Poggio  Im periale? R isponde M adre Corsi: « E ra  un  vero 
modello di rego larità  e di p ietà . Q uando si accostava alla

(1) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 42.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 14.
(3) Pr. Inf., Dep. di B. S., int. 11; cfr. pure Dep. di Sr. S. R., int. 10.
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sac ra  m ensa <> p reg av a , sem brava un  angelo ». E u n a  m aestra  
del Sacro Cuore: « E ra  tra  le p iù  assidue alla m ensa E ucari
stica . P rim egg iava  nella  p ie tà  e nel raccogli mento delle pie 
p ra tich e , e questo  non solo l’ho con sta ta to  io, ma anche le 
a ltre  M adri e le com pagne di scuola ». (1)

E  ancora: « L a  su a  p ie tà  e ra  veram ente  soda e profonda, 
perchè illum inata  d a  fede viva e risca ld a ta  d a  a rd en te  am ore.
Il suo contegno nella  p regh iera  era quello di u n ’anim a pene
tr a ta  d a lla  d iv ina  p resenza , e ciò non  so ltan to  nella cappella 
d inanzi a l SS. Sacram ento , ma dovunque ».

O nde ne ll’is t i tu to  e ra  de tto  com une che T eresa « s i  d ipor
ta v a  come un  angelo, sem pre la  p rim a nello studio  e fra  le 
p iù  fervorose nella p ie tà » . (2)

P erò  nella  sua a rd en te  p ie tà  m ai n ien te  di esagera to : e 
rifu g g iv a  quan to  p iù  p o tev a  da ogni singo larità  e da ll’a t t i -  
ra re  a sè gli sg uard i a ltru i. E q u e s t’a ttegg iam ento  lo con
servò  sem pre tan to  in collegio quan to  in fam iglia. Onde una 
sua m aestra , M adre F e rra rese , scrive: « A v ev a  ten e ra  d ivo
zione verso il Cuore di G esù e M aria  Im m acolata , ma e ra  
così d isinvolta  che b isognava conoscerla bene per apprezzare  
quan to  la sua p ie tà  fosse in tensa . E ra  p ro n ta  ad  astenersi 
da qualunque pra tica  esterna , se il dovere l ’esigeva, oppure, 
essendo in  fam iglia, sapeva  sacrificare le sue asp irazioni e i 
suoi vivi desideri p er non essere occasione di disaccordi ».

3 . _  M a non s i con ten tava di fare  tu t te  le p ra tiche  di p ie tà  
piccole e g ran d i con fervore; bad av a  seriam ente  che la p ietà 
la po rtasse  a correggere se stessa  e a fa rla  crescere ogni giorno 
nella  v ir tù . Perciò dava g rande  im portanza alla riflessione, 
a ll’esam e di coscienza per conoscersi e correggersi; perciò 
diffidava m olto di sè e riceveva in buona p a r te  avvisi e cor
rezioni, anzi n ’era riconoscente come d ’un insigne benefizio, 
come è realm ente , sebbene non da tu t t i ,  specialm ente dai su 
perbi e dagli orgogliosi, si riconosca. U n a  m aestra , parlando  
di lei, d iceva: « Le si poteva fa re  qualunque osservazione senza

(1) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., ini. 11.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. L. R., int. 10.
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clic se nc risen tisse» . A nzi, ag g iu n g e  u n ’a ltra , « q u an d o  le 
supcriore  le tacevano qualche osservazione, sorrideva gen til
m ente e ringraziava come d ’un g rande favo re» .

Q uindi Teresina si m ostrava sem pre più contenta e sem pre 
più riconoscente dell’educazione clic r ic e v ila  e av rebbe voluto 
che tu tte  le fanciullo ricevessero u n ’educazione sim ile a lla  sua.

U na cug ina  clic in questo  tem po andò ad  abitare, qualche 
mese a F irenze seri ve: « P e r lo  più ogni giovedì andavam o con 
la zia [la mainimi di Teresina e di G iuseppina] a trovarle . G iu
sepp ina era una bam bina di pochi anni, T eresina g iovinetta ; 
ma era così assennata  che nulla si scorgeva in lei di legge
rezza... I suoi discorsi riguardavano  sem pre le sue buone 
M adri, il suo caro  Is titu to , l ’educazione che riceveva. P re 
gava il S ignore, p er l ’in tercessione di S a n t’A ntonio  che esau
disse i voti delle sue M adri e l’is ti tu to  si riem pisse di gio
v inette . E  come doveva essere penetra to  il suo spirito , (piando 
ascoltava la parola di Dio! Ci raccontava con vera com pia
cenza che i P ad ri G esuiti spesso spesso andavano  a  predicare 
in collegio; che in quel tem po predicava P . S p inetti, il quale 
aveva anche da to  un corso di esercizi sp iritua li e dal quale 
mi pare  che dicesse, di av er fa tto  la confessione generale. Come 
pa rlav a  con entusiasm o dei P ad ri G esuiti! Come sapeva  apprez
zarne il sapere, i m eriti, le v irtù ! A veva acutezza (l’ingegno, 
buona m em oria e sapeva ripetere, tu tto  ciò che av ev a  sentito ; 
e dal suo parlare  si capiva che la sua m ente non si occupava 
d ’a ltro  che di conoscere sem pre più  il suo Dio, che tan ta  
fiamma d ’am ore le aveva messo in cuore» .

Senza sforzo non si dìi v ir tù  e P A utore  iM V Im itazione di 
Cristo ci avvisa che noi progrediam o nel bene in quella m i
sura  con la  quale ci facciam o violenza. (1) O ra, dice una su 
periora: «T eresina vinceva se stessa  con un im pegno s trao r
d in a rio »  e perciò faceva visibile progresso nella v irtù .

4. — L ’a ttenz ione  sua speciale era sem pre rivo lta  al suo 
c a ra tte re  p er renderlo  fermo nel bene e dolce nei modi e ac
condiscendente in tu tto  quello che non era contrario  alla legge

(1) L ib ro  I, c. XXV.
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(li Dio o al regolam ento  dell’Is titu to . Qui s tava  specialm ente
il suo g ra n  lavoro, e, p er d irla  con una bella frase, del M an
zoni, qui era la lo tta  giornaliera « tra  un ’indole focosa, risen
tita , e u n a  volontà opposta , ab itua lm en te  v itto riosa , sem pre 
a ll’erta , e d ire tta  da m otivi e da ispirazioni su p e rio ri» . (1)

Infatti M adre Soardi, che fu m aestra di francese alla Tere- 
sina, depose: « Ho no ta to  a llo ra  che la g iov inetta  Teresa ave
vai u n ’indole vivace, facile al risen tim ento , tenace, nelle sin* 
idee e p o rta ta  a lquan to  a ll’orgoglio. N otai ben p resto  le lo tte  
che ella, per vincere queste  debolezze di n a tu ra , sosteneva, 
nei con trasti o nelle conversazioni o correzioni; la sua na tu ra  
si risen tiva  a ll’is tan te  e si vedeva nel viso stesso, che d iven
ta v a  di b rag ia , q u an ta  violenza sosteneva, per non lasciarsi 
tra sp o rta re  a rispondere. Seppe sem pre sostenersi, e quando  si 
t ra t ta v a  di com piere qualche cosa di gravoso , b astav a  dirle: 
“  faccia questo  p er am ore di G esù ”  che subito  corrispon
deva ». (2)

E ancora: « Q uan te  volte l’ho v is ta  rep rim ere  gli sca tti di 
u n a  n a tu ra  v ivacissim a, alquan to  tenace nelle sue idee e or- 
gogliosetta . A llora frem eva, d iv en tav a  «li b rag ia , ma per lo 
più taceva, lieta  di offrire una piccola v itto ria  a ll’am ato  G esù».

Perciò a poco a poco riuscì ad  acqu istare  il pieno dominio 
di se s tessa , quel dom inio ta n to  difficile, eppure  ta n to  neces
sario  nella v ita . Il fra te llo  parlando  di T eresina ci disse: « Il 
c a ra tte re  di m ia sorella sarebbe s ta to  fiero <* facile al r isen ti
m ento; essa  invece p er tem po, fin da g iov inetta , e ra  a rriv a ta  
a cam biar n a tu ra  come, si dice: tan to  era calm a e padrona 
di se ».

•"». — T eresina am ava ind is tin tam en te  tu tte  le com pagne, 
e le circondava di a ttenzioni affettuose e delicate. Km sem pre 
la prim a a  sa lu ta rle  col suo dolce e am abile sorriso, sem pre 
pronta  a com piacerle, dove poteva, anche con suo g rave  sa 
crifizio. E ra  a tten ta  a non con trasta re , a non con tradd ire , a 
cedere sem pre p er q u an to  le costasse violenza. « A lla ricrea-

(1) M a n z o n i ,  P ro m e ss i S p o s i ,  capo VI.
(2) P r .  In f . ,  in t. 11.
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zione — scrive una superiora — si p restava  al giuoco comune 
con m olto slancio, sem pre p ron ta  però a  cedere am abilm ente 
alle com pagne quando volevano av er rag ione» . (1) Sapeva 
scusare  i d ife tti e perdonare i to rti. Mai da lei una parola 
brusca o tronca, mai un  m otto pungente , mai u n ’osservazione 
perm alosa o meno riguardosa  di critica contro  qualcuna. Perciò, 
diceva una m aestra : « era am ata  dalle  com pagne p er la bon tà  
cristiana con cui le  tra tta v a  ». (2)

(». — Xon solo tr a t ta v a  bene tu tte , m a in modo partico 
lare e ra  p o rta ta  a consolare e confortare e incoragg iare  quelle 
che vedeva d ie  ne avevano bisogno.

« Posso a tte s ta re  p er averlo  consta ta to  — dice M adre Soar- 
di — come fosse sollecita nel rivolgere paro le d ’ incoraggia
mento a quelle tra  le com pagne clic vedeva tr is ti o sfiduciate
o di m alum ore, anim andole a fa r ricorso alla p regh iera , a of
frire a D io fioretti sp irituali p er am ore di G esù e di M a lia» . (3)

In questo  di indurre  a offrire fioretti a ( le s ù e  a M aria aveva 
tan to  bel garbo , che fu detto  che nessuna osava ricusarsi.

E ra  p er l’accento di profonda sincerità  e convinzione con 
cui diceva le  cose? E ra  il suono della  voce così soave e insi
nuante? E ra  p er l ’a ttegg iam en to  umile della persona e p er il 
bel sorriso  che le infiorava il labbro? Sì, e ra  anche per tu tto  
questo; m a vi era un  a ltro  m otivo p iù  po ten te : ella non dava 
mai alcun consiglio, non faceva mai alcuna raccom andazione 
che non fosse lei la prim a a p ra tica rla . Si sa che un  anno, di 
tan to  in tan to  in collegio si passava  una p ie tanza  che non 
piaceva quasi a nessuna delle educande. Teresina ne prendeva 
sem pre, e in terrogata ' da  chi ci raccontò il fa tto : — perchè 
ne, p rendeva se non le piaceva? — rispose ingenuam ente: « Ne 
prendevo, perchè dovevo d are  buon esem pio alle piccole ».

T u tti siamo p o rta ti a  tira re  a ltri alla n o stra  causa , o, come 
com unem ente si dice, tu t t i  vogliam o essere conquista tori: i 
buoni nel bene, e i c a ttiv i, purtroppo!, nel male. T eresina

(1) Lettera citata di Madre Corsi.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 38.
(3) Pr. Inf., Dep. di Sr. 13. S., int. 23.
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aveva una potenza conqu ista trice  assai sp iccata , fru tto  del 
suo g ran d e  zelo.

« Sono trasco rsi m olti anni — scrive una superiora  — ma 
ricordo sem pre quella  ca ra  figliuola così p ia , um ile, dolce e 
affabile con le  com pagne che cercava sem pre di indurle  al bene 
e di rim ette rle  su lla  re tta  v ia inducendo a dom andare scusa 
quando avevano m ancato  in qualche co sa» . (1)

C erto senza m ai rendersi pesan te , non tra scu rav a  alcuna oc
casione favorevole p e r eserc itare  l ’aposto lato  della  parola., ma 
continuam ente e con g rande efficacia esercitava in ogni tem po 
quello del buon esem pio, onde le  com pagne vedendo « la  sua 
b on tà , pazienza e dolcezza »: e conoscendo, alm eno alcune, 
che co teste  v ir tù  non erano p rodo tto  di n a tu ra , ina fru tto  di 
volontà ferm a e decisa e  di continui sforzi p er p iacere a  N o
stro  S ignore, ne erano am m irate , l ’am avano  e si stud iavano  
d i im itarla .

C ’è chi osservò che quando le sue cug ine tte  andavano  a 
farle  v is ita , ella tro v a v a  modo di fa r cadere il discorso sulle 
cose di p ie tà , d ’ in teressarsi della loro vita sp iritu a le  e di an i
m arle a fa rs i buone e pie e a concepire fermi p ropositi su lla  
p ra tic a  della  v irtù . (2)

N ell’Is titu to  e ra  ed  è ancora consuetudine che in c e r te  c ir
costanze dell’anno le F ig lie  di M aria si occupassero delle bam 
bine povere che frequen tavano  la scuola g ra tu ita . Teresina si 
p re s ta v a  vo len tieri e con zelo p e r fa r loro del bene e concor
reva anche con offerte (li denaro  o di v estiti per renderle  con
ten te  e farle  buone. (3)

Le superiore avevano  tan ta  fiducia in T eresina che qualche 
volta le affidavano la sorveglianza delle p iù  piccole. O ra, una 
signorina, che e ra  a quel tem po piccolina in collegio, dopo ta n ti 
anni ricorda ancora i tra t t i  gentili *e am abili con cui Teresina 
le tra tta v a . (4)

(1) Cfr. lettera di Madre Corsi a Sr. 'I'. D., che la consegnò al S. Tri
bunale del Pr. Inf.

(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 28.
(3) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 32.
(4) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 11.
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7. — Olii udiamo questo cupo col dare  mi brevissim o conno 
sul suo contegno verso le superiore.

« C o n  esse — d ic e la  m aestra d 'i t a l i a n o — era dolce e ri
spettosissim i! e m olto riconoscente. Non aveva alcuna p reten
sione c nulla riteneva che le fosse dovuto  ».

E  quella di francese: « Il suo contegno verso le superiore 
era irreprensib ile , dolce <■ rispe tto so  ». (1)

Q uando tra  le com pagne si p a rlav a  delle m aestre o assi
sten ti, prendeva sem pre in tu tto  le parti delle superiore  c ne 
sosteneva sem pre l’au to rità . (2)

U bbid iva  a tu tte  ind istin tam en te , p rontam ente , con ila rità  
e fu  deposto d ie  « n e ll 'Is titu to  del Sacro Cuore si conservò 
memoria della sua ubbidienza » (.’») e davvero n ’era ben degna!

(1) Pr. Inf., Dep. di Sr. li. S., int. 11.
(2) Offe lettera citata «li Madre Corsi.
(3) Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 42.



CAPO V ii.

TERESINA NELLA TESTIMONIANZA DI ALCUNE 

SUPERIORE E COMPAGNE.

1. N ello  scrivere qualche biografia stare scrupolosam ente alla verità. —
2. Testim onianza d i M adre O n d o  sulla bontà d i Teresina. — 3. Della m ae
stra d i francese. — 4. Di M adre Ferrarese e d i due Suore converse. — 
5. D elle com pagne d i  scuola, signora O lga M usetti e della  signora Contessa  
Borgia in  L ocatetti. D ella sem iconvittrice Berta A lfo n si-S te fa n in i. — 6. D i
vozione al San tissim o Sacram ento , a l Sucro Cuore, a M aria S S . Im m acolata  
(testim onianza d i M adre O neto, d i M adre Borgia, d i M adre Soardi e d i una 
cugina d i  T eresa ). — 7. Contento della  m am m a.

1. — Un biografo sincero e veritiero deve descrivere il suo 
eroe come visse, senza nascondere i difetti e le tendenze e 
senza ingrandire e abbellire le virtù di cui diede esempio; e, 
se fosse possibile, non descriverlo, ma fotografarlo.

È quello che noi ci sforziamo di fare circa la nostra eroina, 
confermando sempre, quanto diciamo, con testimonianze veri
diche di persone che la conobbero o vissero con lei.

Le vite trattegg iate  a guisa di romanzo, non ci anda
rono mai a genio. 2Toi troviamo che la rom anza tura , sia pure 
alata e brillante, ci lascia incerti, perchè getta il dubbio su 
tu tta  la v ita dell’eroe o del santo. Il diletto della fantasia 
si cerca nei romanzi; nella biografia dei santi noi più che il 
diletto della fantasia, cerchiamo la verità e l’edificazione. Del 
resto la verità edificante non produce sempre anche, un di
letto intellettuale ? Perciò quando ci fu affidato il caro e grave 
incarico ili scrivere la biografia ili Suor Teresa, facemmo una 
corsa a Firenze e a Riiliua per interrogare i parenti, le maestri*,
i conoscenti e quanti potevano fornirci sicure notizie ed ecco 
quanto ci fu detto all’is titu to  del Sacro Cuore dove ci pre
sentavamo alla Madre Oneto, già maestra della Teresina.
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2. — Allo nostre interrogazioni rispose,: « E ra una carissima 
figliuola, che. approfittava grandem ente dell’educazione che le si 
im partiva. Aveva un carattere molto dolce; ma si vedeva 
chiaro che la sua dolcezza ora fru tto  della violenza che si fa
ceva. Gentilissima nei modi e nelle parole e perciò molto amata 
dalle compagne; e non dico quanto dalle superiore! Aveva 
molto ingegno e riusciva splendidam ente negli studi, ancorché 
avesse, quasi sempre mal di capo. E ra pure abile nella mu
sica e nel ricamo; ma molto limile non s ’invaniva di nulla. Si 
trovava in ottim a armonia con tu tte  le sue compagne, e, se 
nasceva fra  loro qualche alterco o dissapore, con le sue maniere 
dolci e persuasive le calmava e le riduceva al dovere. P er me 
poi, e per tu tte  le superiore senza distinzione, aveva grande 
riconoscenza, rispetto  liliale ed era a noi affezionatissima. Te
neva però sempre un contegno nobile e riservato, e si mostrò 
poi con me molto più espansiva da religiosa. E ra sempre molto 
pallida; ma nel suo volto, nel suo contegno, nel suo tra tto  vi 
era qualche cosa di angelico, di puro che rallegrava ed edili
cava. Insemina era un vero angioletto, una di quelle faneiul- 
line che sono un vero conforto per le m aestre e superiore, e 
che non s ’incontrano tanto  sovente nella v ita  ».

A tale panegirico noi ci permettemmo di dire: « Però, come 
figlia di Èva, qualche difetto l’avrà  avuto anche lei, del quale 
certam ente avrà fatto sforzi per correggersi ».

La Rev. Madre Oneto si fece seria, si raccolse in se, pensò 
alquanto, poi ci rispose: « Ebbene, io non mi ricordo di alcun 
difetto: si vedeva che aveva, un carattere  risentito, energico, 
ma, come le ho già detto, sapeva cosi bene vincersi da essere 
dolce e amabile con tu tti. Creda: lasciò tra  noi ottim a me
moria di se, e tu tte  le mie consorelle non ne parlano che in 
bene; e, se lei potesse interrogare delle sue compagne, credo 
che le direbbero a ltre ttan to  ».

— infatti più tard i noi interrogammo altre m aestre di 
Teresina e quella di francese ci scrisse: « lo ho conosciuto Te
resa negli ultimi tre  anni da lei passati a l Sacro Cuore di 
Firenze, in Via Romana, ed allora potei, per così dire, assi
stere allo sviluppo della sua pietà e della sua virtù. La rividi



più volti' ancora dopo la sua uscita tlal collegio, sia in F i
renze sia a Padova e potrei riassumere le mie impressioni 
in due parole : aspetto verginale, riflesso di un’anim a an
gelica.

«T utto  in lei respirava purezza, conquistata e m antenuta 
con la lotta. Ad accrescerla maggiormente contribuirono non 
poco le esortazioni di una direttrice veramente appassionata 
per la v irtù  angelica. Ricordo che a quel tempo questa d iret
trice faceva dei bellissimi rami di gigli per ornare il san
tuario, lavorandovi quando le bambine andavano a lei per 
consiglio od altro: e ne traeva occasione per invogliare quei 
teneri cuori a serbare sempre puro e immacolato il fiore pre
diletto di Gesù. La Teresa gustava assai quegli insegnamenti 
tanto  conformi alle sue aspirazioni. L’anim a sua era un vero 
fiorellino d ie  beveva avidam ente la rugiada della grazia, 
senza perderne una stilla; e si apriva ai caldi raggi del
l ’amore.

« L ’amore! altra caratteristica della nostra cara figliuola. E 
l’amor suo non era soltanto di sentimento, ma era amore 
forte, generoso che la spingeva alla lotta costante per vincere 
i difettucci propri dell’e tà  ».

10 dopo una bella ed ampia relazione di cui noi abbiamo 
già riferito e (li cui riferiremo in  seguito altre testimonianze, 
cosi conclude: « Vorrei aggiungere qualche cosa di più, ma alla 
distanza di trentanove anni i particolari sfuggono, rimanendo 
però impresso il ricordo <li u n ’anim a pura e forte, am ante c 
generosa ».

4. — « La Madre Ferrarése — afferma l ’Avv. Italo Rosa — 
un giorno disse a  mia moglie, di cui era cugina, che tu tte  le 
sue consorelle ammiravano in Teresina un modello «li v irtù  e 
di pietà.

« Le due suore Gianoglio e Basso, che erano converse 
quando Teresina andò all’is titu to  del Sacro Cuore ed ora 
(1929) si trovano a Padova nella casa dell’istesso Istituto, 
ricordano tu tte  e due con grande stima la Teresina, la prim a 
specialmente per il contegno tu tto  speciale di una bam bina e 
per la bontà che le traspariva dal volto; e la seconda dice di
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non aver mai potuto (lime,liticare l'angelica attitudine di Te
resina quando la voleva in chiesa a predare- «lavanti al San
tissimo Sacramento ». (1)

— Xon è raro il caso di fanciulli e giovinette in educa
zioni* clic parlino con vanto delle ricchezze e delle imprese 
della loro famiglia', il più delle volte con esagerazione, talvolta 
con vera invenzione. Teresina, depose una maestra, « seb
bene in quel tempo la sua famiglia fosse molto agiata, non 
dava alcun segno di far stima delle ricchezze. Una signora che 
fu compagna della Serva di Dio mi ebbe a riferire come 
avesse notato che fin d ’allora non dava alcuna im portanza e 
non aveva alcun attacco a ll’agiatezza ». (li)

Le superiore e m aestre generalmente conoscono bene le loro 
alunne, ma queste tra  di loro si conoscono spesso ancora 
meglio; e perciò noi ne interrogammo alcune ed-ecco le loro 
risposte.

La signora Olga Mazzetti che fu con lei al Sacro Cuore di 
Firenze, in Via Romana, ci rispose: «O h, se la ricordo la Te
resina Yalsè-Pantellini! Noi fanciulle dicevamo che era una 
santa. Dicevamo: — È spesso sofferente, ma non si lamenta 
m ai: è la più buona; è una santa. — Io conservo da tren
tèlimi un'immagine che mi diede per ricordo alla Pasqua 
del 1807 », e in così dire ci porse un’immagine in cui vi è 
l ’Agnello Pasquale con sotto stam pato: « Alleluia! Dio che 
non risparmiò nemmeno il proprio Figliuolo, ma lo ha dato 
a morte per tu tti noi, come non ci ha donato con Esso 
tu tte  le cose? » (3)

La contessa Carolina Borgia in Loeatelli, che fu pure com
pagna di Teresina al Sacro Cuore di Firenze, ci disse: « Te
resina aveva molto ingegno, era molto studiosa e rubava tu tti 
i premi, ma era umilissima. Una volta, dopo aver ricevuto il 
premio, divenne rossa rossa in volto, gli occhi le s i riempirono 
di lagrime e non potè trattenere il pianto. Cosa era successo?

(1) Cfr. Pr. Inf., ini. 10.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 20.
(3) Rum., V ili, 32.



La signora Giuseppina Viglini, madre di Suor Teresa.
(p a g . 5)
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Aveva provato una pena perchè, avendo guadagnato il pre
mio, una compagna era-rim asta  senza e avrebbe preferito di 
esserne priva per veder contenta quella compagna.

« E ra di carattere  allegro, molto amabile e disinvolta. In 
chiesa era raccoltissima, ma fuori gentile e gioviale con tu tte . 
A iutava tu tte  a  essere buone, e se una compagna aveva fatto  
qualche mancanza, ci si m etteva attorno e non la lasciava lino 
a ohe non avesse riparato.

« La sua pietà era molto semplice, perciò piaceva a tu tte . 
Leggendo la v ita dei santi mi par sempre «li trovare delle esa
gerazioni: ma leggendo la vita «li Suor Teresa, trovo che l«*i 
scrisse com’era >>. (1)

La signora B erta Alfonsi-Stefnuini che, semiconvittrice al 
Sacro Cuore, era della stessa classe di Teresina, ci scrisse: 
« A ppena giunta al Sacro Cuore, io ebbi «li Teresa la migliore 
impressione, tanto che non mi stupii affatto «piando sentii dire 
che s ’incominciava la Causa di Beatificazione. Io vidi in lei 
un’anima che viveva di continuo e serenamente alla p re
senza di Dio, e che in realtà profittava; della vita per glori
ficare il Signore seriamente anche nella sua giovine età. Era 
di una serenità, dolcezza e umiltà straordinaria, unendo tu tto  
questo alla più schietta semplicità. Se veniva ripresa «lalh* mae
stre, non si scusava m ai..., ina sorrideva serenam ente in modo 
da leggerle negli occhi il rincrescimento di aver mancato. Con 
noi compagne aveva l’abitudine «li chiederci scusa per ogni 
minima cosa nella «piale le sembrava «li averci recato dispiacere, 
«■ anche questo lo fac«*va in modo tanto sentito, stringendosi 
fra le mani «i appoggiando sul cuore la medaglia di F iglia 
di M aria <;he teneva appesa al collo, o il medaglione di me
rito, dove erano dipinti i Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Ilo

(1) Allude alla prima edizione. Abbiamo anche il conforto di dire che 
varie persone testificarono davanti al Tribunale diocesano d'aver letto la 
nostra biografia e d’aver trovato, per quanto esse conoscevano, che corri
spondeva alla verità. Qualcuna anzi aggiunse che si poteva dire di più. 
(Non abbiamo detto di più nella prima edizione, perchè certe notizie le 
conoscemmo dopo la stampa del libro; ma le aggiungiamo in questa edi
zione). Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. E. B., int. 7; cfr. Dep. della sig. A. G., 
int. 7 ; e cfr. Dep. di Sr. C. A., int. 7 ; cfr. Dep. di Sr. M. G., int. 7.

4
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sempre notato in Teresa una grande e profonda, pietà e una 
tenerissima divozione alla Madonna. In chiesa il suo contegno 
era edificante, senza ostentazione, e il suo sereno raccoglimento 
avvicinava a  Dio. Ricordo ancora i suoi segni di Croce in 
chiesa e in classe, proprio caratteristici, fatti con tan ta  espres
sione e sentimento!... In essi, dopo aver appoggiato con gesto 
largo e solenne, la mano alla spalla destra, la riportava sem
pre al petto, e con un ardore tu tto  infantile alla bocca per 
imprimervi un caldo bacio... ».

0. — Nella nostra, diremo così, in tervista con la Rev. Madre 
Oneto di cui parlammo più sopra, le domandammo pure:

— «R icorda che la Teresa avesse divozioni speciali?
— Oh sì! Grande divozione a Gesù Sacram entato, al Sacro 

Cuore e alla Vergine Santissima. Ricordo che si accostava 
con molta frequenza alla santa Comunione e con un contegno 
proprio edificante. E poi era Figlia di .Maria e aveva il nastro 
di merito.

— Che cosa vuol dire?
— Veda: da noi «piando conosciamo che una fanciulla è 

proprio virtuosa, la inscriviamo tra le Figlie di Maria, e usiamo 
piuttosto rigore nell’a annetterla; alle fanciulle poi che si di
stinguono per l ’esattezza alla disciplina, la puntualità, la dili
genza, il silenzio nei luoghi e tempi prescritti, il rispetto  alle 
maestre, la bontà, verso le compagne, ecc., a «pieste diamo il 
nastro che indica «pianto ho detto. E può avvenire <*h(» una 
fanciulla sia Figlia di Maria e non abbia il nastro di merito, 
o viceversa. Invece Teresina era Figlia di M aria e aveva il 
nastro di merito.

L<* osservo ancora che nei nostri Is titu ti l ’essere aggregate 
alla P ia  Unione delle Figlie di Maria è un premio che si «là 
solamente alle giovani di soda e provata virtù  ». — (1)

La sorella della contessa Borgia in Locatelli, M adre Giu
seppina, religiosa dell’is titu to  del Sacro Cuore, ci diceva: « Io 
ero più piccola «li mia sorella, ma ricordo benissimo Teresa 
Valsò-Pantellini, perchè le superiore ce la proponevano come

( ! )  C fr. P r. In f., D ep. di S r. B. S., in t. 16.
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modello di pietà, «li studio, di buona educazione; insomma 
di tu tto .

« La Teresa era presidente della Congregazione delle Figlie 
di M aria, era piena «li zelo per la osservanza delle regole, 
per il decoro e il buon nome della Compagnia, affinché nes
suno avesse a lagnarsi e tu tti ne avessero buon esempio.

« Zelava con la parola, ma più di tu tto  col buon esempio, 
«* pare che fosse «piesta la sua missione tra  le compagne. Si 
faceva volere bene da tu tte  e tu tte  l ’amavano e la stimavano.
Io ero piccola, ma ricordo benissimo, perchè faceva a tu tte  tanto 
buona impressione ».

E la llev . M adre Soardi: « L’amore e la divozione alla 
SS. Eucaristia, era una <lell<*, caratteristiche della pietà della 
Serva di Dio. Le sue visite a l SS. Sacramento non erano sol
tanto quelle prescritte dal regolamento, ma riteneva come 
grande festa quando poteva fare una visita di più.

« L ’amore di Gesù non va mai disgiunto da quello della 
sua SS. Madre, e la Teresa fu una F ig lia di M aria esemplare; 
bastava vedere con «piale ardore si stringeva la cara medaglia 
al cuore e la baciava, (specialmente nei momenti difficili di 
lo tta  interiore per frenare e vincere il suo carattere), per in
dovinare quanto tenero e forte fosse il suo affetto per la Ma
dre celeste! affetto raddoppiato ancora quando le iìi rapita la 
madre terrena ». (1)

U na cugina di Suor Teresa, buona madre di famiglia, dopo 
aver fatto di lei, del tempo (die fu in educazione, più elogi, 
soggiunse: « P iù  di tu tto  si scorgeva in lei una grandissim a 
divozione alla Madonna. Quando andavamo a trovarla, ci fa
ceva vedere la medaglia di Maria e ci diceva con entusiasmo:
— I o  sono fig lia  d i M aria ,  — ed in «iiialunque scritto, anche 
nelle cartoline illustrate, sotto il suo nome vi era sempre l ’ag
giunta: F . d i M . E ra  la sua divisa, tu tta  la sua ambizione. 
Quando discorreva della Madonna, si capiva che non aveva 
una divozione superficiale, ma ben radicata nel cuore».

Notiamo di volo che Teresina ci tenne sempre al titolo «li 
F iglia  d i M aria , e giustam ente, perchè è un nobile titolo, di-

(1) Cfr. P r . In f., D ep. di Sr. B. S., in t. 17; 19.



— 52 —

remo, «li aristocrazia religiosa, il quale ricordava a Teresina 
il suo obbligo e il suo fermo proposito di avere una speciale 
divozione alla SS. Vergine, di amarla di un amore più tenero 
e più forte clic non la comune (lei cristiani, di avere in Lei piena 
fiducia e di imitarla con l’esatto adempimento de’ suoi doveri 
e col tendere a una bontà e purezza sempre maggiore, e perciò 
di guardarsi da ogni macchia ili peccato. Per questi motivi 
conservò sempre con se, anche da suora, la medaglia ricevuta 
il giorno del 1 ’ aggrega zi one. A Torino durante la sua malattia 
la mostrò con gioia alla direttrice della casa. (1) Alla sua 
morte nel libro della FUjlia C ristiana , in uso presso le suore 
di Don Bosco, tra  le poche immagini, si trovò un foglietto, 
ora conservato dalla signora Valsè-Pantellini, intitolato: La  
F ig lia  d i M aria , il (piale contiene i doveri delle F iglie di Ala
ria e sfoghi della giovane alla Madre celeste.

O ra l ’aver conservato per tu tta  la v ita  cotesti due oggetti, 
mentre nutriva tanto  distacco da tu tte  le cose, non dimostra 
sempre più chiaramente (pianto ci tenesse a essere Figlia di 
M aria e quanto fosse costante la sua divozione verso la Ma
donna? Si sa che « la, sera nell’andare a riposo baciava sempre 
l ’immagine della Madonna che teneva in capo al letto e che 
con gioia celebrava il mese di maggio e le novene precedenti 
le feste della SS. 'Vergine ». (2)

Ed ora sentiamo ancora la cugina sopra citata: « Quando 
qualche ra ra  volta abbiamo avuto il piacere di andare nella 
cappella dell’is titu to  del Sacro Cuore per assistere alla Bene
dizione, noi vedevamo Teresina, che era una delle maggiori, 
entrare nel corridoio, in prima fila, tu tta  avvolta da capo a 
piedi nel suo velo bianco che le copriva il candido abito; 
aveva il nastro ceruleo (5 la medaglia che le risplendeva sul 
petto, e si poteva distinguerla fra tu tte  le altre per la sua 
gravità e divozione. Il suo raccoglimento esterno, certo pro-

(1) Pr. Inf., Dep. di Sr. C. A., int. 19; e Dep. di Sr. M. G., int. 19. 
Questa medaglia che ora è nelle mani del fratello, porta nel retto l'imma
gine dell’immacolata con attorno la leggenda: M arie a été congue sans péclié; 
nel rovescio, il S. Cuore con la leggenda: Cor n ieum  jun g a tu r vo b is;  nel 
taglio: In  hoc signo vinces. Teresa Valse 1894.

(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 19.
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veniente dall’interno, per la fede vivissima che aveva nella reale 
presenza di Gesù nella. SS. Eucaristia, la faceva sembrare ad
dirittu ra un angelo ».

Cotesto suo contegno doveva certo avere qualche cosa di 
ben distinto, se l ’A vv. Ita lo  Rosa dopo tren ta e più anni così 
depose: « Ricordo che 1\8 dicembre del 1S1U o 18!).“», andato 
con mia moglie al collegio delle Dame, trovammo le educande 
in processione per la solennità delPInimacolata. Mi è rim asta 
sempre viva la impressione ricevuta dal volto e dall’a ttegg ia
mento veramente angelico della mia cugina Teresa, la quale 
col giglio in mano pareva assorta in unione così stretta  con 
Dio, che, pur essendo sempre pallida in volto, in quel mo
menti) sembrava irradiasse ti amine. Ricordo d ’aver sentito 
dalla cugina «li mia moglie, religiosa del Sacro Cuore, ora de
funta, che le Madri erano ammirate della straordinaria pietà 
di Teresa e già fin d ’allora pronosticavano la via a cui Iddio 
l ’avrebbe chiam ata ». (1)

7. — La mamma, ogni volta che la visitava o riceveva let
tere dall’is titu to , sentendo grandi elogi della sua Teresina, 
prese a volerle tanto bene che l ’accontentava in tu tto . Quanto 
più per il passato era stata  con lei severa, tanto  più si mo
strava ora accondiscendente; più ancora di quanto la fanciulla 
potesse desiderare. Forse un’altra fanciulla avrebbe abusato 
di tanta bontà, ma la Teresina, no, perchè era ormai form ata 
alla virtù . « Essa — dice il fratello — era molto prudente, 
sempre prem iata e sempre umile».

(1) Cfr. Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 10.



CAPO V il i .

NELLE VACANZE.

1. P ericoli nelle vacanze. — 2. Teresina a lla  M essa quotidiana e alla 
freq u en te  Com unione. O bbedienza alla m am m a. — 3. Con le persone d i ser
vizio. —■ 4. N e  indirizza una a ll’is ti tu to  del Sacro Cuore. — 5. La m edita 
zione. — 6. E sam e d i coscienza. — 7. A posto la to  n e l bene. — 8. Divozione 
a M aria San tissim a . — 9. A posto la to  d e l buon esem pio . C ontinua vigilanza  
per correggersi d e i d ife tti. — 10. Sopra ogni cosa apprezza la vir tù . —
11. Sem p re  pu lita  e ordinata, m a ind ifferen te  per Vabbigliam ento.

1. — La parola «vacanze»  c una parola magica per tu tti 
gli scolari e studenti clic cantano volentieri:

Figuriamoci poi quando vengono le vacanze estive! Quanto 
si sospirano lontane! quanti disegni si fanno, salvo poi a non 
m antenerli, e quanto si gode quando sono venute! Però il 
principe dei moderni educatori, San Giovanni Bosco, metteva 
sull’avviso i giovinetti e diceva loro che le vacanze per molti 
« erano la vendemmia del demonio ».

Lungo l’anno scolastico quanti sacrifizi lian fatto  gli educa
tori per i loro ;illievi e quanti sforzi lian fa tto  questi per cor
rispondere all’educazione che loro s’im partiva! E  poi!? Molte

0  che g ra n  giubilo  
quale esultanza  
quando ci dicono 
che c’è vacanza!

Pieni di giubilo  
con esultanza  
questa vacanza  
voglialii passar.

Vadano i  libri 
di M atem atica,
Storia e Gram matica  
11 riposar.
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volte bastano alcuni giorni di vacanza per rovinare moral
mente un’opera clic costò tanto ed era così bene avviata.

Non intendiamo di condannare le vacanze scolastiche: sono 
necessarie; ma bisogna procurare che siano un ristoro per il 
corpo, un sollievo per lo spirito, ma non 1111 pericolo per l’a 
nima. Quindi, riposo, sì, ma non ozio; svago, sì, ma non peccati.

2. — P er Teresiua le vacanze erano un’occasione per met
tere in pratica le istruzioni avute nell’is titu to  e i propositi 
presi. Non trascurava mai le sue preghiere, cercava di andare 
alla Messa tu tte  le mattine, si comunicava spesso, e, ogni 
giorno, con la sorellina e le persone di servizio, recitava il 
Rosario.

Era obbedientissima alla mamma e premurosa nell’accon- 
ten tarla . Suor Sofìa Rosi che a quel tempo visse con la fa
miglia. della Teresiua per più anni, depose: « Non mi sono 
mai accorta clic abbia disobbedito e neppure l ’ho sentito dire 
dagli a ltri» . (1)

3. — Era affettuosa, con la sorellina e con il fratello e 
molto dolce con le persone di servizio.

Quel lare altezzoso c superbo di certe signorine appena 
rientrate- in casa dal luogo di loro educazione, quell’aria che 
talora prendono coi famigli per far sentire la propria supe
riorità; quel tono imperioso, quelle esigenze eccessive, spesso 
strane 0 capricciose, non erano per nulla in Teresiua. Le per
sone di servizio di quel tempo ricordano ancora, dopo tanti 
anni e con vera compiacenza, le sue belle maniere* nel dare 
un ordine o nel domandare un favore, il garbo con cui le rin
graziava. d ’ogni più piccolo servizio, la gentilezza con cui le 
tra ttav a  sempre e le buone parole che loro rivolgeva incon
trandole 0  andandole a trovare dove stavano lavorando.

4. — Una suora, coadiutrice dell’is titu to  del Sacro Cuore, 
scrive: « Ho avuto la fortuna di aver conosciuto Suor Te
resa per più di cinque anni, dal term ine del 1893 alla metà

(1) P r. Inf-, D ep. di Sr. S. R ., in t. 42.
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del 1890 meutre ero al servizio di sua cugina. Teresa aveva 
nel 1893 quindici anni, un anno e due mesi meno di me. La 
famiglia dei Valsè-Pantellini e quella dei loro cugini Rosa fa
cevano, a quel tempo, come una famiglia sola. La signorina 
Teresa con noi persone di servizio era buona, affabile, senza 
pretese. Xon si avvicinava mai a noi senza un benevolo sor
riso. Ci visitava nel nostro impiego, ci diceva una buona pa
rola usandoci sempre bei modi e gentili cortesie. Veniva in 
cucina, e, se preparavamo il dolce, ne prendeva un [loco e 
con bel garbo ce lo offriva. Un giorno tu tti erano fuori ed
io rimasi in casa sola, e, non so per «piai motivo, rimase an
che la Teresina. Quel giorno io avevo da lare più del solito 
a battere e spazzolare gli abiti d ’inverno per riporli in guar
daroba ed essa venne con me e mi aiutò (indiò ebbi finito.

« Era di grande bontà con tu tti, ma con me si mostrava 
più familiare perché, come mi disse più tard i, aveva in tra
veduto che io sarei stata  chiamata da Dio allo stato  religioso. 
Infatti, sebbene io sia s ta ta  diretta e presentata all’is titu to  
del Sacro Cuore da un Padre Gesuita, tu ttav ia vi ebbe molta 
parte la Teresina.

« Io non sentivo affatto a ttra ttiv a  per l ’is titu to  del Sacro 
Cuore: aspiravo ad un istituto di più stretta  clausura, e perciò 
più austero: aspiravo al Carmelo o alla Visitazione. Ma un 
giorno la signorina Teresa mi disse: — Al Sacro Cuore non vi 
sono le austerità che si praticano in certi Ordini Religiosi, 
ma vi è un’obbedienza così minuta che si estende fino al giu
dizio intimo della mente; vi è l’abnegazione e sommissione 
così totale che giunge fino alle più piccole cose. —

« Coleste parole mi piacquero, e, (piando il Padre Gesuita 
mi propose di entrare, accettai molto volentieri, perchè sti
mavo già l’istitu to  per le parole di Teresina. Mi trovo felice 
nella mia vocazione e debbo a lei gran parte  della mia feli
cità quale religiosa del Sacro Cuore.

« Amavo la Serva di Dio con rispetto, come amavo le altre 
persone della famiglia, ma vi era tra lei e nìe qualche mag
giore confidenza per le comuni aspirazioni religiose, che a vi
cenda ci eravamo manifestate.

« Di quando in quando parlava con me di cose religiose,
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mi suggeriva delle giaculatorie, mi insegnava lodi in onore 
della Madonna.

« Un giorno mi disse: — Uno dei più sicuri indizi di vo
cazione religiosa è l’am ar tanto  tanto l ’obbedienza e sentire 
avversione al matrimonio. Chi poi ha ricevuta questa grazia 
della vocazione religiosa, deve coltivarla nel suo cuore. —

5. — « Sono persuasa che la Serva di Dio fin dal tempo 
che l’ho conosciuta, attendesse volentieri alla meditazione e 
che la stimasse, perchè, avendole io confidato che il mio con
fessore mi aveva consigliato la meditazione, ella se ne ralle
grò dicendomi: — Oh! è molto bravo quel confessore se rac
comanda la m editazione». (1)

Che Teresina facesse davvero la meditazione ogni giorno 
è confermato da una sua maestra la «piale depose: «A m ava 
molto la preghiera, e, «piale F ig lia di Maria, secondo il rego
lamento, attendeva alla meditazione ». (2)

Anzi lo confermò Teresina stessa, la quale, en tra ta , come 
vedremo, nel Noviziato delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e 
in terrogata dalla m aestra delle novizie,, rispose che « prima an
cora di essere religiosa, attendeva regolarmente, alla preghiera, 
facendo quotidiana un*,lite la meditazione, e che tra i libri di 
meditazione preferiva: De im ita tione Gli r is ii e L a  p ra tica  d i 
am ar Gesù Cristo di S an t’Alfonso Maria de’ Liguori ». (:>)

E non si può dire che avesse cattivo gusto perchè l ’aureo 
libretto dell '‘Im ita zio n e  d i Cristo è il più bello che sia uscito 
dalla penna degli uomini, e L i  p ra tica  d i am ar Gesù, Cristo  
di Sant’Alfonso de’ Liguori vale più milioni d ’oro «li quello che 
pesi, come pure hanno egual valore L e  m assim e eterne, L ’appa
recchio a lla  m orte ed a ltri opuscoletti del medesimo Santo.

(5. — Nella meditazione la mente dell’uomo è illum inata 
circa il bene da fare e il male da fuggire, il cuore s ’infiamma 
e la volontà concepisce i più bei propositi di praticare il bene

(1) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 26.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. B. S., int. 26.
(3) Pr. Inf., Dep. di Sr. M. G., int. 26.
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e di fuggire quanto è contrario alla virtù. Ma tanto  i santi, 
quanto i filosofi, anclie pagani, ci dicono che se vogliamo dav
vero correggerci de’ nostri difetti e progredire nella virtù , dob
biamo ogni giorno, specialmente alla sera, fare l’esame di co
scienza e vedere come abbiamo passata la giornata e mantenuti
i propositi presi nella meditazione; anzi tanto i santi (pianto i 
filosofici raccomandano di fare oltre l ’esame generale su tu tti i 
mancamenti commessi, anche l’esame particolare  su un difetto 
ben determinato e possibilmente su un nostro difetto dom inante  
di cui vogliamo assolutamente correggerci e vedere se e quante 
volte siamo caduti e pentircene e prendere le nostre precau
zioni per non ricadérvi.

Ora troviamo che così faceva realmente Teresina. Infatti 
Suor Eosi dice: « U na volta m ’insegnò a fare l’esame partico
lare, ch’io non conoscevo affatto; la ringraziai ed insieme 
pensai: — Se lo insegna a me, è segno che lei lo pratica; — 
ma ella non disse nulla ».

Kon disse nulla perchè Teresina non parlava delle cose sue 
intime se non con chi dirigeva l’anima sua.

7. — L ’amor di Dio che fomentava in sò con la medita
zione, la portava a far del bene a tu tti e a far convergere a 
Lui tu tti i cuori. « Senza mettersi mai avanti, — testificò Suor 
liosi — tu ttav ia  (piando si presentava l’occasione, diceva sem
pre una buona parola che portava al bene. Un giorno la mi;i 
compagna di servizio dimostrò l;t pena che provava per pic
coli disgusti che- le venivano da una persona. Teresina l’esortò 
alla pazienza e :i prendere la sua sofferenza come una piccola 
croce m andatale da Dio.

« Un giorno io tornavo dal dentista, dove ero stata  per una 
piccola operazione chirurgica e le dissi: — Signorina, che dolori 
ho sofferto! In cuor mio ho gridato a Gesù che mi desse in 
premio un’anima. — Ella mi compatì per il dolore sofferto, 
ma si rallegri) del mio desiderio e mi disse: — Te l ’avrà data
o te la darà, perchè il Signore quei momenti li conta. —

« U na volta stava facendo la lettura spirituale con la sua 
cugina ITorina. io, desiderosa di sentire, mi posi vicino, ma 
non capivo nulla, perchè il libro era francese. Ne sentivo
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grande pena e brontolavo dentro di ino. Teresina se 110 accorse, 
mi diede uno sguardo amorevole dicendomi: — Poverina! — e 
subito per accontentarmi prese a tradurre in italiano quanto 
leggeva». (1)

8. — « Era Figlia di Maria; per questa divina Madre aveva 
una tenerissima divozione e la medaglia le era carissima. Un 
giorno io le dissi: — A nch’io spero di entrare presto nella Con
gregazione delle Figlie di M aria. — Ella dimostrò una gioia 
vivissima e con vero trasporto  esclamò: — Oh, allora tu  potrai 
dire a M aria: Son tu a  figli noia. — 10 mi suggerì un cantico di 
amore alla Madonna che sapeva a memoria.

« Un’a ltra  volta m ’insegnò questa giaculatoria: I n  m anus  
tuas, M ater meri, commendo sp ir itum  m eum , 11 Nelle, tue mani,
o Madre mia, metto l’anima m ia” e me la disse con tale espres
sione che mi si scolpì così profondamente nell’anima che 11011 

l ’ho mai dim enticata. Sono più di tren t’anni e la ripeto ogni 
sera prima di prendere riposo ». (li)

Ora se Teresina credette opportuno insegnare tale giacula
toria alla persona di servizio, chi vorrà mettere, in dubbio che 
ella non la dicesse ogni sera e con grande affetto?

9. — Due cose erano molto no tate  dai familiari nella gio
vane Teresina: l ’attenzione a d ar sempre buon esempio in tu tto  
e la prem ura di correggersi de’ suoi difetti. Una persona scrive: 
«Continuò, entrata in famiglia, a produrre fru tti di vera pietà 
e soda virtù , edificando tu tti con hi sua inappuntabile condotta, 
col suo riserbo e candore verginale, coll’amabilità nelle sue 
più care a ttra ttive , che lasciavano sempre intravedere la ret
titudine del suo cuore, il quale 11011 m irava ch e a  Dio solo, a 
piacere a Lui solo e a rendersi degna di Lui ».

E  un’altra : « E ra molto attenta a correggersi dei suoi di
fetti. Un giorno sedeva con suo fratello al pianoforte, ma non 
s ’incontrò nelle idee iter il pezzo da sonare, e tralasciò un poco 
offesa; ma poi subito riprese la sua calma abituale. La caine-

(1) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 29; 18.
(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 19.
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riera aveva mosso lamento clic non avesse abbastanza cura 
nel tenere gli abiti puliti alla passeggiata e poco ordine in casa; 
subito si corresse e qualche volta anche l’aiutava ».

10. — Lo Spirito Santo elogia l ’uomo che si dà per tempo 
all’acquisto della virtù , perchè la virtù  « è  più pregevole «li 
tu tte  le ricchezze, e le cose più stim ate non si possono mettere 
in paragone co n  essa ». (1) Perciò l’Autore del Libro della Sa
pienza dice: « Io stimai un nulla i tesori a paragone di lei nè 
paragonai con essa le pietre preziose, perchè tu tto  l’oro in suo 
confronto è un poco di arena e l’argento un poco «li vile 
fango». (2)

Così pensava e operava Teresina: nulla aveva tanto  a cuore 
«pianto l’acquisto e il progresso nella virtù.

Dice la signora Rosa, cugina «li Teresa: «Nel mese «li luglio, 
le care cugine uscivano dal collegio per le vacanze autunnali, 
«■ più volte con la loro mamma si andava a passeggio. Teresa 
s ’avvicinava a noi, e allorché si passava per le piazze e vie 
principali «li Firenze, l ’occhio anche senza volerlo, si gettava 
sui grandi negozi «li mode, «li gioielli e simili. Alla vista di 
magnifici brillanti essa a bassa voce mi diceva: — Vedi tu tte  
quelle gioie preziose? Ebbene, per me è come se vedessi 
fango ».

11. — Si sa che per molte donne la qualità della stoffa delle 
vesti, il colore, il taglio, la guarnizione, ecc. è un affare più 
im portante «l’ogni affare di Stato; ma certo non era così per 
la Teresina: ella vestiva secondo la sua condizione sociale, ma 
sempre con semplicità e modestia; i suoi abiti erano puliti e 
ordinati con graziosa eleganza, ma senza lusso e sfarzo; non 
cercò mai, neppure più avanti negli anni, «piegli ornamenti 
che potevano m ettere meglio in evidenza l’eleganza della sua 
persona.

«Q uando la mamma — dice la cugina Rosa — faceva ve
nire la sarta  iter vestirla all’ultima moda, qual m artirio per

(1) Prov., Ili, 15.
(2) Slip., VII, 8-9.
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la mia cara cugina! Non ricordo clic manifestasse neppur una 
volta sola la sua volontà circa il colore, la stoffa o la forma, del 
vestito: quel clic voleva la mamma, anclie Teresina voleva. Così 
ancora quanto alla pettinatura e a tu tti  gli abbigliam enti. E 
mi par di vederla ancora quando la sarta  le stava provando 
il vestito: era là ritta , con gli occhi al cielo, come avesse vo
luto dire: “ N onne posso più ” . P o rtava ricchi abbigliam enti, 
secondo la sua condizione, per obbedire alla inanima, ma con 
la più completa indifferenza, e ben si vedeva elio lo spirito 
del mondo per nulla regnava nel suo cuore ».

E  la Rev. Madre Soardi: « Come tu tte  le anime veramente 
nobili ed elevate, Teresa disprezzava, quanto sapeva di futile 
vanità; vestiva, sì, con gusto ed eleganza secondo lo richie
deva la sua posizione sociale, ma con la massima indifferenza 
e semplicità, evitando ogni superfluo ornamento della, persona ».

E Suor liosi: «N on si compiacque mai degli abiti; schiva 
di ogni vanità, si rim etteva in tu tto  alle disposizioni della 
mamma quanto al vestire: non l ’udii mai dire: — Questo è 
bello, questo mi piace — o pronunziare parole di lode intorno 
alla moda ». (1)

Ci fu un tempo in cui « p er un dissesto finanziario la fa
miglia ha dovuto ridurre notevolmente lo splendore della vita 
familiare: di questo Teresina non fece mai parola, non ne di
mostrò mai rammarico e sopportò tale avversità con animo 
sereno e tranquillo ». (2)

Teresina fin dalla prim a Comunione, come abbiamo detto, 
si era consacrata a Dio, e, volendo mantenere il suo proposito 
di conservarsi pura di monte, di cuore e di corpo, era naturale 
che, secondo San Paolo, non pensasse che alle cose di Dio. (.’5)

(1) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 16; 20: e cfr. Dep. del sig. I. R., 
int. 11.

(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 45; cfr. Dep. di Sr. B. S., int. 45; 
e cfr. Dep. di Sr. M. G., int. 22.

(3) Prima lettera ai Corinti, VII, 34.



CAPO IX.

ANCORA NELLE VACANZE.

1. Sp irilo  d i  pietà  e d i raccoglim ento. — 2. A m a n te  delle bellezze na
turali. — 3. Coi villeggianti. — 4. M essa e  C om unione quotid iana. A ttenzione  
per la purezza. — 5. Seconda  m am m a per la sorellina. —• 6. S vagh i e  d i
vertim enti, m a anche lavoro e m a i ozio. — 7. S p irito  d i m ortificazione. — 
8. C onform ità  alla volontà d i Dio. A m ore  a Dio e orrore a l peccato. — 9. De
siderio d i  rientrare in collegio.

1. — II contegno di Teresina durante le vacanze è così 
bello ed edificante che ci pare che m eriti davvero di conti
nuare a parlarne.

La mamma, dopo la morte del Commendatore, trovò troppo 
penoso il soggiorno nella villa di San Domenico a Fiesole e. 
ritornò a stabilirsi a Firenze; ma, ci diceva il dottor Italo , fra
tello della Teresina, « la  mamma durante le vacanze dal 1891 
al 1891 ci procurava onesti svaghi avendo sempre la mira di 
rinforzare il nostro organismo e di accrescere le nostre cogni
zioni. Così visitammo la Svizzera (Lucerna, il Righi Kulm, Zu
rigo, Berna); il Tirolo (Trento, Bolzano, Innsbruk, Toblack, 
Cortina d’Ampezzo facendo gite fino a Misurimi e al Nu vo- 
lau). Ricordo che Teresina fece con noi a piedi questa gita 
lunga e assai faticosa, sopportando ogni disagio con tranquil
lità e lieto umore. Visitammo inoltre la Baviera (Lago di Co
stanza e Monaco); poi soggiornammo a Rabbi, Recoaro, Venezia, 
Trieste; nel 1891 passammo le vacanze estive a Valdobbiàdene.

« Nelle vacanze degli anni posteriori ricordo che andammo 
a Domegge nel Cadore, a Villa M argherita presso San Mar
cello di Pistoia, a Viareggio e in vari a ltri luoghi».

« Talvolta — scrive la cugina — facevamo delle passeggiate 
molto lontano, e la  mamma della Teresina domandava:
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— Olii vuol rito rnare in carrozza? —
« La Teresina si rivolgeva subito a me <* a sua sorella e 

ci diceva:
— Andiamo a piedi; così ci fermeremo a fare, una visitina 

a Gesù Sacram entato. —
« Quando invece la passeggiata era in carrozza e, a ttraver

savamo villaggi e villaggi, Teresina, allorché scorgeva una 
chiesa, ci sussnrava a bassa voce:

— G uarda, guarda: una chiesa! Mandiamoci l’Angelo Cu
stode ad adorare Nostro Signore. — E poi soggiungeva: — 
Va’, o mio santo Angelo, va’ a fare per me una visitina a Gesìi 
Sacram entato ».

La mamma usava cambiare sovente non solo il luogo della 
passeggiata, ma della villeggiatura estiva, e Teresina dimo
strava un ammirabile spirito di adattam ento: era in tu tto  
sempre accondiscendente a quanto la mamma disponeva senza 
mai m ostrare ripugnanze o preferenze, sempre contenta di 
tu tto  e di tu tti; ma « il cambiamento dei luoghi e delle cose
— dicono i familiari — non la distraeva dal suo abituale rac
coglimento e da’ suoi modi riservati affinchè nessuna cosa ve
nisse, a tu rbare la serenità del suo cuore e appannare il suo 
candore verginale ».

« P u r dovendo viaggiare con la famiglia, e frequentare pub
blici alberghi, — testifica Suor Rosi — tu ttav ia  in ogni luogo 
e occasione sempre ha osservato tale ritenutezza e vigilanza su 
se stessa che ben dimostrava quanto amasse la purezza e mi 
pare di poter dire che era veramente un angelo in carne. Si 
a iu tava a questo scopo con la preghiera e la mortificazione». (1)

2. — «A vvezza ad una vita ritira ta  e metodica, — dice, 
ancora la cugina — non gustava i divertimenti e le, d istra
zioni delle grandi città , nè amava il mondo e le. sue follie. 
Amava invece l ’aria  aperta, il verde dei campi e, dei prati e più 
ancora i monti. Nelle escursioni nella Svizzera o in parti bel
lissime d 'Ita lia , dalle alture e dai monti, dove si respira aria 
balsamica a pieni polmoni e donde l ’occhio spazia in largo

(1) P r. Inf., in t. 40.
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orizzonto su incantevoli panorami, sentiva tu tta  la bellezza 
della natura ed oli come godeva la nostra Teresina e come 
la mento sua si innalzava al cielo e am m irava la potenza e 
la sapienza del Creatore! »

I'] Suor Rosi: « Ricordo che nel 1805 a Domegge, nel Ca
dore, fece una bella poesia sull’amenità del luogo e sulla sem
plicità degli abitanti ».

Il fratello della Serva di Dio conserva tra  le sue memorie 
un sonetto che probabilmente è la poesia di cui parla l ’ottima 
Suor Rosi. Eccolo:

X e l paese che nome ha  d i Domegge 
venite, amiche, a respirar su l P iave;
(/ni pascolar vedrete a tonile il gregge 
f in  dentro i boschi dorè Vombra è grave.

Q ui deI D ivino R edcntor la legge 
non è giogo pesante, ma soave; 
ed il buon P adre che la  f è  ne regge 
tra  i suoi fig li non conta anim e prave.

A W a u r a  pura  de’ beati m onti,
.sotto il bel cielo placido e sereno 
vsili briUur la  gioia in  su  le f r o n t i .

Dalle remote valli a ll’a lte  cime,
lo sp ir ito  d ’ainor santo  ripieno  
sollevii un inno ni dici, tu tto  sublime!

3. — Nelle stazioni climatiche, (piando doveva tra tta re  con 
(lei villeggianti, Teresina usava con tu tti così belle maniere 
e prestava all’occasione qualche servizio e sempre con tanto 
bel garbo, che incantava; ma non si permetteva mai alcuna 
familiarità, mai alcuna, leggerezza. Nella conversazione era di
sinvolta, lepida e spiritosa, ma con tale signorile riserbo che 
da tu tti era am mirata.

Dimostrava anche uno spirito superiore alla sua e tà  nella 
prontezza ingenua, in preparare feste familiari o in occuparsi 
di riunioni domestiche, nel fare un brindisi o un grazioso di
scorsino o nel leggere alcuni versi infantili pieni di brio che 
esilaravano g l’invitati.
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4. — U n’altra  delle», cose a cui Teresina badava sempre, do
vunque fosse, era «li poter andare al mattino alla santa Messa 
e a ricevere la santa Comunione, convinta del gran bene, clic, 
è la santa Messa, delle preziose grazie che si ricevono nel 
s(»,ntirla divotamente, e persuasa dei grandi aiuti che si rice
vono dalla Comunione ben fatta.

Ora dice Suor Rosi: «Nel 1S!H> andammo tu tti insieme a 
Villa M argherita, presso San Marcello di Pistoia. Qui la chiesa 
era alquanto distante, dall’albergo e dovevamo accontentarci 
della sola Messa domenicale, il che rincresceva non poco alla 
Teresina.

« Di là passammo a Viareggio per l’aria di mare. Quella 
spiaggia, chi non lo sa? è meravigliosa, frequentatissima ed 
ivi i divertimenti non mancano. Ma Teresina non si trovava 
bene e contava i giorni per ritornare al suo collegio.

« Un giorno delle signorine si divertivano sulla spiaggia 
nell’im parare ad andare in bicicletta. Fu invitata a provare 
anche lei, ma ella si schermì dicendo che aveva paura. 10 sic
come tu tta  l’allegra brigata insisteva dicendo che non c’era 
da aver paura, che non sarebbe caduta, perchè l ’uomo soste
neva beni1 la macchina, ella continui) a dire accalorata: — No, 
no, ho paura; ringrazio tanto, ma non voglio provare, perchè 
ho paura; — e per quanto la mamma le dicesse di accondi
scendere ed «‘Ila fosse sempre obbedientissima, quella volta 
si schermì e perseverò nel suo diniego e fu lasciata in pace.

« Allora si volse a me e mi disse:
— Vedi, ho detto che ho paura, ma non è mica la paura 

di cadere. —
« Eli io — concluse la Itosi — capii che la Teresina aveva 

paura, di dispiacere al Signore e di offendere la bella virtù 
di cui era gelosissima. IOlla non trovava conveniente andare 
sulla bicicletta sostenuta «la un uomo, sia pure che, questo fosse 
educato ed onesto». (1)

ó. — « Era poi — racconta la cugina — la seconda mam
ma «Iella sorellina; e di tanto  in tanto le andava ricordando

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. S. R., in t. 24.
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i piccoli a tti di virtù che doveva fare per apparecchiarsi alla 
sua prima Comunione.

« Le due sorelle si volevano un gran bene, e pareva che i 
due corpi non avessero che un’anima sola. Teresina era la 
m aestra, la mammina di P inetta; e quante volte prima di an
dare a tablc d ’kóte [all’albergo], le due inseparabili sorelle 
sfuggivano agli altrui sguardi e s ’inoltravano nel bosco per 
recitare insieme il santo Rosario! »

« S ì , — ci confermava hi marchesa Bartolini Salimbeni — 
mia sorella mi fece sempre da mamma. Quante esortazioni e 
raccomandazioni per hi Confessione e. hi Comunione! Come era 
vigilante sulle mie letture e come mi raccomandava di stare 
attenta! Ogni giorno poi verso le quattro  mi chiam ava p e rla  
recita del santo Rosario ».

« Durante le vacanze — dice pure l ’Avv. Italo liosa — 
la mamma affidava a Teresina la cura di G iuseppina. E sic
come questa era molto vivace, così qualche volta, delle sue 
scappatelle la colpa ricadeva su Teresina, parendo alla mam
ma che non avesse prestato sufficiente attenzione. Essa ne sof
friva assai, tanto che ricordo di essere intervenuto anch’io a 
prenderne talvolta le difese. Ma sapeva vincersi così bene 
da tacere e sopportare senza dar mostra di risentirsene af
fatto. Poi raddoppiava di studio e di zelo per accontentare 
la mamma ».

(i. — Vi sono delle signorine che durante le vacanze si 
credono dispensate da ogni lavoro. Giuochi e divertimenti, 
sì; qualche studio o lavoro adatto alla loro età. e condizione, 
no. Al più, letture frivole, leggere, e, alle volte, pericolose 
p e r la  fede e per i costumi, e credono di esseri* occupate, men
tre, a dirla col Montesquieu, tale lettu ra è una pigrizia tra 
vestita, quando non è peggio.

Teresina, invece, negli onesti svaghi coi suoi cari, non 
stava mai in ozio; aveva le sue ore di studio e di lavoro; a t
tendeva alle materie scolastiche specialmente alla letteratura 
e alla storia, alla lettu ra di libri di religione, specialmente 
di apologetica, o preparava abiti per le fanciulle povere. Dice 
l’Avv. Rosa: « Ricordo che durante le vacanze autunnali ebbi
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occasione (l’insegnarle letteratura e specialmente di stradarla  
nella poesia ». (1)

E Suor Rosi: «U n giorno nel 1805, trovandoci in villeggia
tura, vidi che cuciva un abito nuovo. Io la guardai, e la si
gnora Giuseppina, madre della Serva di Dio, mi disse: — Lo 
prepara pei1 la sua protetta; — e compresi che la signorina 
in collegio beneficava, una poverina, poiché quell’abito lo portò 
poi in collegio. (2)

«N on dimenticava le sue m aestre e continuava per let
tera. le sue relazioni con le Madri del Sacro Cuore, scrivendo 
loro di tanto  in tanto , e un giorno mi disse, tu tta  contenta, 
d ’aver ricevuto una lettera (la una delle sue insegnanti ».

7. — « Teresa — aggiunge la sua cugina Adelina — era 
mortificatissima: mai nessuna golosità, e pochissimo le bastava. 
Lasciava le cose più delicate e gustose col pretesto di non 
aver appetito. Io non l ’ho mai sentita dire: — Vorrei la tal 
cosa, preferirei la tal altra ».

E  la persona di servizio di quel tempo conferma: « E ra  
tem perantissim a e si mostrava contenta dj tu tto  ciò che in fa
miglia veniva preparato. Non ho mai sentito dire da lei:
— Questo mi piace, questo no. — Accettava tu tto  senza nulla 
dire ».

Per la salute fìsica aveva quei riguardi ragionevoli che si 
debbono avere, ma nessuna, esagerazione. « Dava il conve
niente riposo al suo corpo, e, data, la sua condizione e l’abi
tudine della casa, era sollecita nell’alzarsi al mattino » per 
andare alla santa Messa e alla san ta Comunione. (3)

8. — Suor Rosi diceva ancora: « Era unita al santo voler 
di Dio in tu tto  ciò che la divina Provvidenza disponeva; e un 
giorno mi suggerì di dire sovente: — Quel che vuoi Tu, lo vo
glio anch’io; lo voglio finche lo vuoi, o Gesù mio... Dammi,

(1) Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 7.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 29.
(3) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 38.
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o Gesù, elio io vedo nel tuo bel Cuore; amor per sop
portar ogni dolore, dolor perchè non manchi in me l ’a
more... —

« E ancora: — Caro, Gesù, se Tu mi affliggi; caro, se mi 
consoli; caro, sempre carissimo Gesù. —

« Mi ripeteva pure sovente: — Bisogna soffrire, discipli
narsi, cogliere fiori sull’albero della croce. —

«A m ava Dio con tu tto  il cuore. Non cercava che di com
piacerlo. Aveva fa tta  sua la massima di S an t’Agostino che in
segnò pure a me: — Ama il Signore e fa’ ciò che vuoi. — 
E ricordo che aveva orrore per tu tto  ciò che era offesa 
di Dio ». (1)

9. — Sebbene in famiglia la pietà fosse stim ata e prati
cata, sebbene ivi Teresina avesse ottima compagnia e sva
ghi onesti e dilettevoli, tu ttav ia  sospirava il suo Istituto, 
le sue Suore, la sua piccola e devota cappella, il suo racco
glimento.

« Trattando con essa nei mesi che usciva dal collegio, — 
ci scrisse una sua cugina — si poteva dire che Teresina era 
fuori del suo ambiente come un pesce fuori delPacqua. Non 
gustava i divertimenti del mondo, le conversazioni e i discorsi 
frivoli. Alle volte diceva alle cugine: — Non vedo l ’ora che 
passino questi mesi per ritornare al Sacro Cuore. —

« I discorsi che teneva Con me. e, con la defunta mia so
rella Clelia, erano sempre, discorsi che riguardavano la pietà. 
P er esempio: ci raccontava cose molto edificanti udite nelle 
istruzioni o meditazioni da questo o da quell’altro  Padre Ge
suita durante gli esercizi spirituali. Si capiva che, sebben gio
vinetta, era illuminata nelle cose di Dio, che coltivava con 
ardore la pietà e clic si segnalava fra le a ltre . Aveva poi una 
divozione grandissima alla Vergine Immacolata, di cui, come 
ho detto, si gloriava di essere Figlia ».

« Nel 1894 — ci raccontava Suor Rosi — andammo a P a
dova e poi a Valdobbiàdene in quel*di Treviso. La villeggia
tura questa volta fu prolungata più del solito e venne per le

(1) Cfr. I’r. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 38; e cfr. int. 24; 25.
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due signori in* il tempo di rientrare in collegio prima che, noi 
rientrassimo in città. Ciò che mi colpì, fu l ’indifferenza della 
Teresiua nel lasciar la villeggiatura. U n’a ltra  fanciulla avrebbe 
certo domandato di prolungare di qualche tempo le vacanze, 
e la lontananza da Firenze le sarebbe parso un motivo legit
timo; ma Teresiua non fece alcuna osservazione, anzi partì 
lieta e contenta ».



CAPO X.

A ROMA.
(1897)

1. Fortezza ili Teresa  nel .sopportare dolori d i capo. Lascia il collegio. —
2. Va con la fam ig lia  a R om a. — 3. Condotta in casa. — 4. A  T rin ità  de' 
M onti. S tu d io  del pianoforte. — 5. A l  teatro. — 6. C ontinua nello spirito  
d i pietà.

1. — Teresina continuava con suo contento e profitto gli 
studi al Sacro Cuore, ma per causa dell’anemia di cui soffriva, 
era spesso travaglia ta  da forti dolori di capo. Però (l’animo 
forte e generoso, non usciva mai in lamenti; non cercava com
patimento, min parlava delle sue sofferenze se non per ubbi
dienza, e soffriva con tale calma, serenità e rassegnazione alla 
volontà di Dio, che nulla lasciava trasparire  all’esterno; (1) 
gli stessi familiari non ne sapevano nulla, (2) tanto  che, dice 
una m aestra, si poteva perfin dubitare che soffrisse.

La mamma, dopo aver ten ta te  tu tte  le cure suggerite dal
l ’arte, per consiglio del medico la richiamò in famiglia, e Te
resina ubbidì rassegnata a quanto Dio disponeva.

2. — Dopo qualche tempo il Signore le preparò una grande 
consolazione, perchè la mamma stabilì di trasferire la sua di
mora a Roma, anche perchè il tiglio Ita lo  proseguisse colà i 
suoi studi.

Teresina fu lietissima di tale notizia, come del raggiungi
mento di un ideale da lungo tempo vagheggiato, perchè, co-

(1) Cfr. Pr. Inf., Dep. del sig. I. R., int. 37.
(2) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. S. R., int. 37.
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in’ebbe a «lire eoi suo cugino Avv. Rosa, si sarebbe trovata 
nel centro del Gattolicisino, più vicina al Vicario di Gesù ( 'r i
sto e più intimamente unita al focolare della lede; avrebbe 
potuto intervenire, almeno qualche volta, alle solenni funzioni 
in San Pietro, avrebbe potuto prender parte a qualche udienza 
pontifìcia, visitare le grandi basiliche della città san ta e le 
catacombe (1) che ta n ta  suggestività esercitano su tu tti, ma 
specialmente sul cuore dei giovani.

_  « Giunti a Roma, — scrive Suor Rosi — nell’aspet
tativa di trovare un buon alloggio, prendemmo stanza in un 
albergo. Teresina, che godeva sempre molto «piando si trovava 
con persone che praticavano la Religione, mi parlò con sod
disfazione della padrona, perchè, signora molto pia, la quale 
aveva fatto educare due figlie nell’istitu to  del Sacro Cuore.

« Poi fu trovato l ’alloggio, e un giorno vidi la Teresina 
che parlava con la signora Xorina, consorte dell’Avv. Rosa, 
e sentii che si comunicavano la gioia di essere state esaudite 
nelle loro preghiere, cioè, di aver trovato un alloggio vicino 
a  una chiesa «li religiosi, perchè così più facilmente potevano 
ogni giorno assistere alla san ta Messa ».

Infatti presero alloggio in via Gaeta, vicino alla chiesa 
della Sacra Fam iglia, ufficiata dai Canonici regolari Latera- 
nensi. Ogni giorno andavano alla santa Messa, la domenica 
ne sentivano, due, <* ogni m attino si accostavano alla santa 
Comunione. « La- sera — dice l’A w . Rosa ritorna vano per 
la recita «lei santo Rosario, ma anche lungo il giorno, se usci
vano, non era mai trascurata la visita a qualche chiesa, i e 
ri*,sina era entusiasta «lei monumenti sacri di Roma «* ricordo 
con quale pietà ha fatto  con me le visite al Colosseo e alle 
catacombe di Sant’Agnese. P iù volte assistette ad udienze pa
pali, una o due volte alle funzioni di canonizzazione e sempre 
con intenso spirito di fede e di gioia spirituale. Con lo stesso 
spirito di fede prendeva parte ad  altre  solenni funzioni sacre, e 
ricordo il suo «•«intento di essere v«*nuta con noi in San 1 ie- 
tro alla Messa di mezzanotte in principio del nuovo secolo:

(1) C fr. P r. In f., Dep. del sig. I. R .; in t. 36.
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si di mostrava veramente felice d ’aver incominciato l’anno 
nuovo pregando nel maggior tempio de,Ila cristianità. ». (1)

« Il più grande desiderio di Teresa — dice la cugina — 
dopo l’adempimento dei suoi doveri era di recarsi in chiesa e 
perciò spesso la sera l ’accompagnavo ;i sacre funzioni ».

« II suo tenor di vita — dice ancora l’Avv. Rosa — era 
quello di una creatura angelica. Non solo praticava la più as
soluta ubbidienza alla mamma, ma anche col fratello e con noi 
cugini, che per alcuni anni abbiamo abitato  insieme, e, s’in
dustriava di far tu tti contenti, di prevenire i desideri di tu tti, 
senza mai manifestare il più piccolo a tto  d ’impazienza. Anche 
nelle cose che le potevano costare sacrifizio, e qualche volta 
grave, si mostrava sempre ilare e serena. Colle persone di 
servizio era immensamente caritatevole. So che si occupava di 
loro e soprattu tto  per guidarle spiritualmente.

« ... Ricordo pure con (pianto zelo santificasse i giorni fe
stivi e curasse che tu tti in famiglia, specialmente il fratello e 
le persone di servizio non perdessero la santa Messa- ». (2)

« La figlia del portinaio — ricorda Suor Rosi — prestava 
qualche servizio alla famiglia V alse-Pantellini. Un giorno, 
mentre discorreva con me, le domandai se sapeva che Gesù 
era morto per noi. Ella mi rispose che non lo sapeva. Allora
io riferii la cosa alla padroncina Teresa. Questa chiamò la 
fanciulla e seppe che non aveva neppur fatto la prima Co
munione. Perciò quasi ogni giorno prese a chiam arla in ca
mera sua e a insegnarle con grande carità  e pazienza il 
catechismo. Quando le parve che fosse ben preparata , la 
condusse dal parroco per l ’esame e poi l ’assistette alla prima 
< ’omunione.

« Ricordo pure che un giorno mi raccontò che aveva visi
tato una signora, la quale le aveva fatto vedere nella sua ca
mera 1111 altarino davanti al quale lei e le sue figliuole pre
gavano. E nel raccontarmi questo dim ostrava tu tta  la sua 
contentezza ». (3)

(1) Cfr. Pr. Inf., int. 16.
(2) Cfr. Pr. Inf., int. 11; 17.
(3) Cfr. Pr. Inf., int. 15: 27.
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4. — A Roma Italo prese a frequentare l ’Università e Giu
seppina fu messa nel collegio delle Dame del Sacro Cuore a 
Trinità de’ Monti. Teresina vi andava per qualche lezione, 
cosicché si perfezionò nella lingua francese e imparò un po’ la 
tedesca; apprese bene il disegno e un po’ la pittura e dipin
geva volentieri immagini sacre; ma soprattu tto  aveva passione 
per la le tteratura, hi storia e la matematica. Ingegno sottile, 
riflessivo, versatile, riusciva facilmente in ogni cosa a cui met
tesse mano. Ma di tanto in tanto anche quando non prendeva 
piìi lezioni, saliva a Trinità de’ Monti per trovare la sorella, 
(* questa ricorda che le dava sempre buoni consigli e non tra 
lasciava mai dal raccomandarle ili s ta r buona, di studiare, di 
pregare e frequentare la santa Confessione e Comunione.

Teresina andava pure perfezionandosi nel pianoforte e so
nava a prima vista anche pezzi difficili; ma se sedeva al 
piano, più che per propria soddisfazione, era per obbedienza 
alla mamma. Infatti il fratello Italo scrive: « Studiosissima 
per diletto, lo era anche per dovere in quelle discipline che 
meno le piacevano. Uno degli studi «lei (piale meno si dilet
tava, era il pianofòrte. Però il grado di agilità cui era per
venuta e la sua facilità nell’eseguire difficili composizioni, sono 
una prova della sua v irtù  ».

La mamma era amantissima della musica, intelligentissima 
e per un nonnulla che la figlia fosse meno esatta nel suono, 
subito la riprendeva,; e (piante volte Teresina — ci dicevano
i suoi cari — diventava rossa rossa perchè doveva farsi grande 
violenza per frenarsi e tacere!

5. — 11 fratello Italo , il quale come la mamma amava gran
demente la musica, ci raccontava: « Ogni volta che sapevo che- 
ai teatro si eseguivano opere classiche, pregavo la mamma che 
la sera andassimo tu tti a sentire. Teresina si m ostrava sempre 
aliena; diceva che il teatro  moderno è un grande pericolo e 
non si arrendeva che al comando della mamma ».

« Ma — soggiungeva la sorella Giuseppina — sa ciò che 
faceva? Prim a di partire  mi chiam ava, mi dava qualche buon 
consiglio o mi rinnovava le solite esortazioni, e poi ci racco
mandavamo alla Madonna, affinchè ci difendesse da ogni pe-
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ricolo c non ricevessimo alcuna cattiva impressione. Quindi 
essa prendeva qualche libriccino di pietà e lo metteva nel li
bretto dell’opera che la mamma ci aveva dato. E ntrata  nel 
teatro Teresina apriva il libretto, e mentre la mamma e il fra
tello credevano che seguisse la musica, essa invece pregava
o meditava. Non alzava mai gli occhi, e (piando le si diceva:
— Che bel vestito ha quell’attore! che bel gesto ha fatto! — ella 
non rispondeva o sembrava affermare, ma senza alzare il suo 
sguardo. E se le si diceva: — G uarda, Teresina, guarda che 
bella scena! — rispondeva che le premeva di stare atten ta  al 
Suo libretto, o fingeva di guardare con compiacenza, ma in 
re iltà  non guardava. Diceva anche a me, che ero curiosa di 
vedere: — Non guardare, P inetta; mortificati e non guardare, 
che non sono cose da noi! »

La cosa è confermata «anche dall’Avv. Rosa, il quale de
pose: « Ho ammirato soprattu tto  la sua riservatezza in occa
sione. che dovette per obbedienza alla mamma assistere a qual
che spettacolo teatrale di Opera. Ma io credo clie invece di 
guardare e di interessarsi dello spettacolo, il suo sguardo fosse 
rivolto all’iusìi e il suo pensiero a ll’anima e a Dio ». (1)

L a s te s s a  cosa c i sc risse  la persona di se rv iz io  di quel 
tem po .

« Usciti dal teatro  o i giorni seguenti in casa, — ci diceva
il fratello — la mamma ed io facevamo i nostri apprezzamenti 
sulla musica e sull’esecuzione; ma Teresina non diceva mai 
nulla. Sapendo che conosceva bene la musica e aveva orecchio 
fine e gusto squisito, io la provocavo con questa o quell’altra 
domanda, con questo o queira ltro  giudizio, e mi stupivo che 
col più bel garbo divergesse sempre altrove il discorso; e solo 
più tard i seppi del suo pio sotterfugio di fare la meditazione 
spirituale al teatro, mentre noi ci divertivamo ».

(;t — Invece era tu tta  portata  per le sacre funzioni a cui 
interveniva con visibile gioia del suo cuore. « La sua pietà
— ci diceva la stessa persona di servizio — era semplice ma 
profonda». E  la marchesa Giuseppina: «Mia sorella non amava

(1) P r. In f., in t. 38.
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le preghiere lunglie: podio, ina ben fa tte e senz’alcuna este
riorità. E ra poi divotissima «li Gesù Sacram entato e voleva 
riceverlo ogni giorno nella santa Comunione; e elio non faceva 
per soddisfare a questo suo ardente desiderio? Spesso la mamma 
non voleva che uscisse di casa digiuna, per causa della sua 
salute; ed essa, per contentare la mamma, tìngeva di man
giare, quindi usciva, si comunicava e stava poi digiuna fino 
a mezzogiorno. E  naturalm ente nascondeva il mal di testa 
che talvolta le veniva.

« Alle volte mi diceva: — Tu fa ’ la colazione e poi m’ac
compagni. Veramente la mamma desidererebbe che la facessi 
anch'io, ma io ho tanto  desiderio di ricevere Gesù che sono 
pronta a qualunque sacrifizio. Tu però mangia, perchè ne hai 
bisogno. — E uscivamo, e dopo la santa Comunione avrebbe 
ben potuto prendere qualche cosa; ma no, diceva di stare 
meglio così ».

La divozione a Gesù Sacram entato la portava anche a con
correre alla costruzione della chiesa del Corpus Domini a -Mi
lano e a raccogliere offerte per tale scopo, allineile quel tem
pio fosse presto finito, e Gesù fosse più conosciuto e amato 
e meglio servito.



CAPO XI.

A POGGIO REALE.
(1897)

1. La villa d i Poggio R eale. — 2. M attin iera  per andare alla Santa  M essa. 
Fa recitare le preghiere ai fa m ig li e vince le in tem perie  per andare alla 
M essa. — 3. Dopo il  ritorno dalla M essa e come passa le giornata. Coi fa 
m ig li;  coi poveri. — 4. Il Rosario coi fa m ig li e preghiere per i m oribondi. 
Le fu n zio n i religiose. I l  catechism o.

1. — La fa miglia Yalsè-Pantellini dopo il trasferimento a 
Roma, andava a passare le vacanze estive a Pillimi (Pontas- 
sieve) nella villa di Poggio Reali* che la signora Giuseppina 
aveva comprato con la vasta tenuta tiu dal 1801 ed ora i* di 
proprietà dei figli del signor Italo.

Il nome di Poggio Reale non è usurpato, perchè la villa ha 
realmente del principesco (1) ed i‘ un gioiello d ’arte  cinque
centesca dalle linee architettoniche semplici e armoniose che 
(làmio all’edilizio sveltezza, eleganza e maestà. Sorge a pochi 
minuti dal villaggio, a mezzogiorno, su di un amenissimo colle 
con maestoso viale d ’accesso, con ampie sale a pianterreno e 
ricchi appartam enti nei piani superiori. Fu costruita nel 1525- 
1530 su cartoni, si dice, di Michelangelo ed è monumento na
zionale. Gode di un vasto orizzonte: in basso, il piano uber
toso nel mezzo del quale scorre la Sieve, e tu f fa i  l ’intorno col
line ricche di vigneti, di p rati, di boschi, le quali con la loro 
diversa gradazione di verde fra cui spiccano le case dei coloni

(1) U na iscrizione posta  sop ra  la porta  d e lfa tr io  d ’ingresso d ice : « L a  
no tte  del 25 se ttem bre  1829 —  Fu di som m a onoranza a questa  villa —  Di 
poi al padrone C ostan tino  Liccioli carissim a —  P erchè  vi dorm ì e la pregiò 
com e sua  —  Leopoldo I I  —  Dei T oscani m en signo re  che pad re  ».
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fo rm ano  v ivac i e p iacevoli c o n tra s ti .  In fondo a su d -o v e s t lo 
d ig ra d a n ti co lline del C h ia n ti , su  un cocuzzolo  delle  quali sc a r
sam ente. r ico p e rto  di vegeta //ione , si sco rge  il co n v en to  d e ll’/H - 
contro, così d e tto  p erch è  iv i s ’in c o n tra ro n o  S an  F ra n ce sco  d ’A s
sis i e S a n  D om enico, uno  dei p iù  im p o r ta n ti  conven ti dei 
F ran cescan i in T o scan a , fo n d a to  a l l ’inizio del loro  O rd ine. A de
s tra  dello  s p e tta to re  si e lev a , co ro n a ta  di c ip re ss i, la co llin a  di 
M ontetìesole, dove su l pend ìo  o p p o sto  è una ch iesa  che p re n d e  il 
nom e d a l v illag g io , eil a lla  (piale il 15 ag o s to  ac,corrono i fe
deli d a  m olte  p a r ti .  In essa  ogn i v en tic in q u e  a n n i, e  p rec isa - 
m en te  l ’a n n o  dopo  il g iu b ileo  di Rom a, si ce le b ra  u n a  festa  
che d u r a  s e tte  g io rn i: il p rim o  g io rn o  s i a p re  una p o rta  d e tta  
s a n t a ,  che r e s ta  a p e r ta  p e r  tu t t i  i s e tte  g io rn i e n e ll’u ltim o  si 
m ura com e si p ra tic a  in  R om a e non sa rà  p iù  a p e r ta  ch e  v en 
tic in q u e  an n i dopo . N ella  m edesim a ch iesa si venera  un C ro 
cifisso m iracoloso  e una b e lla  im m ag ine della  M ad o n n a , da a i
tam i a t t r ib u i ta  a C io tto , da a l tr i  a C im abue .

A  oritin te  della  v illa si v ed e  il s a n tu a r io  di B ug iano , uno 
dei più im p o rta n ti d e lla  V al d i S ieve dove ila tu t ta  la v a lla ta  e 
an c h e  d a lle  zone lim itro fe  il popoli» si reca il g io rn o  8 se tte m b re  
p e r  v en e ra re  u n ’im m ag in e  m iracolosa della M adonna .

La villa a m ezzogiorno h a  una collina b o sch iv a , d eliz io sis
s im a , m è ta  d ’u n a  b re v e  p a s se g g ia ta ; e t r a  la  v illa  e il m ag n i
fico parco  s ta  una ca p p e lla  di co s tru z io n e  se tte cen te sc a  nella 
q u a le  am m iras i una tav o la  a tem p era  a t t r ib u i ta  al L ip p i, r a p 
p re se n ta n te  la M adonna col B am bino .

•_>.— O ra  noi ab b iam o  in te r ro g a to  il se rv e n te  della  fa tto r ia , 
M igliorin i A n g elo , se sa p esse  q u a lch e  cosa d e lla  v ita  che T ere
sina  conduceva a lla  villa nei mesi es tiv i ed  egli ci d isse: « La 
T eres in a  av e v a  un sed ic i an n i e  con noi si m o s tra v a  affab ilis
sim a. La s e ra  io s ta v o  su  ta rd i  p e r  pu lire  le  p o sa te  e le  s to 
v ig lie  e m e tte r le  a p o sto , ed  essa  co m p ariv a  là a l l ’im provv iso , 
senza fa re  a lcu n  ru m o re , e mi d icev a :

—  F am m i il fav o re , A n g elo , «li ch iam arm i do m an i m a ttin a  
a lle  q u a t tro .  —

« lo le d icevo  di sì ed  essa sp a r iv a  com e u n a  v isione.
« La m a ttin a  se g u e n te  a lle  q u a t tro  in  p u n to , an d a v o  a bus-
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sare leggermente alla sua porta; ma Teresina era giù sveglia. In 
1111 attim o discendeva in cucina, <*i taceva recitare le preghiere 
e poi mi diceva:

— Per favore, aprimi — e volava alla chiesa parrocchiale.
« Qualche volta il tempo era cattivo ed io le dicevo: — Xon 

sente come piove? —
« Ed ella: — fi nulla, è nulla. — Prendeva il suo ombrel

lo e via.
« Qualche a ltra  volta le dicevo: — A spetti, che la faccio 

passare per il sotterraneo e risparmierà un bel tra tto  di via e 
di pioggia. — (Perchè la villa ha un sotterraneo che mette 
in paese).

« Ed ella: — Che? che? ere li che io abbia paura del ven
to? — E ravvolta nel suo scialle volava giù per la s trada del 
prato e andava in chiesa.

3. — « Ritornata dalla chiesa ripassava dalla cucina, ma non 
prendeva nè caffè nè la tte  nè brodo, nulla, e saliva senza ru
more alla sua camera ehi terminava le sue preghiere. Non si fa
ceva mai accorgere da nessuno ohe era stata alla san ta Messa, 
perchè temeva fortemente che la mamma, per causa della sua 
delicata costituzione, la rimproverasse e anche proibisse. Tutta 
la giornata, poi, la passava in casa lavorando coll’uncinetto. 
Si occupava anche delle bambine dell’Avv. liosa; insegnava 
loro il catechismo e tan te  belle cose e dava loro tan ti buoni 
consigli ».

L ’Avv. Uosa conferma: «Coi miei figlioli era una seconda 
mamma, tanto  che il mio ultimo figlio, Leone, essendo bam
bino di due anni, quando la cugina andò in convento, la  cer 
cava e piangeva perchè non la ritrovava più in casa. Io con
fesso candidamente di dovere alla protezione della mia buona 
cugina la eccellente riuscita dei miei figliuoli, dei (piali il 
più piccolo, Leone, si è fatto G esuita». (1)

11 canonico Barbieri, allora parroco di Rulina, ci diceva: 
«V eniva tu tti i giorni alla san ta Messa e quasi tu tti  i giorni 
faceva la san ta Comunione. In chiesa teneva un contegno (le

d i  P r. In f., in t. 11.
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votissimo ed era di grande edificazione a ’ miei parrocchiani per
la sua pietà e per il vestire modesto e dimesso. In paese non 
vestì mai con lusso; non la vidi mai col cappellino se non una 
volta sola che venne, vestita tu tta  in bianco, alla distribuzione 
dei premi ai fanciulli. Fin da giovinetta, durante la giornata, 
sapeva togliersi dalle conversazioni familiari per dedicarsi alla 
m editazione...». 11 medesimo disse a Suor Maria (len ta che 
Teresina faceva anche il catechismo in parrocchia. (1)

Il Migliorini ci diceva ancora: « Ci tra ttav a  tu tti con molta 
affabilità; era fin troppo gentile con noi; ma già era tale con 
tu tti ».

E certa Filide: «N el pomeriggio faceva la visita alla chiesa, 
e quando vi era la signora Norma, moglie dell’Avv. Rosa, an
davano insieme. Cuciva vestiti e faceva calze per i bambini 
bisognosi; i poveri, sapendo che i signori erano venuti in 
campagna, correvano subito, e la signorina dava loro calze, 
grembiuli od altro che aveva preparato.

«Ricordo pure che la fàttora lodava molto le due sorelle per 
la loro bontà; e pili d ’una volta l’ho sentita dire: — L a Giu
seppina è tanto buona, ma la Teresina... non c’è una signo
rina buona come lei. —

«Q uando sentiva picchiare alla porta qualche povero, scen
deva in cucina, prendeva del pane o qualche cos’altro  e glie
lo portava dicendogli con garbo qualche buona parola come:
— A ndate, state buono e Dio vi aiuterà. — Se sapeva che in 
paese vi era qualche persona ammalata, le mandava, credo col 
permesso della mamma, brodo od altro. Talvolta interrogava 
me, oppure io stessa spontaneam ente le parlavo dei malati bi
sognosi, e lei provvedeva.

« So che andava qualche volta a visitarli di nascosto, por
tando loro un pentolino di brodo, carne e vino. E ra  poi anche 
premurosa a domandarmi notizia se miglioravano o no».

4. — « In  cucina — ci diceva ancora il Migliorini — vi era 
una piccola sedia, bassa, allo schienale della quale pendeva sem
pre una piccola corona del Rosario. Noi la chiamavamo la sedia

(1) P r. In f., Dep. di Sr. M . G., in t. 12.
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dell «a s ig n o rin a , p e rc h é  T eres in a  la se ra  d iscen d ev a  da noi. s ’in
g in o cch iav a  per te r r a ,  si a p p o g g ia v a  le g g e rm en te  a ta le  sed ia  
c ci faceva re c ita re  il R o sario .

« .Mi ram m en to  p u re  che (p iando  se n tiv a  so n a re  l ’ag o n ia  
:li q u a lch e  m oribondo , su b ito  d iscendeva  da no i, e ci d iceva :
— P re g h ia m o  p er q u el poverino  che s ta  m ale . — E p ren d ev a  
la sua  sed ia e s ’in g in o cch iav a  p e r  te r r a  e re c ita v a  le L itan ie  o 
q u a lch e  a l tr a  p re g h ie ra  che io ora non r ico rd o  p iù  ».

« E lla  — d isse  ben issim o  l ’A v v . R osa — era  u n ’an im a tu tta  
•nuore p er il p rossim o , tu t t a  c a r ità  e b o n tà  p e r  le  p e rso n e  di 
c a sa , an c h e  in fe rio ri, clic vo leva ed ificare  col su o  e sem p io » . (1) 

« M ia so re lla  T eres in a  — ci d ic ev a  il s ig n o r  I ta lo  — am ava 
a n c h e  ta n to  le funzion i re lig io se  c si e s ta s ia v a  n c ll’a s s is te re  
a lla  M essa so lenne  e ai g ra n d i P on tifica li q u an d o  erav am o  
nelle g ra n d i c i ttà .  I c an ti re lig io s i, il suono  g ra v e  d e ll’o rgano  
nelle g ra n d i b as ilich e  d u ra n te  le sacre  funzion i e le g ra v i ce
rim onie  che si sv o lg e v an o  a l l ’a l ta r e ,  la com m ovevano  e l ’in
te n e riv an o  fino alle, la g r im e » .

La so re lla  G iu se p p in a , in o ltre , rico rd a  com e T eres in a  sp ie
g av a  il ca tech ism o  a lle  persone, di se rv iz io ; e non solo a lle  per
sone di se rv iz io , ma ancia* a lle  b am b in e  de l popo lo , q u an d o , 
d ’e s ta te , si tro v a v a  in  q u es to  o q u e ll’a l tro  luogo  di v illeg g ia 
tu ra ,  sp ec ia lm en te  la do m en ica  nel pom erigg io .

(1) Pr. Inf., int. 32.
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CAPO XII.

LA VOCAZIONE.

(1898-1899)

1. Teresina pensa alla sua vocazione. — 2. /? richiesta in  m atrim onio . —
3. Pensa a fa rs i religiosa. — 4. In  quale Is titu to ?  D alle F ig lie rii M aria Au- 
siliatrice. — 5. Com e avvenne. Suo  entusiasm o per tale Istitu to . — 6. La 
bam binaia della fam iglia  R osa m anifesta  alla ' padrona la vocazione rii Te- 
resina. — 7. Teresina s i prepara alla lo tta  che aspe tta  per la vocazione.
— 8. Suo  contegno in villeggiatura. — 9. C am biam ento  rii confessore. S i  en 
tusiasm a sem pre p iù per il suo fu tu ro  Istitu to . — 10. P er prudenza d ifferisce  
rii parlare in casa della sua vocazione. — 11. Perdita della m am m a. —
12. Tenore d i vita  dopo la m orte della  m am m a.

1. — La giovinetta, raggiunti i dieiotto o ven t’anni, inco
mincia a pensare seriamente al suo avvenire per collocarsi nel 
mondo o entrare in qualche istitu to  religioso, secondo la sua 
vocazione. Ed è bene che ci pensi, perchè, in via generale, 
non conviene che rim anga sola.

Anche Teresina ci pensava. Fra gli agi della famiglia, fin 
dalla puerizia, aveva sovente meditato sulle massime del Van
gelo intorno all’abnegazione di sè e della vanità dei piaceri, e 
intorno alle promesse del centuplo per uno in questo mondo 
e la v ita  eterna nell’altro  a chi rinunzia a tu tto  per seguire 
Gesù. Le aveva trovate non solo vere, ma corrispondenti al
l ’animo suo generoso e aveva stabilito <li seguirle. Perciò noi 
abbiamo visto quanto vivesse aliena dalle cose del mondo 
anche non cattive.

Ora, in sui ven t’anni pensava maggiormente a quelle mas
sime, e, quanto più ci pensava, tanto  più sentiva che il suo 
cuore non era fatto  per le gioie terrene. Quell’invito di darsi
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;i Dio interamente, come l’aveva sentito nel giorno della sua 
prima Comunione, ora le si faceva sentire in modo più forte 
e iu modo nuovo. Allora era un’attra ttiv a  infantile verso Gesù 
buono, bello, granile: un bisogno di amarlo, di dirgli d ie  gli 
voleva bene, d ie  l ’avrebbe sempre amato, che non l’avrebbe 
offeso mai. Ora invece era un amore forte e generoso; un bi
sogno non solo di amarlo, ma ili farlo conoscere, di farlo amare 
e di farlo servire; un bisogno di darsi interamente alle opere 
di carità e di rassomigliare a Gesù sacrificandosi per Lui, come 
Egli si era sacrificato per noi. A poco a poco si accorse che 
quel primo amore che le sembrava dovesse bastare, non ba
stava, e che Gesù e il suo cuore stesso volevano qualche cosa, 
di più. Che cosa volevano! Ah! non osava quasi dirlo a se 
stessa: Gesù le domandava di dargli interamente il suo cuore, 
ed essa capiva che solamente col darsi a Gesù senza riserva,
1 »oteva trovare il suo pieno contento.

A vrà trasalito a tale scoperta? Avrà provato gioia nel sen
tirsi chiamata a divenire sposa di Gesù, o avrà provato sbi
gottimento al pensare agli ostacoli che avrebbe incontrato? 
Forse l’un a e l’altra cosa insieme.

2. — Vivendo una vita tu tta  umile e ritirata era pochis
simo conosciuta; e tu ttav ia  qualcuno cominciò a pensare a lei, 
che la viola, anche se nascosta, fa sentire il suo profumo al 
passeggero, e questi è tra tto  a coglierla per ornarsene il petto, 
m entre sdegna altri fiori appariscenti, forse troppo. Un tale 
vide Teresina, la studiò e trovò che era un’anima elevata e 
generosa con un’intelligenza pronta e aperta a tu tte  le cose 
migliori; vide che aveva un cuore sensibilissimo e fervido, 
pieno di sentimenti delicati e squisiti; trovò che era una gra
ziosa parlatrice, ma niente chiacchierona e sempre assennata; 
poi voce soave che penetrava nelle libre più intime; carat
tere serio e insieme vispo, allegro e piacevole; eleganza nel 
portamento e semplicità ammirevole; e pensò clic avrebbe 
potuto formare la sua felicità; ma come parlarle di un tal 
desiderio? Un giorno, essendo a Kufina, (piasi scherzando le 
disse: « Oramai, signorina, ha vent’anni e non pensa a col
locarsi? »
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Teresina arrossì, ma rispose con serietà e fermezza: « Ilo 
vent’anni e bisogna clic pensi a m ettere giudizio ».

E quel buon signore, capì clic era inutile sperare e non fece 
altre domande.

3. — « L ’animo di consacrarsi a Dio — scriveva la sua 
cugiua Adelina Rosa — io credo d ie  Suor Teresa l ’abbia avuto 
sempre, perdio io potei notare in lei, fin da giovinetta, una 
grande pietà, un grande amore a Dio e alle anime. Non la 
sentii mai parlare di affetti terreni, e credo clic il suo cuore 
fin da giovinetta sia sempre stato  tu tto  di Dio e d ie  nessun 
altro, fuorché Dio, l ’abbia occupato, anche solo minimamente. 
Che se avesse avuto un’idea, almeno lontana, al matrimonio, 
nei mesi d ie  usciva dal collegio, avrebbe cercato di piacere 
anche un po’ al mondo e non avrebbe avuto tan ta  voglia di 
ritornare nell’istituto. Invece sospirava la quiete, la vita rego
lare, le sue pratiche di pietà e la conversazione delle, persone, 
religiose. Dall’insieme mi pare clic si può dedurre che quel cuo
re era di Dio solo, che pensava solo a Lui e voleva essere sua 
per sempre, perchè Egli l ’attirò  a se fin dai più teneri anni ».

Anche il fratello, il D ottor Italo, è di questo parere, perchè, 
dice, nelle vacanze, come abbiamo già visto, non le erano mai 
m ancati gli onesti svaghi e la visione di tu tto  il fulgore del 
mondo sia italiano che estero, che andavano visitando. Anzi, 
malgrado spettacoli di ricchezza, di arte, di scienza e di bel
lezza, la sua anima che sembrava nata per questo, si andava 
invece fissando nella visione del Cielo senza impicciare nes
suno, quasi inavvertitam ente ai familiari.

E l ’Avv. Italo Rosa: « Uscita dal collegio nel 1890, la mamma 
presentì che la sua Teresina non aveva certamente vocazione 
per il matrimonio, perchè, pur essendo di natura allegra e vi
vace, lo m ostrava nel suo contegno e soprattu tto  nello stare 
lontana dal mondo. Infatti non ci teneva a vestire secondo la 
moda, anzi ne provava disgusto; se usciva ili carrozza per la 
passeggiata, si m etteva d ’accordo con mia moglie per tornare 
a piedi e fare visita a qualche chiesa ». (1)

(1) P r. In f., in t. 11.
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4. — Ma' a quale istituto dare il suo nome? Non lo sapeva 
e prese a pregare con più fervore Iddio a farglielo conoscere.

Sulle prime si credette chiamata all’istitu to  del Sacro Cuore, 
per il quale conservò sempre speciale affetto. Infatti Suor Rosi 
scrive: « Io  ero accettata al Sacro Cuore, ma non potei en
trare  se non un anno dopo. Nel frattem po la Superiora, che 
mi aveva accettata, mi diede una lettera per la Teresina. Io gliela 
consegnai segretam ente e la Teresina mi disse che era l ’invito 
a cominciare il suo postulato; ma rispose per mezzo mio alla 
Superiora che non poteva subito, perche la famiglia non era 
avvertita . Trascorse qualche mese e poi un giorno mi confidò 
che il suo confessore, Don Bedeschi, salesiano, le aveva fatto 
conoscere che la sua vocazione era di essere suora tra  le Figlie di 
M aria Ausiliatriee, fondate da San Giovanni Bosco. Mi dice
va: — Tutte le loro opere mi piacciono tanto; mi sento inclinata 
a fare tu tto  quello che in quell’istitu to  si fa. Ci andrò e poi 
domanderò anche di andare nelle, m issioni». (1)

A  quel tempo molte signorine che frequentavano la chiesa 
del Salesiani del Sacro Cuore al Castro Pretorio in Roma, si 
rivolgevano a Don Bedeschi per la direzione spirituale. Emma 
Masera, che era tra  queste e ora è Figlia di M aria Ausi na
trice, ricorda che vide molte volte una signorina in vesti ele
ganti, ma molto modesta e di nobile portamento, al confessio
nale di Don Bedeschi, e continua: «Posso a ttestare  che tu tte  
le volte che vidi Teresa alla chiesa del Sacro Cuore, ammirai
il suo angelico contegno, la sua serafica adorazione a Gesù 
Sacram entato, il suo raccoglimento dopo la santa Comunione, 
e, benché poco la conoscessi, dissi tra me: — Questa è u n ’a
nima che Don Bedeschi attira  a Don Bosco per santificarla. — 
Ricordo pure che quando egli propose all’Ispettrice, Suor Cuc
ci ìietti, l ’accettazione mia tra  le Figlie d i M aria Ausiliatriee, 
parlò anche della Teresina ».

o. — Don Bedeschi indirizzò poi direttam ente la Teresina 
dalle suore e il fatto  avvenne in questo modo.

L ’Avv. Rosa aveva una bambina, di circa cinque o sei anni,

(1) P r. In f., in t. 15.
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e desiderava «li m etterla a scuola in qualche istitu to  «li reli
giose. Teresa uè parlò col signor Don Bedesclii, il quale la 
consigliò «li scegliere l ’is titu to  delle Figlie «li M aria Ausilia- 
trice di Via M arghera, e le diede un biglietto di presentazione 
e di raccomandazione. E ssa andò, ma per errore bussò al
l ’istitu to  delle Suore Marcelline «li Milano. Benché ricevuta 
con squisita cortesia, capì «die non era quello l’is titu to  che 
cercava e disse poi di aver sentito una voce interna che le 
diceva: «Non è qui il luogo dove ti voglio».

Uscita, e andata dalle suore «li Maria Ausiliatrice, fu ri
cevuta dalla Superiora, Suor Luigina Cucchi etti. Ebbe un’ot
tima impressione, ed ecco la nota voce interna a dirle: « Que
sto è il luogo ove io ti voglio ».

Raccontava più tardi: « In quel momento sentii tale una 
commozione e consolazione in terna che dissi tra  me: — Ecco 
la mia vocazione, ecco l ’istituto che cercavo. Entrerò «pii; io 
sento che è questo l ’istitu to  a cui mi chiama il Signore. — Da 
quel momento la mia risoluzione divenne irrevocabile. La mia 
cuginetta Giuseppina lin da quel giorno fu affidata alle Figli»* 
di M aria Ausiliatrice ed io ogni mattina’ l ’accompagnavo a 
scuola. Parlando con le ottime religiose e sentendo e vedendo 
quanto facevano, specialmente per le fanciulle del popolo, sen
tivo che la mia vocazione si faceva sempre più forte e insi
stente ».

« Da quel momento — scrive Suor Rosi — mi parlava di 
quell’istituto sempre con entusiasmo e mi diceva: — Quando 
vedo quel bavaglino bianco (soggólo), — diceva proprio così — 
mi sento andare fuori di me — e ponevasi la  mano sul cuore,
io ero ascritta alla P ia  Unione delle Figlie di Maria; vi an
davo per le riunioni e la signorina Teresa mi fece chiedere 
la benedizione per lei ».

(i. — « La signora Norina (che già pensava che la Tere
sina si sarebbe fa tta  religiosa) suppose che io dovevo sapere 
qualche cosa e mi interrogò così all’improvviso sulla vocazione 
di Teresina, che io non seppi schermirmi e palesai ciò che sa
pevo. Poi, dolente, avvertii la signorina dell’accaduto. Tere
sina sentì qualche dispiacere che avessi parlato; ma non mi
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fece alcun rimprovero. Non temeva difficoltà da parte della 
cugina, religiosissima, per la sua vocazione, ma le rincrebbe, 
perchè avevo manifestato io la sua vocazione prima che lei 
avesse fatto parola.

« Continuò la sua bontà verso di me, e mi copiò una 
preghiera, in cui si manifestava a Dio di essere contente 
di Lui ».

7. — Suor Emma Ma sera ci scrisse: « Io entrai postulante
il 15 novembre 1S98. Don Bedesclii, ogni volta che mi vedeva, 
mi raccomandava di pregare per Teresina, affinchè riuscisse 
vittoriosa nella sua vocazione. Nel frattempo Teresina veniva 
sovente in Via j\ largii era, (piasi tu tti i giorni, ad accompa
gnare la cuginetta Giuseppina, e s ’intratteneva con Madre 
Luigina e parlava con me della felicità di amare il Signore, 
del desiderio di essermi presto sorella in religione, della lotta 
che avrebbe dovuto sostenere nel parlare in famiglia della 
sua vocazione, e del bisogno di farsi buona per farsi presto 
santa ».

-S. — Abbiamo già visto come nei mesi estivi la famiglia 
non si fermava a Roma ma andava a Rufina, o in altre sta
zioni climatiche. Ora il fratello ci diceva che dovunque Te- 
resina teneva sempre un contegno modestissimo e riservatis
simo.

E l ’Avv.. Italo  Rosa: «V enne pure due volte a Padova, 
fermandosi ogni volta più di quindici giorni, e lasciò in quanti 
ebbero occasione di conoscerla, una straordinaria impressione, 
per il suo contegno modesto e per la sua pietà. Chi la vide 
e potè avvicinarla, non la dimenticò più. Qui a Padova an
dava a confessarsi dal Rev. Don Gioachino Stefano, Vicario 
della chiesa di San Massimo, grande amico delle opere di Don 
Losco e tenuto in somma venerazione per la santità della sua 
vita. Ora, cotesto venerando sacerdote, divenuto quasi cieco, 
nel gennaio del 192"), mentre l ’accompagnavo per condurlo al 
letto della mia moglie inferma, mi parlò di Suor Teresa, di
cendomi che era stato suo confessore e aggiunse: — Era un’a
nima veramente eletta ».
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Il m edesim o av v o c a to  nel P ro cesso  In fo rm a tiv o  depose : 
« U n  g io rno  a P ad o v a  T eres in a  tro v an d o si con  m e in u n a  delle  
v ie p r in c ip a li, vedendo  ta n ta  m o n d a n ità , u sc ì in q u es ta  fra se :
— Q u a n to  d es id e ro  di a b b a n d o n a re  il m ondo ch e  è ta n to  c a t
tivo ! — lo  a d d ita n d o le  una v e trin a  di g io ie lle rie , le  d iss i:
— Ma. non vedi q u a n to  son  belli quei d ia m an ti e  quelle  p ie tre  
p rez iose?  — Essa, mi rep licò  con un g es to  esp re ss iv o  di r i 
p u g n a n z a : — A  m e sem b ran o  ta n to  fa n g o » . (1)

<>. — F u o ri di R om a si consig liò  con q u a lcu n o  su lla  sua  
vocazione? N o n  ci c o n s ta : ciò ch e  sa p p iam o  s i è  che r ito rn a ta  
a R om a si scelse  p e r  d ire t to re  sp ir i tu a le  M ous. R ad in i-T ed e - 
sc lii, an im a dei p e lle g r in a g g i ita lian i in  Terra. S a n ta  e  m orto  
poi V escovo di B ergam o .

T eres in a  lasciò  di essere  d ir e t ta  «lai S a le s ian i p e r  e v ita re
il so sp e tto  ch e  fosse sp in ta  da loro  a e n t ra re  t r a  le F ig lie  di 
M a ria  A u s ilia tr ic e .

« M ous. R ad in i-T ed esch i — d ic e v a  poi T e re s in a  — Unì p er 
a ss ic u ra rm i in m odo ce rtiss im o  ch e  io ero  p ro p rio  ch iam a ta  
a essere  F ig lia  di M aria  A u s ilia tr ic e » .

« D a q u es to  p u n to  — sc riv e  u n a  sua co n fid en te  —  il suo 
ideale  un ico  fu  di s la n c ia rs i con tu t t a  la p o ten za  d e ll’an im o 
suo  al se rv iz io  del p rossim o , e p e r  q u es to  m ezzo a lla  sa lu te  
d e lle  a n im e ...;  i poveri leb b ro si, le m ission i, tu t to  q u a n to  po
te v a  essere  di m a g g io r  g lo ria  di D io , fo rm av a  lo  stim o lo  po
te n te  al re lig io so  suo  e n tu s ia sm o  ».

L ’A v v . R osa  ci ra c c o n ta v a : « U n  g io rn o , q u an d o  io non 
sap ev o  an co ra  n u lla  delle  in tenz ion i di T e re s in a  di farsi re li
g io sa , mia m oglie  mi d isse  d ’im p ro v v iso  a lla  su a  p re se n z a :
— S ai? T eres in a  ha in ten z io n e  di fa re  «lei g ra n d i v ia g g i.. .  —
lo  c re d e tti eliti sc h e rza sse  e  non  «lètti a lc u n  peso a quelle  p a 
ro le. Poi ci p ensai su  e p iù  ta rd i ch iesi a mia m oglie  che cosa 
a v e sse  v o lu to  d ire  con «piella s tr a n a  u sc ita ; «‘«1 e ssa , non e s
sen d o c i a lcu n o  p re se n te , mi sp ieg ò  l ’en ig m a  dicendom i ch e  
T eres in a  a s p ira v a  a d iv e n ta re  m iss io n aria  ». (2)

(1) Cfr. Pr. Inf., int. 20.
(2) Cfr. Pr. Inf., int. 15.
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10. — Ma come farlo sapere ai suoi cari, specialmente alla 
mamma che da qualche tempo era sempre sofferente nella sa
lute?

Teresina nella delicatezza del suo affetto e nella squisita 
sua prudenza giudicò bene di aspettare e di mettere la cosa 
nelle mani di Dio; pensava pure che presto avrebbe compiuto i 
ventini anni e che, uscita di minorità, avrebbe potuto più ef
ficacemente far nota la sua vocazione.

11. — Dio intanto le veniva facilitando l ’esecuzione del 
suo disegno, ma insieme purificandola con un grandissimo do
lore: la perdita della sua mamma.

L i signora, nel 1809, trasferitasi con la famiglinola da Via 
Gaeta al Corso Vittorio Binanuele, fu colpita da grave pol
monite. « Teresa — dice l’Avv. Rosa — l’assistette con una 
resistenza superiore alle sue forze. Mi pare ancor di vederla 
nelle lunghe veglie notturne: era sempre assorta in preghiera  ».

Il 24 novembre del 1800 la pia signora, munita di tu tti
i conforti religiosi, passava alla beata eternità.

Qual dolore pel cuore sensibilissimo di Teresina! Non solo 
procurò alla cara estinta quelle solenni onoranze che la fa
miglia, la pietà e la religione volevano, ma quante preghiere 
recitate e (piante Messe fa tte celebrare e ascoltate, e quante 
Comunioni in suffragio dell’anima sua! Non trascurò nulla di 
(pianto il dovere, la pietà e il buon cuore suggerivano, e 
« seppe anche infondere coraggio e santa rassegnazione al 
fratello e ai parenti ». (1)

In una lettera del 4 dicembre del 1800 a sua cugina Clelia, 
così scrive sulla morte della mamma:

« ... So che Norina ti parlerà a lungo della sua m alattia; 
io ti dirò solo che mori come una santa tra  le braccia mie e 
di Italino, dopo di aver già ricevuti in pieni sensi tu tti i Sa
cramenti. Dirti il mio strazio in quegli otto giorni di pene, 
di sofferenze infinite, sempre incerti, tra  il timore e la spe
ranza, nell’avvicinarsi di un lieve miglioramento e di un re
pentino peggioramento, sarebbe impossibile. Dio solo misura

(1) C fr. P r. In f., Dep. del sig . I. R ., in t. 16; 25.
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quanto ho sofferto allora e quale dolore, benché rassegnata, 
regni ancora profondo nel mio cuore.

« Grazie al cielo anche Itali no e P inetta sono tranquilli. 
Puoi figurarti che io non penso (;lie a loro: speriamo che il 
Signore mi dia tan ta  forza ed energia di poter esser loro di 
qualche utilità e consolazione, specialmente in questi primi 
anni della loro giovinezza. Ambedue, poi li salutano caramente 
insieme con Adelina. Voi pure fate,vi coraggio: pensate che vi 
amiamo molto e che faremo del nostro meglio per aiu tarvi in 
ogni occasione facendo tu tto  come operava, per voi la nostra 
mamma...

« P rega sempre sempre per l ’anima benedetta della cara 
estin ta e per noi, che ogni giorno più sentiamo il vuoto im
menso lasciato dalla repentina sua d ipartita, mentre ci arri
deva la speranza che il m ite clima di Roma e le nostre cure 
potessero rimetterla dalle sofferenze subite a Ratina. Ma sia 
fa tta  la volontà di Dio! Raccomandami ni Signore ogni giorno 
e credi al mio sincerissimo affetto ».

La sua rassegnazione era a tu tti di edificazione e una sua 
maestra del Sacro Cuore depose: « La circostanza in cui am
mirai la Serva di Dio ad  uniformarsi alle disposizioni di Dio 
fu quando le morì la mamma, quando cioè provò il più grande 
dolore e diede la più eloquente lezione di umile conformità 
ai divini disegni ». (1)

E  l ’Avv. Rosa: « Ella mostrò un’assoluta e perfetta ras
segnazione alla divina volontà nelle contingenze più dolorose 
della sua v ita: ad esempio nella m alattia e morte del padre., 
della madre e della nonna stessa. Ed il suo esempio giovava 
ad infondere questa rassegnazione e pazienza anche, in altri, 
come vidi a riguardo di mia moglie da lei confortata in talune 
sue pene ». (2)

12. — Una cugina di Teresa, parlando della sua vita dopo 
la morte della mamma, dice: « ... Quell’anno io feci ancor più 
vita intima con lei, come fossimo due sorelle, ed ebbi agio di

(1) Pr. Inf., Dep. di Sr. 13. S., int. 25.
(2) Pr. Inf., int. 25.
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contemplare meglio la sua bontà eil ammirarne la virtù . Casa e 
chiesa erano i soli posti da lei frequentati: ci inscrivemmo al 
Comitato Parrocchiale Femminile di Sa u t’Andrea delle F ra tte  
ed essa ne seguiva con zelo affettuoso la vita e prendeva parte 
alle sue feste. Quanti avevano motivo di avvicinarla, tutti 
rimanevano colpiti dalla bontà che traspariva dal suo volto, 
dalla semplicità de’ suoi discorsi e de’ suoi modi ».

E l ’Avv. Rosa aggiunge: «A ndava con grande piaceri* ad 
ascoltare le conferenze che sacerdoti e laici tenevano presso 
V U nione Cattolica Ita lia n a , clic fungeva da Comitato diocesano 
e di cui era assistente Mons. Radiui-Tedesehi. Mite e dolce 
com’essa era, si accalorava quando tra tta  vasi di difendere i 
princìpi religiosi ed i d iritti della Chiesa e del Papa.

« Credo che. appartenesse anche alla Conferenza di San Vin
cenzo de’ Paoli. Fuori del collegio conservò buona memoria 
delle sue compagne, ma non amicizie particolari. In quanto a 
letture posso garantire che quell’anima non ha bevuto ad altre 
fonti che di libri di pietà e di apologia religiosa. Romanzi 
non ne ha mai letti, (ili unici libri di lettura erano (picili che 
aveva dalle Dame del Sacro C uore». (1)

(1) Cfr. Pr. Inf., int. 11.



CAPO XIII.

L’ESAME SULLA VOCAZIONE.

(1900)

1. Teresa dom anda d i entrare tra le F iglie d i M aria A usilia trice . —
2. Don M arenco l’esam ina se abbia vocazione religiosa. — 3. S e  abbia voca
zione per l 'is titu to  delle F ig lie d i M aria A usilia trice . — 4. £  accettata.

1. — M orta la mamma, a Teresa era piìi facile assecon
dare la sua vocazione; ma non credette conveniente seguirla 
subito, perchè non le sembrava cosa bella lasciare i suoi cari 
a breve distanza da così grave sventura; e anche perchè pen
sava che la sorella Giuseppina, sebbene stesse ottim am ente nel 
collegio delle Dame del Sacro Cuore a Trinità dei Munti, tu t
tavia poteva ancor aver bisogno della sua assistenza. Fu  poi 
ancor Mons. Kadini-Tedeschi, suo confessore, ad aiutarla a vin
cere ogni scrupolo. Perciò manifestò la sua intenzione alla Su
periora dell’is titu to  delle F iglie di Maria Ausiliatrice di Via 
Margliera. Questa non le disse nè sì nè no; l ’esortò a pregare 
e a riflettere, e la consigliò a parlarne con l’ispettore dei Sa
lesiani, Don (il io vani li Marenco, già stato Direttore Generale 
delle Figlie di M aria Ausiliatrice, e allora P rocuratore Gene
rale dei Salesiani, poi Vescovo di Massa C arrara, indi Arci
vescovo di Edessa e Delegato Apostolico nel ('entro America 
e passato a miglior v ita in Torino il 22 ottobre 1021. Teresa 
vi andò.

2. — Xoi interrogammo il sullodato Monsignore e riferiamo 
fedelmente quanto abbiamo saputo.

« Si presentò a me — ci raccontava Monsignore — con un 
fare non solo signorile, ma singolare; d ’una singolarità che non
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saprei definire, ma ohe mi rivelò subito che avevo a tra t
tare con una signorina d ’ima virtù non comune. Io ero stato 
preavvisato dalla Superiora di Via M arghera, e, dopo i com
plimenti d ’uso, le domandai:

— È vero che desidera farsi religiosa ed entrare nelle Figlie 
di Maria Ausiliatriee?

— Sì, signore; questa è la mia vocazione. —
Io volli provare prima di tu tto  se aveva vera vocazione re

ligiosa, e perciò, dopo aver sentito clic sebbene libera di sè 
avrebbe certamente incontrato qualche difficoltà fra i parenti, 
ma era disposta a tu tto  per rendersi religiosa, le domandai:

— Ma lei ha poi riflettuto bene che cosa voglia dire farsi 
religiosa ?

— Mi pare di sì.
— Pensi che dovrà lavorare sempre e dovrà sempre obbe

dire; dovrà condurre una vita tu tta  di sacrifizio.
— È quello che voglio io.
— Badi; è facile dire che si vuole tu tto  questo; ma l ’assi

curo che è poi difficile a praticarlo. Le dico questo non per 
ispaventarla, ma perchè vi rifletta due e quattro volte. —

Teresa sorrise (l’un sorriso semplice, ingenuo e mi rispose:
— Le so tu tte  queste cose; ma il Signore che mi chiama, 

mi aiuterà.
— Oh certo, se è il Signore che la chiama; ma rifletta an

cora che lei può fare anche tanto  bene nel mondo. —
A questa parola mondo fece un diniego con gesto molto 

espressivo; ma io continuai:
— Lei è nel fiore degli anni, e, per la sua cultura e per il 

suo patrimonio, può facilmente trovare un buon partito  e for
mare una famiglia cristiana. O’è tanto bisogno di madri cri
stiane...

— No, no, — mi rispose con vivacità e tu tta fermezza — 
non è questo che Dio vuole da me; Dio mi chiama alla vita 
religiosa.

— Del resto anche stando così nel mondo, quanto bene po
trà fare con il buon esempio, le opere di pietà e di cristiana 
carità.

— Ma non è questa la mia vocazione. —
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Dopo esserci t r a t te n u t i  a n c o ra  p e r q u a lch e  te m p o  su  tale, 
a rg o m e n to , conclusi:

— 11 mio consiglio per ora non è. che questo: preghi, preghi 
molto; rifletta bene sui sacrifizi che bisogna fare in religione, 
e specialmente dovrà fare lei con la vita signorile e comoda 
che ha in casa sua; ridetta bene, parli col suo direttore spi
rituale c poi ritorni.

— Farò quanto ha avuto la bontà di suggerirmi; ma sono 
sicura che la mia vocazione è questa e non altra. —

3. — Teresa partì lasciandomi un’ottim a impressione, e, 
dopo qualche tempo, ritornò dicendomi che aveva pregato, si 
era nuovamente aperta  col suo direttore spirituale ed era si
cura che Dio la voleva religiosa tra le Figlie di Maria Ausi
lia trice.

lo  ero già con vinto che aveva vocazione, ma volli assicu
rarmi se fosse chiamata a essere Figlia di Maria Ausiliatrice 
e le proposi altri Is titu ti dicendole:

— P er esempio lei con la sua educazione e la sua cultura 
potrebbe entrare dalle Dame del Sacro Cuore che già conosce...

— Sì, vi ho fatto  gli studi; le conosco, sono tanto buone, 
mi vogliono tanto  bene e mi accetterebbero anche...

— Ebbene, entri da loro, che po trà  fare tanto  del bene...
— Ma io sono chiamata a essere suora di Don Bosco.
— Non ò per lei il nostro istitu to ; vi sono troppi sacrifizi 

da fare, specialmente per una signorina di sua condizione. Se 
non vuole en trare dalle Dame, cerchi qualche altro istituto, 
per esempio...

— No, no, la prego di non propormene alcuno, perche io 
sento di essere chiam ata a essere suora di Don Bosco con le 
Figlie di Maria Ausiliatrice.

— Ma sa lei i sacrifizi che dovrà fare? Veda, per esempio: 
in altri istituti le religiose hanno la loro camera; nelle Figlie 
di Maria Ausiliatrice dovrà dormire nel dormitorio comune, e, 
se sarà  assistente, nel dormitorio con le fanciulle...

— S ap rò  a d a tta rm i.
— I il altri istitu ti la religiosa, fatto  il suo ufficio, ò libera; 

da noi no; la suora, fa tta  la scuola, deve assistere le fanciulle



— 94

in c o rtile , e deve fa rle  g io care  e d iv e rt ire ; im p ed ire  le m or
m oraz ion i, i m alum ori, ecc. e d ev e  ac co m p ag n a rle  a p asseg g io , 
a s s is te r le  in  ch iesa , nello  s tu d io , in d o rm ito rio , d o v u n q u e  sono.
IO se s a rà  a d d e tta  a un o ra to rio  festiv o  o a un  dopo-seuo la , dov rà  
o ccu p arsi delle  fan c iu lle  del popolo, ig n o ra n ti, spesso  m a led u 
ca te , c a ttiv e , e s ta r  se m p re  con loro, is tru ir le ,  so p p o rta r le  e 
fa r le  buone.

— IO quello  d ie  p ia ce  a me.
— L ’ass icu ro  d ie  la sera  le n o s tre  su o re , sp ec ia lm en te  nei 

g io rn i fe s tiv i, sono s ta n c h e  m o rte  da non p o te rn e  p iù . In o ltre , 
occu p an d o si le F ig lie  di M aria  A u s ilia tr ic e  delle  fig lie  del po
polo , non  possono  av e re  c e r te  so d d isfaz io n i u m an e , lec ite , che 
h anno  a l t r e  re lig io se  n e ll’o ec u p a rs i delle  fan c iu lle  di fam ig lie  
nobili e s ig n o rili. D a  noi non b iso g n a  a s p e tta r s i  d a lle  fa n 
ciu lle  e da i loro  p a re n ti a lc u n  dono , e  invece  b iso g n a  p re p a 
ra rs i a lla  poca o n essu n a  rico n o scen za , a p p u n to  p e rc h è  povere  
e ig n o ra n ti. B iso g n a  q u in d i la v o ra re  p ro p rio  se n za  a s p e tta rs i 
n essu n a  so d d isfaz io n e  u m a n a , e  solo p e r  Id d io . —

E d  essa  r a g g ia n te  di g io ia :
—  10 a p p u n to  quello  che p iace  a  m e; è quello  ch e  voglio  io.
—  M a b ad i a n c o ra : neg li a l t r i  is t i tu t i  la re lig io sa , a v u ta  

u n ’occupazione , co n tin u a  in e ssa  p e r  tu t t a  o q u as i t u t t a  la 
v ita . Da no i, no; p e r  n e c e s s ità  ili cose, d o v rà  sp esso  cam 
b ia re  di occupaz ione e an ch e  di c a sa ; e m e n tre  si a b i l i ta  o si 
è  a b i l i ta ta  in  u n a  cosa, ecco d ev e  la sc ia r la  e  m e tte re  m ano 
ad  u n ’a l t r a ;  e q u a n d o  si tro v e rà  bene in  u n  luogo , ecco deve 
a b b a n d o n a r lo  e a n d a re  in u n  a l tro , e m o lte  vo lte  a l l ’im p ro v 
v iso , in  p ia n u ra , in m o n ta g n a , fra  g e n te  s tra n ie ra ,  con persone 
n uove  e  n u o v e  occupaz ion i, e  ricom incia re  d a  capo , con ta n ti  
sacri tìzi ch e  non  è fac ile  en u m erare .

—  A p p u n to , a p p u n to  p e r  tu t t o  q u es to  voglio  e n t ra re  d a lle  
F ig lie  di M aria. A u s ilia tr ic e .

—  In o ltre , la p ie tà  d e lle  F ig lie  di M aria  A u s ilia tr ic e  ha 
poco d e ll’a p p a ra to  re lig io so : è una p ie tà  sem plice , in g e n u a , 
ca ra  a  D io; m a p o tre b b e  tro v a r la  an c h e  tro p p o  sem plice . D on 
B osco non ci d iede  m o lte  p ra tic h e  di p ie tà , p e rc h è  noi abb iam o  
m olto lavo ro , e in  g ra n  p a r te  la  n o s tra  p ie tà  s ta  solo uell’am are  
D io , n e l la v o ra re  so la m e n te  p e r  L u i a lla  sa lv ezza  delle  anim e
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e nel noli aspettarci alcuna 11111:111:1 ricompensa. Quindi ci pensi 
ancora, signorina. Vaila a casa, frequenti le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, osservi lume la vita d ie  fanno, interroghi, s ’in
formi e nel caso (die la sua volontà perduri, potrà ritornare.

— Come?! Non mi accetta ancora? 11 mio confessore m’ha 
(letto che ho la vocazione religiosa ed io credo proprio che il 
mio posto è tra le Figlie di Maria Ausiliatrice. Me l’assicura 
anche il confessore.

— Abbia pazienza: prima bisogna che le frequenti ancora le 
Figlie di Maria A usiliatrice, e studi meglio la loro vita. —

E  continuai a m etterle davanti altre difficoltà; ma più io 
notavo dei sacrifici, tanto più si mostrava ferma e pronta ad 
abbracciarli.

4. — A ll’ultimo partì rassegnata e ritornò dopo qualche 
tempo mostrando sempre la stessa ferma risoluzione di lavo
rare sotto lo stendardo di Maria Ausiliatrice.

Allora le dissi:
— Ebbene, lei po trà  lare la sua domanda alla Superiora; 

però stan te  la sua condizione di salute e di famiglia, sarei del 
parere che non manifestasse ai suoi cari il suo desiderio di 
farsi religiosa : dicesse si do che vuol a ndare per qualche tempo 
con le suore di Don Bosco. Così eviterà le naturali opposi
zioni dei parenti; così vedrà anche meglio il genere di v ita 
che vuole abbracciare, e se la sua salute vi resiste. E , dato 
poi che o tal vita non le piacesse o la salute 11011 le permet
tesse di continuare, po trà uscire, e, senza chiacchiere, ritor
nare dai suoi cari. —

Teresina mi ringraziò contentissima, ed io poi dissi alle 
suore :

— Allorché si presenterà, accettatela; la sua 11011 mi pare 
una vocazione comune ».



CAPO XIV

VOCAZIONE VITTORIOSA.

(1900)

1. In cam pagna a Sospirolo e il  catechism o dom enicale. — 2. Teresina  
com unica a l fra tello  la risoluzione d i fa rs i religiosa. — 3. Dolore del fra tello .
— 4. Il fra te llo  e il cugino da M ons. R ad in ì-T edesch i per consiglio. — 5. T e 
resa dal Padre Zocclii.

1. —  T eresa , fa tta  c e r ta  della  su a  ac ce tta z io n e  t r a  le F i
g lie  di M aria  A u s ilia tr ie e , a n d a v a  ce rcan d o  il m om en to  op
p o r tu n o  p e r  m a n ife s ta re  la su a  riso lu z io n e  al f ra te llo : sapeva  
clic sa re b b e  s ta to  p e r  lui u n  g ra n  colpo, e v o lev a  ren d e rg lie lo ,
il p iù  p o ss ib ile , m eno do lo roso .

A l to rn a re  d e lla  b u o n a  s ta g io n e  s ta b iliro n o  di a n d a re  in 
v ille g g ia tu ra , n o n  a l i  a fin a , p e r  non  r a v v iv a re  con  tro p p o  re
cen ti m em orie la  p e rd ita  della  c a ra  m am m a, ma a S osp ira lo , 
in q u el di B elluno . Q ui T e re s in a  co n d u sse  u n a  v ita  tu t t o  r i
tiro  e p re g h ie ra , il f ra te llo  e la  so re lla  r ico rd an o  che , com e g ià 
a l tro v e , così a indie a S osp iro lo , tu t t i  i dopo  p ran z o , specia l- 
m en te  la dom enica , ra d u n a v a  le b am b in e  d e l popolo in una 
ca p p e lla  e  in se g n a v a  loro  il ca tech ism o .

In ta n to  p en sav a  a l m odo di a p r ir s i  col fra te llo  e m anife
s ta rg l i  la  su a  riso lu z io n e  di fa rs i  re lig io sa ; m a q u a n te  diffi
co ltà !...

A lla  fine s ta b ilì  di non  ren d e rg li do lo roso  lo sv ag o  di quei 
g io rn i e d iffe rire  an c o ra .

2. — D a S osp iro lo  p a s sa ro n o  a P a d o v a , in  casa  del cug ino  
A v v . I ta lo  R osa, e T eres in a  vi si ferm ò circa  un  m ese, m e n tre
il fra te llo  p ro se g u ì p e r  R om a.



T eres in a  (a destra d i  chi guarda) e il f ra te llino  Italo.

(Pag- 7)
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Allora il 15 novembre gli mandò la lettera seguente:

P a ilo n i, 15 novembre 1901).
« Carissimo fratello,

Q uante volte ho avuto in mente «li parlarti «li quanto ora 
sto per dirti! Prima «li lasciare Roma volevo avvisartene, 
volevo scrivertelo appena arrivata «ini; pensavo parlartene 
quando sei venuto a Sospirolo; ma la parola si spense sul 
labbro, la penna, si arrestò...

Ma. adesso è ormai tempo e«l io non posso più ritardare; 
mancherei a un «lovere. Volevo farlo prim a, ma i tuoi esami 
mi hanno consigliato «li attendere un poco; non volevo ten tarti, 
mentre avevi bisogno della tranquillità della mente per a t
tendere con serietà ai tuoi studi. S«* prima fu debolezza il ta 
cere, ora fu affetto, e affetto premuroso e sincero, c!ie a mio 
scapito mi suggerì di pazientare un poco.

Ma sarai stanco di «piesti preamboli, vorrai ormai sapere 
la realtà, se pur g ià non l’hai indovinata.

Tu sai e l ’hai capito da un pezzo, che il mio desiderio, e 
più ancora la volontà di Dio che mi chiama, mi avevano 
determ inata, fin da molti anni fa, a consacrarmi al Signore 
nella v ita  religiosa.. Fin dalla prima Comunione, fatta al Pog
gio Im periale, promisi a Dio solennemente di non unirmi 
mai in matrimonio con alcun uomo per essere tu tta  sua; e, 
grazie al cielo, non sono venuta mai meno a quella promessa: 
da questo venne poi la  chiamata del Signore alla vita re
ligiosa!

Non sono cose che si fanno da un momento all’altro; vi è 
bisogno di riflessione; però varie circostanze mi consigliarono 
di attendere; ma ogni cosa ha il suo limite, ed io avevo fis
sato di entrare l’anno scorso, 15 novembre, dalle suore Sale
siane di Don Bosco. Li*, indisposizioni della povera mamma 
alla Rufina, m’impedirono di parlare; ed io l ’avevo rimessa 
al 24 maggio, quando l’improvvisa e desolata sua mancanza 
ruppe i miei disegni; però solo momentaneamente.

Non è il caso di farti «pii la descrizione delle indecisioni, 
«Mie lotte, delle lunghe riflessioni, ed infine della obbedienza 
alla volontà del Signore: sarebbe ostentazione e non è del mio

7



— 98 —

c a r a t t e r e  <li m e tte re  a g io rno  e. di p u b b l ic a re  a d e s t ra  e a si
n is tra  que l che  si p a s sa  d e n t ro  di me. U na sola cosa ti dico, 
che  ho deciso  di (Mitrare i r re v o ca b i lm en te  il p iù  p res to  poss i
b ile  lì da l le  suore  di Don Bosco, dove  so in d u b b ia m e n te  che 
Dio mi vuole! E  un dovere  im pos tom i da l la  volontà del Si
gn o re  che è solo p ad ro n e  di d isp o r re  di me com e più gli piace , 
e lo com pirò  a  q u a lu n q u e  costo.

T u  po tra i  m ette rm i d a v a n t i  q u a lu n q u e  obiezione, q u a lu n q u e  
difficoltà; m a  io ti av v iso ,  che non mi s a ra n n o  nuove, p e rc h è
io le ho t u t t e  m is u ra te  e p o n d e ra te  nella ca lm a p iù  re a le  della 
m ente ,  n e l l ’as so lu ta  e p e r fè t ta  indifferenza della  vo lon tà ,  solo 
p e r  v e d e re  e  conoscere  q ua le  fosse il vo le re  di Dio e non per  
c o n te n ta re  m e s te s sa .  E  la conclusione è s t a ta  la irrevocabile  
dec is ione che  ho p resa .

Tu mi dirai che è cosa strana e segno di indifferenza e 
d ’egoismo l ’allontanarmi dalla famiglia ora che è quasi di
stru tta ; ma io dico: per te è un pensiero di meno l ’avere una 
sorella già collocata a posto. Per la P inetta , e qui si concen
ti-ano tu tte  le difficoltà, per tre  o quattro  anni resterà in col
legio: per le vacanze, c’è la Norina, ci sei tu , c’è Italo [il cugino 
Avv. Rosa] e debbo dirti che la P ine tta  rispetta ed obbedisce 
molto più la Norina di quello che non obbedisce e rispetti me, 
essendo sempre in s ta ta  troppo condiscendente e debole verso di 
lei. Quando, fra tre o (piatirò anni, uscirà di collegio, Norina 
la sorveglierà, starà con lei, l ’accompagnerà fuori, e, a ll’oc
casione, ricorrerà a te, a Italo, per correggerla, se pur vi sarà 
bisogno. Se allora, in quell’epoca, tu  fossi sposato, potresti 
anche tenerla con te; se non lo fossi, resterà con voi, fino a 
clic non si metta a posto anche lei.

Del resto io non lascio Roma, perchè il Noviziato è a Roma: 
non è un ordine di clausura, che, mi separi e mi distacchi dalla 
famiglia; potete venire a trovarm i anche ogni giorno se vi 
fosse necessità. Io sarò sempre lì, pronta per consigliarla, per 
aiutarla in tu tto , e le mie parole avranno presso di lei più 
au torità e più valore; e più che tu tto  le mie preghiere e il 
mio sacrifizio vi otterranno dal (Melo quella, felicità e quella 
pace che è fru tto  dell’adempimento del proprio dovere e del
l’esercizio della virtù .



Dopo tu tto  se non avessi avuto quest’idea, avrei potuto 
sposarmi e andare v ia da Roma e magari anche dall’Italia; 
e potrei, fra. le altre, anche restando a casa, morire in questi 
tre anni, ed allora si sarebbe alle stesse condizioni.

Eppoi se aspettassi la sua uscita dal collegio, ti pare che 
sarebbe opportuno lasciarla .allora? Adesso non sente tanto  il 
distacco, e d ’altra parte è sempre lontana da me, mentre al
lora, fa tta più grande e più riflessiva, le sarebbe indubbia
mente più penosa la cosa.

Vedi adunque che è adesso, proprio adesso, il momento 
opportuno per la mia entrata e che non nuocerà a nessuno... 
[Qui accenna ad alcuni affari, poi term ina così:] Caro Italino, 
forse con queste parole ti avrò fatto dispiacere e te ne chiedo 
scusa: fi chiedo scusa non perchè pensi di aver fatto  male, 
ma perchè il Signore sa se vorrei risparm iarti ogni pena ed 
ogni inquietudine, e che solo il dovere mi impone di parlare 
e di agire in questo modo. 11 Signore che mi vuole al suo sei- 
vizio domandandomi di rinunziare a tu tto  e a tu tti per Lui, 
saprà, essere la vostra consolazione e la vostra, letizia. Io non 
posso e non so far niente per voi: mentre Egli è il padrone del 
mondo, degli uomini, degli avvenimenti e vi ricompenserà lar
gamente in proporzione della corrispondenza ai suoi voleri. Io 
prego incessantemente per te, per la P inetta , per Norma., 
Italo  e tu tti: e prevedo già di (piante consolazioni, di quanta 
tranquillità, di quante gioie vi sarà largo nel corso della vo
stra vita! Chi sa che non sia nei suoi disegni provvidenziali 
che il mio sacrifizio possa esservi utile e fruttuoso in tu tti i 
sensi! Vuoi tu crederti, e posso io pretendere che l’opera mia 
in casa, possa essere più utile di quello che può fare per voi 
il Signore, pregato ogni giorno, ogni momento, non solo col 
fervore dell’animo, collo slancio del cuore, ma coll’azione 
continua, col sacrifizio? Io ti prometto che per te, per la Pi- 
netta , per i cari miei offrirò ogni atto  di v irtù , ogni opera, 
ogni fatica, tu tto  insomma, per vostro vero bene e qua e 
in Cielo.

Ti avverto che di questa mia decisione è s ta ta  avvisata 
anche Pi netta. S tate tranquilli e di buon animo; il Signore 
vi renderà lieti, vi farà felici, buoni e virtuosi. Ti lascio;

— 99 —



—  1 0 0  —

quantunque sia prossimo il mio ritorno, aspetto e desidero 
una tua  risposta e t ’invio tan ti baci che ti mostrino il mio 
affetto.

T u a  affez ionat iss im a 

T e r e s a  ».

— Questa lettera fu per il fratello come un fulmine a 
ciel sereno.

« Io rimasi di sasso — ci diceva l ’egregio Avvocato — 
perchè la Teresa non mi aveva mai detto nulla. Si vedeva nel
l’insieme della v ita che a qualche grande cosa si stava prepa
rando, perchè si regolava in modo tanto  diverso dalle signo
rine della sua e tà  e condizione; non comparse, non spassi, non 
divertim enti; ma sempre casa e chiesa e opere di carità. Però
io non avrei mai pensato che volesse farsi suora; e rimasi 
stupito fuori di m isura e anche addoloratissimo che mi volesse 
abbandonare. Ne parlai subito al nostro cugino, A vv. Italo 
Rosa, che era con me, e, sebbene tu tti e due conoscessimo 
l ’animo serio, risoluto e fermo di Teresa, tu ttavia le scrivem
mo manifestando la nostra dolorosa sorpresa, e invitandola a 
riflettere seriamente prima di fare un passo così grave».

Poco dopo Teresa doveva ritornare a Roma. Sapeva che 
doveva sostenere un po’ di lotta coi suoi cari, i quali con ra
gione desideravano assicurarsi se la sua era vera vocazione, 
e vi ritornò preparata. Ne parlò chiaram ente verso il dicembre.

4. — « Il fratello ed io — ci scrisse l ’egregio Avv. Rosa — 
stentavamo ad arrenderci e insieme ci recammo a prendere 
consiglio da Mons. Radini-Tedesclii, non già per impedire la 
vocazione di Teresa, — che non avremmo potuto essendo essa 
maggiorenne — ma per assicurarci che la sua fosse vera voca
zione. Noi eravamo tu tti convinti della vocazione di Teresa e 
ricordo pure d ie  la sua mamma l’aveva già presagita qualche 
anno prima. E ppure ci rincresceva tanto  che quell’angioletto 
ci lasciasse, che andammo per consiglio dal compianto Mon
signore, sia perchè egli era confessore della Teresa in S an t’A n
drea delle F ratte , sia perchè mi onorava della sua amicizia,
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tanto  che fu anche padrino della Cresima a  mio figlio maggiore, 
sia infine per l’au to rità  e serietà della persona.

« Egli ci assicurò di tra tta rs i di una vocazione sicura che 
Iddio aveva fatto sentire a Teresa sin dal momento della prim a 
Comunione alla quale essa si era m antenuta costantem ente fe
dele; dissipò i nostri dubbi, rispose vittoriosamente ai nostri 
timori assicurandoci che era Dio il quale voleva il sacrifizio 
comune e che Teresa era specialmente chiam ata per la congre
gazione delle Figlie di Maria, Ausiliatrice.

n. — «Siccome poi il fratello Italo  aveva fatto cenno del suo 
dolore, per la deliberazione di Teresa, col Padre Zocchi, Ge
suita, questi desiderò di vederla e di parlarle prim a di espri
merci in proposito il suo pensiero definitivo.

«Teresa andò subito da lui, che rimase conquiso dalla sua 
fermezza, da ciò che gli disse e gii seppe ispirare, tanto  che 
egli conchiuse la conversazione congratulandosi con lei dei suoi 
santi propositi, e incoraggiandola a seguire in tu tto  la vo
lontà di Dio.

« Dopo questo non si discusse più: Teresa provvide con mia 
moglie al suo corredino e venne il giorno in cui ci lasciammo 
col pianto nel cuore, ma generosamente, sapendo (la una parte 
e dall’altra che si compiva la volontà di D io».



R E L I G I O S A  M O D E L L O

Inspice e t f a c  secundum  exem plar  
quod  tib i... m onstratum  est.

« M i r a  e  fa ’ s e c o n d o  il m o d e l lo  che  
ti fu fa tto  v e d e r e » .

{Esodo, X X V , 40).

P A R T E  II.



CAPO I.

POSTULATO. VESTIZIONE RELIGIOSA.

(1901)

1. Teresina entra postu lante. —  2. S u a  um iltà  e am ore alla vita  co
m une. —  3. A rtis ta  im provvisata. —  4. Bosco Parrasio. —  5. Teresina con
ten ta  in mezzo alle privazioni. —  6. S uo  spirito  ili m ortificazione. —  7. Sua  
unione con Dio e sua d iligenza  anche nelle cose p iù  piccole. —  8. A lcu n i 
suoi pensieri. —  9. S uo  contento . —  10. V estizione religiosa. —  11. Suo i 
propositi.

1. — Teresina entrò postulante nella casa ispettoriale dèlie 
Figlie di Maria A usiliatrice in V ia M argliera (Roma) il 2 feb
braio 1001, giorno consacrato alla Presentazione di Gesù «il 
Tempio e alla Purificazione della Vergine Santissima. Con lo 
scegliere tale data  pare che abbia voluto imprimere vieppiù 
in se stessa il proposito tante volte fatto  e rinnovato, di darsi 
interamente a Dio e ili divenire sempre più pura per meglio 
piacere al suo sposo Gesù, c anche per meritarsi più facilmente 
(> più sicuramente una speciale protezione della Madonna.

Quando si seppe che Teresina era entrata nell’is titu to  delle 
Figlie ili Maria Ausiliatrice, i conoscenti furono presi da stu 
pore e da ammirazione: da stupore, non perche vedessero Te
resina aspirare alla vita religiosa, ma per la scelta dell’istitu to , 
e quindi ammirazione per la sua virtù . Infatti una sua maestra 
del Sacro Cuore ilepose: « Dove ammirai il suo eroismo si è 
quando seppi che scelse, l ’is titu to  delle Figlie di Maria Ausilia
trice, per essere religiosa, considerata la finezza della sua in
dole, la finezza dell’educazione ricevuta, la sua salute precaria 
e l’agiatezza di famiglia. Che abbia scelto, lo stato  religioso, 
ciò non mi fece alcuna impressione, perchè ravvisai in lei fin
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dalla sua fanciullezza un distacco da tu tte  le cose di questo 
mondo; e questo mi fu pure manifestato da varie sue compagne 
di collegio». (1)

Suor Maria (lenta, Figlia «li Maria Ausiliatrice, a «pici tempo 
maestra delle novizie. «lell’Ispettoria romana, elogiando la for
tezza della Serva di Dio, tra le altre cose disse: «Non va di
menticata la forza e generosità «l’animo che dimostrò nell’a- 
vere volontariamente rinunziato alle agiatezze di casa sua e 
ad un avvenire comodo per ricchezze e qualità particolari di 
animo e di intelletto che possedeva, per farsi religiosa e in 
un Istitu to  povero e nella povera casa in cui ci trovavamo. In
terrogata «la me stessa, perchè avesse scelta la nostra Con
gregazione povera e non un altro Istitu to , ad esempio il Sacro 
Cuore, ove era conosciuta, mi diede questa precisa risposta:
— Allora che cosa avrei offerto al Signore? — volendo appunto 
significare che aveva scelto la parte che importava maggiore 
sacrifizio ». (2)

A ltri motivi per cui scelse l ’istitu to  delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice a preferenza di altri, li vedremo più avanti nel 
nostro racconto.

2. — Le superiore e le novizie della casa ispettoriale nota
rono subito nella nuova postulante una grande bontà accom
pagnata «la fine educazione e profonda pietà secondo che fu 
attestato : «Nella Serva di Dio brillava in modo speciale la 
gentilezza di modi, di parola, di tra tto , di contegno, non sdol
cinato e manieroso, ma serio e tu tta  finezza. E vedevamo che, 
queste sue buone qualità non erano soltanto prodotte dalla 
buona educazione civile ricevuta nel secolo, ma erano gene
rate, dallo spirito di fede che le faceva vedere Dio nelle per
sone e Dio solo ». (3)

La virtù che fin dai primi giorni più si vide spiccare in 
lei, fu l ’umiltà che la portava necessariamente al naseomli-

(1) P r. In f., D ep. «li S r. B. S., ini. 43.
(2) P r. In f., Dep. .li S r. M . G., Int. 37.
(3) P r. In f., D ep. di S r. C. A., in i. 61.
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mento di si*, anzi al disprezzo ili se stessa e alla stima del 
prossimo.

Una suora, a quel tempo novizia, ci diceva: « Osservai che 
era molto umile, che era sempre la prima a salutare e che 
aveva per tu tte  le suore un grande rispetto e una grande ve
nerazione. Io la vidi sovente studiare al pianoforte e osservai 
che ogni volta che qualche suora passava di là, essa chinava 
gentilmente il capo, e così faceva indistintam ente con tu tte . 
Ed io n’ero edificata e anche un po’ mortificata e dicevo tra
me: — Se è già così umile ora che è solo postulante, che cosa 
sarà quando sarà novizia e poi professa? — E d  avevo ver
gogna di me, che ero già novizia e non ero umile come lei ».

Li* superiore, data la sua condizione signorile e la sua (bi
licata costituzione, le usavano qualche riguardo; ma ella pregò 
subito di s ta r alla regola comune, e provava pena se si ac
corgeva che avessero per lei attenzioni speciali a tavola o nelle 
occupazioni.

Chi a (pici tempo lavorava in cucina, ci diceva: «L a Su
periora mi faceva preparare un vitto  speciale per Teresina, af
finchè non patisse, ma essa non voleva e pregò di essere ser
vila come le altre postulanti. Aveva la posata d ’argento e 
naturalm ente gliela mettevo al suo posto. Dopo i primi giorni 
non la volle più e andava a prendersene una comune oppure 
la cambiava con quella delle vicine».

T utte quelle d ie  convissero con lei, testificano di aver os
servato la facilità con cui la nuova postulante « si adattò  im
mediatamente a tu tte  le prescrizioni della vita comune» (1) e, 
dicono di aver ammirato in lei una vita tu tta semplicità e can
dore, un grande amore alla virtù , la fuga d ’ogni volontario 
difetto e imperfezione, l ’osservanza esatta del regolamento 
anche nelle minime sue particolarità, (li)

Fra ancor solo postulante, ma si può dire che praticava 
già le virtù delle suore provette. Quella massima dell’Im ita 
zione: « Molto fa, chi fa bene quello che fa », (3) da lei medi-

f i )  P r. In f., D ep. ili S r. L. R ., in t. 38.
(2) C fr. P r. In f., Dep. d i S r. E . B., in t. 12.
(3) L il.ro I, c. XV.
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ta ta  tante volte e già tanto praticata  in famiglia, trovava ora 
in lei un’osservanza più a tten ta  e minuziosa.

Le superiore della casa c le suore, parlando di Teresina, 
dicevano all’Ispettrice: « Abbiamo una postulante d ie  è un te
soro, un vero angelo». (1)

3. — Teresa si prestava e si offriva per qualunque servizio 
di casa, e una circostanza speciale mise anche in luce la sua 
umiltà e la sua perizia sulla scena.

Le superiore avevano preparato un trattenim ento dramma
tico, fatto  molti inviti, e, quando tu tto  sembrava pronto, ecco 
sul più bello mancare la protagonista. Clic fare? Rimandare 
gli invitati? Una suora palesò a Teresina l ’impiccio in cui si 
trovavano le superiore con l’intento di farle capire che avreb
be fa tto  un  grande favore a tu tti se avesse recitato lei; ma 
non osava dirglielo, perche come si fa a offrire all’ultimo mo
mento una parte d’un dramma, e la parte principale, a una 
persona che non l ’ha nè studiata nè provata?

Teresina capì, e senza badare al pericolo di fare una cat
tiva figura, disse senz’altro: «Se crede che possa fare io, ben 
volentieri ».

Diede in fretta  una scorsa al dramm a, si vestì e fece così 
bene la parte sua che nessuno si accorse dell’a rtis ta  improv
visata. Quando poi le vennero fatti rallegram enti, si schermì 
e sorrise in modo così grazioso che si vedeva bene in lei la 
sua consolazione d ’aver levato (l’impiccio le superiore, ma non 
il contento dell’amor proprio soddisfatto.

4. — Le Figlie di M aria A usiliatriee avevano preso a pi
gione sul Gialliccio, per nove anni, una villa d e tta  Bosco Pa>- 
rasio , già residenza dell’« Accademia degli Arcadi »; l ’avevano 
ada tta ta  a Noviziato e aperta il 24 maggio 1809 e n’era su
periora Suor M aria Genta, già nominata.

Teresina, dopo essere sta ta  alcun tempo nella casa ispot- 
toriale, passò a quella di Bosco Parrasio.

(1) P r. Inf., Dep. di S r. E. B., ini. 7 e 24.
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La casa era piccola, scomoda e povera, priva tan te  volte 
anche delle cose più necessarie. La Rev. M adre E alali a. Bosco 
del Consiglio Generali zio dell’is titu to  delle Figlie di Maria An- 
siliatrice, ci disse: « Ho visitato la maggior parte  dei noviziati 
del nostro Istitu to  tan to  in Italia, quanto in Francia, nel Bel
gio, nell’Inghilterra, negli S tati Uniti d’America e del Mes
sico; ma non ne ho mai trovato uno così b ru tto  e incomodo 
come quello di Bosco Parrasio  a Roma. P iù povero non poteva 
essere ».

Le buone novizie e postulanti dovevano certo pensare alle 
strettezze della Sacra Fam iglia di Nazaret.

Suor Teresa, alludendo al lavoro dell’Oratorio festivo, di 
cui parleremo ben presto, scrive con certa v ivacità: « E ra  
una casa povera, sì, ma sostenuta da una grande fede, da una 
incrollabile fiducia nell’aiuto di Dio, dal desiderio ardente di 
recare un po’ di luce, un po’ di carità celeste nelle anime gio
vanili di quel gran quartiere che è il T rastevere». (1)

5. — Teresiua, essendo en tra ta  in religione col solo fine di 
santificarsi, e di santificarsi secondo la volontà di Dio, non pensò 
neppure che sarebbe stato  meglio per lei se si fosse trovata in 
una casa più bella, più comoda, con maggiori aiuti materiali 
e spirituali, ma accettò le cose come Dio aveva disposto e dispo
neva. Seppe subito ada tta rsi al nuovo genere di vita pieno di 
sacrifizi, e non solo non fece mai nè lamenti nè osservazioni, 
ma trovava tu tto  bello, tu tto  buono, tu tto  comodo, e si può 
dire che ogni sacrifizio era per lei un diletto, perchè provava 
il suo amore a  Gesù fatto  povero per noi.

Il rinunciare alle comodità di una famiglia agiata e l ’ab
bracciare un tale stato povero fu certamente un grande atto  
di generosità da parte di Teresiua, ma il perseverarvi fedel
mente come fece, senza esitazioni, senza lamenti, sempre sor
ridente, sempre contenta e felice fu ben più, ed è quanto tu tti 
ammiravano.

(1) Q uaderno d a l tito lo : « U n po' d i storia  della  casa d i  San  G iuseppe  
in Rom a-Trastevere  », sc ritto  da lla  Serva di D io, il quale  si conserva nell’a r
chivio delle F ig lie  di M aria  A usilia trice  in T orino . Capo I.
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« F u  felice, — depose l ’A vv. llosa — di farsi povera nello 
stato religioso, e, pur trovandosi in una casa, incipiente e (piin
di priva di certe comodità compatibili con la povertà religiosa, 
tu ttav ia  giammai si rammaricò dell’abbandono delle agiatezze 
familiari, anzi noi nel suo sorriso e nella serenità degli ocelli 
leggevamo la pienezza della sua felicità ». (1)

Il cibo stesso lasciava molto a desiderare; ma essa non ne 
faceva caso, e tu tte  erano am m irate ed edificate, sia perche 
sapevano che veniva da famiglia ricca e quindi avvezza a ben 
altro trattam ento, sia perche la vedevano di costituzione deli
cata. Appunto per la sua malferma salute talvolta la superiora 
le faceva preparare qualche cosa di meglio, ina ella non si mo
strava contenta, e notando che qualche altra , a suo giudizio, 
m eritava maggior riguardo, con destrezza le passava quello che 
era sta to  preparato per lei. (2)

(5. — Per lo spirito di mortificazione praticato nel mondo, 
era pronta a ogni cosa. (3) .Ma come in famiglia aveva cura 
di nascondere ciò che faceva di bene, così, e più ancora, con
tinuò a fare in religione. Con disinvoltura, con tu tta  sempli
cità, senz’ombra di affettazione, lasciava alle compagne le cose 
più belle, il posto migliore, sceglieva per se le cose più sca
denti; e se le compagne o le superiore, accorgendosi, l’invi
tavano a servirsi meglio, a usarsi qualche riguardo, quasi sor
presa, col suo sorriso sempre così amabile, rispondeva: «M a 
che! ma che! va tanto  bene così. Non vedono come va bene ! » 

E andava bene davvero per la sua mortificazione.

7. — Metteva uno studio speciale per tenersi unita a Dio 
e nell’osservare la Regola, anche in quelle cose che si sareb
bero dette di poca o nessuna im portanza, per maggiormente 
piacere allo Sposo dell’anima sua. Forse aveva letto le parole 
di Gesù all’Apostola del suo Cuore: «T u  ti inganni se ti credi 
di piacermi in altro modo che non sia l ’osservare fedelmente

(1) P r. In f., in t. 20.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. A. P., in t .  38.
(3) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t .  38.
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1<* tuo regole, ». Ma certo aveva letto e ricordava la sentenza 
del Vangelo: « Olii è fedele nelle minime cose, è fedele an
che nelle maggiori; e chi è ingiusto nel poco, è ingiusto an
che nel molto», (1) e sapeva che la costante fedeltà nelle pic
cole cose fa acquistare l ’abitudine a osservarle con facilità e 
diletto e dispone a essere fedele nelle grandi ditìicoltà quando 
si presentano, mentre l ’infedeltà nelle piccole cose porta a tra 
scurare h* grandi, sia per l’abito cattivo contratto , sia per la 
nostra corrotta, natura più inclinata al male che al bene.

Del resto le piccole attenzioni sono segno di grande amore, 
e perciò chi ama Dio e teme di dispiacergli, vigila e non tra 
scura cosa alcuna. (2) Ora è certo che il valore delle nostre 
azioni davanti a Dio dipende totalm ente dalla disposizione di 
Spirito con cui le facciamo ; e dice benissimo San Gregorio : 
« Dio non baila al molto o al poco che si fa nel suo servizio; 
non bada alle opere onorevoli o spregevoli secondo il mondo, 
ma bada all’atfetto con cui si opera. Deus non respiri! quan- 
tu m , sa i ex quan to» .

Questa diligenza ed esattezza nelle piccole cose, Teresa, 
come vedremo, l’osservò fedelmente per tu tta  la vita.

E ra  poi attentissim a a non lasciar trasparire alcuna par
ticolarità nel suo modo di regolarsi; cosicché a prima vista 
non si scorgeva niente in lei che la distinguesse dalle altre; si 
vedeva, sì, in lei, come si è detto, un certo fare più line e 
delicato, tu tto  naturale; ma in fondo (pianta v irtù  e quanto 
spirito d’abnegazione !

Non è che fosse insensibile alle privazioni e che la natu ra 
non h; facesse sentire le sue ripugnanze; ma ella era sempre 
atten ta  e vigilante nel vincersi, e perciò faceva continui pro
gressi nella virtù.

8. — P ostulanti e novizie l’ammiravano e l ’amavano. Alle 
volte questa o (pielì’altra si rivolgeva a lei per avere qualche 
buon pensiero, ed essa lo dava con tu tta  semplicità. Così una 
suora, a quel tempo novizia, conserva alcuni pensieri che la

(1) Luca, XVI, 10.
(2) Eccles., V II, 19.
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postulante Teresa, per sua preghiera, scrisse nel suo taccuino. 
Eccoli:

« l) Non essere inai la prim a a (lire la tua opinione e il 
tuo parere;

2) In caso di sentir dire (umiche cosa sui superiori, prendi 
sempre le parti di questi ultimi ;

3) P er (pianto è possibile, mantienti sempre dello stesso 
umore ;

4) Agisci unicamente per Dio, senza attendere niente dalle 
creature; e studiati di non far soffrire nessuno».

Eil era (pianto praticava ella costantemente. In fa tti in tu tta  
la sua v ita  religiosa « tu tte  la videro sempre uguale a se stes
sa », (1) «nessuno la senti mai proferire parola alcuna di cri
tica o meno rispettosa ». (2)

Alle volte scriveva dietro alle immagini sentenze tra tte  dal- 
V Im ita zione di Cristo o dalle P aglie tte  d ’oro. (3)

9. — Sempre più contenta d ’aver seguito la sua vocazione 
il 18 dicembre 1.901 scriveva alla sua cugina Giuseppina:

« ... Tu non dimenticarmi nelle tue orazioni; ne ho tanto 
bisogno anch’io per corrispondere alle grazie del Signore e 
poter diventare una fervente religiosa. Del resto non saprei 
rid irti tu tta  la mia felicità ».

10. — Così passò il tempo del suo postulato e si preparò 
a fare con fervore gli esercizi spirituali in preparazione alla 
vestizione religiosa. 11 29 settem bre dello stesso anno 1901, in 
Roma, i suoi voti furono appagati.

È  impossibile descrivere la contentezza, del suo cuore e la 
sua riconoscenza a Dio nel vestire l ’abito religioso, che la se
parava definitivamente dal mondo. Quante e (piante volte e 
con quali1, fervore rinnovò la promessa, di vivere solo per Lui, 
di sacrificarsi per Lui, di farsi san ta a ogni costo per amor 
suo !

(1) P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 21.
(2) P r. In f., D ep. di Sr. L . R., in t .  36 .
(3) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. M . Galv., in t. 7.
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Dietro u n ’immagine commemorativa fece stam pare: « M a- 
fi nificat an im a  mea D om inim i. — Suor Val.sì; T e r e s a  — come 
ricordo del giorno solenne della .sua Vestizione nell’istitu to  
delle Figlie di M aria Ausiliatriee, — fondato da Don Bosco. — 
Roma, 20 settem bre 1001 ».

11 M agnificat è il cantico più sublime della gioia e del rin
graziamento che sia uscito da labbro umano, con cui la SS. N'er
gine ringrazia ed esalta la bontà e misericordia del Signore. 
Davvero Suor Teresa non poteva scegliere testo scritturale più 
bello per esprimere la sua gioia e ringraziare la bontà e la mi
sericordia di Dio.

11. — In un quadernetto intimo troviamo che in tale occa
sione fece i seguenti propositi:

« 1) Somma diligenza per far bene le pratiche di pietà;
2) Somma diligenza per evitare i minimi peccati e difetti 

in ispirilo di obbedienza;
3) Vincere l ’amor proprio col non sostenere la propria opi

nione e col non parlare di me ».
Sotto questi propositi scrisse:
«Consigli del Sig. Don Marenco:
1) Non concentrarsi troppo;
2) Contrapporre la carità e l’amor di Dio agli affetti sensibili;
3) Contrapporre la pazienza alla rabbietta, al dispetto;
1) Contrapporre alla dissipazione un dolce raccoglimento, 

ossia avere comò d irettiva della propria v ita la fuga di quanto 
può dispiacere al Signore e la p ratica di (pianto può tornargli 
gradito;

5) P ortare  da per tu tto  Iddio ».
E si studiava di praticarli.

■S



CAPO II.

NOVIZIA. CON LE FANCIULLE DELL’ORATORIO.

(1901-1902)

1. F ine del noviziato. —  2. Im pegno eli Teresina nel tendere alla perfe
zione specia lm ente coll’osservanza della  Regola. —  3. Fervore nelle  pratiche  
di pietà. —  4. F ede viva. —  5. Progresso continuo. —  6 . A ll’O ratorio festivo .
—  7. Teresina  pratica  il sistem a preventivo. —  8. Insegna m usica  alle oratQ- 
riane. —  9. La pazienza alla prova. —  10. Piccole accadem ie a N a ta le  e ull'E- 
p i/a n ia ; l 'um iltà  alla prova. —  11. / /  m ese d i marzo e d i m aggio e l'U nione  
delle F ig lie  d i  M aria.

1. — Xel noviziato la pia novizia vedo se l ’is titu to  a cui si 
crede chiamata, è fatto  per lei, e nello stesso tempo le supe
riore studiano e provano la novizia se sia fa tta  per la loro 
Comunità. Contemporaneamente la novizia cerca «li correggere 
se stessa e non solo si sforza a vivere della v ita soprannatu
rale, elie è la v ita d ’ogni cristiano e specialmente d’ogni per
sona consacrata a Dio, ma procura di prendere lo spirito del
l ’istitu to  a cui diede il nonni, perchè ogni Istitu to  religioso 
ha uno spirito proprio, secondo il line per cui Dio l’ha susci
tato, come ogni uomo ha la sua fisionomia particolare.

2. — La novizia Teresa non aveva alcun dubbio sulla sua 
vocazione religiosa; al più qualche piccolo timore sulla sua sa
lute, ma momentaneo, perchè pensava che Dio, che l’aveva chia
m ata, l’avrebbe pure aiu tata . Quindi tu tto  il suo studio era 
di perfezionarsi lidia vita soprannaturale con tu tto  il fervore 
già praticato nel mondo, e di investirsi dello spirito dell’is t i
tuto o spirito di Don Bosco come allora si diceva e ancora si 
dice.
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In questo lavorìo il suo fervore era ben grande, e non sa
premmo se il suo studio si potrebbe superare da altre novizie.

Nel vestire l ’abito religioso ella dovette certam ente pro
porsi, come San Giovanni Berchmans, di conseguire la san
tità  specialmente con la fedele osservanza della Regola, per
ché era fedelissima, tanto  che le suore dicevano: « S e  è già 
così perfetta da novizia, che cosa sarà da professa? »

3. •— La forza per questo interno lavorìo su di sè la rica
vava dalle pratiche di pietà, fatte con tu tta  puntualità, secondo 
il proposito preso (1) e col più grande fervore. La m aestra del 
noviziato dice: « E ra  diligentissim a nell’osservanza di questo 
punto della Regola. Come io ebbi u constatare, non si lamen
tava mai di sentire peso nel pregare o nel meditare, ed a parer 
mio, sarei per dire che non soffriva distrazioni. Aveva una 
tale fermezza di volontà nell'attendere a tu tte  hi pratiche di 
pietà da imporsi alla stessa sua debolezza fisica, tanto  che 
qualche volta ebbe a soffrire svenimenti in chiesa. Siccome lo 
spirito della nostra Congregazione non è particolarm ente di 
v ita contemplai iva, ma specialmente di vita attiva, così oltre 
alle preghiere in comune non aveva grande tempo da poter 
dedicare a pratiche di libera elezione, ma approfittava di ogni 
momento libero per recarsi in cappella a pregare, ». (2)

4. — La v irtù  della tede, che aveva illuminato e diretto i 
suoi passi nel mondo, « divenne ognor più viva in lei, passata 
che ella fu al noviziato, e alla virtù  della fede conformò tu tta  
la sua vita sia intellettuale che morale non cercando altro  che 
Dio solo e, la volontà di Dio ». (3)

Ogni settimana Don Mare,neo o Don Laure,ri (1) andavano 
al Noviziato per una conferenza ascetica. La fervente novizia 
Teresa non solo ascoltava tali conferenze, ma ne faceva il sunto

(1) Vedi capo prec. N. 11.
(2) Pr. Inf., Dep. di Sr. M. G., int. 26.
(3) Cfr. Pr. Inf., Dep. di Sr. E. B., int. 14.
(4) Don Laureri era segretario di Don Marenco allora Procuratore ge

nerale dei Salesiani.
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per ritornarci sopra lungo la settim ana. Ne parlava pure con 
le consorelle e con le stesse fanciulle, e, a testim onianza della 
sua M aestra, « si esprimeva con tan ta  semplicità e spontaneità 
che si ascoltava con vero gusto ». (1)

L ’Istitu to  poi conserva tu ttav ia  gelosamente i quaderni di 
Suor Teresa contenenti i sunti di tali conferenze.

Inoltre troviam o che Teresa nel suo taccuino intimo si era 
pure copiato molte cose dal Piccolo libro delle novizie dell’Au
tore delle P aglie tte  d’oro, e anche qualche pensiero di questo
o quell’altro scrittore, per aiu tarsi nella pratica costante di 
voler morire a se stessa e vivere tu tta  per Dio solo, e ne rife
riremo qualcuno nel corso del nostro racconto.

5. — Il suo progresso, per (pianto velato dall’umiltà, era 
visibile a tu tti. Don Marenco ne era sempre più ammirato, 
e la M aestra, dando relazione di essa all’Ispettrice, diceva: 
« Questa novizia non ini dà nessun fastidio, e, se tu tte  fossero 
così, io non avrei alcuna preoccupazione ». (2)

« Allora — depose l ’Isp e ttric e— mi misi a studiarla, però 
senza, dar nell’occhio a nessuno, e mi convinsi che era vera
mente perfetta in tu tto » . E  ancora: « P e r tu tto  il tempo della 
permanenza della Serva di Dio in Roma, cioè lino quasi alla 
morte, l ’ebbi sotto la mia dipendenza ispettoriale, e, anche 
non frequentandola, tu ttav ia  dalle relazioni che ricevevo dalle 
superiore immediate e da quanto osservavo, ebbi a persuadermi 
delle sue virtù  e perfezioni progredienti, «li modo che era l ’e
sempio in cui si rispecchiavano le consorelle ». (3)

G. — Ma ogni Istitu to , nel provare le novizie, cerca subito, 
per quanto può, di abilitarle nelle opere sue proprie; e l’is ti
tu to  delle Figlie «li M aria Ausiliatrice bada specialmente che 
le future religiose sappiano occuparsi sapientemente delle fan
ciulle del popolo, secondo il sistem a preventivo salesiano. Ora 
le superiore avevano aperto nella casa di Bosco Parrasio l ’O

(1) P r. In f., Dep. di Sr. M . G., in t. 26.
(2) P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t. 7.
(3) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. E . B., in t. 7.
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ra torio festivo, in cui la domenica si raccoglievano le fanciulle 
del rione di Trastevere. Le novizie, sotto la guida della su
periora o di qualche suora anziana, erano incaricate (li assi
sterle, di farle divertire, e, a ora conveniente, (li istruirle nella 
dottrina cristiana.

La novizia Teresa nel quaderno sopra citato scrive: « Una 
numerosa schierar di fanciulle, di povere creature incolte, ab
bandonate, senza protezione e senza difesa, popolarono nei 
giorni festivi il Bosco, già sacro alle muse, riempiendolo dei 
loro gridi di gioia, dei loro canti trasteverini, dei loro salti 
festosi, e, manco a dirlo, delle loro monellerie nò poche nè 
lievi. Ma questo non contava. Don Bosco aveva visto ben 
altro  nei pra ti di Yaldocco, dove aveva aperto il primo Ora
torio festivo. E le sue Figlie, pur badando a salvare quel 
poco che era salvabile, non se ne inquietavano punto, purché 
si potesse fare un po’ di bene a quelle povere anime che ne 
avevano tan to  bisogno. Clic, importava il resto"?» (1)

7. — A nch’ella fu m andata a ll’Oratorio con suo visibile 
contento; anzi fu m andata fin dalla prima domenica, mentre 
era ancora postulante. « Duecento erano le fanciulle che lo fre
quentavano — ci diceva Suor G-enta — e qualche volta anche 
quattrocento. Capii subito che Suor Teresa le sapeva pren
dere per il loro verso, sapeva tenere la disciplina e sapeva 
passar sopra a mille inciviltà e veri sgarbi. Fu  destinata a 
insegnare il catechismo nelle classi superiori, perchè ella era 
una delle più istru ite  e zelanti e quindi più a tta  all’inse
gnam ento. in  quest’ufficio riusciva mirabilmente com’ebbi io 
stessa a constatare» . (2)

Da postulante e da novizia Suor Teresa si trovava volen
tieri in mezzo alle fanciulle, si occupava di loro con affetto, 
e, guidata dal suo grande buon senso naturale e da uno zelo 
ardente, con meraviglia delle stesse suore anziane, sembrava 
che non avesse mai fatto  altro.

Il sistem a preventivo, che il Santo Fondatore pose a base

(1) Q uaderno citato .
(2) P r, In f., Dep. di Sr. M . G., in t. 15-16.
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dell’educazione da darsi ai fanciulli e alle fanciulle, la novizia 
Teresa lo trovava così buono, così bello, così consono a ’ suoi 
sentimenti che subito lo mise in pratica in tu tti i suoi parti
colari, e fu deposto che « lo  praticò in modo perfetto ». (1)

Le fanciulle a ttira te  dai suoi modi tanto belli e gentili, cor
revano a lei con festa, In circondavano e ascoltavano con a t
tenzione fa tti e racconti: prendevano in buona parte corre
zioni ed avvisi, e promettevano di mettere in pratica i con
sigli che loro dava.

U na oratoriana depose: « lo avevo allora circa dieci anni: 
le mie sorelle maggiori di età mi avevano condotta nell’Ora- 
torio di Losco Parrasio e ricordo il primo incontro fatto  con 
la Serva di Dio la quale appena mi vide, mi disse buone pa
role, mi fece buon viso e subito seppe acquistare la mia bene
volenza ». (2)

La medesima parlando con noi continuava: «Ricordo che 
da postulante Teresa era vestita di blcu e c’insegnava i canti 
per la chiesa. Poi entrai anch’io ;i far parte di quelle a cui 
insegnava musica e canti per le accademie. Come la vidi il 
primo giorno, lieta e sorridente, così la trovai poi sempre; era 
semine uguale a se stessa. Quando facevo qualche scappa
tella mi diceva: — Bambocciona! bambocciona! v a ’ là che sei 
sempre una bambocciona. — Quando dovevamo cantare sul 
palco, domandavamo che ci desse un bicchierino per la voce, e 
ce lo dava subito. Qualche volta le dicevo: — Suor Teresa, 
non avevo male e la voce veniva: ma ho detto che non A c 

uiva solamente per avere il bicchierino; — e lei: — Lo so ch e  
sei sempre una bambocciona! — Ella da (pianto dirò poi fu 
veram ente la mia benefattrice e salvatrice, e non di me sola, 
ma di quante e quante altre ragazze! »

8. — Si sa che Don Bosco volle che i Salesiani e le Figlie 
di M aria Ausiliatrice dessero molta importanza alla musica, 
sia per concorrere con essa al decoro delle sacre funzioni, sia 
per a ttira re  la gioventù negli Oratori festivi; e per altra parte

(1) Cfr. P r . In f., Dep. di S r. E. R., in t. 33,
(2) P r. Inf., Dep. della sig . G. C., in t. 7.
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è nota l ’efficacia della musica nell’educazione, e quanto serva 
a dirozzare gli animi e a. ingentilire i cuori.

Nel piccolo Oratorio di Bosco Parnasio «piindi vi doveva 
essere scuola di musica, e le superiore ne affidarono la dire
zione alla novizia Teresa. «Ed essa — ci diceva Suor (lenta
— incominciò subito a sonare, a preparare dialoghi, e picco
le accademie. Non si taceva mai dire due volte una cosa: ap 
pena le avevo manifestato questo o quel l ’altro  desiderio, mi 
rispondeva subito: — Sì, sì, farò quello che saprò — e si met
teva all’opera e faceva egregiam ente ».

0 , — "Non è però che non incontrasse gravi difficoltà, anzi 
la sua v irtù  fu più e più volte messa a ben dura prova nella 
scuola di musica.

Erano tempi quelli in cui le sètte anticristiane, capeggiate 
dalla massoneria, spadroneggiavano nell’Italia e specialmente 
a Roma. (ìli operai venivano inscritti ai partiti sovversivi 
con la promessa di migliorare le loro condizioni economiche; 
in realtà per spingerli contro la Chiesa. 1 genitori quindi, privi 
del sentimento religioso, poco o nulla si occupavano dell’edu
cazione dei tigli, i (piali abbandonati ;i se stessi, gironzola
vano per le strade, e crescevano senza alcun timore di Dio e 
senza alcun rispetto per le cose e persone più rispettabili.

Le fanciulle, quindi, che venivano a ttira te  all’Oratorio, 
erano rozze, sgarbate, irrequiete e per un nonnulla rissose e 
vendicative. E ben l’ebbe subito a provare Teresa con le sue 
allieve im provvisate nella scuola di canto. In a  stava disat
tenta, un’altra disturbava, una terza tirava la treccia a qual
che vicina, gettava qualche cosa in bocca a chi 1 aveva aperta 
per cantare, e questa reagiva con la lingua e con le mani, e, 
qualche volta, anche coi piedi; una quarta sbagliava e, invece 
di correggersi, si metteva a ridere e faceva ridere le-altre; que
sta , corretta, rispondeva sgarbatam ente; quella, richiamata al
l ’ordine, dava una crollata di spalle.

Teresa ci pativa; cercava di comprimersi, fissava una con 
uno sguardo ammonitore, avvisava una seconda con autorità, 
riprendeva una terza con un senso di compatimento, e, qual
che rara  volta, con una voce impercettibilmente alterata o con
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un movimento un tantino concitato, ma subito compresso. E 
in questa lotta seppe perfezionare il dominio sopra di se per 
il quale da tanto  tempo com batteva, e si perfezionò al punto 
che ben si poteva applicare ;i lei l’elogio che il Manzoni fa 
del Card. Federico Borromeo, cioè che si faceva ammirare 
« per la soavità dei modi, per una pacatezza im perturbabile, 
che si sarebbe a ttribu ita  a una felicità straordinaria di tem 
peramento; ed era l ’effetto di una disciplina costante sopra 
l ’indole viva e risen tita» . (1)

10.— La pazienza e la costanza di Suor Teresa fecero pro
digi. P er N atale le religiose prepararono il presepio, che tanti 
sentimenti di pietà eccita specialmente nel cuore della gioventù. 
E ra un modesto presepio, ma la novizia Teresa volle che non 
mancassero i canti sacri e giulivi i (piali rievocassero quelli 
degli Angeli a Betlemme. Quindi preparò canti, dialoghi e 
poesiole in onore di Gesù Bambino e tu tto  riuscì a meraviglia-

in  quei giorni e ra a  Roma il signor Don Michele Bua, Rettor 
Maggiore dei Salesiani, e le Suore, sempre religiosamente affe
zionate al Padre, l’invitarono al Noviziato per sentire la sua 
parola santa e anim atrice di bene. 11 signor Don Rua disse 
che sarebbe andato il giorno dell’Epifania (G gennaio 1002); 
e le Figlie, piene di gioia, vollero preparare in suo onore una 
piccola accademia, nella quale con qualche canto e componi
mento nuovo e qualche poesia trasteverina, intendevano ripe
tere quelli cantati e declamati il giorno di Natale.

La novizia Teresa preparò ogni cosa; e venne la visita so
sp irata  dell’amatissimo primo Successore di Don Bosco e si 
diede principio all’accademia. Sulle prime tu tto  bene: belli e 
applauditi i componimenti, inappuntabile e applauditissimo il 
canto di alcuni a soli; ma poi la esecuzione «li un lungo e 
im portantissim o coro fu un fiasco completo. Le cantanti di
s tra tte , divagate e mal sicure, incominciarono a inciampare e 
a sviarsi: le soprane procedevano discordi dalle contralte e 
tu tte  insieme discordi dal pianoforte. La povera m aestra di 
musica cercò di rim ettere in tono le une e le altre, ma non

( l )  M a n z o n i ,  P rom essi Sposi, capo XXII.
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le fu possibile. Le giovinette poi, accortesi delle dissonanze, 
incominciarono ad arrossire, si guardavano sm arrito, e lancia
vano qualche occhiata al pubblico per cogliere l ’impressione. 
La scena diventava sempre più comica, destava l ’ilarità gene
rale e il signor Don Itu a  fe’ cenno di sospendere il cauto e 
fu sospeso. Le fanciulle erano rosse dalla vergogna, e irritate; 
Teresa invece non solo mantenne la sua calma, ma conservò 
il suo sorriso ingenuo e sereno, veram ente angelico, come se 
il canto fosse riuscito ottimamente. (ìli astan ti rimasero tu tti 
molto edificati del suo contegno, e il signor Don Una, uscendo 
dal trattenim ento, domandò al signor Don Marenco che l’ac
compagnava e ci raccontò il fatto:

— Come si chiama quella novizia che sedeva all’armonium?
— Teresa Valsè-Pantellini.
— Quella novizia deve possedere già un bel fondo di virtù  

per aver saputo m antenere il pieno, dominio di se in mezzo 
a tan ta  confusione che avrebbe sconvolto lo spirito più cal
mo. — (1)

Infatti il fare un’accoglienza così sorridente a un’umilia
zione così pubblica non poteva derivare che da una grande 
umiltà, da uno spirito di sacrificio forte e silenzioso e da 
un’abitudine inveterata del dominio di se.

Teresa non solo conservò la calma nel momento più critico, 
« ma anche dopo non fece alcun rimprovero alle allieve, non 
cercò per nulla di attribu ire  a loro l ’insuccesso avuto »; (2) e 
m entre queste si accusavano vicendevolmente del fiasco fatto, 
ella divergeva bellamente il discorso.

11. — Venne il mese consacrato a  San Giuseppe, onorato 
con tan ta  fiducia da tu tta  la  pia Comunità. I l  giorno della 
festa, a cui tu tte  si erano preparate con fervore e si era pure 
cercato ili preparare le ragazze, si voleva che non mancasse 
l ’accademia in onore del grande Patriarca. L a novizia Teresa 
preparò canti e suoni e componimenti e tu tto  riuscì con ge
nerale contento.

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. A. P ., in t. 37; e cfr. D ep. di S r. E. B., in t. 43.
(2) P r. In f., D ep. di S r. L. R., in t. 41.
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Poi ecco il mesi* consacrato alla Regina del (Melo. «Nel 
maggio — dice Suor (lenta — si andava alla parrocchia di 
Santa Dorotea p e r le  pratiche in onore della Madonna. Le, ora
toria ne nell’ora di pranzo o la sera venivano a Bosco P arra  sio 
per im parare sempre nuove lodi e nuove arie delle Litanie 
Lauretane, e la mattina si trovavano tu tte  in parrocchia, di
rette da Suor Teresa. L’intervento delle fanciulle con il loro 
contegno devoto, i loro canti sacri e la frequenza ai Sacra
menti portò nella parrocchia un grande risveglio di pietà. Il 
Parroco, Padre Simplicio Bona fede, dei Minori, ne fu tanto 
contento che ci regalò un armonietto che si teneva a Bosco 
Parrasio e il m attino lo portavamo nella chiesa parrocchiale 
per le funzioni. Questo trasporto era di grande disturbo per 
noi, e il Parroco, vedendo il nostro incomodo e sempre più 
contento della maggior frequenza dei fedeli in chiesa, ce ne 
comprò uno più grande da tenersi definitivamente nella cap
pella delle Figlici di Maria, dove pure avevamo il quadro di 
Mal ia Ausiliatrice ».

Le zelanti religiose, vedendo che le fanciulli1 corrisponde
vano alle loro cure, pensarono che si potevano scegliere le 
migliori e istituire, l ’Unione delle Figlie di Maria e l ’incarico 
fu dato alla novizia Teresa.

« Nel secondo anno di noviziato ili Suor Teresa — dice 
ancora Suor Genia — iniziammo la Pia Unione delle Figlie di 
Maria. Suor Teresa ne divenne l ’anima e diede un grande 
impulso alla pietà e alla frequenza dei Sacramenti »; ma del- 
l ’Unione delle Figlie ili Maria ne parleremo più avanti.



CAPO Tir.

L’ABNEGAZIONE DI SÈ. UN PUBBLICO ESAME.

(1902-1903)

1. L'obbligo  (li ogni religiosa d i  rinnegare se slessa. —  2. Abnegazione di 
Teresa. —  3. C ontinua la povertà nel noviziato. Teresa in cerca d i  mezzi, 
lin a  sua sentenza. — 4. S u o i propositi negli esercizi sp iritua li del 1902. —
5. Consigli d i una  supcriora. — 6. A v v is i della M adre Isp e ttr ice  e della  
M adre M aestra. — 7. Un pubblico  esam e.

1. — La parola di Gesù: « Chi vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la  sua croce [quotidiana] e mi se
gua », (1) è per tu tti, ina in modo speciale per chi vuole se
guire Gesù più da vicino ed entra in un istituto religioso. 
Qui ognuno deve reprimere il suo giudizio e adattarsi a fare 
un po’ di tu tto . In tal modo si vince se stesso, si diviene 
strum ento abile nelle mani dei superiori, si fa m aggior bene, 
perchè quanto più si è uniti a Dio e quante più sono le cose 
a cui si sa m etter mano, tanto  più si può fare del bene e 
quindi acquistarsi dei meriti.

2. — Così praticava la novizia Teresa: era atten ta  a vin
cere se stessa, e, con ammirabile abnegazione, seguiva quanto 
dalla superiora le era ordinato, e sempre contenta, sempre ilare 
in volto, senza mai lasciar trasparire  alcuna ripugnanza, per
chè nella superiora vedeva Dio, nei comandi della superiora 
vedeva, la volontà di Dio che ella adorava e voleva compiere 
sempre, a ogni costo e con perfezione.

(1) M atteo , XVI, 24.
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La superiora conoscendo la sua abilità e prudenza, se ne 
serviva come di segretaria e le affidò la contabilità della casa, 
ufficio clic tenne poi sempre in Congregazione.

Teresa, essendo piuttosto portata per la  le ttera tu ra  e la 
storia, non trovava certo molto gusto nel registrare ogni giorno 
quasi sempre le stesse cose e ogni giorno fare i medesimi cal
coli, preparare eguali note e eguali pagelle.

In questo però non aveva da sostenere una grande lotta: 
faceva ciò che doveva fare e tu tti erano contenti. Ma la lotta 
principiava e persisteva quanto al modo della registi-azione e 
della tenu ta  dei conti: essa, così permettendolo Iddio, aveva un 
suo modo di vedere diverso da quello della superiora, e, sulle 
prime, non disse nulla e si adattò  senz’altro; ma poi avendo 
oggi e domani e sempre avanti agli occhi il suo modo di 
vedere clic riteneva migliore, prese a parlarne colla s a 
lteri ora.

Questa l’ascoltò e poi le disse di continuare come prima.
La buona novizia obbedì e obbediva, ma non poteva con

vincersi che il modo stabilito dalla superiora fosse il migliore, 
il più ordinato e sbrigativo, e, nel suo interno provava una 
grande lotta. Badava però a non allontanarsi per nulla da 
(pianto le veniva detto; e se le. accadeva di essersi alquanto 
scostata e (l’aver avuto un piccolo contrasto, si presentava il 
più presto alla superiora, accusava se stessa e le domandava 
umilmente scusa. Passò così circa un anno. Finalm ente un bel 
giorno si presentò alla superiora coi suoi libri dei conti e con 
amabile semplicità le disse: « Sa? Ilo ricevuto una bella grazia 
dal Signore: finalmente ho conosciuto e sono convinta d’aver 
avuto fin ora troppo attacco al mio giudizio in questa cosa dei 
conti. Me ne duole tanto tanto; mi perdoni e vedrà che per 
l’avvenire farò meglio ».

E cotesto, parole le disse con tanta um iltà e modestia che 
la superiora ne fu edificata e commossa; la confortò, l’assicurò 
della sua stima e benevolenza, e nel Processo Inform ativo de
pose: « Ho potuto constatare che all’occasione, per quanto una 
cosa potesse essere contraria alla sua inclinazione e al suo 
giudizio, sapeva vincersi e rim ettersi completamente. Mi ac
corgevo che ciò non avveniva senza una grande lo tta tanto
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che qualche volta sentivo pena io stessa di contrariarla se
condo gli ordini che io stessa avevo avuto dalle mie su
lteriore». (1)

— Il Noviziato di Bosco Parrasio continuava a essere 
poverissimo tanto che l’archivio musicale della novizia Teresa 
consisteva in cinque cassette da petrolio sovrapposte 1’uua al
l’altra . E lla pagava una somma notevole alla casa per la pen
sione dovuta, e tale somma serviva per la retta e l ’affitto del 
locale, ma i bisogni erano tanti. (2) Onde un giorno, vedendo 
l’imbarazzo della sua superiora, pensò che anche dalle sue 
antiche conoscenze avrebbe potuto ottenere qualche soccorso, 
e non esitò a scrivere a questa e a quell’a ltra  persona ed an
che a presentarsi personalmente.

Nessuno può dire quanto questi a tti le costassero per la 
somma ripugnanza che provava a mendicare.

Un giorno, tra  gli altri, volendo fare un regalo alla mae
stra nel suo onomastico, scrisse a Mons. Radini-Tedeschi, già 
suo confessore come si è detto, e, non ricevendo risposta, s ta 
bilì di andare da lui in persona. Domandò di uscire, ottenne 
il permesso, e, vincendo la ripugnanza che provava nel pre
sentarsi a Monsignore per la prim a volta nell’umile abito di 
novizia, partì. Ma la compagna — che suore e novizie per lo 
più non escono se non accompagnate — si accorse che di tra tto  
in tra tto  Teresa cambiava colore, e giunte alla casa di Mon
signore, ecco Teresa trem are, im pallidire così da far temere 
uno svenimento. La compagna, intim orita, la pregò di acco
modarsi su di un sedile che trovavasi su di un pianerottolo 
della scala del palazzo, e le domandò se doveva andare a pren
dere qualche cosa. Teresa sedette e rispose che non le («•cor
reva che un minuto di riposo. Ma ben presto, richiam ata la 
sua solita energia, così forte quando si tra ttav a  di vincere 
sentimenti troppo naturali, si alzò e disse: « Andiamo ». E 
salì disinvolta le scale esclamando: « Anche questa sia per 
Voi, o Signore! »

(1) P r. In f., Dep. di Sr. M. G., in t. 25.
(2) C fr. P r. Inf., D ep. di Sr. M. G., suppl., in t. 20.
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Sonò alla porta di Monsignore e fu introdotta; ma Mon
signore, essendo occupato, non si presentò e le fece consegna
re un’offerta per mezzo d ’un servo, ed ella se ne tornò con
tenta. P iù  tardi rideva di (presta avventura, e la mise in 
lepidi versi clic esilararono non poco le compagne e le supe
riore.

Nel suo taccu ino  t ro v o  il seg u en te  pens iero :  « La p u s i l la 
nimi t;'t è  colpa in d i i  av e n d o  la forza, non lui però  l a  vo
lo n tà  ».

Glie l ’abbia scritto in questa occasione?

4. — Negli esercizi s p i r i tu a l i  del 11)02, p re se  i p roposit i  clic 
qui r ip o r t iam o  a com une edificazione:

« 1) Non sostenere il proprio giudizio, ma cedere, dolcemente 
la ragione alle altre;

2) Praticarli umile carità con le consorelle, aiutandole di 
buon grado e scegliendo per sè la fatica c la parte più sgra
devole;

.’5) P er osservare fedelmente la san ta Regola e praticare con 
esattezza l ’obbedienza mi studierò di fare bene tu tte  le azioni 
ordinarie giorno per giorno, eseguendomi ognuna come se fosse 
la sola che avessi da compiere;

d) P e r  mantenere, ques ti  p ropositi  sa rò  d i l ig en te  nel f a r  bene, 
le p ra t i c h e  di p ie tà ,  esam inandom i g io rn a lm en te  su ques ti  p ro 
posit i ,  ed im ponendom i una pen i tenza  q u a n d o  av e ss i  m a n 
ca to  ».

Vogliamo qui osservare che suore e novizie del tempo 
sono concordi nell’encomiare la carità di Suor Teresa con 
tu tte  e nel dire che realmente in tu tte  le cose cercava per 
se « la parte più faticosa e sgradevole » come a lei dovuta, 
sebbene il più delle volte non le riuscisse, perchè le con
sorelle, vedendo la sua delicata salute, non glielo permet
tevano.

Quanto poi « a  far bene tu tte  le azioni ordinarie giorno per 
giorno, eseguendo ogni cosa come se fosse la sola che avesse 
a compiere », «ira veramente inappuntabile e un modello di re
ligiosa perfetta. Suor Santa Malaspina ci diceva: « Io  ero no
vizia del primo anno e Suor Teresa del secondo e ricordo clic



—  127  —

per noi tu tte  era vero modello di religiosa: sempre calma e 
serena, sempre sorridente, sempre uguale a se .stessa, puntua
lissima e piena <li fervore».

5. — Teresa più sotto ai propositi presi negli esercizi siti- 
rituali e da noi riferiti, scrisse,:

«Consigli della Rev. Madre Superiora:
1) Esporre quanto si crede bene per il buon ordine della 

casa o il vantaggio delle sorelle, ma, venendo contrariate, 
cedere subito con bontà;

2) Non andare mai a fondo per vedere se avendo dato 
noi un consiglio, la cosa è s ta ta  eseguita nel modo da noi 
detto ;

.'}) Non guardare mai indietro per esaminare il bene che si 
possa aver fatto; ma andare sempre avanti avendo il solo gusto 
di Dio».

<>. — Come abbiamo già detto Teresa era solita fare sunti 
delle conferenze spirituali che si tenevano alla comunità e no- 
lare «pici propositi che riteneva più utili per la sua santifica
zione. Così troviamo che nel marzo del 1 !)():> scrisse nel suo 
piccolo taccuino i seguenti avvisi della Ispettrice:

« 1) Riconoscenza verso Dio che ci fa tanto bene;
2) Confidenza semplice e liliale verso la M adre M aestra;
.'>) R ispetto ed amore scambievole fra di noi ».
Nel maggio del medesimo anno scrisse i seguenti della 

superiora della casa:
« 1) E sser pronta all’obbedienza, calpestando le riflessioni 

del proprio giudizio;
2) Vegliare su di noi allo scopo di non dire il proprio giu

dizio, quando non si è interrogate in proposito».

7. — Don Bosco, che fu l’uomo dei suoi tempi, previde che 
un bel giorno il Governo non avrebbe permesso l’insegnamento 
pubblico se non a chi aveva titoli legali, e quindi volle che i 
suoi F igli fin dall’inizio della Pia Società Salesiana si presen
tassero ai pubblici esami per patenti, lauree, diplomi. Fon-
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dato l ’is titu to  delle Figlie di Maria A usiliatrice volle d ie  
queste facessero la stessa cosa. (1)

Ora le superiore, conoscendo la cultura di Teresa, deside
ravano d ie  avesse qualche titolo per l’insegnamento pubblico. 
Ma ella non aveva mai preso alcun esame governativo e la 
Legge a quel tempo prescriveva che per l ’esame di licenza da 
una scuola media alla classe superiore era necessario di essere 
forniti della licenza dalla corrispondente scuola media inferiore. 
Perciò le superiore disposero clic Teresa si preparasse per la 
licenza complementare insieme con altre novizie; e siccome era 
una delle più colte, le affidarono le compagne da istruire, giu
stam ente pensando c h e a  lei non era difficile tale occupazione, 
e d ’a ltra  parte sarebbe s ta ta  vantaggiosa a lei stessa, perché 
im para molto chi agli altri insegna.

Teresa si mostrò obbeilientissima; si preparava alla scuola e 
insegnava alle novizie come meglio sapeva; ma come una so
rella maggiore con le minori, senza darsi alcun tono di supe
riorità o d ’importanza.

La superiora della casa andò più volte a  sentirla e rimase 
non solo am m irata dell’ordine e della chiarezza con cui Teresa 
faceva scuola, ma ancora edificata per lo spirito buono e religio
so che tralueeva dalle sue spiegazioni, e scrive: «Teresa con lo 
sguardo rivolto al bene e fisso in Dio, faceva la sua scuola con 
tu tta  naturalezza e disinvoltura. Insegnava italiano, aritmetica, 
un po’ di storia, di geografia, ecc., ma senza il minimo sfoggio 
di erudizione, senza la  minima ostentazione, chiaram ente, sem
plicemente, rivelando in ogni suo atto  e in tu tte  le sue lezioni 
uno spirito aperto, caldamente cristiano e religioso, pronto a 
valersi in ogni occasione per elevare e fortificare le anime. 
Spesso andavo ad assistere alle sue lezioni; ma non per questo 
ella si m ostrava menomamente turbata , ed anche allora si ri
velava in tu tto  una vera m aestra fatta secondo il cuor di Dio, 
già pienamente form ata nello spirito. Posso asserire che io 
stessa avevo da im parare da lei e mi sentivo fortunata di 
avere un sì prezioso tesoro da  conservare ».

Dopo alcuni mesi di preparazione si presentò alla Scuola

(1 ) M acco n o , S u o r M aria M azzar elio, p a r te  I I ,  c . V I.
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Xormale V ittoria Colonna in Roma e conseguì lodevolmente 
la desiderata licenza complementare, disposta a prepararsi per 
conseguire altri titoli, se le superiore glielo avessero ordinato; 
ma per causa della m alattia che la rapì all’affetto e a ll’am
mirazione di quanti la conoscevano, ella non potè conseguire 
il diploma delle Normali. ( 1 )

(1) P r. inf., Dep. di S r. T . D., in t. 11,

!»



CAPO IV

SI COMPERA UNA CASA ALLA LUNGA HA.

SUOR TERESA FA LA PROFESSIONE RELIGIOSA.

1; Insufficienza  della  casa d i  Bosco Parrasio. —  2. Difficoltà d i trovarne 
un'altra. —  3. F iducia d i Suor Teresa. —  4. R icerche  in fru ttuose. —  5. Il  
parroco indica  una casa e i superiori danno i l  perm esso d i  com perarla. —
6. S i  firm a il contratto . —  7. Trasporto  da Bosco Parrasio alla nuova casa.
—  8. Su o r Teresa va in P iem onte e fa  la professione religiosa  (3 agosto  1903) 
a N izza M onferrato. —  9. Suor Teresa a Giaveno. —  10. Suo  ritorno a Rom a.

1. — Le fanciulle concorrevano da ogni parte  sempre più 
numerose a  Bosco Parrasio. Auclie le postulanti e le novizie 
erano pure cresciute di numero; onde quella casa era diventata 
insufficiente e bisognava cercarne un’a ltra  più grande. Ecco 
quanto scrive Suor Teresa: « I l  vago boschetto di lauro e la 
villa semicircolare, che agli antichi Arcadi era stato  nido più 
che sufficiente per le loro aspirazioni e i loro carmi, alle molte 
aspiranti al noviziato nonché alla numerosa gioventù trasteve
rina non bastava invece per nulla. Quelle, in fatto, per la ristre t
tezza del locale si vedevano quasi preclusa la via all’attuazione 
delle loro ardenti brame; queste, nonostante i freschi zampilli 
e le aiuole fragran ti di fiori e le piccole e le grandi lapidi la
tine incorniciate d ’edera e fulgenti d’oro [che dalle mura] sorri
devano d ’intorno, si trovavano orribilmente a disagio nelle mi
nuscole rotonde, sole disponibili per la ricreazione, dove l’a
gilità straordinaria delle loro gambe urtava a ogni passo in 
qualche ostacolo irremovibile.

« Quando poi a tu tto  questo aggiungasi l’um idità intensa 
che filtrava per cento fessure attraverso  i vecchi muri del
l’antico edificio, si capirà facilmente come trascorsi appena



— 131 —

duo anni dal l’apertura «lei noviziato, si sentiva assolutamente 
il bisogno (li trasportare le tende in un luogo più ampio e 
più adatto.

2. — « Ma veniva [ora] il punto più critico! Chi ha qualche 
conoscenza di Roma, sa quale cumulo di noie e d ’impicci porti 
con se l ’acquisto di una casa, anche per chi non ha da lesi
nare coi quattrin i; figurarsi sotto quale aspetto doveva presen
tarsi la  faccenda, trattandosi di povere suore non provviste 
d’altro che di un gran desiderio di far del bene! E ra  proprio 
quel che si dico una faccenda seria!

« Ma siccome il bisogno incalzava, si pensò in comune e 
da tu tte  le abitanti di Bosco Parrasio  di ricorrere all’infalli
bile mezzo della preghiera, la chiave d’oro, che apre sempre 
i tesori delle divine grazie ». (1)

E  seguita a (lire che fecero tridui e novene a tu tti i Santi 
e specialmente a San Giuseppe.

3. — Il bisogno di trasportare  il Noviziato e l ’Oratorio in 
un luogo più grande si faceva ogni giorno più urgente e ia -  
cova stare  la superiora in pensiero; ma Teresa, pur compresa 
dei bisogni della casa, conservava la sua abituale calma fidu
ciosa in  Dio; ondo un’ex oratoriana depose: «Ricordo che era
vamo oltre duecento radunate in una stanza ben piccola... e 
là, Teresa, novizia, ci istru iva nel catechismo, nel canto, ecc. 
Suor Genta, la superiora, si m ostrava preoccupata di tale si
tuazione ed esclamava: — Come facciamo? come facciamo? — 
Teresa calm a rispondeva: — Il Signore ci penserà e ci darà 
una casa migliore di questa e più grande — e continuava nelle 
sue occupazioni ». (2)

4. — In tan to  si facevano ricerche che furono lunghe, noiose, 
faticose e sempre infruttuose, anche perchè tu tte  le suore e le 
novizie, anim ate dalla vera carità, desideravano di non allon
tanarsi dal Trastevere per non abbandonare le povere fanciulle,

(1) Q uaderno  c ita to , capo II.
(2) P r . In f., D ep. della sig. R . C-, in t. 21.
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non già ]»ei*c*liè queste fossero buono, ma perchè speravano e 
volevano renderle tali con l'istruzione e l ’assistenza religiosa. 
Perciò volevano « una casa bella, sana dove potessero stare 
tan te  suore, con vasti cortili che permettessero all»* ragazze 
di scorrazzare a piacimento senza tanti impicci di cancelli, 
cancolletti e muricciuoli come a Bosco Parrasio  ». (1)

10 « toccò in gran  parte [a Teresa accom pagnata dalla su
periora] fare ricerca della località e dei mezzi per acquistarla,; 
e quante gite dovette fare per Roma! B quante umiliazioni 
dovette subire! » (2)

La superiora infastidita per gli inconvenienti della ristret
tezza della casa, ta lvolta ripeteva il suo solito: — Come fare
mo? — e Teresa conservava la sua calma im perturbata e qual
che volta, abbozzando un sorriso amabile, rispondeva: — Come 
faremo? come faremo? Preghiam o e la D ivina Provvidenza prov
vedevi. — « E lla — dice un’oratoriana — pur mettendo tu tto  
il suo impegno nel cercar aiuto nei benefattori, aveva la sua 
fiducia nella protezione divina e per «presto si raccomandava 
alle preghiere delle giovani ». (3)

— Finalm ente un giorno il Parroco di Santa Dorotea, 
Padre Simplicio Bonafede, desiderosissimo anche lui che le 
suore non lasciassero la sua parrocchia, indicò loro una casa 
in Via della Lungara, un tempo già abitata da religiose e 
adibita allora ad  uso di lavanderia.

L’edifìcio era vecchio e cadente, ma aveva « «lue grandi 
«sortili, separati da un’ampia tettoia, nei quali le ragazze avreb
bero potuto in parecchie centinaia fare tu tto  il chiasso e la 
ginnastica che loro fosse piaciuto». (4)

Sul muro maestro che prospetta la via, vi era un bell’af
fresco rappresentante la Sacra Famiglia, e le pie religiose ri
guardavano ciò come un buon augurio, ritenendo «-he la Sacra 
Fam iglia le avrebbe aiutate.

(1) Q uaderno cita to , capo IV.
(2) P r. In f., D ep. de lla  sig. A. G., in t. 37.
(3) P r. inf., D ep. della sig. R. C., in t. 22.
(4) Q uaderno c ita to , capo III.
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Parlarono della casa con Don Marenco d ie  la visitò e ap
provò che si comperasse.

Presto detto; ma ci volevano 60.000 lire. Dove prenderle?
In quel tempo il signor Don lin a  fu a Roma, visitò la casa 

e diede il suo permesso per la compera. P er il denaro disso
di ricorrere a San Giuseppe; e perciò nuove suppliche al gran 
Santo dalle suore, novizie, postulanti e ragazze trasteverine.

(!. — In tan to  fu fatta regolare domanda alla Banca d ’Italia, 
a cui l ’edificio apparteneva, ma la risposta tardava a venire. 
Finalmente, il 11) marzo, festa di San Giuseppe, si apprese che 
il giorno prima si era coneluso il contratto. A Bosco Parra- 
sio le grida di gioia salirono siile stelle.

La Banca aveva offerto lo stabile per 57.000 lire; tempo 
tre  giorni per la risposta affermativa, dopo i quali la somma 
sarebbe s ta ta  aum entata di 10.000 lire.

« La grazia segnalatissima infervorò tu tte  nella divozione 
al gran P ro tettore di Gesù. Anche le oratoriane gli fecero le 
più belle promesse e varie Figlie di M aria si accostarono il 
giorno dopo alla santa Comunione in ringraziam ento del fa
vore ottenuto ». (1)

Nacquero varie difficoltà per causa degli inquilini; ina nel 
maggio per hi preghiere a M aria Ausiliatrice, furono appia
nate; il 10 giugno, festa del Sacro Cuore, il contratto fu de
bitam ente firmato e le, religiose ebbero in mano le chiavi della 
casa. Fecero subito mettere mano ai lavori di adattam ento che 
furono lunghi e costosi.

7. — Ora bisognava fare il trasporto delle masserizie dal 
Bosco Parrasio alla nuova abitazione e fu curioso il vedere 
suore, novizie, fanciulle con tappeti, sedie, candelieri, bian
cheria, piatti, pentole, ecc. discendere dal poetico liosco P a r
rasio alla Lungara. E ra in piccolo quello che fu la partenza 
degli Ebrei dall’Egitto . La gente guardava e sorrideva. Teresa 
non era certo delle più robuste, ma delle più zelanti, sì, per 
preparare la nuova abitazione. Le ex oratoriane ci racconta

c i) Q uaderno  citato , capo V.
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rouo che volle ancli’essa avere la sua brava parte nel trasporto 
delle masserizie e che era tu tta  zelo nel preparare la piccola 
cappella e nello sgomberare e nell’ordinare i due cortili tra 
sportando sassi, mattoni, calcinacci, rottam i e terra; ci dissero 
che voleva anch’essa spingere la carriola e che esse, vedendola 
trafelata e tu tta  in sudore, gliela strappavano di mano, insi
stendo affettuosamente perchè si riposasse e lasciasse fare a 
loro che avevano forza «la b u tta r via.

8. — Non è fuori luogo il ricordare «pii che sgom brati i 
cortili, le oratoriane aum entavano, ma le superiore si avvidero 
che Teresa andava indebolendosi, e non tanto per il caldo e 
il lavoro m ateriale, quanto per il lavoro spirituale sopra se 
stessa. Perciò stabilirono di m andarla per qualche tempo in 
Piemonte, dove insieme col fortificarsi la salute, avrebbe fatto 
anche gli esercizi spirituali per la professione religiosa.

11 contento e la riconoscenza di Teresa fu grande oltre ogni 
modo, non tanto  per la novità di un viaggio, cosa per lei 
affatto indifferente, o per poter curare la salute, quanto per 
il piacere di visitare il Santuario di M aria A usiliatrice in To
rino, la camera «li Don Bosco e P Oratorio, culla dell’Opera 
Salesiana, e poi la Casa M adre della Congregazione in Nizza 
M onferrato (stabilita poi nel 1929 in Torino), e bere alla sor
gente lo spirito, che deve anim are le F iglie di M aria Ausi
liatrice.

Le superiore, sempre più coutente del suo buono spirito, 
l ’ammisero alla professione religiosa, e disposero che si pre
parasse facendo gli esercizi spirituali nella Casa Madre di 
Nizza.

Teresa passò questi santi giorni nel massimo raccoglimento 
c nel suo taccuino intimo troviamo un bel riassunto d ’ogni 
meditazione e istruzione udita. Le consorelle erano molto edi
ficate del suo contegno ed una depose: « Essendo già allora 
la Serva di Dio infermiccia, e perciò abbisognando di qualche 
riguardo, veniva da me che ero infermiera della casa. Già fin 
d’allora ho constatato v irtù  preclari in questa suora, partico
larm ente la sua umiltà, la sua pazienza e rassegnazione nelle 
sue pene e soprattu tto  la sua perfetta esattezza nell’osservanza



— 135 —

delle Regole. Di modo che anche dopo il suo ritorno a Roma 
ne conservai viva e pia memoria per gli esempi edificanti che 
ne avevo ricevuto. La stessa impressione provarono altre suore 
della casa e molte esercìtande ». (1)

Il 3 agosto, poi, Teresa fece la sua professione religiosa; 
ma «lei suo contento e della sua gioia di paradiso non abbiamo 
nulla di scritto.

A ricordo di tale solenne occasione fece stam pare, col de
bito permesso, dietro a una immaginetta ancora il detto della 
Vergine Santissima: « M agnificat anim a mea D om inim i. — Suor 
T e r e s a  V a l s e  — come ricordo nel giorno solenne della sua 
Professione nell’Istitu to  delle Figlie di Maria Ausiliatrice fon
date da Don Bosco. — Nizza Monferrato, 3 agosto 1903 ».

Per mezzo di Suor Cueehietti, che, come abbiamo detto, l ’a
veva ricevuta postulante in Via Margliera, mandava anche un 
filiale annunzio della sua professione al suo antico direttore 
spirituale Don Bedeschi, e Suor Cueehietti accompagnava la 
lettera con le seguenti parole: « Suor Te,resa è un vero sera
fino d ’amore per G-esù; nò altro anela se non di divenire una 
santa suora, una vera figlia di Don Bosco, tu tta  carità per 
le giovinette del popolo ».

!). — Dopo la professione le superiore la mandarono per 
un po’ di tempo a Diano d ’Alba e a Giaveno, affinchè si ri
mettesse bene in salute; e Suor Teresa non cessava dal di
mostrare loro la sua filiale riconoscenza per le m aterne a t
tenzioni.

Mentre era a Giaveno le oratoriane avevano preparato una 
scena musicale per fare onore al Rev.mo signor Don Rita, il 
(piale doveva visitare l ’Oratorio e il Pensionato per le signore. 
Quando tu tto  era pronto, pochi minuti prima che arrivasse il 
Rev.mo R ettor Maggiore, ecco la m aestra di musica accusare 
una forte indisposizione di salute e quindi dire di non poter 
accompagnare l ’azione sceiiica. È facile immaginare l ’imba
razzo della direttrice. Suor Teresa, vedendola in tanto fastidio, 
si offrì di sedere lei al piano e di fare del suo meglio, affinchè

(1) P r. inf., Dep. cii S r. M . G., in t. 7.
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le cose riuscissero meno male. La direttrice accettò ricono
scente, e Suor Teresa accompagnò i canti così bene clic nes
suno s ’accorse che fosse mancata la m aestra di musica.

10. — L’aria dei monti, il riposo e un po’ di svago, fecero 
rifiorire Suor Teresa; quindi le superiore, assecondando i de
sideri della direttrice della casa della L ungara in Roma, ve 
la rimandarono.

Così Suor Teresa, dopo aver edificato le consorelle del 
Piemonte con la sua puntualissim a osservanza della Regola, 
la sua ardente carità, e soprattu tto  con la sua umiltà semplice 
e ingenua, ritornava al suo antico campo di lavoro.

Non parleremo delle accoglienze piene di entusiasmo, ge
nerato da sentito affetto, che le fecero tu tte  le oratoriane dalle 
(piali, dice una suora (Sr. S. M.), « era amatissima e venerata». 
Ma ricorderemo che una delle più anziane depose: «Suor Te
resa ci diceva che il giorno della professione era stato  il più 
la*] giorno della sua vita e ci raccomandava di pregare Iddio 
che la stessa grazia facesse anche a noi». (1)

(1) P r. In f., D ep. de lla  sig . A. G., a rt. 26.



CAPO V

DIFFICOLTÀ NELLA NUOVA CASA.

INSPERATI SOCCORSI.

(1903-1904)

1. L e occupazioni ili Suor Teresa e la benedizione della cappella  nella  
casa della Lungara. —  2. Inaugurazione d e l nuovo Oratorio e pazienza eroica 
ili Suor Teresa nell’accadem ia  (13 d icem bre  1903). —  3. D esiderio delle Suore  
d i avere una sta tua  d i  San  G iuseppe appagato. —  4. /  d eb iti e un pallone 
aereostatico. —  5. Speranza fa llita  eli is titu ire  una casa-fam iglia. —  6. Suor  
Teresa contraria alla chiusura dell’Oratorio. —  7. Un P adre gesuita , m essag
gero d i  San G iuseppe. —  8. S i  adatta  f edificio per la casa-fam iglia. —  9. Ri- 
conoscenza a  San G iuseppe.

1- — Suor Teresa, ritornata a Roma, riprese la contabilità 
della casa, l ’ufficio di segretaria della superiora, la scuola di 
musica e mille altre cosette, m entre le consorelle erano pure 
tu tte  occupatissime attorno alle fanciulle e al riordinamento 
della casa.

Ma una delle cose che a tu tte  più stava a cuore, era pre
parare mi locale a cappella per la celebrazione delle sacre fun
zioni, e perciò trasformarono provvisoriamente, a quest’uopo 
una misera stalla, posta a pian terreno, la «piale — come scrive 
mestamente Suor Teresa — « non offriva «lavve.ro la più lieta 
prospettiva che si potesse desiderare. La pena maggiore era 
quella di non poter collocare la bellissima s ta tu a  di M aria A u
siliatrice, dono della famiglia Bollini di Milano, in alto, dietro 
il Ciborio, com’era posta nella cappella «li Bosco Parnasio, per
chè il soffitto era troppo basso ».
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S ’industriarono però collocandola nel vano della finestra a 
destra dell’altare, e collocarono poi più tard i, a sinistra, come 
vedremo, quella di San Giuseppe.

Il 29 settem bre il Curato di Santa Dorotea benedisse la 
nuova cappella, celebrandovi per il primo la santa Messa con 
grande suo contento e con gioia immensa della comunità e delle 
numerose oratoria ne. Queste erano accresciute di numero e sem
pre molto indisciplinate; ma quando parve alle zelanti religiose 
di averle alquanto addomesticate, pensarono clic era bene inau
gurare, solennemente l’Oratorio, anche per dim ostrare ai be
nefattori che qualche, cosa col loro aiuto si era fatto  e si ta
ceva; e stabilirono (li tenere nella circostanza un’accademia 
in loro onore per ringraziam ento.

2. — L’incarico dei preparativi naturalm ente fu  affidato a 
Suor Teresa. E lla scrisse vari componimenti in prosa e poesie, 
preparò canti e dialoghi, e, quando le, cose sembrarono a buon 
punto, la superiora andò ad invitare il Cardinal Respighi, Vi
cario di Sua S antità , che fissò la data per il 13 dicembre, festa 
di Santa Lucia (10D3). La superiora invitò pure le più rag
guardevoli famiglie benefattrici affinchè facessero corona di 
onore a  Sua Eminenza.

Il giorno fissato e a ll’ora convenuta, alla presenza del Vi
cario di Sua Santità e di numerosi benefattori e benefattrici, 
si diede, principio all’accademia. Grazie a Dio e alla vigilanza 
delle suore tu tto  andava benino, quando, racconta un’ex ora- 
toriana del canto, « in pieno svolgimento si sente echeggiare 
la musica dei bersaglieri che passava nella strada davanti alla 
casa. Le fanciulle elettrizzate s’alzarono tu tte  come un sol uomo 
e dal palco scenico e dalla retrostante sala fu un fuggi fuggi 
generale, e un correre disperatamente, al cancello e alla por
tineria per vedere la sfilata dei soldati con intenzione di uscire, 
in istrada. F u  una sorpresa generale degli invitati e lo stesso 
Cardinale Vicario domandò:

— Dove sono andate tu tte  quelle ragazze? —
« Suor Genta suggerì di chiamarle per mezzo di distribu

zione di medaglie e così fu fatto. La Serva di Dio in mezzo 
a quel fuggire rimase sola al pianoforte sul palco; ma non si
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scompose e neppure in seguito si sdegnò con noi, ammonen
doci però a non ricadere in simili m ancanze». (1)

U na suora, pure presente al fatto , ci diceva: « Si può im
maginare come rimanessimo noi suore: ed io osservai clic Suor 
Teresa divenne molto rossa in volto e si mordeva leggermente 
il labbro inferiore. Siccome era sempre molto calma ed io l ’os
servavo per im itarla, così quando fummo sole, le domandai se 
non avesse provato irritazione in -quella, circostanza.

— Oli sì! tan ta! Avrei dati pugni e schiaffi a destra e a 
sinistra; ma al pensiero che così non avrebbe fatto il nostro 
caro Fondatore Don Bosco, sentii morire in me ogni agitazione. 
Cosa vuole? Sono povere ragazze ignoranti, e bisogna che noi 
le compatiamo e le aiutiamo.

— Ma a farci una figura simile davanti al Cardinal Vicario 
e alle Patronesse, e nessuna averci obbedito!

— È vero sono ragazze della stoffa dei giovani della Gene
ra la  di Torino, di cui si occupava Don Bosco. La caratteri
stica di queste povere.ragazze per le nuove suore si è di far
gliene di tu tti i colori per provare la  loro virtù; come niente 
fosse, sputano in grembo, nelle maniche e anche sulla faccia; 
potendo si divertono a toglier loro il velo; e se la suora non 
si irrita  e non ne fa caso, le guadagna e le farà  diventare 
riflessive e buone. Quando poi andremo in Vaticano, il P apa 
Pio X  si m ostrerà contento di noi, dell’opera nostra e delle 
nostre fanciulle. —

«C on mia meraviglia tre  mesi dopo la cosa si avverò a 
puntino. I cinque circoli delle nostre oratoriane, uno die
tro l ’altro, facevano echeggiare i giardini vaticani di canti 
ameni, e Sua S antità sul terrazzo della cappella della Ma
donna di Lourdes si compiaceva a far distribuire dal suo se
gretario caramelle e m andarini, ed ebbe per noi parole molto 
confortanti ».

3. — Qui parrebbe logico parlare di quanto Suor Teresa e 
le sue consorelle facevano per le giovani, ma per non ripeterci, 
continueremo a dire delle difficoltà nell’ordinare la casa in cui

(1) P r. In f., Dep. della  sig . G. C., int. 30: e cfr. Dep. di S r. E. B., int. 29.
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la nostra eroina ebbe tanta parto; poi, a coso finito, o quasi, 
vedremo la sua aziono molteplice o seni [ire efficace in mozzo 
allo fanciulle.

Le buone suore e ferventi novizio mentre attendevano con 
lena alle loro occupazioni, avevano sempre il pensiero alla pic
cola cappella elio ospitava Gesù, lo sposo delle anime loro e 
loro conforto; vedevano olio il vuoto dalla parte sin istra del
l’altare stava male e ci sarebbe voluto una bella s ta tu a  per 
far simmetria con quella dell’A usiliatrice, e, naturalmente, de
sideravano e volevano elio fosse quella di San Giuseppe per
chè a lui ricorrevano in ogni bisogno. Ma mancavano i denari 
per comperarla. Bussarono a più porte, ma sempre invano; 
onde nello preghiere dicevano familiarmente al g ran Santo: 
«S an  Giuseppe, la nicchia è pronta; noi vi desideriamo, e, se 
volete venire, pensateci voi ».

La superiora, qualche volta scherzando, diceva: «Quando 
verrà il glorioso Ospite, faremo sonare tu tte  lo campane e i 
campanelli della casa, e anche lo campane della parrocchia 
di Santa Dorotea in modo che tu tta  la Via della Lungara 
se ne debba accorgere e possa partecipare alla nostra feli
cità ».

Ai visitatori poi e alle visitatrici della cappella che la tro
vavano graziosa, chi li accompagnava, ripeteva il solito ri
tornello: «M anca solo la statua di San Giuseppe: la nicchia 
c’è e speriamo che la statua venga ».

Ma nessuno dava ad intendere di capire la pia insinua
zione.

Ora la vigilia di Natalo, dopo la visita al SS. Sacramento 
nel pomeriggio, mentre tu tte  attendevano in silenzio alle loro 
occupazioni, si sente improvvisamente la campana sonare a 
distesa con u n ’insistenza impressionante.

Tutte lasciano il lavoro, corrono, escono all’aperto, anche 
la superiora, per sapere che cosa è accaduto. Quasi tu tte  pen
sano: .— Ohe ci sia la s ta tu a  di San Giuseppe? —

La campanaro invita tu tte  in portineria dove vedono una 
bellissima statua del Santo, dono della d itta romana dei si
gnori Uosa e Zumasio. Tra le esclamazioni di meraviglia e di 
gioia la portano nella nicchia da tanto  tempo preparata, e, al-
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Ioni, nota con vera compiacenza Suor Teresa, « la nostra chie- 
sina rivaleggiava con una cattedrale» . (1)

4. — Ma intanto Suor Teresa nel preparare i conti per la 
line deiranno trovò clic i debiti ascendevano a lire 7.000 mentre 
la superiora continuava a dire di non avere un soldo in cassa.

Pazienza! Il Signore provvedersi!
I creditori cominciano a bussare alla porta.
Che cosa fare? Le povere religiose ricorrono con tu tta  fi

ducia a San Giuseppe.
Passato  con san ta gioia il N atale e il giorno degli Inno

centi, scrive Suor Teresa, « verso le otto pomeridiane, mentre 
liete e tranquille stavam o radunate intorno al piccolo armo
nium cantando le dolci pastorali del Bambino, entra nella 
scuola di musica una novizia tu tta  ansante, gridando: — Madre 
M aestra, venga fuori, venga a vedere che cosa è accaduto! —

« Il suo affanno <* l’espressione del suo viso tra l’attonito 
(* lo spaventato, ci fa balzare tu tte  di scatto per andare a 
vedere, com’essa diceva, ciò che era accaduto. E  che cosa ve
demmo! Con nostra lieta sorpresa, un bel pallone di carta ve
lina, alto un metro e più con la scritta su tre. spicchi a ca
ra tte ri cubitali: G e s ù , M akia. — G l o ii ia .. Completamente in
tatto  se ne stava lì d iritto  appoggiato al muro maestro della 
casa, vicino alla porta, come aspettasse di essere raccolto. Ade
rimmo tosto all’invito di spegnere con precauzione la fiamma; 
poi le novizie lo portarono in giro trionfalm ente tra  le più 
festose acclamazioni mentre la superiora, come inspirata dal
l ’alto, esclama va: — È certo ! questa è la stella dei Re Magi e 
sarà foriera di altre liete novelle. — E non s ’ingannò.

« Il pallone venne appeso all’ingresso della casa, affinchè 
ognuna potesse vedere la stella che doveva guidare i Re Magi 
coi loro relativi doni, s ’intende.

« L ’arrivo del pallone aveva portata in casa nostra la nota 
allegra e aperto l ’animo alle più liete, speranze. Ma pure fra 
tan ta  provvidenza e fra tan te  consolazioni persistevano sempre 
a mancare, i quattrini per pagare i debiti. Erano pure un gran

(1) Q uaderno cilulo, capo VII.
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peso sulle spalle della superiora e non se ne poteva venire 
alla line». (1)

Le preghiere a San Giuseppe si intensificavano ed ecco che 
l ’Ispettrice fa sentire che vi è un’offerta di 500 lire per il no
viziato. A ltre piccole offerte arrivano da a ltre  parti e persino 
una di 150 lire dall’America da uno sconosciuto che si firma 
José.

Sommate tu tte  le offerte, si ha la cifra rotonda di lire 1.000 
che le religiose registrano infantilm ente sul pallone come dono 
dei Re Magi m andati da San Giuseppe.

Ma i creditori continuano a  bussare per essere pagati.
Le suore ricorrono a benefattori e Suor Teresa scrive per

fino alla Regina M adre M argherita che m anda la bella som
ma di lire 200, le quali vengono registrate sul pallone, ma 
non bastano ai bisogni.

In tan to  l ’Ispettrice fa sentire alla superiora ili badare più 
allo spirito delle novizie che alle cose esteriori.

E  la  superiora dice: « B adare alle novizie? Certo questa 
è la mia occupazione principale; ma e i creditori che ogni 
giorno bussano alla porta per essere pagati? Bisogna pure tro
vare i mezzi per soddisfarli almeno in p arte» .

E tu tte  raddoppiano il fervore nel pregare San Giuseppe.

5. — In questo tempo il signor Don R ua indirizzava alla 
L ungara una benemerita signora torinese, presidente della So
cietà di Mutuo Soccorso per le giovani operaie, perche vedesse 
se si poteva istituire colà una casa-famiglia per le fanciulle 
povere.

Le suore risposero che ben volentieri si sarebbe accolta la 
sua domanda, ma l ’ala del fabbricato (die avrebbe potuto ser
vire all’opera, era vecchia e cadente, e mancavano i quattrini 
per rifarla o almeno per ripararla; e perciò non si concluse 
nulla.

0. — Intanto le condizioni dell’Oratorio, sempre gravi per 
difficoltà interne, si fecero gravissime per alcune persecuzioni

(1) Q uaderno cita to , cap i V II e V ili .
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«sterne; « le cose giunsero a ta l punto d ie  le superiore quasi 
erano (l’avviso di chiuderlo. Ma Suor Teresa non era di questo 
parere e supplicava che si tenesse aperto, assicurando clic le 
ragazze si sarebbero fatte buone e che le persecuzioni sareb
bero cessate.

Suor (lenta depose: « Le condizioni specialissime per le dif
ficoltà in cui ci trovavam o di tener aperto l’Oratorio, giun
sero al punto che si tra ttò  di sospendere tu tto  e chiudere l’O
ratorio stesso; tanto più che prim a di noi ben altri quattro  
istitu ti religiosi avevano dovuto abbandonare il campo. In 
queste condizioni la Serva di Dio fu sempre quella che ci 
animò e ci incoraggiò a fare preghiere, assicurandoci che l ’as
sistenza di Dio non ci sarebbe venuta meno. Ricordava an
cora a noi l ’esempio del Santo Don Bosco, il quale ebbe a 
trovarsi nelle stesse critiche circostanze e non si scoraggiò, 
m a confidò nella Divina Provvidenza. Posso proprio affermare 
che se al mio fianco non avessi avuto il suo aiuto e incorag
giamento, io non avrei proseguito nell’opera e avrei chiuso 
la casa ». (1)

7. — La signora torinese che, come dicemmo, si era pre
sen tata  all’Oratorio, era accom pagnata da una nobil donna 
del patriziato  romano, la quale caldeggiava l ’opera, e disse 
che avrebbe parlato al Padre Bonanni, Gesuita, per raccoman
dargliela. (2)

Passarono tre  mesi senza che alcun Padre Gesuita si fa
cesse vedere. Finalm ente il primo giorno della novena di San 
Giuseppe si presenta alla portinaia un sacerdote che dice di 
appartenere alla Compagnia di Gesù e domanda per favore 
di poter visitare l ’Oratorio.

Mentre attende, osserva il famoso pallone stella che era 
gelosamente custodito nella portineria con grande fastidio 
della suora portinaia che era costretta a ripetere a tu tti sem-

(1) P r. In f., int. 37.
(2) D el P ad re  G iovanni M . Bonanni (1835-1919) sc risse  una b reve ( tro p 

po breve) m a b ella  biografia, o piu ttosto  ricord i, A lb a  F i l i p p i  L e o n i ,  nel 
M essaggero del Sacro Cuore —  V ia  degli A sta lli, 16 —  Rom a, 1933.
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pre l;i me.lesima storia, eil anche lui desiderava conoscerne, la 
provenienza: poi, saputo della misera condizione della casa, 
nel partirsi promise di tornare presto.

Due giorni dopo l’Ispettrice dà ordine formale alla supe
riora « di far sospendere i lavori di restauro e di licenziare gli 
operai, aggiungendo di non contrarre nuovi debiti per qual
siasi motivo e necessità.

«Q uesta aveva risposto di sì, quando si presenta la porti
naia a dirle che era ritornato il P adre  Gesuita e che l’atten
deva in cappella.

« La superiora volò ad  ossequiarlo ed egli uscito di chie
sa le porse sorridendo una busta dicendo: — San Giuseppe 
manda a portarle questa offerta per aiutarla a pagare i suoi 
debiti. —

« E d  ella stup ita  e commossa: — Davvero San Giuseppe?
— Stamane celebrando la santa Messa, mi sentii fortemente 

inspirato di portarle questa somma, che una pia signora, già 
passata agli eterni riposi, mi aveva lasciato per le mie opere. 
Le raccomando perciò di lare in questo giorno qualche pre
ghiera per l ’anima sua. —

«Singolare coincidenza! La comunità aveva appunto per 
fioretto di offrire tu tte  le preghiere e azioni della giornata per 
quelle Anime del Purgatorio  che in vita erano state  più de
vote di San Giuseppe.

« È pili facile immaginare che descrivere la commozione e 
la gioia di tu tte  noi, quando fummo a conoscenza del fatto 
straordinario.

8. — « Dopo pochi giorni il Rev. Padre Gesuita ritornò, 
e dopo aver visitata tu tta  la casa, consigliò che si comincias
sero tu tti i lavori per ridurre la vecchia ala del fabbricato ad 
ampio e arieggiato dormitorio, onde iniziare la casa-famiglia 
per le giovani operaie.

« Largheggiò subito con varie offerte per l ’inizio dei la
vori, tanto  che per il 31 marzo ci aveva consegnato lire 
2 .000» .  ( 1)

(1) Q uaderno cita to , capo X.
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0. — N aturalm ente anche questa somma fu  scritta  sul pal
lone.

Le buone religiose, volendo poi testificare, pubblicamente 
la loro riconoscenza a San Giuseppe, idearono una grande ac
cademia per la festa del suo Patrocinio con invito a Monsi
gnori, a sacerdoti e a signori della alta aristocrazia romana.

Suor Teresa scrive: « Canti, suoni intrecciati ad ardenti 
proteste in prosa e poesia salirono per più di un’ora ad av
volgere il nostro caro Santo nell’onda commossa di una tene
rissima gratitudine, mentre Egli pareva sorridere dal suo trono 
quasi a darci pegno di novelle e più copiose benedizioni. Ter
minata l ’accademia, fu innalzato tra  le grida entusiaste delle 
oratoriaue il meraviglioso pallone. Esso ascese rapido nell’aria 
luminosa e in pochi minuti disparve.

« La casa erasi sfollata 1 (Ultamente, numerose fanciulle erano 
sparse a gruppi nell’ampio cortile, alcune giocavano, altre an
cora. con lo sguardo fisso nel cielo come se avessero una spe
ranza... D ’un tratto  nella purezza cristallina dell’aria scoppiò 
un grido unanime di gioia: — Il pallone! evviva il pallone! — 
Fu una corsa generale, seguita tosto da altri evviva clamo
rosi e salve d ’applausi che andavano alle stelle.

« 11 pallone era davvero ritornato tra noi, grazie alle buone 
gambe del decoratore, che l’aveva seguito, e, vistolo cadere, 
l ’aveva riportato in ta tto  al nostro O ratorio».

E Suor Teresa chiude il capo X  del suo quaderno con 
questo epifonema: «Salve, sì, caro amico! ora non partirai più 
e la tua  dimora fra noi sarà veram ente pegno di nuovi fa
vori ».

E noi lo vedremo.

IO



CAPO VI.

AUMENTANO LE OPERE. 

UN INSIGNE BENEFATTORE.

(1903-1905)

1. V ita  fervorosa d i Teresa dopo la professione. —  2. La  «  Stireria  R o 
m a  » passa alla Lungara. —  3. P rem iazione d elle  fanciu lle  d e l laboratorio. —  
4. Occorre un  locale p iù grande. —  5. Come u n  pio signore am ericano prov
vede.

1. — Suor Teresa dopo la professione religiosa e il ritorno 
alla Lungara, esternam ente non dim ostrava clie il cambia
mento dell’abito religioso col velo nero in testa, il soggolo 
bianco al collo, il crocifisso pendente davanti, e sempre buona, 
attiva, puntuale, servizievole; ma nel suo interno (pianto fer
vore e quanta attenzione per corrispondere alla grazia della 
professione religiosa! Però 'del fervore non si accorgevano che 
le consorelle o le novizie che dovevano tra tta re  più sovente 
con lei o l ’osservavano intimamente; perche era tu tta  umiltà, 
silenzio, e nascondimento.

Ella, oltre l’attendere a ’ suoi doveri con tu tta  puntualità, 
era attentissim a ad aiu tare tu tte , a  confortare, a consigliare 
chi ne aveva bisogno e irradiava intorno a  sè la gioia e il 
contento, ma senza pretensioni, senza rumore, a tten ta  a non 
mai a ttira re  l ’attenzione sopra di sè; era una vera bellezza ce
leste avvolta in un velo di um iltà, di semplicità e di camlore.

« E ra  assistente delle più alte — scrive Suor ( lenta — 
ma s’interessava di tu tte . E ra  la consigliera non solo delle 
novizie, ma anche delle fanciulle (1) e se aveva una preferenza

(1) C fr. P r. In f., in t. 33.
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era certo per le più povere, le-p iù  bisognose, le più birichine. 
L a domenica era sempre la prim a ad avviarsi alla parrocchia 
di Santa Dorotea per fare il catechismo. In principio aveva 
la classe delle più alte e come sapeva tenerle disciplinate, 
silenziose e attente! Poi fu messa assistente generale e la sua 
classe fu affidata a Suor Tullia, che venne in Congregazione 
già m aestra. Suor Teresa aveva il vero spirito del nostro Santo 
Fondatore e Padre, e praticava alla perfezione il sistem a pre
ventivo. E ra anche la bibliotecaria de, 11’ Ora torio e molto indu
striosa nel l ’arricchire la biblioteca di libri buoni, molto a tten ta  
nell’esaminarli, e molto giudiziosa nel distribuirli. E ra poi 
l’anima dell’Associazione delle Figlie di Maria e quanto bene 
fece alle giovinette.

« E ra  lieta di condurre le ragazze doli’Oratorio nella do
menica a visitare le basiliche romane, affinchè ne ricevessero 
edificazione e incremento alla pietà ». (1)

2. — In tan to  un’a ltra  opera lo zelantissimo P adre  Bonanni 
preparava per le umili Figlie di M aria Ausiliatrice. Egli ave
va, aperto in città, in Via delle Cappelle, la « Stireria Roma », 
d iretta  da pie signore secolari ed era tu tto  zelo per le spese 
necessarie e per il retto  funzionamento morale. Ma, vedendo
il pericolo delle giovani, massime quando la. sera, con la, scu
sa del lavoro, vegliavano fino a ora tarda , parlò con le si
gnore inducendole ad  offrire la stireria alle Figlie di M aria 
Ausiliatrice. « L’offerta — scrisse più tardi Suor Teresa — 
fu accettata con tu tto  lo slancio del cuore e grazie al gene
roso soccorso di P adre  Bonanni nel mese di ottobre (1004) si 
iniziò la nuova opera che fa tu tto ra  concepire le più belle 
speranze perchè sarà forse il principio di una completa scuola 
professionale ». (2)

3. — A ppena si diffuse in Trastevere la notizia che le 
Figlie di Maria A usiliatrice avevano aperto una stireria e 
intendevano aprire altre scuole professionali per le fanciulle

(1) Cfr. P r. In f., in t. 16.
(2) Q uaderno cita to , capo XI.
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•lei popolo, fu un continuo succedersi di domande «li giovani 
per (‘.ssere accettate. E qui cediamo ancora la parola a Suor 
Teresa che scrive: «Nel febbraio del IDOò si contavano ben 
.‘50 giovinette impiegate, oltreché nella stireria, nell’annessa 
lavanderia e nel laboratorio di cucito in bianco. Il l i  marzo, 
solennizzandosi il Patrocinio di San Giuseppe, ebbe luogo la 
premiazione di queste care figliuole alla presenza dell’Emi
nentissimo Cardinal Macchi e di Sua Eccellenza Monsignor 
Cagliero, delle benemerite sorelle di Sua S antità Pio X , del 
Rev.mo signor Don A lbera, Superiore Generale «lei Salesiani, 
(lei Rev.mo signor Don Marenco, Procuratore Generale dei Sa
lesiani e di altri degnissimi ecclesiastici.

« Fra l ’eletto stuolo di «lame si trovava S. E. la Princi
pessa Boneompagni, la Principessa di Solofra, la Duchessa 
Amalia Torlonia, la  Duchessa di Preselizano, la Baronessa 
Carbonelli, la  Contessa Basilari, la Marchesa Giustiniani e 
innumerevoli a ltre , discendenti tu tte  dalle più illustri e anti
che famiglie di Roma che si gloriano di congiungere alla no
biltà del sangue quella del cuore con sublime slancio della 
carità di Gesù Cristo.

« I premi consistenti in libretti della Cassa di Risparmio, 
vestiti, ecc., furono provveduti dalle nobili Patronesse, le 
quali con pensiero di squisita gentilezza, vollero presentarli 
di propria mano alle figlie del popolo.

«Noi riconoscenti e commosse rendevamo grazie al gran 
P ro tetto re della Chiesa universale che ci copriva in tal modo 
con la sua paterna protezione, e compiva in noi e per noi, 
tan te  meraviglie. Così, tra speranze e timori, nel succedersi 
di vicende liete e tristi per la scuola professionale contro cui
il demonio pareva scagliarsi rabbiosamente servendosi ora del
l’inclemenza della stagione, ora delle vicende e talvolta anche 
delle persone, ma protette ognora dalla Sacra Fam iglia, era
vamo giunte ormai alla metà di luglio.

4. — «L e cose procedevano abbastanza regolarmente; ma 
un anno di prova faceva chiaram ente conoscere che il locale 
non rispondeva al disegno. Le domande delle povere operaie 
trasteverine si moltiplicavano incessantemente, e con vero do-
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lore si doveva sempre dare risposte negative: mancava il 
posto, mancavano i mezzi per farlo, e pian piano insensibil
mente lo sconforto s’insinuava nell’anima e bandiva tan te  care 
speranze.

« Se non che Iddio è infinitamente buono, e chi cerca Lui 
solo, consacrando tu tte  le energie in vantaggio delle anime, è 
sicuro del suo potentissimo aiuto. Ebbene, questo Signore, in
finitamente provvido, disponeva che dalle lontane Americhe 
dovesse venire questa volta il suo celeste messaggero, e colui 
che doveva essere il più grande benefattore delle povere Tra
steverine. P er un’altra cara disposizione del Ciclo chinina vasi 
Giuseppe.

5. — « Era pertanto il lo agosto, festa dell’A ssunta, e nel 
pomeriggio mentre operaie e oratoriane scherzavano allegra
mente in cortile, si annunzia alla superiora, la visita di un si
gnore che chiedeva di lei. Quasi a tessera di riconoscimento 
egli presentava un brano di lettera con la firma della supe
riora stessa. Questa, naturalm ente, non capiva nulla, e punto 
rassicurata sulle intenzioni dell’incognito visitatore,, lo prega 
per mezzo della portinaia a  dirle il suo nome. Egli esprimen
dosi in ispagnuolo rispose chiamarsi Jose e venire da Mon
tevideo.

« Fu  un lampo di luce! La superiora già conosceva quel
l ’ottimo signore per benefizi da lui ricevuti. Di più la Supe
riora Generale, le aveva preannunciata tale visita.

«G rande perciò fu la sua gioia nel sapere che egli era in 
casa e che desiderava vederla. Lieta e commossa gli fece le 
migliori accoglienze e gli espresse tu tta  la sua gratitudine pel
le generose offerte da lui inviate alla nostra povera casa, 
aggiungendo che quelle benedette lettere d ’America avevano 
sempre la potenza d ’alleggerirle per qualche istante, il peso 
de’ suoi debiti.

«11 pio signore commosso allora dal racconto delle nostre 
miserie trasse di tasca pi-ima un pezzo d ’oro da 100 lire, poi 
un biglietto da 500 lire e porse il tu tto  alla superiora.

« E ra quindi la bella somma di lire 000, che egli in un solo 
istan te regalava al noviziato.
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« La superiora, intenerita fino alle lagrime, non finiva di 
ringraziarlo e di benedirlo; poi s ’offerse di condurlo a visitare 
l ’Ora torio.

« In tan to  alcune Figlie di Maria con alcune delle più gran
dicelle si radunarono nella scuola di musica per fargli udire 
qualche canto. Appena comparve sulla soglia, tu tte  insieme, 
con quella vivacità spontanea, clamorosa, arguta che caratte
rizza le figlie del Trastevere, scoppiarono in un fragoroso co
rica !  indi intonarono una lode alla Madonna fra le più belle 
del loro repertorio. Terminata che fu, la superiora presentò 
alle giovinette il generoso benefattore dicendo che lo ringra
ziassero ben di cuore, perche egli intendeva di fare qualche 
cosa di grande per le operaie.

« Il viso raggiante e la  voce commossa di lei, lasciarono 
capire che qualche cosa ben di grande doveva aver disposto
il buon Dio a nostra consolazione e questo fece sì che gli ev
viva  al signor .Tosò scoppiassero nuovamente così caldi ed 
entusiasti da intenerire fino alle lagrime il nobile signore.

«C he cosa era dunque avvenuto? Ecco, la superiora con
ducendolo a visitare i cortili dell’Oratorio, gli faceva notare la 
vecchia e cadente tettoia e mostrava con tanta efficacia la ne
cessità di convertirla in un ampio salone per le scuole profes
sionali, che egli, ascoltando le ispirazioni del suo cuor»1, gene
roso, aveva promesso di inviarci per il mese di aprile lire .‘{.(Idi). 
Dopo i canti e gli evviva delle oratoriane, però, s’indusse a 
cominciare subito l ’opera buona e prima di accomiatarsi con
segnava alla superiora lire 1.000 come prim a pietra del futuro 
salone. Dire la gioia e l’entusiasmo di quella sera memoranda 
non sarebbe mai possibile. Le oratoriane fantasticarono persino 
elio San Giuseppe in persona fosse venuto loro in soccorso. 
Egli tornò di lì a poco a portare lire 1.500 per cominciare tosto
i lavori ».

Suor Teresa aveva composto e musicato per la circostanza 
un inno in lode del signor .Tosò e preparato una bella acca
demia. Il signor .Tosò ne fu commosso e diede alla superiora 
una somma con cui comperasse un abito per tu tte  le cantanti 
(die erano da venti a venticinque. Suor Teresa ne godette im
mensamente vedendo la gioia delle sue allieve.
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Ella così continua nel suo quaderno: « Il Rev. Padre Do
na uni, lieto della grande quanto inattesa fortuna, pregò suo 
fratello ingegnere ili preparare il disegno e il preventivo per 
la nuova costruzione.

« In tan to  il nostro impareggiabile benefattore aumentando 
di mille in mille promise di versare la somma di lire 15.000 
e mantenne la, promessa, nel breve spazio di un anno.

« Ed ora nel chiudere questa semplice narrazione delle me
raviglie operate da San Giuseppe in nostro favore, ci sia con
cesso di sciogliere un inno di lode, di benedizione e di ringra
ziarne, nto al nome glorioso di Colui che volle in tal modo coro
nare l ’opera sua.

« Salga gradito ni suo trono il cantico della nostra immensa 
gratitudine e gli dica insieme col nostro il grazie profondo di 
chi soffre, prega e lavora com’Egli ha fatto, pregato, lavorato!

«Oli sì, eterna sarà la nostra gratitudine per Te, benedetto 
custode di Gesù, eterna ancora per coloro che Tu scegliesti 
per Tuoi ben degni M essaggeri!»

Dio aveva premiato la t'erte e i sacrifizi delle sue. spose 
fedeli!

A conclusione ricordiamo che negli esercizi spirituali del 
1905 Suor Teresa, aveva preso due propositi che il pio lettore 
ora, (la quanto abbiamo raccontato, può rettam ente giudicare 
se siano o no stati da lei osservati.

Eccoli: « 1. Vedere in tu tto  Dio solo: - II . Amare la croce 
di Gesù in ogni cosa: e vivere sempre in unione con Gesù 
Crocifisso, mortificando i nostri sensi, la volontà, il cuore, i 
desideri e tu tto! »



CAPO VII.

AZIONE DI SUOR TERESA TRA LE CONSORELLE,

LE NOVIZIE E LE POSTULANTI.

(1905-1906)

1. Suor Teresa è il  braccio destro  della  superiora. —  2. S uo  contento  nei 
lavori um ili. —  3. S ua  delicatezza, sua a ttiv ità  e sua  carità. —  4. P repara
m en ti per le  feste . —  5. Com e aiu ta  le  consorelle. —  6. Suor Teresa è l'angelo  
buono per le  postu lan ti e novizie. —  7. Per i  paren ti delle novizie e postu 
lanti. —  8. Bada che le novizie s i  facciano m ora lm ente fo rti, —  9. eucari
sticam en te  pie, —  10. e non si scusino  e ne dà l'esem pio . —  11. L e aiuta a 
vincersi. —  12. Sua  prudenza nei consigli.

1- — Ora clic U* zelanti religiose hanno la casa più grande 
e in ordine, vediamo il lavoro che Suor Teresa faceva sopra, 
di se c intorno alle novizie e alle postulanti; nei capitoli se
guenti vedremo «pianto taceva per le fanciulle.

La casa prendeva sempre maggiore sviluppo; l ’Oratorio fe
stivo aum entava ogni domenica; il lavoro andava crescendo, 
ma le suore maestre ed assistenti non aumentavano di numero. 
Di più, la direttrice stava poco bene di salute, e, oltre all’at- 
tendere al generale buon andamento della casa, doveva occu
parsi in modo speciale delle novizie e postulanti e perciò 
Suor Teresa, pur senza aver titoli speciali di au torità, non 
solo la coadiuvava, ma all’oecorrenza la suppliva. Quindi l’I- 
spettrice depose: « l’osso dire che specialmente per la Madre 
M aestra Suor (lenta , era il braccio destro e il braccio sinistro, 
cioè suppliva a tu tte  le sue incombenze ». (1)

Era servizievole con tu tte ; inai un no a qualunque ricliie-

(1) P r. In f., Dep. di Sr. E . B., in t. 36.
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sta e per qualsiasi lavoro; mai una difficoltà' da opporre; mai 
un atto di noia, ina sempre pronta a servire, ad  aiutare, a far 
piacere; e sempre con l ’amabile suo sorriso sul labbro, con la 
sua modesta e incanto,vole semplicità e con una parola buona 
d ’incoraggiamento a tu tte . Quanti aiuti non diede, (piante 
buone parole non disse, quanti consigli e incoraggiamenti non 
rivolse ii tu tte  quelle «elio ebbero la fortumi di avvicinarla.

« Che cosa non fece — esclama la sua superiora — per 
avviare la lavanderia e la scuola di cucito per le giovani ope
raie di Trastevere! Quale pazienza e quale carità non dovette 
esercitare! Essa però si sentiva felice di trovarsi in mozzo a 
quelle povere figlie del popolo ».

2. — E  Suor Piovano: « Benché di famiglia distinta ora 
tanto tanto contenta di essere nella casa della Lungara, porche, 
le  ragazze erano tu tte  povere operaio; e me lo disse più volte. 
Mi disse pure che aveva scelto l ’is titu to  delle Figlie di Maria 
Ausiliatriee, perchè non eranvi suore converse o così poteva 
fare tu tto  da se senza tarsi servire. Infatti non tollerava di 
essere servita in nessuna, cosa ».

Sembrava che fosse sempre vissuta in un laboratorio, per
chè disposo le cose in modo che il lavoro, la  ricreazione e la 
preghiera, anche durante il lavoro, ora gradito a tu tte  e ba
dava olio le fanciullo acquistassero sodezza di v irtù , amore al 
lavoro e pratica della v ita di famiglia secondo la loro condi
ziono.

Qualunque suora o novizia o ragazza si fosse rivolta a lei 
era sicura di essere ascoltata ed aiu tata.

Scrivo una religiosa : « E ra piena di santa carità non solo 
con le ragazze, ma con tu tti e in particolare con le consorelle. 
Quando poteva far loro un piacere, non badava alle suo co
modità, alle suo ripugnanze, alla sua malferma saluti1, e si 
sacrifica.v ì i  volentieri.

«Non (*bbi hi fortuna di convivere a lungo con lei; però 
per quel poco che ho convissuto ed ho avuto da tra tta re , fui 
sempre tanto edificata per hi sua grande umiltà, e generosa ca
rità con tu tti, ma, specialmente con le consorelle, aiutandole 
sempre col consiglio e con lo opero in qualunque bisogno, od io
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stessa ebbi la  fortuna di essere aiutata da questa santa anima ».
Inoltre suppliva, senza bisogno di farselo dire, qualche 

suora assente e riparava, senza farsi accorgere, gli sbagli 
altrui, le dimenticanze: prevedeva, ordinava, dirigeva ogni 
cosa con semplicità, con calma e buon effetto. Controllava, 
senza dim ostrare alcuna ripugnanza, la biancheria sudicia per 
il bucato e teneva conto di ogni cosa e poi tirava un grazioso 
velo di silenzio su quanto faceva.

Certo per una suora che conosceva bene la musica e aveva 
inclinazione per la matem atica, la storia e la le tteratura l ’oc
cuparsi della biancheria sudicia, non doveva essere la cosa 
più attraente. Eppure Suor Teresa ci godeva, come se non 
avesse mai fatto  altro; quanto più gli uffici erano umili, tanto 
più era contenta. « Io, — depose Suor Roteili — che la sapevo 
di famiglia agiata e quindi abituata a ogni comodità, al vederla 
lieta nell’osservanza esatta della nostra vita di comunità e spe
cialmente della nostra che era in formazione, e quindi man
chevole di tan te  cose anche necessarie, nell’accettare e atten
dere uffici anche umili con tanta indifferenza, ne rimanevo 
veram ente edificata e attribuivo questo alla sua fortezza 
d ’anim o». (1)

Suor Carelli che stette  con Suor Teresa dall’ottobre 11)05 
al maggio 1007, scrive: « Giunsi all’is titu to  San Giuseppe con 
la  venerata M adre Vicaria; Suor Teresa, oltre l ’ufficio di as
sistente delle novizie e delle operaie, era anche portinaia. Il 
campanello non funzionava e noi dovemmo aspettare un poco 
alla porta. Quando venne ad aprirci, la Madre Vicaria le do
mandò: — Che cosa stavi facendo, Suor Teresa? — Ella, 
divenendo rossa in viso, con tu tta  semplicità rispose: — P re
paravo il lavoro per le lavandaie. — Infatti poco dopo la 
trovai che enum erava i capi della biancheria sudicia che al
cune famiglie del Trastevere mandavano settimanalm ente alla 
nostra  casa per il bucato ».

3. — « La pena per cambiamento di occupazione la sentiva 
anche lei — scrive un’altra  suora — ma non dim ostrava

(1) P r. In f., in t. 37.
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nulla all’esterno. Era poi a tten ta  ad usare speciali attenzioni 
alla consorella clic la doveva sostituire, evitando anche le più 
piccole cose che potessero far soffrire. Siccome le ragazze por
tavano speciale benevolenza a Suor Teresa, così ci voleva tu tta  
la sua delicatezza, affinchè chi la sostituiva, fosse ben accolta 
e rispettata ».

Suor Teresa poi, oltre le sue occupazioni ordinarie, di spon
tanea volontà cercava ancora di m etter mano a questa o a 
quell’altra cosa. Alle volte le si diceva:

— Suor Teresa, non lavori troppo.
— Che? che? faccio così poco!
— Lei deve avere più riguardo alla sua salute.
— Mi ho riguardo; è nulla quello che faccio. —

4. — Quando arrivava qualche superiora o qualche supe
riore, era ancor sempre lei a preparare un componimento (l’oc
casione, una poesiola, una prosa semplice e affettuosa, un dia
logo vivace e arguto, un canto festoso. Con la sua calma e 
a ttiv ità  pensava e arrivava a tu tto , e senza darsi mai la mi
nima importanza, anzi scomparendo per far comparire le con
sorelle e le ragazze.

« Un sabato sera tardi — scrive una suora — ci avverti
rono per telefono da Via M arghera che la dimane avremmo 
avuto la fortuna di avere a pranzo con noi la Madre Gene
rale ed altre cinque superiore di case d ’America.

« Suor Teresa al m attino della domenica fece riordinare ed 
addobbare la casa, preparò canti, poesie, componimenti, stor
nelli, ecc., sì da accontentare professe, novizie, postulanti e 
ragazze; ma verso le undici e mezzo mi chiama e mi dice:
— A ppena sia in casa la Madre M aestra con la Madre Ge
nerale, dille che Suor Teresa ha dovuto andarsene a letto e 
che il componimento da leggersi a  tavola l’ha  lasciato sul 
tavolino del salotto di direzione. Lo potrai leggere tu , se 
mai. —

« Io faccio di tu tto  per esimermene, perchè con la mia poca 
istruzione e con la mia voce trem ula non avrei dato nessun 
risalto a quella composizione così ben fatta.

« Ma Suor Teresa non accetta scuse, e per incoraggiarmi,
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me la fa leggere due volte a voce ben alta, insegnandomi la 
migliore espressione.

«Q ualche giorno dopo le domando: — Ma domenica scorsa 
si sentiva proprio così male da andarsene a letto? —

« Suor Teresa non si offende per la mia arditezza, e, calma 
calma, risponde: — Eh! se avessi letto io stessa il mio com
ponimento, i vostri battim ani mi avrebbero stordita; e a me 
non piacciono queste cose ».

Nei preparativi di una festa o nei traffici straordinari in 
cui manca sempre, qualche cosa, era sempre lei, che, a richiesta 
delle consorelle o anche solo delle fanciulle, correva sollecita 
a dare aiuto, a riparare uno sbaglio, a supplire a una dimen
ticanza, modestamente, come se nulla fosse. E sì che lasciando 
a parte altri motivi, il salire e discendere le scale le costava 
assai.

« P er le feste della Madonna, «li San Giuseppe, del Sacro 
Cuore, Suor Teresa — scrive Suor (lenta — era sempre pronta 
a comporre dialoghi, poesie e canti per onorare questi nostri 
grandi P rotettori del Cielo, e sapeva bellamente intrecciare le 
cose lepide alle serie, in modo da riuscire sempre piacevole e 
graziosa ».

ò. — Suor Luigina Roteili racconta: « La vigilia di N atale 
del 1900, per il grande lavoro non avevo potuto preparare una 
letterina d ’augurio che le novizie dovevano leggere alla Mae
stra . Dopo la Messa di mezzanotte incontro Suor Teresa che, 
sentendosi poco bene, saliva al dormitorio e le manifesto la 
mia pena. Essa, senza punto più badare al suo male, siede so
pra uno scalino e scrive una bella letterina che soddisfece tu tti.

« Un altro giorno stavo scrivendo una conferenza che do
vevo consegnare il giorno dopo, ed ecco il suono della cam
pana che mi chiama all’Oratorio. Chiudo il quaderno e dico:
— Vegli ero stasera e finirò. — Era presente Suor Teresa la 
quale non disse nulla; ma la sera quando mi posi per finire 
il mio lavoro, trovai che Suor Teresa lo aveva fatto  lei, af
finchè potessi andare a riposare all’ora stabilita. E  di questi 
tra tti  di bontà e di gentilezza quanti ne ebbi a godere io, nè
io sola, ma tu tte  le consorelle.
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«A ggiungo poi che in tu tto  ciò era anim ata da vera ca
rità ispirata, dall’amor <1 i Dio». (1)

(!. — Con le novizie e le postulanti era buona come una 
sorella, indulgente come una mamma; però senza debolezze; e 
senza mai transigere menomamente col dovere e con l ’osser
vanza della Regola come vedremo.

Una religiosa a quel tempo novizia scrive: « Suor Teresa 
era per le postulanti e le novizie l’angelo buono, che mentre 
non trascurava occasione per correggerle e indirizzarle alla 
perfezione, rimediava, con una carità più unica che ra ra , ai 
loro sbagli involontari, ai pie,coli insuccessi ed incidenti. IO 
tale riguardo usava, direi, con maggiori premure per le più 
timide e le meno istruite. Cerca va di rimediare ai loro sbagli 
prim a ancora che la Maestra li conoscesse-, per risparm iare 
loro un’umiliazione ».

Parlava loro del gran bone che si può fare nell’Oratorio 
festivo e nel laboratorio; dell’obbligo della sorveglianza delle 
fanciulle; dell’obbligo di amarle tu tte , di non avere parzialità 
e di sacrificarsi per loro; indicava i mezzi di affezionarsele 
perchè venissero volentieri e prendessero in buona parte gli 
avvisi e i consigli che loro si davano. Inoltre preparava le no
vizie per i catechismi che andavano a fare in parrocchia; in
segnava loro il modo di spiegare questa o quell’a ltra  verità, 
allineile fosse capita dalle ragazze; suggeriva il modo di te
nere la disciplina; le incoraggiava col fare loro vedere il bene 
che ne veniva da una lezione di catechismo ben fatta e il pre
mio che il Signore teneva loro riservato. (2)

U n’altra religiosa ci diceva: « Il signor Don Marenco 
ci spiegava la Regola, e noi durante lo studio scrivevamo 
la spiegazione udita. Io trovavo molta difficoltà, e allora, 
Suor Teresa me la scriveva in fretta e alla fine di ogni spie
gazione, aggiungeva: — U n’Are M aria  per la povera scri
vente ».

(1) C fr. P r. In f., in i. 28.
(2) Cfr. P r. In f., D ep. di S r. E . B., in t. 15; e cfr. P r. In f., D ep. di Sr, 

A. P ., in t. 27.
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T sunti che ella faceva dello conferenze li passava a chiun
que glieli avesse chiesti. (1)

E  una terza racconta: « Novizia da poco tempo, perdetti 
il padre. Nessuno può comprendere il dolore clic provai alla 
terribile notizia. Mi appartai dalla Comunità ed ottenni di non 
discendere in refettorio per il pranzo, perchè avevo bisogno 
di s ta r  sola, di piangere e di pregare. Suor Teresa era a letto 
indisposta; ma nel pomeriggio, appena ebbe il permesso di al
zarsi, venne a cercarmi, andò in cucina, fece riscaldare il cibo 
e me lo portò in refettorio. Come avevo resistito allo insistenze 
delle altre, cosi non volevo saperne ili prenderlo. Ma Suor Te
resa si sedetle accanto a me, mi disse tan te  belle parole af
fettuose e salutari che io rimasi molto sollevata, e ricordo sem
pre con un senso di benessere tan ta  delicata bontà ».

Scrive Suor Tullia De B eranlinis, ora Ispettrice nell’Inghil
terra: « Ogni volta che noi avevamo da scrivere una lettera 
im portante o un componimento d ’occasione, ci rivolgevamo a 
Suor Teresa, ed essa ci accoglieva seni [ire con uu dolce sor
riso ed era sempre pronta a soddisfarci scnz;i mai badare alle 
sue comodità, alle sue ripugnanze e alla sua malferma salute. 
U na volta si trovava fra noi la Rev.ma Madre Generale con 
M adre Marina e la M aestra stabili di farci fare una scampa
gnata lino a San Paolo, ove sarebbero venute anche le supc
riore, e incaricò me di un componimento di circostanza. Ero 
in un vero imbroglio. Pensai subito a Suor Teresa; ma era a 
letto. Le feci pervenire un bigliettino per mezzo dell1 infermie
ra, e essa mi rispose subito mandandomi un bel componi
mento di due pagine, pieno di sentimenti nobili e affettuosi 
per le nostre superiore.

«Q uesta sua grande bontà, questa sua prontezza nell’ae- 
contentare, potendo, chi a lei ricorreva, m ’ispirava tanta con
fidenza, clic il più delle volte, avendo meno soggezione di lei 
che della M aestra, mi rivolgevo a lei e le manifestavo le mie 
piccole pene e i miei fastidi. Ricorrevo p u re a  lei per consiglio
o per aiuto a togliermi da qualche impiccio; cil essendo ine
sperta nella vita religiosa, mi feci insegnare il modo di espri-

(1) Cfr. P r. In f., D ep. d i Sr. T . D ., in t. 14.
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inermi con il confessore nell’accusarmi di alcune mancanze. 
Essa, eoi consenso della M aestra, mi consigliava, mi aiu tava, 
non mi rifiutò mai nulla ed io posso assicurare che mi partivo 
sempre da lei con l’animo tranquillo e con più buona volontà 
di praticare la v irtù  ». (1)

7. — Suor Teresa badava pure che i parenti delle novizie e 
postulanti, venendo a  visitarle, avessero le migliori accoglienze 
e partissero bene impressionati.

«E ro  n o v iz ia— scrive una suora — e facevo la portinaia. 
Suor Teresa seppe che la mia carissim a mamma doveva ve
nire a visitarm i, e per timore che la povera donna, non con
siderando che nella casa del Signore ogni servizio è nobile, 
restasse male im pressionata che sua figlia, già m aestra nel 
mondo, facesse da portinaia, venne da me e mi disse: — Se 
sei contenta, questi due giorni la portinaia la faccio io. — Non 
volevo, ma mi fece capire che lei poteva adempiere il suo uf
ficio ed il mio, e coprì la sua. delicatezza col dirmi: — Così 
avrai più tempo di stare  con la tua mamma, — e tanto  disse 
che mi dovetti arrendere ». (2)

Notiamo che, a ll’occasione, in ogni tempo suppliva sempre 
volentieri elii era portinaia, anche perchè poteva accogliere i 
poveri, nei (piali vedeva Nostro Signore bisognoso, e poteva 
confortarli e soccorrerli. E quest’amore si studiava d ’inspira rio 
anche allo postulanti o novizie.

<S. — Se con le novizie e postulanti era tu tta  bontà, non era 
però debole, e voleva che si facessero forti, che vivessero di
staccate da tu tto  e da se stesse, e hi virtù  che loro raccoman
dava maggiormente era l’umiltà di cuore e lo spirito di fede. (3)

U na suora a ttesta : « Mi ricordo sempre di Suor Teresa per
chè da postulante ho im parato da lei ad avere confidenza con 
le superiore. Senza il suo aiuto chi sa  se sarei rim asta nel
l ’istitu to . Quando stava per partire per Torino la pregai cal

c i) C fr. P r. In f., Dep. di S r. T . I)., in t. 28, 29, 30, 61.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. T . D., in t. 61.
(3) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. E. B., in t. 13.
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damente «li un suo ricordo, cioè di una parola che, ricordan
dola, mi potesse, fare del bene; ed ella mi rispose,: “ Viva sempre 
di fed e” , raccomandazione che non ho mai dimenticato e che 
ricordo sovente, in particolare nei casi dillicili ».

Inoltre raccomandava loro l ’amore alle fanciulle povere, alle 
più birichine, alle più disgraziate. « Se non le amiamo noi, 
chi deve amarle? Amiamole per far del bene alla loro anima ».

« Cercava di trasfondere in esse il suo spirito di fede e rac
comandava loro una grande riverenza per tu tto  ciò che è sacro, 
specialmente per i vasi sacri e per tu tto  ciò che si riferisce al 
culto divino». (1)

— E ra tu tto  ardore nell’inculcare la devozione verso 
Gesù Sacram entato e. offriva in sè un modello di tale divozione.

«Q uando si trovava in cappi*,Ila per l’assistenza alla santa 
Messa col suo contegno, con la sua pietà, con il suo racco
glimento manifestava di quale fede fosse compresa alla pre
senza di Gesù nella SS. E ucaristia e ciò specialmente quando 
si accostava alla Comunione quotidiana ». (2)

« Lungo il giorno faceva numerose visite quotidiane al SS. 
Sacramento, poiché passando da una sala e dovendo transitare  
presso la cappella interna della casa, essa vi entrava anche 
solo per un istante, per adorare il suo Sposo divino ». (3)

LO. — Dava alle novizie e postulanti buoni consigli, ed 
« uno dei suoi insegnamenti più inculcati — dice una di 
loro — era quello di abituarci a tacere, anche se rim proverate 
a torto . La. convinzione con cui lo ripeteva, ci rendeva per
suase che questa era sua pratica costante».

Noi riteniamo che era veramente così perchè una suora ci ha 
detto: « Le nostre oratoriaue non sapevano comprendere le no
stre fatiche e corrispondere alle nostre cure, e perciò continua
vano nella loro vivacità spensierata. Una domenica ci fu ehi ri
ferì alla superiora che avevamo fatto poco bene all’Oratorio,

(1) P r. inf., Dep. di Sr. L. R ., in t. 14.
(2) P r. In f., Dep. d i Sr. T . D., in t. 14.
(3) C fr. P r. In f., Dep. di Sr. E. B., in t. 17.
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mentre noi avevamo fatto tu tto  il possibile e forse anelie più. 
Alla sera quando Suor Teresa ed io ci presentammo alla supe
riora, questa ei mosse qualche osservazione. Io stavo per fare 
le mie difese, ma Suor Teresa disse subito un bel grazie così 
umile che mi tacqui.

« Suor Teresa, fra cento occupazioni, teneva anche la conta
bilità. Ora ci fu chi rivide i conti e disse clic la cassa ci aveva 
rimesso diecinula lire. Suor Teresa tacque; ma in una migliore 
revisione dei conti si trovò che Suor Teresa aveva fatto tu tto  
bene e che l ’ammanco c’era solo nella fantasia di chi non aveva 
fatto  bene la revisione. Ci fu anche un tempo in cui una con
sorella si era lasciata prendere dalla gelosia verso Suor Teresa, 
perchè tanto  ben vista e am ata, e perciò cercava di umiliarla 
in tutto . Suor Teresa diveniva rossa rossa, ma ringraziava e 
poi taceva e non si difese mai ».

desìi, il nostro maestro, accusato ingiustamente non taceva? 
E Suor Teresa non si era proposto di imitarlo?

11. — A iutava le novizie a vincer se afetese, e una reli
giosa scrive: « Avevo avuto una cattiva impressione da una 
suora, non riuscivo a vincermi, a riesser con lei come prima, 
ancorché avessi buona volontà. Suor Teresa s ’accorse che da 
qualche giorno ero turbata , indovinò il motivo e mi disse che 
la stessa impressione l’aveva avu ta  anche lei per vario tempo, 
ma che bisognava vincersi. Poi, senza dirmi nulla, mi mandava 
ogni tanto dalla suora, ora a portarle un periodico, ora le ca
ramelle per le sue assist ite., ora con un altro pretesto qualunque; 
ed io capii solo più tardi che erano tu tte  sue. sante industrie, 
affinchè avessi occasione, di avvicinare la suora e vincermi come 
infatti riuscii a fare» .

12. — Le novizie amavano religiosamente Suor Teresa, la 
stimavano, cercavano di imitarla e avevano per lei una specie 
di venerazione. Nei dubbi o nei timori si rivolgevano volen
tieri a lei sicurissime della sua prudenza e ogni avviso o con
siglio era da loro ascoltato con piacere e accettato con ricono
scenza. Dice una: «C he fosse dotata della prudenza risulta 
evidente dalla confidenza che noi tu tte  e le ragazze avevamo

11
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verso di lei; sicure del suo silenzio si ricorreva a lei esponendo 
anelie le cosi', più delicate della nostra coscienza. lu ca s i poi di 
scrupoli molto prudentemente ci esorta va di esporre la cosa a Ila- 
Maestra delle novizie o al Confessore per averne più illuminato 
consiglio. La stessa Maestra delle novizie la stim ava dotata di 
tanta virtù  e prudenza che ci aveva dato il permesso di ricor
rere a lei per consiglio». (1)

« Infatti - -  ci diceva Suor ( lenta — sapevo che le consigliava, 
sempre ottimamente, ed ero molto contenta della sua azione 
in mezzo :i loro, perchè tendeva a formarle al vero spirito del
l’is titu to  ».

E nel Processo Informativo depose: « Era dotata di molta 
prudenza: riceveva le confidenze di tu tte , delle giovani e delle 
suore e sapeva conservarle con molta secretezza e all’occor- 
renza dare consigli appropriati, com’ebbi a constatare io stessa. 
Dato il suo carattere semplice, umile e fervoroso, ritengo la 
sua prudenza fosse inspirata sempre da motivi di fede e di 
amor di Dio ». (2)

E Suor Tullia: «A veva consiglio m aturo, ed efficace nello 
stesso tempo, per cui volentieri si ricorreva a lei nei dubbi e 
nelle pene. Io stessa ricorrevo a lei con frequenza, quasi per 
ogni cosa, eil ebbi tan ta  confidenza e sicurezza della sua pa
rola che da lei imparai il modo di comportarmi nelle confes
sioni ». (3)

Suor Teresa aveva anche un dono speciale per conoscere i 
caratteri e infervorarli nel bene. « Io ero postulante — ci di
ceva la medesima Suor Tullia — ed ero tanto vivace che non 
potevo s ta r ferma. Le superiore stavano per rimandarmi in fa
miglia. Suor Teresa lo seppe e parlò in mio favore, dimostrando 
che la mia non era leggerezza, ma vivacità e che a poco a poco 
mi sarei formata. 10 vinse, e dopo Dio, devo proprio a lei la 
fortuna di essere Figlia di Maria A usiliatrice». (4)

(1) C fr. P r. In f., D ep. d i S r. T . D., in t. 33.
(2) P r. In f., in t. 33 e 34.
(3) P r. In f., in t. 28.
(4) Cfr. P r. In f., in t. 61.



CON LE FANCIULLE DELL’ORATORIO.

1. Scopo delFO ratorio festivo  e vir tù  d i  ch i deve occuparsene. —  2. D i
visione dell'azione d i Su o r Teresina con le fanciu lle . —  3. Come le accoglie.
—  4. Cerca d i averne m olte. —  5. Come le  a ttira . —  6. I l  teatrino. —  7. Come  
le istru isce nella  R elig ione. —  8. Costanza per i ca techism i. —  9. Istruzione  
continua. —  10. Come le form a alla pietà. —  11. Com e le sorveglia nelVOra- 
torio e fu o ri deirO ratorio . —  12. Come le  corregge. —  13. Dopo le corre
zioni. —  14. C om e le  sopporta. A neddoto .

1. — O ra dobbiamo vedere quello che fece Suor Teresa con 
le fanciulle sia dell’Oratorio festivo sia del laboratorio quoti
diano, che furono in modo speciale il campo del suo lavoro 
esterno.

IC da notare che l ’Oratorio festivo — e, dove si può, quo
tidiano — è una delle prime parti dell’azione salesiana. TI suo 
Fondatore San Giovanni Bosco, cominciò con l ’Oratorio festivo. 
Madre Maria Mazzarello, elio egli mise a  capo della sua seconda 
famiglia religiosa, aveva iniziato il laboratorio quotidiano e 
l ’Oratorio festivo, prim a ancora di conoscere Don Bosco. (1.) 
L’Uno e l’A ltra, quando si tra ttav a  di aprire una casa, pone
vano per condizione quasi necessaria, l’oratorio festivo e il pic
colo laboratorio per le fanciulle, (2) perchè l ’Oratorio è per mol
tissimi fanciulli e fanciulle l ’arca, della loro salvezza. Infatti
lo scopo degli Oratori Salesiani è di raccogliere i fanciulli e 
le fanciulle e preservarli dai pericoli corporali, morali e spiri
tuali, acn i vanno incontro se abbandonati a loro stessi; lo scopo

(1) Vedi M a c c o n o , S u o r M aria M azzarella, seconda edizione rivedu ta 
su l Processo D iocesano e A postolico, pag . 101.

(2) M accono, opera c ita ta , pag. 507.

CAPO VITI.
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non è solo di raccoglierli, ma è «li istruirli nella Religione af
finchè crescano buoni, morigerati e formino la gioia «Iella fa
miglia, la gloria «Iella Chiesa e l ’onore «Iella civile società.

nota la sentenza «li Don Bosco sugli Oratori festivi: «C hi 
voglia rigenerare una città od un paesi*, non ha altro  mezzo 
più potente: bisogna che <*omin<*i con un buon Oratorio fe
stivo ».

anche «la notar»* che chi tra tta  «*on la gioventù, special- 
mente se indisciplinata, «leve avere il pieno dominio di sè, per 
non iscattare ad ogni momento e guastare ogni cosa. È nota 
la sentenza degli antichi: lì  ex evia, s i regia te ipsum : qui se 
ipsum  regit, alios rexerit: « Sarai re, se reggerai te  stesso; chi 
regge se stesso, ìvggerà gli altri ». Quindi, chi deve occuparsi 
di un oratorio, deve avere ben radicate in cuore tre  grandi 
virtù; cioè una carità ini*,sauri bile, una profonda umiltà e una 
pazienza a tu tta  prova per farsi sapientemente piccolo coi pic
coli per aiutarli; debole coi deboli per renderli forti moral
mente; inalato coi malati per guarirli; paziente coi disturba
tori, coi rivoltosi, cogli ingrati per guadagnarli a Gesù; deve 
essere dolce e forte per correggerli efficacemente e trarli al 
bene.

« P er fare «lei bene — disse Don Bosco — bisogna avere 
un po’ «li coraggio, essere pronti a soffrire qualunque morti
ficazione, non mortificare mai nessuno, essere sempre amorevoli. 
Con questo sistema gli effetti da me ottenuti furono veramente 
consolanti anzi magnifici. Chiunque, anche oggi, potrebbe riu
scire al pari di me, purché abbia la disinvoltura e la dolcezza 
di San Francesco di Sales ». (1)

2. — Noi ve Iremo che tu tto  questo praticò Suor Teresa, 
e ne tratterem o in tre  capi; in questo vedremo quanto faceva 
con le fanciulle dell’Oratorio, e nel seguente «juello che faceva 
con quelle del laboratorio; «* nell’ultimo vedremo i risultati 
o ttenuti.

La divisione pe.rò non va presa in modo assoluto, perchè 
le fanciulle «1«*1 laboratorio frequentavano anche l ’Oratorio, e in

(1 ) L em oyne , M em orie b iografiche ili Don Bosco, voi. I l i ,  p ag . 52.
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molte cose l ’azione di Suor Teresa era comune a tu tte ; ma fac
ciamo questa divisione perchè con le fanciulle del laboratorio 
faceva qualche cosa di particolare dovuto alla loro condizione.

.'5. — Come le accoglie. Qualunque fanciulla che si presentava 
a Suor Teresa per l ’Oratorio o per il laboratorio, fosse vestita 
signorilmente o da povera straeciona, avesse fattezze e maniere 
gentili o grossolane e poco educate, era sempre da lei accolta 
con uno sguardo affettuoso, con un gentile sorriso e una buona 
parola clic, andava al (suore, perchè in ognuna vedeva u n ’a
nima cui fare del bene, un’anima «la salvare. Le piccole, liete 
dell’accoglienza, prendevano parte al gioco e ai divertimenti 
senza pensare più in hi; ma le grandicelle al vedere la sua 
dolce figura, la serenità del suo volto, il gioviale sorriso, al 
sentire tan te  soavi e buone parole capivano ben presto che 
era un’anima bella, una creatura eccezionale ed erano quasi 
subito prese da affetto per lei, affetto che a poco a poco si 
cambiava in ammirazione e venerazione.

U n’ex oratoriana, che verso i dieci anni fu condotta al- 
l’Oratorio di Bosco Parrasio, dopo aver deposto sulla buona 
accoglienza avuta da Suor Teresa, ancora postulante, aggiunse: 
« Col tempo [due anni dopo] le salesiane andarono ad abitare 
alla L ungara X. ed io continuando la mia frequenza nella 
nuova sede aumentavo il mio affetto per la Serva di Dio, 
avendo occasione di avvicinarla di più. Col crescere degli anni
io stessa sentivo il bisogno di confidarmi per avere consiglio 
e direzione.

« Alla Lungara io fui tra le prime iscritte al laboratorio 
prendendovi parte (piale ricam atrice e cucitrice in bianco. Ella 
era allora direttrice dell’Opera. Io  mi sentii sempre più por
tata alla venerazione verso di lei, per cui presi confidenza e 
mi rivolsi a lei in tu tte  le circostanze della vita e sempre mi 
trovai contenta, per cui posso dire che mi fu guida e causa 
principale dell’essere io stata lontana dai pericoli del mondo. 
R isulta quindi come il mio rispetto, la  mia stima e la mia ve
nerazione siano andati sempre crescendo verso di lei ». (1)

(1) Cfr. P r. In f., Dep. d e lla  sig. G. C., in t. 8.



— 166 —

E un-’altra: « Io frequentavo l ’Oratorio festivo di Bosco 
Parraaio; poi fui accettata nel laboratorio aporto in Via Lun- 
gara come lavoratrice in biancheria: ben presto sentii verso 
Suor Teresa una specie di venerazione per lo sue v irtù  esem
plari e per il bene ohe prose a farmi sia nell’ordine m ateriale 
sia nell’ordine morale e spirituale. Questa venerazione l ’ho 
conservata e si accrebbe in me dopo la sua morte e provai una 
pia soddisfazione «piando appresi che si tra tta v a  di innalzarla 
agli onori dogli a lta ri» . (1)

4. — Cerea d i averne m olte. Le prime oratoriane di Bosco 
Parrasio furono raccolte por lo strade. Alcune ci dicevano: 
« Noi, specialmente nei giorni festivi, non sapevamo ohe cosa 
fare nò dove andare e andavamo per le strado. Una domenica, 
olio andavamo a zonzo in sei o sette, ci siamo sentite chiamare 
da due religiose, non sappiamo più se suore novizie o postu
lanti, lo quali ci invitarono ad andare con loro all’Oratorio.
— L’Oratorio?! che cos’ò l ’Oratorio? — Tu sai che cosa è 
l ’Oratorio? — Ohi l’ha mai sentito nominare? — 10 ridevamo; 
poi per curiosità e per ridere più ancora, ci siamo accompa
gnate con lo duo religiose e entrammo nella villa di Bosco Par
rasio. Lo suore ci fecero festa e ci dissero buone parole e ci ten
nero allegre; e, prim a di lasciarci partire, ci regalarono una me
daglia e ci fecero prom ettere che saremmo ritornate e avremmo 
condotto con noi lo sorelle e le compagno. Cosi abbiamo fatto. 
Alcuno non volevano venire, ma quando una veniva anche 
solo una volta per curiosità, non tralasciava più dal frequen
tare  l ’Oratorio, perchè Suor Teresa aveva un’a ttra ttiv a  spe
ciale ».

Ella, fui da postulante ora tu tta  zelo nel raccomandare alle 
fanciulle di condurne altre. « Ci raccomandava — dice una — 
con grande insistenza di a ttira re  ragazze all’Oratorio, aitine ili 
fa r loro del bene. Era esultante quando, assecondando lo suo 
premure, conducevamo all’Oratorio delle fanciulle infelici per 
ignoranza in la tto  di religione, per cattivi esempi che avevano 
nelle famiglie e nella vita passa ta  in mezzo alle strade. E

(1) C fr. P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 8.
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posso dire che 11011 poche mie compagne dovettero la loro 
conversione precisamente all’opera della Serva di Dio. Se io 
nella mia v ita , con la grazia di Dio, sono riuscita a fare un 
po’ di bene alle a ltre giovani, lo debbo ai consigli e soprat
tu tto  agli esempi clic lio avuto dalla Serva di Dio. Questo è 
pure detto  da altre mie compagne, tra  cui anche madri di fa
miglia ». (1)

5. -  Come le a ttira . Per fa r del bene alle fanciulle biso
gnava a ttira rle  a ll’Oratorio e per farle buone era necessario 
farle contente. A questo badava Suor Teresa: a renderle con
tente, specialmente con i giuochi, i canti, le accademie, con i 
regai licci e con i teatrin i. Nel cortile era tu tto  un cicaleccio 
misto di risate ed esclamazioni clic s’alzava sempre di tonalità; 
poi un correre e rincorrersi; un saltare e uno schiamazzare, 
un urtarsi e uno squittire e per tu tto  uno squillare di voci ar
gentine; e qui giuocare a rim piattino, là a girotondo e frequen
temente canti e risa e mille scherzi che non sempre stavano 
nei limiti, stranezze piacevoli e battimani e ovazioni e grida 
da far stordire persino i sordi.

Suor Teresa era l ’anim atrice e m oderatrice di tu tto .
« A veva — dice una consorella (Sr. L.R.) — uno zelo grande 

per il bene delle giovinette. Nonostante la sua delicata salute, 
stava in mezzo all’Oratorio anche nelle giornate più fredde; e 
con la sua parola, dolce e forte insieme, le anim ava al bene; 
con suoni e canti le teneva santam ente allegre, e con la sua 
costante giovialità se le affezionava per a ttira rle  al Cuore di 
Oesù. P iù  volte, am m alata, ricorrendo qualche solennità, si 
alzava per accompagnare i loro canti in parrocchia, e finita 
la funzione,, se ne tornava a  letto stanca, ma contenta, perchè 
capiva quanto il canto aiutasse le sue Trasteverine a star 
buone e a far con più fervore le pratiche di pietà ».

« Ricordo — depose una delle prime oratoriane — che per 
rendere più gradito e dilettevole a noi l’intervènto all’Oratorio, 
ella stessa prendeva p a r te a ’ nostri giuochi, cosa che coni por

t i )  C fr. P r. In f., Dep. della  sig . R . C., int. 27-28.
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tava a lc i  sacrifizi p e r la  poca sua salute; studiava scherzi per 
d ile ttarci» . (1)

E un’altra: «Allineile le giovani stessero lontane dai pe
ricoli della città con ogni santa industria ci a ttirava all’Ora- 
torio per tu tto  il giorno festivo e sapeva trovare modi a t
traenti con divertim enti, ad esempio: giuochi, rappresentazioni 
umoristiche, passeggiate, merende, ecc., allineile le giovani non 
cercassero di andare a divertim enti pericolosi. Quando rice
veva doni, tosto li distribuiva a noi giovani o li destinava 
quali premi per le lotterie. Fra sollecita di a ttirare  la bene
volenza di personaggi verso la casa e questo per ottenere 
aiuti alliiie di compiere maggior bene alla gioventù ». (2)

Suor Teresa Stessa, già ammalata a Torino, parlando con 
Madre Arrighi che la interrogava sulle oratoriane, le diceva : 
« Facevo loro dono ili immagini, medaglie, perchè con questi 
doni riuscivo a  guadagnarne il cuore ed attirarle  al Si
gnore ». (3)

Nella distribuzione di questi regai ucci, depose un ’ex ora- 
toriana, «era  nemica delle particolarità: quando donava, do
nava a tu tte» . (4)

(!. — I l  teatrino . A ltro mezzo per a ttira re  1»*, fanciulle era 
il teatrino. Fin dal 1840-50 Don Bosco introdusse per i gio
vani interni, il teatrino che, cominciato in modo un po’ rudi
mentale, andò poi sempre perfezionandosi in modo da acqui
stare rinomanza fra i benefattori. Ma egli ville subito che tale 
passatempo esigeva « tu tta  la sua previdente attenzione. Di
ceva essere il teatro un gravissimo pericolo per chi recita e 
per (-hi assiste, se non si usa moltissimo rigore nella scelta 
delle commedie e nella vigilanza » e scrisse un bel regola
mento che è tu tto ra  osservato nelle sue case, (ò)

(1) P r. In f., D ep. d e lla  sig. G. C.. in t. 17; e cfr. anche Dep. di S r. C- A., 
in t. 15.

(2) P r. Inf., Dep. della sig. A. G., int. 17-20.
(3) P r. Inf., Dep. di S r. C. A., in t. 28.
(4) P r. In f., D ep. della sig . R . C., in t. 16.
(5) L e m o y n e , M em orie b iografiche d i Don Bosco, voi. I l i ,  pag. 954.
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Le Figlie (li M aria Ausi Matrice vollero aneli’esse fin dall’ i 
ni/io  della loro fondazione avere il teatrino, e con esso a tti
ravano le fanciulle, e mentre procuravano loro uno svago sa
lutare, impedivano che «andassero al ballo pubblico o ad altri 
pericolosi divertim enti. (1) Quindi anche la  casa di Trastevere 
doveva avere il suo teatrino e le sue recite.

Suor Teresa aveva l’incarico di pensare alla scelta delle 
commedie, dei drammi e delle farse, eil ella si atteneva scru
polosamente al Regolamento del Fondatore: preparava piccole 
rappresentazioni divertenti, morali e istru ttive insieme. Com
poneva poesiole e prose, monologhi umoristici e dialoghi a r
guti e faceti; attendeva ai canti e usava, grande vigilanza, 
senza farla pesare, specialmente per la moralità.

Le ragazze si appassionava.no a tu tto  e quando si an
nunziava loro una recita, era u n ’esplosione di contento tale 
eliti le grida avrebbero svegliato anche i sette dormienti; 
per assistere al teatrino esse avrebbero rinunziato a un 
regno.

Suor Teresa fra quel piccolo e grande mondo che scorraz
zava, schiamazza va e stordiva, conservava sempre la sua calma 
inalterata e sorridente.

7. — Come le istruisce nella Reliyione. A ttira te  le fanciulle 
all’Oratorio o al laboratorio, una (bilie prime e continue cure 
di Suor Teresa era che conoscessero Dio, lo amassero, lo ser
vissero, com’essa lo amava e serviva, e si guardassero (lal- 
l ’offenderlo; e perciò era zelantissima a  istru irle nella religione. 
U na suora (Sr. '/ .  P .) così ne parla: «Si dedicava con grande 
fervore e con opportuna preparazione ad istruire nella reli
gione le giovani che frequentavano l ’Oratorio festivo, dedi
cando ancora di più la sua attenzione e zelo alle più povere 
ed ignoranti. Si vedeva la gioia che provava nel poter pro
muovere in questo modo la conoscenza di Dio e di Nostro Si
gnore. Quando le avveniva di conoscere tra  le giovani alcuna 
che, meno intelligente, non faceva progresso nello studio del

(1 ) M ac c o n o , Suor M aria M azzarello, p a r te  II, cap o  XII.
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catechismo, allora la prendeva a parte e le spiegava in modo 
più facile quanto 11011 aveva compreso è non si dava pace finche 
non riusciva nel suo in ten to» . (1)

Non solo, ma vedendo delle povere fanciulle che non sa
pevano nè leggere nè scrivere, le istruiva, e non desisteva sino 
a che non avessero im parato a fare almeno il loro nome e ;i 
leggere il catechismo.

Dice Suor Tullia: « Era zelantissima nell''istruire nella re
ligione, insegnando il catechismo così nel nostro Oratorio fe
stivo come nelle scuole parrocchiali e vi si recava anche quando 
aveva la febbre». (2)

«Circa il catechismo nell’Oratorio e nella parrocchia era 
lei che vigilava sulla precisione e puntualità delle suore e an
dava a chiamarle perchè fossero al loro ufficio». (3)

E Madre Eulalia Bosco: « Lo studio serio e profondo com
piuto in famiglia e presso le Dame del Sacro Cuore, giovò 
immensamente alla Serva di Dio per istruire le giovani ora- 
toriane nella religione. Le lezioni, i catechismi di cui aveva 
intera la direzione e responsabilità nella parrocchia di Santa 
Dorotea in Roma mentre era religiosa al Bosco Parrasio  e poi 
in Via della Lungara, erano molto apprezzate dalle allieve che 
vi accorrevano volentieri. Vi si preparava con diligenza e con
preghiere ». (4)

Suor Teresa aveva grande facilità di parola, ordine, chia
rezza. e semplicità nel dire; perciò le sue lezioni catechistiche 
erano sempre ascoltate con attenzione e diletto, specialmente 
dalle p iù  grandi e una di loro depose: « Con grande diligenza 
e amore insegnava il catechismo e lo faceva con tan ta  soavita 
e con arte  così dilettevole che noi l ’ascoltavamo con vero 
gusto ». (5)

E un’altra: «Nei catechismi aveva sempre cura di far ap 
prezzare il dono della fede, che è hi base della religione, e

(1) C fr. P r. In f., D ep. di S r. A . P ., in t. 15; e cfr. D ep. di Sr. L. R ., 
in t. 29.

(2) P r. Inf., in t. 14.
(3) P r. In f., Dep. di S r. M . G., supp l., in t. 15.
(4) P r. In f., in t. 15.
(5) C fr. P r. Inf., Dep. della aig. A. G., in t. 15.
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di avere grande rispetto per le persone e cose sacre ». (1)
Inoltre aveva sempre una parola sulle ingannevoli vanità 

del mondo, sulla veracità e grandezza dei beni eterni, e un 
avviso sui pericoli e sulle insidie nascoste e una raccomanda
zione di am arsi, di compatirsi e di perdonarsi; di essere le 
une alle altre di buon esempio nel fuggire le vanità, e i falsi 
piaceri del mondo, e nel l’amare la preghiera e la frequenza 
ai Santi Sacramenti.

B tanto  nelle spiegazioni catechistiche quanto nelle rac
comandazioni speciali metteva tu tta  la sua anima e parlava 
con tale forza di convinzione quale solamente può avere 
chi possiede la verità e la pratica, e nulla desidera tanto 
(pianto di vederla conosciuta, am ata e pra ticata  anche dagli 
altri.

8. — Costanza p er  i catechism i. « A veva una costanza fer
rea — scrive una suora (Sr. (). Gl.) — affinchè tu tte  le assi
stenti notassero le presenze delle fanciulle alla santa Messa 
alla prim a domenica del mese, le presenze alla Congregazione 
della dottrina all’Oratorio. Per facilitare la cosa, a mezzo
giorno della domenica, prim a di recarsi alla parrocchia per il 
catechismo, passava da noi, ed a  ognuna consegnava tre 
blocchi di biglietti col bollo della Casa. I bianchi valevano 
sessanta punti; i verdi erano per quelle che venivano all’O
ratorio dopo le quattro, cioè, dopo il Rosario, e valevano venti 
punti. Ogni tre  mesi raccoglieva i biglietti, li firmava e così 
per la  premiazione non nasceva alcuna questione sulle pre
senze o assenze.

« Suor Teresa era veramente imparziale: .se aveva qualche 
preferenza, era per le peggio vestite e per le meno favorite 
da natura.

«O bbligata a letto per indisposizioni, non stava mai un 
minuto senza far niente: improvvisava angeli e pupazzetti pel
le piìi piccole, servendosi delle figurine di cartoline o di altri 
stam pati, perchè, diceva, le piccole non possono convincersi 
che il premio esse non l ’hanno m eritato ».

(1) Cfr. P r. In f., Dep. della sig . R . C., in t. 16.
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Le fanciulle in generale corrispondevano a tante cure, ma 
non tu tte ; e di più di tan to  in tanto ne arrivavano delle nuove 
(die mettevano a ben dura prova la virtù di Suor Teresa, ma 
ella non si dava mai per vinta.

1). — Is tru zio n e  conti m ia. Sarebbe (pianto mai lungi dal vero 
il credere che l ’istruzione religiosa di Suor Teresa alle fan
ciulle consistesse nella pura, ora di catechismo, perchè si può 
dire (die la sua era un 'istruzione continua nel laboratorio, nei 
preparativi per un’accademia, in cortile, a passeggio, in qua
lunque luogo s’incontrasse con loro. D otata di buona me
moria ricordava con facilità fatti storici ed esempi letti nelle 
vite dei santi e li raccontava con tal brio che incantava. A ltre 
volte ricordava i detti dei grandi personaggi e dei santi, le 
loro massime, le spiegava, ne faceva l ’applicazione pratica, 
sempre con tale grazia e naturalezza, che non solo non an
noiava mai, ma si sarebbe stati delle ore a sentirla. Il suo 
pensiero riconduceva sempre alle verità della fede.

Dice Suor Tullia: « Delle verità e misteri della fede faceva 
oggetto non solo nelle meditazioni spirituali, ma anche nelle 
conversazioni con noi consorelle e colle giovani dell’Oratorio, e 
così pure nei componimenti e nelle poesie (die preparava, per le 
accademie che si facevano in occasione di qualche solennità.

« P iù che dalle parole era dall’espressione del viso che si 
manifesta va di quale fervore fosse ripieno l ’animo suo in tu tto  
ciò che era soprannaturale e che in qualsiasi modo aveva rap 
porto con le cose sacre». (1)

Infatti il suo ardore era tanto  che, dice una sua con
sorella (Sr. L. E.), « quando parlava di questi argomenti, 
il suo volto s ’infiammava e i suoi occhi si riempivano di 
lagrim e». (2)

Anche le oratoriane attestano le stesse cose aggiungendo 
che si possono ripetere le sue parole e i suoi insegnamenti, ma 
che nessuno può rappresentare l’angelico aspetto e il soave 
modo con cui li dava.

(1) P r. Inf., Dep. di Sr. T . D., in t. 14.
(2) P r. Inf., Dep. di Sr. L. R., in t. 14.
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10. — Come cerca d i fo rm a r le  a una vera e soda■ p ie tà . Lo 
fanciullo non saranno mai veramente buono o forti nel bene so 
non hanno una vera e soda pietà. A questo soprattu tto  mirava 
Suor Teresa, con l’esempio e con l’insegnamento. Ogni m at
tina si comunicava con ardore da seralino e nella giornata 
trovava sempre modo di raccomandare la Comunione frequento 
allo fanciullo. Coglieva ogni occasiono per recarsi alla cappella 
a visitare il SS. Sacramento e inculcava con grande calore 
questa pia pratica alle suore e alle ragazze. (1) « Questo zelo
— constatò l ’Ispettrice di quel tempo — portò i suoi fru tti, 
poiché fu evidente che si dovette alla grazia eucaristica la tra 
sformazione di tan te  giovani che in principio parevano indo
mabili per il loro cattivo carattere» . (2)

Era divotissiina. del Sacro Cuore di Gesù e di San Giuseppe
o no insinuò la divozione allo fanciulle e metteva grande im
pegno nel prepararle alle feste principali.

Che dire poi della sua divozione alla Madonna? « Io non 
sono in grado di esprimere — dico un’oratoriana — quali fos
sero i pensieri o gli affetti di lei circa l ’amore o la divozione 
alla SS. Vergine. Li dimostrava ogni momento nelle parole e 
nello opero. 10 quante premure o quanti sacrifizi per trasfon
dere in noi giovani tale divozione! Posso dire che ogni volta 
che ci presentavamo a lei all’Oratorio, aveva sempre una pa
rola di richiamo alla Madonna esortandoci a  visitarne la s ta tua  
iu chiesa, a offrirlo fioretti, a diro giaculatorie. 11 suo zelo poi 
nel mese di maggio si moltiplicava e ci raccomandava tanto  
di praticare i fioretti quotidiani. D istribuiva immagini e me
daglie, ci diceva di portarle in famiglia, e so avevamo qual
che ammalato, di fargli accettare la medaglia e di indurlo a 
pregare la Madonna. Lo stesso zelo nella congregazione men
sile por le Figlio di Maria. Così in pubblico conio in privato 
insisteva affinchè facessimo bene i tridui, lo novene, il mese di 
San Giuseppe, quello della Madonna, quello dei morti o rito r
nava sempre su un suo punto principale clic dovevamo vin
cerci, mortificarci e frequentare la santa Comunione. Raceoinan-

(1) C fr. P r. In f., Dep. di Sr. T . D., in t. 14.
(2) P r. In f., Dep. di Sr. E. B., in t. 19: vedi anche capo V II, n. 9.
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(lava a noi, e specialmente alle più giovani, la divozione all’A n
gelo Custode, ce ne ricordava, spesso la presenza e ci diceva 
di non farlo piangere con essere ca ttive» . (1)

Cosi a poco a poco portò le ragazze a una v ita  più seria, più 
dolce, più cristiana, più morigerata e laboriosa, e si avverò an
cora uua volta la sentenza di San Paolo che « la pietà è utile a 
tu tto , avendo le promesse della vita presente e della futura ».(2)

11. — Come le sorveglia nell’ O ratorio. 11 radunare la gio
ventù e trascurare di sorvegliarla è cosa molto pericolosa, 
perchè con facilità tanto i giovani quanto le fanciulle finiscono 
col divertirsi in modo sconveniente. Perciò tu tti gli educatori 
hanno sempre raccomandato molto caldamente: «Non lasciate 
mai soli i fanciulli o le fanciulle; sorvegliate continuam ente. 
Non dite che non fanno del male: dite a voi stessi: — Lo pos
sono fare e lo faranno se io non sono vigilante ».

È  quanto faceva e diceva pure Suor Teresa. Non perdeva 
mai di vista le fanciulle: in cortile, in cappella, sul palco del 
teatrino, nelle passeggiate: essa guardava sempre tu tte , vedeva 
tu tto  e sapeva darsi ragione di tu tto  ciò che facevano o dice
vano. Questa sorveglianza le portava grande fatica e le cagio
nava stanchezza e anche mal di testa; ma non se ne dispen
sava mai, perchè la sorveglianza era insp irata  a lei dall’amore 
santo che aveva per le fanciulle e questo amore non diceva mai 
basta. « Sorvegliare — dettò egregiamente il Lacordaire — è 
vigilare su qualcuno. Non si vigila che ciò che si ama: sorve
gliare è anzitutto  un atto  d ’affetto: ecco il vero senso della sor
veglianza. La sorveglianza è il controllo esercitato dall’amore; 
è la preservazione procurata dalla tenerezza ».

La sorveglianza di Suor Teresa era continua, atten ta , ac
corta, ma piena di ta tto , non mai pesante e indiscreta. « Ci 
vigilava con cura e amore — depose un’ex allieva. — Quando 
per infermità doveva restare in camera si alzava spesso da 
letto per portarsi alla finestra e vigilare. Ricordo che qualche

(1) Cfr. P r. In f., D ep. della sig. A. G., int. 19; e cfr. D ep. di S r. '1'. D., 
in t. 14.

(2) P rim a  le tte ra  a T im oteo , IV , 8.
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volta dalla finestra ci richiamò a ll’ordine. Inoltre raccoman
dava alle più anziane, e alle più lìde di cooperare all’assistenza 
fra  le più giovani ». (1)

E un’altra: « Per quanto l ’ho conosciuta io, non venne mai 
meno al dovere della vigilanza e della imparzialità. E ra una 
m adre per le sue figliuole, conscia non solo della sua dignità, 
ma tanto più della sua responsabilità ». (2)

E  non solo vigilava lei, ma voleva che vigilassero le con
sorelle e ognuna si trovasse per tempo al suo ufficio. « P er il 
catechismo nell’Oratorio e alla parrocchia — depose Suor tren
ta  — era lei che vigilava sulla precisione e puntualità delle 
suore e andava a chiamarle, perchè facessero il loro ufficio di 
insegnanti all’ora stabilita  e l’ordine e la vigilanza non aves
sero a patire detrimento ». (3)

Dice pure una consorella: « Usava ogni diligenza per tener 
lontane da ogni colpa le giovani a lei affidate, e, se qualcuna 
si dim ostrava più discola e inclinata alla mondanità, usava 
con questa maggior sollecitudine affine di evitare qualsiasi 
caduta ». (4)

12. — Come le correntie. Suor Teresa aveva con le fanciulle 
una pazienza inalterabile, fru tto  d ’ima carità inesauribile. Ella 
sopportava ogni cosa, purché non si facessero male fisicamente 
e non offendessero il Signore. Piena di quella dolcezza che sa 
sapientemente compatire e tollerare, dissimulava le mancanze; 
ma se occorreva la correzione, non la risparm iava. Depose una 
suora: « La Serva di Dio praticava la parola della Scrittura 
fo r te z za  e dolcezza nello stesso tempo, specialmente quando si 
tra ttav a  di correggere e ammonire con qualche severità per il 
bene delle ragazze ». (5)

E una ex oratoriana: « La nostra v ita  all’Oratorio era ca
gione per la Serva di Dio di molte pene, poiché specialmente 
noi della classe delle mezzane, eravamo in gran parte indisci-

(1) P r. In f., Dep. della sig . R . C., int. 34 ; 17.
(2) P r. In f., Dep. della  sig. G. C., in t. 36.
(3) P r. In f., D ep. di S r. M . G., suppl., in t. 15.
(4) P r. Inf., D ep. di S r. A . P ., in t. 27.
(5) P r. In f ., Dep. di S r. L. R., in t. 37.
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pilliate, vivacissime, irrequiete; e:l anche, per l ’ammirazione 
della sua bontà, ci studiavamo talvolta di far delle scappatelle 
per ottenere dalla Serva di Dio i suoi amorevoli consigli e am
monimenti, coi (piali ci attestava amore congiunto a una pa
zienza straordinaria, abbellita da fortezza e dolcezza. Mai ci 
ammonì con ira, mai sdegnata., mai una parola che fosse scon
veniente. Ed è questo suo modo di agire, nonostante il suo 
naturale pronto, che conquistò i nostri cuori in modo da addol
cire il nostro carattere e farci più disciplinate quasi a ltre ttan ti 
agnelli. Bastava un suo.cenno, un invito il più semplice per 
farci correre ed adempiere ogni dovere ». (1)

1 -i. — Dopo la correzione. Quando poi aveva fa tto  una corre
zione anche forte, tornava dolce come sempre e dim ostrava come 
prima stima e affetto per la colpevole. « Anche quando aveva 
ricevuto dispiaceri o mancanze di rispetto — attesta  un’orato- 
riana — si conservava sorridente senza m ostrare risentimento 
e non faceva mai, in seguito, cenno a tali cose, (piasi non fossero 
mai successe. Non solo quando era abbastanza bene in salute, 
ma anche quando era inferma, sopportava con dolcezza e pa
zienza le noie e anche le stesse nostre sgarbatezze di tratti e 
di parole. Non parlava mai delle mancanze delle ragazze ». (2)

Essendo la medesima venuta a Torino a deporre nel Pro
cesso Inform ativo, disse: « Nel ritorno a Roma, dopo questo 
esame, passerò a Nizza per andare a prostrarm i sul suo sepol
cro che considero come un altare, per ottenere sempre più la 
sua protezione, che mi fu già tanto utile ed efficace in vita, 
(piando ebbi da Dio la grazia di essere sua allieva, e colle sue 
ammonizioni potei emendarmi dei miei difetti ». (3)

11. — dom e le sopporta. Come San Filippo Neri, come San 
Giuseppe Calasanzio, come San Gerolamo Emiliani, come la Ve
nerabile Canossa, come Santa Sofia Barat, come San Giovanni 
Bosco, come Suor Maria Mazzarello, e tu tta  la nobile schiera

(1) P r. Inf., D ep. della sig . G. C., in t. 28.
(2) Cfr. P r. In t., D ep. della sig . G. C., in t. 30.
(3) P r. In f., Dep. della sig . G. C., in t. 49.
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dei Santi educatori, tollerava ogni cosa dalle ragazze, purché 
non facessero peccati e perdonava facilmente gli sgarbi, le 
indisciplinatezze, le ingratitudini e g l’insulti.

Scrive Suor Clerici: « E ra costante nel sopportarle e com
patirle; e le sopportava con una pazienza veram ente eroica 
tanto che molte volte le ragazze stesse erano meravigliate. E 
(piesta pazienza senza fine era frutto di un lungo lavoro e di 
una grande violenza che faceva continuamente a se stessa, 
essendo di carattere  pronto e irascibile ».

E u n ’a ltra : « Usava particolari attenzioni e una pazienza 
superiore a ogni elogio con le ragazze più discole e sapeva, 
prenderle così bene da portarle a ll’ordine e alla pietà che era 
una meraviglia ».

Ma più che la parola nostra e l;i testimonianza delle suore 
il lettore gusterà anche meglio la deposizione di u n ’ex orato- 
riana, integrata in qualche punto dalle deposizioni d ’una sua 
compagna. Eccola: «N on è a stupire che in mezzo a tan ta  gio
ventù irrequieta e per tanto tempo abbandonata a se stessa, 
la  Serva di Dio fosse talora mal ricompensata; tu ttav ia  ella 
tu tto  soffriva e con cuore generoso perdonava. Un giorno fui 
testimone di una grave villania commessa da una giovane con
tro  di lei. La ragazza avvisata per la sua indisciplinatezza, 
sputò in faccia a Suor Teresa alla presenza di un gruppo di 
a ltre giovani e fuggì. Suor Teresa mi disse: — Corri, raggiungi 
quella ragazza e cerca con ogni modo caritatevole di ricon
durla a ll’Oratorio. — Dopo due o tre  giorni di premure verso 
di lei, riuscii a condurla alla Serva di Dio, la (piale l ’accolse 
con bontà e gioia dicendole : — Non è nulla, non è nulla; 
procura di essere buona. — E questa divenne infatti da quel 
tempo una delle migliori e ora è un ’ottima madre di famiglia. 
La Serva di Dio praticò proprio esemplarmente la massima 
di sopportare pazientemente ogni disgusto per la nostra vi
vacità e indiscrezione, anzi si m ostrava lieta. Non è a dire le 
noie che le cagionavamo abitualm ente, 111:1 essa non faceva 
mai vedere di essere annoiata. Alcune, di carattere riottoso e 
petulante, e di deficiente intelligenza, richiedevano pazienza, 
continua e tolleranza eroica. Ricordo come io stessa una volta 
ini rifiutai per più giorni di accettare una parte  assegnatami

12
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per il teatro; ma ella tanto seppe fare che mi indusse ad  ac
consentire. Tanto più rimirammo la sua pazienza con noi (pian
do in altre occasioni, per l ’assenza della Serva di Dio dovem
mo essere dirette da altre persone che male sopportavano la 
nostra indisciplina. Faccio notare che questa ammirabile tol
leranza e pazienza, tu tta  dolcezza, non era proveniente da ca
ra tte re  di natura calmo o indifferente, poiché anzi la Serva di 
Dio era di un naturale vivace, pronto, inclinato anche all’i
rascibile, come appariva dal viso acceso (piando subiva con
trarie tà; ma tosto si componeva e ritornava serena pienam ente 
padrona (li sè, senza mai lasciarsi sfuggire parola sconveniente. 
Vi fu tra  le consorelle alcuna che la rimproverò di tale calma e 
pazienza, ma essa si scusò, o meglio scusò noi dicendo: — Mali! 
che vuole? da queste ragazze non si può ottenere di più». (1) 

Xoi interrogammo una suora che, convisse a lungo con Suor 
Teresa, per sapere cosa ne pensavano e dicevano le fanciulle 
ed avemmo questa risposta: «L e  fanciulle clic la ebbero as
sistente nell’Oratorio, ne parlano ora con la più sentita ve
nerazione, e sono unanimi nel celebrare la sua dolcezza inal
terabile, il suo zelo ardente., la longanimità senza fine, che 
aveva con loro. E colle Trasteverine di quei tempi ci voleva 
una pazienza addirittura inesauribile per non tradirsi mai. 
Suor Teresa poi teneva d’occhio in modo particolare le più 
scapestratene e aveva di loro una cura speciale. Inoltre, ne
gli alterchi fra le ragazze, era sempre l’angelo pacificatore sì 
che anche noi altre suore, nei casi più difficili, solevamo chia
mare Suor Teresa, la cui parola aveva una virtù conquista
trice e balsamica, veramente singolare. E ra poi molto sovente 
interceditrice e potente mediatrice delle medesime quando si 
tra ttav a  di qualche mancanza verso qualche assistente o su
periora. E  sapeva far conoscere alla colpévole il proprio torto 
e indurla a una umiliazione riparatrice. Le fanciulle, ricordano 
e ripetono molti fatti di questo genere», e ne vedremo qual
cuno nei capitoli seguenti.

(1) C fr. P r. In f., Dep. della sig. A. G., in t. 30; e cfr. D ep. della sig.
R . C., in t. 32.



CAPO IX.

SUOR TERESA CON LE FANCIULLE 

DEL LABORATORIO.

1. Contento d i  Suor Teresa per l'apertura  d e i laboratori. —  2. Provvede  
lavoro e procura che sia ben  eseguito . —  3. Essere p iù  buone che g iuste;  
conversione d i  una giovane. —  4. Un pensiero. —  5. Vigilanza in casa e fuori.
—  6. Zelo per la M essa festiva . —  7. A ngelo  d i  pace nei contrasti. —  8. Is tru 
zione religiosa. —  9. L e  vuole o ttim e. —  10. V isita  le am m alate, le  soccorre. 
—• 11. Le consiglia. —  12. L e  conforta. —  13. Im parzia le . —  14. Prudente.

1. — Quando si aprì, come abbiamo detto, la stireria e 
quindi la lavanderia e il laboratorio di cucito e di ricamo in 
bianco, Suor Teresa era fuori di sò dalla gioia, perchè così po
teva avere, non solo nella domenica, ma anche nei giorni fe
riali, alcune dozzine di fanciulle a cui fare del bene con l ’in
tento di farne, per mezzo loro, anche alle loro famiglie. (1) Ma 
bisognava pensare a trovare lavoro, affinchè le ragazze potes
sero im parare e guadagnarsi onestamente il pane, ed istruirle 
nella religione, affinchè crescessero buone cristiane, e perciò 
amassero la preghiera c frequentassero i Sacramenti.

2. — Suor Teresa pensava a tu tto  e a tu tto  provvedeva. 
Con l’aiuto del Padre Bonanni e delle benefattrici della casa 
procurava lavoro, e non trascurava di raccomandarsi a questa 
e quell’a ltra  famiglia benestante per averne. «S e veniva a 
mancare il lavoro nel laboratorio, — dice una giovine — 
Ella, per non lasciarci disoccupate, ci m andava dai negozianti 
a  cercarne e intanto faceva pregare San Giuseppe perchè

(1) C fr. P r. In f., Dep. della sig . R . C., in t. 27.
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provvedesse, e molte volte constatammo l’efficacia della pre
ghiera ». (1)

3. — « Quando si accettò e si aprì la stireria, — scrive una 
suora — la prima lavorante aveva dieci lire al giorno, la se
conda otto, e le altre meno. Le più giovani, di circa quindici 
anni, avevano tre  lire. Un giorno io domandai a Suor Teresa 
come dovevo regolarmi nella paga, perchè alcune non facevano 
la metà e neppure un terzo «lei lavoro che dovevano fare. Mi 
rispose: — Credo che Don Bosco direbbe di essere più buone 
che giuste. Non ba li tanto  all’interesse, ma più a far del bene 
alle anime loro. —

« Io osservai che la seconda giovane di nome M anetta L., 
già piuttosto anziana, la (piale da circa vent’anni lavorava 
nella stireria, non guadagnava neppure un terzo di quanto le 
si dava, e che ciò era notato dalle altre.

« Suor Teresa mi disse: — Le dia da stirare biancheria di 
lusso, per la quale le più giovani non sappiano contare il 
tempo che ci vuole; la circondi di bontà, affinchè possiamo 
guadagnarcene la confidenza: dobbiamo badare all’anima. — 

«E ssa  poi prese a usarle ogni attenzione; e la giovane tocca 
da quei tra tti tanto gentili e caritatevoli, le confidò che ila dieci 
anni, a ttira ta  dal denaro, si era fatta protestante.

« Suor Teresa ne parlò col Padre Bonanni, si attenne ai 
suoi consigli, lavorò attorno alla giovane, e questa rientrò nel
la Chiesa. Suor Teresa ne provò grande consolazione; ma non 
disse mai nulla, ed io seppi tu tto  dal Padre Bonanni e dalla 
stessa M anetta che era divenuta più allegra e contènta ».

Parlando di questa conversione una giovane del laboratorio 
depose: « ... Suor Teresa, coi suoi consigli, colle sue amore
voli cure, con aiuti materiali e incoraggiam enti eil ogni altro 
mezzo idoneo e caritatevole riuscì a poco a poco a portarla 
all’abiura, alPassiduità all’Oratorio e ai Sacramenti, e, dive
nu ta  madre, educò sì bene i figli che oggi uno attende agli 
studi ecclesiastici per divenire prete. Ora è morta da una quin
dicina d’anni, ma la sua morte fu edificante come ci narra

c i)  Cfr. P r . In f., Dep. della  sig . R . C., in t. 36.
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vano i figli e specialmente una figliuola che frequentava l ’Ora- 
torio e poi il laboratorio ».

La stessa giovane aggiunse: «A m m irai la prudenza di Suor 
Teresa nel fatto  di M anetta, perché non rivelò mai che si era 
fatta protestante per amore del denaro sia per non scoprire 
tale colpa, sia perchè nessuna ragazza fosse a lle tta ta  a fare 
a ltre ttan to » . (1)

Suor O ttavia Clerici ci raccontava ancora: « Un giorno p ar
lai con Suor Teresa della conversione della giovane M anet
ta. L ., ed ella mi rispose: — 15 stato  Padre Bonanni. Noi non 
abbiamo che da ringraziare, il Signore. —

« Ma insistendo io che anch’essa aveva lavorato per la con
versione di quell’anima, aggiunse: — Noi, dopo aver ringra
ziato il Signore, dobbiamo stare  z itte  e questa gloria tener
cela nel cuore. — E non volle che ne parlassi più ».

■I. — Aveva scritto nel suo taccuino un pensiero simile a 
uno di quelli di San Giovanni Bercimians e di Santa Sofia 
B arat, se pure non è il medesimo: « Dare a Dio solo tu tta  la 
gloria, al prossimo la gioia e serbare per sè la pena e i sa
crifizi »; ed era suo studio costante di a ttuare tale program
ma, onde em anava da lei quel fascino che la faceva tanto  ap
prezzare e amare,

5. — Sorveglianza in  ansa e fu o r i .  Aperti i laboratori, Suor 
Teresa « spiegò tu tto  il suo zelo, tu tta  la sua bontà, tu tta  la 
sua carità per istradare le fanciulle a una professione». (2) 
Faceva vigilare dalle assistenti e vigilava ella stessa, affinchè 
im parassero a eseguire bene i lavori e i clienti non avessero 
a fa r lagnanze, anzi fossero coutenti e così parlando bene dei 
nuovi laboratori, procurassero credito e nuovi clienti. Con 
dolce fermezza esigeva che le ragazze osservassero l’orario, 
il regolamento, l ’ordine, e non si risparm iava affinchè le gio
vani fossero contente e lavorassero volentieri.

(1) P r. In f., D ep. della sig . G. C., in t. 29; 33.
(2) C fr. P r. In f., Dep. d e lla -s ig . R . C., in t. 30.
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«Non solo vigilava sulle ragazze quand’erano all’Oratorio 
e al laboratorio, ma con delicatezza sapeva informarsi su quan
to facevano fuori, sulle persone clie frequentavano, sui peri
coli a cui erano esposte. B quando veniva a conoscere che 
qualche ragazza era in pericolo, cercava di trattenerla di più 
all’Oratorio, le parlava esortandola a fuggire le occasioni ed 
a praticare la v irtù  a ogni costo». (1)

« Quando si accorgeva che alcuna non corrispondeva, ma 
lasciava a desiderare per la condotta, allora annientava la vi
gilanza, le sue esortazioni e preghiere», (2) e sapeva sapien
tem ente provvedere. « Bicordo — depose una — che una gio
vane del laboratorio stireria procurava di uscire prima del 
tempo per accompagnarsi con un giovane. La Serva di Dio 
subodorò la cosa, vigilò e si persuase che così era. Allora in
caricò me che procurassi, tìngendo cosa occasionale, di incon
tra r la  e accompagnarla. La giovane comprese l ’incarico dato 
a me da Suor Teresa e si mostrò indispettita, dicendomi:
— Ora ho una vigilanza speciale. — Dopo pochi giorni si per
suase che tu tto  era per suo bene e seppe troncare la relazione. 
U na volta un numeroso gruppo era riuscito a procurarsi la 
fotografia d ’una suora, a portarla al collo chiusa in apposito 
medaglione. La Serva di Dio che comprese la sconvenienza, 
vide pure la difficoltà di distoglierle; tu ttav ia  con la sua fi
nezza e prudenza cominciò, d’accordo con la superiora, a ri
tirare  la negativa dal fotografo e finì per riuscire pienamente 
nel suo intento e senza disgustare nessuno ». (.‘3)

« Una. domenica — ci raccontava un’oratoriana — un 
gruppo di noi m ezzanette andammo all’Oratorio ornate di ta 
lismani detti volgarmente porta-fortuna. Suor Teresa n’ebbe 
dispiacere e desiderava che li togliessimo; e noi a sbandarci 
qua e là resistendo a ogni raccomandazione e preghiera. La 
domenica seguente ritornammo ancora adorne de’ nostri ta 
lismani, ma Suor Teresa ci prese a una. a una e con garbo 
come sapeva far lei, ci tolse il talism ano e lo sostituì con una

(1) C fr. P r. Inf., Dep. di S r. M . G., int. 27.
(2) P r. Inf., Dep. di Sr. L. R ., in t. 27.
(3) P r. Inf., Dep. della sig . R . C., in t. 34.
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belili medaglia sacra o con nna spilla o un ciondolo religioso 
e ci lasciò tu tte  contente. Ricordo che a me diede uno spillo 
d’argento che portava la croce ad àncora simbolo della fede 
e della speranza e un cuore simbolo della carità ». (1)

(!. — Zelo per la M essa Jestiva . Non poche fanciulle, por 
ignoranza religiosa e talvolta per cattivi esempi in famiglia, 
11011 si davano alcuna prem ura di sentire la Messa festiva. 
Alla m attina delle domeniche e delle feste di precetto non an
davano all’Oratorio o arrivavano tardi quando la Messa era 
già stata  celebrata e non si facevano alcun scrupolo di non 
averla sentita. Suor Teresa n ’era molto dolente e non trascu
rava alcuna occasione per insistere che tu tte  fossero diligenti 
a osservare il precetto di sentire la santa Messa le domeniche 
e le altre feste comandate; perciò venissero per tempo a ll’O
ratorio o andassero a sentirla in parrocchia; prendessero parte 
a tu tte  le sacre funzioni e intervenissero al catechismo e alla 
predica. Ma purtroppo non era sempre ascoltata. K allora? 
Insistette presso la superiora che il sentire la Messa dome
nicale fosse messo per condizione per essere accettate nel la
boratorio; ed essendo stata  esaudita, ne provò grande con
tento perchè veniva ad avere in mano un mezzo potente per 
tare santificare le leste, per làr del bene alle povere, fanciulle 
e per impedire molte offese a Dio. Annunziò quindi pubbli
camente la deliberazione, presa: — ( ’hi, senza giustificato mo
tivo, ometterà di ascoltare la Messa festiva, il giorno dopo 
non sarà ammessa al laboratorio. Ogni altra mancanza è per
donabile; questa, no. — E voleva pure che la festa fosse san
tificata coll’intervento alle altre funzioni: catechismo, recita 
del Rosario, Benedizione e perciò rendeva divertente l’inter
vento all’Oratorio con piacevoli divertim enti e coll’assidua sua 
presenza in mezzo alle giovani ». (2)

Inoltre s ’informava dalle fanciulle con tu tta  discrezione e 
prudenza, se i parenti andavano alla Messa, c venendo a co
noscere che alcune famiglie non erano in condizione regolare,

(1) Cfr. P r. In f., D ep. della sig . G. C., in t. 16.
(2) Cfr. P r. In f.. Dep. della sig. R. C., int. 17.



— 184

raccomandava di pregar»1 per esse affinché si ravvedessero; 
e raccomandava di dare buon esempio in famiglia e anche d ’in
sistere coi loro cari che nessuno violasse il precetto festivo 
e diceva: « P er riuscirvi non vi risparm iate, non badate ad 
aleun sacrifizio: attendete voi alle faccende domestiche e sup
plite volentieri all’occorrenza chi deve compierle, affinchè possa 
andare alla santa Messa ». (1)

7. — Angelo  d i pace. Nei contrasti poi, inevitabili, anzi, data 
l’indole delle giovani, piuttosto frequenti, era sempre lei l’an 
gelo buono a dire una parola di amore, ;i calmare le ire e met
tere la pace con la soavità dei modi che le era propria, e con 
la delicatezza dei sentimenti.

« Un giorno tra  gli a ltri — ci raccontava Suor Tullia — 
una ragazza si ritenne offesa dalla m aestra di lavoro, e, uscita 
in furia dal laboratorio sbattendo la porta, corse in portineria 
e voleva a ogni costo andare a casa. La portinaia cercava di 
dissuaderla, ma non c’era verso. A llora chiamò Suor Teresa 
la quale con la sua dolcezza e l ’efficacia della, sua parola, 
vinse l ’ostinatella, e non solo l ’indusse a fermarsi, ma anche 
a scrivere una le ttera  di scusa alla maestra. Gliela preparò 
lei stessa e la fanciulla la trascrisse ».

8. — Ma ciò che stava più a cuore a Suor Teresa era sem
pre l’istruzione religiosa e perciò, come racconta una suora 
(Sr. (). Gl.), « ogni giorno veniva verso le undici per dare un 
buon pensiero alle povere giovani e per istruirle alquanto nella 
dottrina cristiana ».

!>. — Zelo p er  il progresso sp ir itua le  <Ielle fa n c iu lle . Non solo 
mirava che fossero buone cristiane, ma voleva che fossero 
ottime; e siccome a tanto  non si arriva  se non con am are la 
parola di Dio che illumina i nostri passi, e col m editarla, per
chè, m editata, corrobora la nostra volontà e riscalda il cuore 
a praticarla, così trascinava le fanciulle con l’esempio e con 
la parola. Onde l ’Ispettrice di quel tempo in una bella depo
sizione sintetizza l ’opera di Suor Teresa dicendo: « Come era

(1) Cfr. P r. In f., D ep. della sig . A. G., in t. 17; della sig . R . G., in t. 17.
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suo supremo desiderio e proposito la santificazione dell’anima 
propria, così ancora era intento precipuo di tu tte  le sue in
dustrie e de’ suoi sacrifizi salvare le anime delle fanciulle. A 
tal fine non conosceva alcun limite al suo zelo. Catechismi, 
conferenze spirituali, a cui si preparava con somma diligenza, 
preghiere, vigilanza, e soprattu tto  l’esempio erano i grandi 
mezzi coi quali curava la formazione morale e spirituale delle 
oratoriane, procurando la conversione delle mondane, il fervore 
nelle indifferenti e il m aggior profitto in quelle che erano già 
buone ». (1)

E un’oratoriana: « D urante il lavoro o lei stessa o altri 
per incarico di lei ci leggeva qualche libro; così pure quasi 
ogni giorno ci suggeriva una breve meditazione, interrogan
doci anche se avevamo ben compreso i punti della meditazione 
stessa. Era un’anima tu tta  data  alla preghiera. Non solo pra
ticava l ’orazione mentale, ma la faceva fare anche a  noi ». (2)

U n’altra oratoriana ci scrisse: « Praticandola continuamente, 
riscontrai in lei delle v irtù  veramente straordinarie: un conti
nuo spirito di sacrifizio, e, quello che la rendeva più ammirabile, 
il suo sembiante sempre uguale, inalterabile, non per carat
tere, ma per la continua repressione dei sentim enti di ribel
lione perche in mezzo a noi l ’occasione di scattare l ’avrebbe 
avuta con m olta facilità e frequenza.

« Mi raccomandava sempre la Comunione, possibilmente 
quotidiana, per vivere unita a Gesù e di fare spesso a tti di 
umiltà, perchè, diceva, per essere del Signore, bisogna farsi 
piccini piccini; se no, in Paradiso non si può entrare ».

10. — V isita  le am m alate, soccorre le bisognose. Siccome la 
vera carità si dim ostra con le opere, così oltre istruire, assi
stere, correggere le fanciulle, consolarle nelle afflizioni e ani
marle al bene, non mancava mai di visitarle se ammalate e 
di soccorrerle, per quanto poteva, se bisognose. Qui, come al
trove, le testimonianze sovrabbondano: ne scegliamo alcune: 
« Quando sapeva che qualcuna si era amm alata, come accadde

(1) C fr. P r. In f., Dep. di Sr. E . B., in t. 29.
(2) P r. Inf., Dep. della  sig . A. G., in t. 18; 26.
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a me, ci veniva a visitare :i casa e occorrendo anche all’ospe
dale. Una volta condusse pure una lunga fila «li oratoriane a 
vedermi; altre volte le m andava a gruppi. Ricordo che im
possibilitata io, perchè avevo una mano am m alata, a  lavorare, 
mi chiamò e mi disse: — Perchè tu non abbia a soffrire danno, 
t i darò incarico di fare commissioni e così avrai ancora lo sti
pendio. — Così ancora si occupò perchè altrettanto  si facesse 
nell’utìicio, ove ero occupata la sera. Non c’è da meravigliarsi 
poi elle in mezzo a tanta gioventù irrequieta e per tanto tempo 
abbandonata a se stessa, la Serva di Dio fosse talora male 
ricompensata; tu ttav ia  ella tu tto  soffriva e con cuore generóso 
perdonava ». (1)

Una suora ci diceva: « Suor Teresa coglieva ogni occasione 
per beneficare le fanciulle povere e le loro famiglie. E ra in
dustriosa nel procurare che avessero lavoro, nel consigliarle, 
e nel confortarle e, col permesso della superiora, nel dare loro 
soccorsi materiali.

« In occasione delle nozze «li alcuna di dette ragazze ella 
procurava di trovarle un opportuno corredo sia raccomandan
dosi alla nostra superiora, sia rivolgendosi a qualche pia e 
ricca signora perchè provvedesse. Ed era facile comprendere 
come nella distribuzione di questa carità  fosse spinta da vero 
amore e motivo soprannaturale e non semplicemente da n a tu 
rale commiserazione». (2)

Non solo visitava le ammalate e le aiu tava e soccorreva, 
ma, come dice una superiora, « colla parola e coll’esempio 
faceva amare questa opera di misericordia conducendo seco 
or Puna or l’altra delle giovani, instradandole poi a fare esse 
stesse a ltre ttan to , cosa appunto che oggigiorno si pratica. 
Si industriava per avere la somma stabilita per la retribuzione 
settim anale alle operaie della casa, retribuzione superiore al 
lavoro fatto, che im portava un deficit di circa lire 500 men
sili. La Serva di Dio si rivolgeva al P adre Bonanni, il quale 
le aveva detto di non mai licenziare alcuna operaia per ra 

ti) P r. In f., D ep. della sig . R. C., in t. 30 ; cfr. Dep. della sig . A . G., 
int. 32 ; e cfr. Dep. di Sr. T . D., in t. 32.

(2) P r. In f., D ep. di Sr. A. P ., int. 32.
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gioni finanziarie. Avvenne più e più volte questo fatto  che la 
Serva «li Dio, bisognosa di denaro, m andava al detto P adre  
Bonanni a richiedere la cifra occorrente per uguagliare il 
fabbisogno, e, mirabile a dirsi, avveniva spesso che il Padre 
già teneva preparata la busta  con entro la somma precisa ri
chiesta, ricevuta per elemosina da persone pie e generose». (1)

1 1 . — Come le consiglia. Le fanciulle avevano tan ta  stima 
per Suor Teresa che «piasi per ogni cosa si rivolgevano a lei 
per consiglio. Ella le ascoltava con pazienza e attenzione e 
poi diceva quanto le sem brava meglio per il loro bene mate
riale e spirituale; e sapeva dare consigli così giusti e salu
tari che le ragazze non cessavano dalPam m irarla e ringra
ziarla. « Suor Teresa , come a Bosco P arra  sio, così alla Lun- 
gara, — attestò  Suor Gei ita — era la consigliera e la confidente 
delle giovani che frequentavano l ’Oratorio e specialmente delle 
più grandi e delle operaie. Queste erano solite a ricorrere a 
lei per rivelare e confidare le loro pene ricevendone sempre 
parole, di conforto e di incoraggiamento »; tanto  che alla sua 
morte scrissero alla superiora una lettera collettiva di condo
glianza in cui dicevano di Suor Teresa: « Xoi la possiamo 
chiamare la nostra salvatrice ». (2)

E una giovine che frequentava l ’Oratorio e il laboratorio: 
«L a  vita della Serva di Dio era tu tta  spesa nell’insegnare 
non solo le verità della fede, ma anche quanto era necessario 
eil utile per la v ita  tem porale... La sua pietà e coltura face
vano sì (die ci rivolgessimo a lei per consiglio anche in mo
menti decisivi per la v ita  e volentieri ci conformavamo ai suoi 
suggerim enti ». (3)

E un’a ltra : « I  suoi consigli erano ricordati da tu tte  le 
giovani; ella li dava in modo che noi sentivamo consolazione 
nel l’esegui rii e talora qualcuna commetteva qualche sbaglio per 
sentirseli ripetere ». (4)

(1) P r. Inf., Dep. d i S r. E. B., int. 32.
(2) P r. In f., in t. 23.
(3) P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 30.
(4) C fr. P r. In f., Dep. della sig . R. C., in t. 30.
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Molte volte* però, come faceva con le novizie, esortava le 
ragazze « a rivolgersi alla superiora, per avere una parola più 
autorevole e perché avessero confidenza con lei ». (1)

12. — Come le conforta e le incoraggia. Le incoraggiava 
nelle loro pene, e, pur aiutandole ad uscirne, raccomandava 
loro di soffrire rassegnate per amor di Dio. « A  me — depose 
un’oratoriana — che conosceva tribolata di stomaco, molte 
volte ebbe a dirmi: — F a ’ coraggio, almeno così hai qualche 
cosa da soffrire per amor di D io». (2)

K u n ’altra: « Considerava sinceramente le pene che veniva 
a conoscere e ci confortava con parole inspirate a carità  ». (3)'

E una terza: «O h come ricordo le sue dolci parole nelle 
avversità, le sue esortazioni alla virtù , alla pazienza, alla 
rassegnazione alla volontà di Dio. Come sapeva infervorarci 
a desiderare di farci dei meriti per il Paradiso! Ci diceva 
spesso: — La vita passa presto: bisogna cogliere tu tte  le occa
sioni per far del bene; questo solo ci rimarrà in m orte .—

« Ella, come testificano tu tte  quelle che a quel tempo fre
quentavano il laboratorio, ci amava grandem ente e provve
deva al nostro benessere materiale e spirituale» . (4)

13. — Im p a rz ia lità . Le fanciulle accettavano volentieri da 
Suor Teresa avvisi e consigli e correzioni e anche si confida
vano facilmente con lei, perchè scorgevano in lei non solo bon
tà, ma due grandi doti che sono l ’im parzialità e la segretezza.

« La sua equanim ità — depose una suora — era così rico
nosciuta dalle stesse ragazze che queste le erano tu tte  ugual
mente affezionate. Le uniche preferenze che aveva erano per 
quelle che ne avevano m aggior bisogno ». (5)

Le testimonianze delle fanciulle sono unanimi e sovrab
bondanti. Dice una: « E ra am ata da noi tu tte , perchè tu tte

(1) C fr. P r. In f., Dep. di S r. L. R ., in t. 33.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. de lla  sig . R . C., in t. 25.
(3) P r. In f., Dep. della sig. A. G., int. 30.
(4) Cfr. P r. In f., Dep. della sig. A. G., in t. 8.
(5) P r. Inf., Dep. di S r. L. R., in t. 35.
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noi eravamo sicure della -sua imparzialità. Non ho mai udita 
alcuna a dire: — Suor Teresa mi lui fatto un  torto  ». (1)

10 un ’altra: «C i am ava tu tte  e senza parzialità. Però in 
lei nessuna debolezza um ana verso di noi, tan t’ò vero che non 
ho mai osato lasciarle trapelare con qualche speciale dimo
strazione l’affetto che nutrivo per lei, pur trovandomi spesso 
sola con lei... E ra  im parziale nel premiare e nell’ ammonire 
e nell’ineoraggiare, perchè voleva che tu tte  le giovani pro
gredissero nel bene». (2)

10 una terza: « A proposito della im parzialità ricordo che 
nel premiare le giovani avendo riconosciuta come degna di 
premio una giovane abbastanza agiata «la non aver bisogno 
di regali, tu ttav ia  diede anche ;i lei un oggetto di vestiario, 
pensando che, altrim enti, l’a ltra  si sarebbe offesa. Questa 
invece si offese proprio per l ’oggetto di vestiario dicendo che 
non abbisognava di tali cose. La Serva di Dio diede spiega
zione e così tu tte  ammirammo la  sua im parzialità ». (3)

11. — Segretezza e prudenza . « Suor Teresa era tanto  am ata 
e stim ata che nella casa sembrava non ci fosse che lei; le 
ragazze le confidavano spontaneam ente le loro gioie e pene e 
disordini delle loro famiglie; a lei domandavano consiglio e vo
lentieri vi si uniformavano ». (-1) Ma perchè'? Perchè « erano 
certe che qualsiasi confidenza le avessero fatto, non l ’avrebbe 
mai m anifestata ad altri ». (ò)

Ancora una testimonianza: « La prudenza della Serva di 
Dio era così riconosciuta ed apprezzata, che questa è la ra
giono per cui tu tte  le giovani volentieri e con desiderio vivo 
le confidavano ogni loro pena anche le cose più dolorose delle 
proprie famiglie; e mai alcuna si rammaricò di ta le  piena 
confidenza. Su questo vorrei insistere a lungo e con parole 
più efficaci: tanta era la sua prudenza su questo oggetto». (6)

(1) P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 36.
(2) P r. In f., Dep. della sig . R. C., in t. 28: e cfr. in t. 43 e 36.
(3) P r. In f., Dep. della  sig . G. C., in t. 36.
(4) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. E . B., in. 29.
(5) Cfr. P r. Inf., Dep. di S r. A. P ., int. 34.
(6) P r. Inf., Dep. della sig. G. C., in t. 36.
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Chiudiamo questo capitolo con un pensiero im portante. Il 
nostro Santo Fondatore a coloro che tra ttano  con la gioventù, 
dice: « Am ate, se volete essere amati ». Ora se fosse lecito 
dare una spiegazione estensiva a ta le  pensiero, diremmo: 
« Volete essere amati da tu tti?  e avere; la confidenza di tutti? 
Siate imparziali, prudenti e secreti com’era Suor Teresa ».



CAPO X.

SPERANZE AVVERATE.

SUOR TERESA NEL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO 

DI ALCUNE ORATORIANE.

1. Suor Teresa non dispera m ai di rendere buone le oratoriane. 2. Una 
baru ffa . —  3. N on parla m ai m ale delle fanciu lle , anzi le d ifende . 4. R i
su lta ti consolanti. —  5. Ragazze salvate . —* 6. S i  form a delle collaboratrici.
—  7. R acconti autobiografici.

1. — Come spera sempre. I l  cuore di Suor Teresa era inte
ramente pervaso dalla vera carità clic tu tto  spera. E lla non di
sperava mai dell’emenda. P er quanto una ragazza fosse cattiva, 
riottosa e incurante di quanto le raccomandava, tu ttav ia  ella 
non si lasciava mai prendere dallo scoraggiamento, ma le stava 
attorno con infinita pazienza e bontà, e non la lasciava lino 
a d ie  non fosse riuscita nel suo intento. Le fanciulle stesse 
orano m eravigliate di tanto zelo e costanza, e una depose: 
« Non vidi mai la Serva di Dio sfiduciata o pentita  (li quanto 
doveva fare per noi; e sì clic noi le davamo mille occasioni 
colla nostra irrequietezza e indisciplina di ritenere vane tu tte  
le sue sollecitudini. Ella aveva fiducia in Dio e non in se stessa. 
Quindi era sempre serena e tranquilla, sebbene manifestasse 
la pena e sofferenza nel viso d ie  si accendeva o impallidiva 
momentaneamente ». (1)

Ci raccontava un’altra : « Io avevo una cugina che non cre
deva. Suo padre era un repubblicano arrabbiato, ateo dichia
rato e tu tta  la famiglia purtroppo seguiva il suo esempio nel

(1) P r. In f., Dep. d e lla  sig . G. C.. int. 21.
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non avere alcuna religione. Ne parlai con Suor Teresa la quale 
mi consigliò di pregare, di dar sempre buon esempio e di 
condurre la cugina all’Oratorio. Questa non voleva saperne, 
perchè, diceva: — Cosa diranno le mie amiche? Se vado lì, che 
cosa mi faranno fare le tue suore? — Ma siccome le parlavo 
sempre della grande accademia che avremmo fatto  il 24 mag
gio 1905 e l’esortavo a venire almeno quel giorno per pura cu
riositi'! come venivano tan te  persone, così alla fine, un po’ per 
compiacermi, un po’ per levarsi la seccatura, mi disse di sì. 
Ne parlai subito con Suor Teresa, la quale quando ci vide en
trare  tra ttò , secondo il solito, così bene mia cugina «die questa 
sentì la voglia di ritornare altre volte, li Suor Teresa a starle 
sempre attorno, ma senza mai annoiarla e tanto fece che alla 
fine la cugina si accostò ai Sacram enti e prese a frequentare 
l ’Oratorio e il laboratorio e persevera tu tto ra , e va dicendo che 
tu tte  le grazie che ha ottenuto, le deve alla Serva di Dio che 
seppe da viva conquistarla ed ora dal Cielo la protegge. Questa 
mia cugina avendo saputo che sarei venuta a Torino quale 
teste a deporre nella Causa di Beatificazione di Suor Teresa, 
mi raccomandò più e più volte di raccontare il caso, aggiun
gendo clic ella continua a ricorrere alla Serva di Dio affiue 
di ottenere la conversione di suo padre, il quale già dà segno 
di ravvedersi» . (1)

Nel gran numero vi erano di quelle così vivaci e indisci
plinate e così restie a ogni amorevole richiamo che forse avreb
bero messo a dura prova anche la pazienza del santo Giobbe. 
Quindi la superiora, dopo avvisi, richiami e minacce, per dare 
una lezione a t utte era obbligata a sospenderle dall’Oratorio. 
« A llora — depose uu’oratoriana — la Serva di Dio, pensando 
ai pericoli in cui si trovavano col non frequentare l ’Oratorio 
festivo, si rivolgeva a noi più anziane suggerendoci di cercare 
queste giovani, di persuaderle a, dom andare scusa per essere 
riammesse ». (2)

Ci raccontava un’altra: « A me piaceva andare a ll’Oratorio 
perchè potevo giocare, correre all’impazzata; ma ero il tormento

(1) Cfr. P r. In f., Dep. della  sig. II. C., in t. 20.
(2) P r. Inf., D ep. della sig. A. G., in t. 17; e cfr. Dep. di S r. M .G ., in t. 17.
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delle eompsigne e la dispera/Jone delle assistenti: avvisi, con
sigli, rimproveri, minacce lasciavano il tempo clic trovavano.

« La superiora (iella casa, ricevendo continue lagnanze sul 
conto mio, mi minacciò la sospensione e poi me l ’applicò dav
vero. Per i buoni uffici di Suor Teresa fui riammessa, ma poi 
di nuovo sospesa. Fui riaccettata, ma con la minaccia clic, se 
non mettevo giudizio, sarei s ta ta  licenziata per sempre. P ro
misi (pianto mi si dom andava perché andavo volentieri all’O- 
ratorio, e per qualche domenica mi regolai discretam ente lame; 
ma poi il diavolo che avevo addosso, prevalse, e la superiora, 
s tanca delle mie continue monellerie, mi licenziò dicendomi 
alla presenza delle mie compagne che assolutam ente non mi 
avrebbe più accettata. Mentre mi accompagnava alla porta, ecco 
correre Suor Teresa a pregare la superiora a provare ancora, 
assicurandola che mi sarei fa tta  buona. La superiora tenne 
fermo, e, insistendo Suor Teresa, le disse seria seria di riti
rarsi, ed io la vidi che si ritirò con i lacrimoni agli occhi e 
ritenni che avrebbe* pensato a ine. Infatti non mi dimenticò 
e devo proprio a lei se dopo qualche tempo fui riammessa e 
riuscii a moderare la mia indole ohe davvero era un po’ troppo 
vivace; anzi Suor Teresa mi fece poi accettare tra le cucitrici 
in bianco e posso dire che fu la mia salvatrice ».

P er la storia noteremo che cotesta ragazza, a detta  delle 
sue compagne e assistenti, divenne poi una delle migliori. Si 
avverò in lei, come in molte altre, quello che un’oratoriana 
depose: « Posso dire che ho visto per le sollecitudini della 
Serva (li Dio le più birichine diventare le migliori ». (1) F 
tu tte  attestano che nessuna sfuggiva al fascino della carità 
conquistatrice di Suor Teresa.

2. — Una baru ffa . Alcune oratoriane un giorno ci raccon
tarono il fa tto  seguente: « Nel pomeriggio di una domenica 
entrarono nel cortile delPOratorio quattro  o cinque ragazze 
clic non si erano mai viste. Suor Teresa non c’era, perchè stava 
poco bene e la  superiora le aveva detto di ritirarsi. Ma non era 
ancor passato un quarto d ’ora che, mentre quelle parlavano con

(1) P r. In f., D ep. della sig. R . C., in t. 29.

i«



— 194

una suora, ad un tra tto  lo strapparono il velo. Le più grandi 
di noi, che videro l’atto  villano, corsero per difendere la suora 
e ne nacque una baruffa. Quale ima corse nella s trad a  a chia
mare le guardie e queste vennero e stavano per condurre via 
quelle prepotenti, quando Suor Teresa, avvisata del fatto  do
loroso, discese in fretta e disse: — Ma no, ma 1 10 ! Non dob
biamo lasciare condurre in prigione quelle ragazze, perchè il 
Signore ce le ha mandate «pii affinchè le facciamo buone — e 
corse verso la portineria per richiam are le guardie; ma sia per 
l’affanno, sia per la piccola corsa svenne e cadde; fu rialzata 
e accom pagnata in camera. Nella settim ana ella s ’informò di 
quelle ragazze e riuscì ad avvicinarne qualcuna e seppe che 
erano state  m andate all’Oratorio da persone cattive le quali 
avevano promesso di dare loro venticinque lire se avessero 
strappato  velo e cuffia a qualche suora, ed esse avevano fatto 
quella bella prodezza. Suor Teresa si occupò di loro, cercò 
lavoro per esse, ne accettò una nel laboratorio e a poco a poco 
riuscì a m etterle tu tte  sulla buona strada ».

•'». — X on  ne p a r la  male, anzi le difende. Suor Teresa am ava 
di vero amore cristiano le fanciulle, non parlava mai male di 
nessuna, neppure delle più rozze, indisciplinate e impertinenti. 
E pur cercando sinceramente ed efficacemente di aiutarle a 
correggersi, ne prendeva sempre le difese ogni volta che sen
tiva qualche parola contro di loro.

Suor Tullia scrive: « Alle volte mi lamentavo della condotta 
delle fanciulle; ed ella: — Bisogna compatirle; sono povere 
ragazze abbandonate da tu tti  ed esposte a tanti pericoli! R in
graziamo il Signore clic vengano all’Oratorio, e vedrai che col 
tempo si faranno buone. Raccomandiamole al Sacro Cuore di 
Gesù e alla Madonna ».

E Suor O ttavia Clerici: « Davanti a qualunque affronto e 
difficoltà delle, bimbe, le difendeva sempre dicendo: — Su cento 
sgarbi o capricci, o ttanta non sanno di farli ».

4. — R isu lta ti consolanti. Ebbene quale fu il risultato di 
tan te  fatiche, pene e, sacrilizi senza numero delle suore e spe
cialmente di Suor Teresa? Fu  che a poco a poco le ragazze, sia
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puro molto lentamente per la massa, cominciarono ;i subire il 
lascino della carità conquistatrice ili Suor Teresa e delle sue 
caritatevoli collaboratrici; e pur conservando la loro vivacità, 
divennero meno insubordinate e più trattab ili e infine rispet
tose. A ttira te  dai modi di Suor Teresa tan to  belli, gentili e 
gioviali, correvano a  lei con lesta, la circondavano e ascol
tavano con attenzione fatti e racconti, e, conoscendo a prova 
la sua moderazione, la  sua im parzialità e dolcezza prendevano 
in buona parte avvisi e correzioni, e prom ettevano di mettere 
in pratica i consigli che loro dava. A poco a  poco amarono 
l’istruzione religiosa e presero a  frequentare i Sacramenti. Non 
si vedevano più gironzolare per le strade, e in casa non più 
la le ttu ra  di giornalucoli illustrati e immorali e di romanzarci, 
(*, sempre con una risposta pronta e arrogante a chi le coman
dava; ma divennero ubbidienti, e a tten te  nelle faccende dome
stiche, nel pulire, e ordinare la casa e nell’aceontentare i ge
nitori e i fratelli, e portarono nella famiglia la religione e la 
pace. Molti padri, di idee sovversive anch’essi, smisero dallo 
sparlar dei religiosi e delle religiose e poi presero a parlarne 
in senso che faceva stupire chi in altri tempi li aveva sentiti 
proferire giudizi ed augùri ben differenti.

Mentre raccoglievamo notizie per la biografìa della nostra 
eroina, alcune oratoriane ci dicevano: « P e r la carità e i modi 
cosi soavi di Suor Teresa noi amavamo tanto l ’Oratorio che la 
domenica sera provavamo pena nel dover ritornare in famiglia 
e fra  la settim ana contavamo i giorni per ritornare all’Orato
rio; non solo noi, ma anche tan te  nostre compagne ».

E una aggiunse: « Io la notte dal sabato alla domenica 
(piasi non dormivo e mi svegliavo sovente pensando che al 
m attino sarei andata all’Oratorio e avrei visto Suor Teresa la 
(piale mi avrebbe dato tan ti buoni consigli, e so che anche ad 
altre mie compagne, con cui ci comunicavamo i pensieri, av
veniva la stessa cosa ».

« Molte Trasteverine, ora madri di famiglia, — dice una 
superiora — hanno attestato  a me di essersi m igliorate o con
servate buone per aver avvicinato la Serva (li Dio; a ltre per 
la sua parola convincente le consegnavano romanzi per aver 
in cambio libri buoni; abbandonavano i divertim enti, riunii-
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r isivi!no si g i t e  «li pis ieeiv p e r  r e s t a r e  aH ’O r a to r io  l in o  ;ill«‘ «lieei 
e  m ezz o  d i s e n i » .  (1)

Bil altre: « A ttorno a Suor Teresa era tu tta  un'irradiazione 
di bontà, di gioia e di candore: il suo sorriso così bello, l;i sua 
gentilezza e dolcezza non sm entita mai, l’affetto vero che ci 
portava, le premure ohe aveva per noi e per il nostro avve
nire, il desiderio 'a rdente di vederci buone e i sacrifizi che 
faceva per riuscirvi erano tali che nessuna lingua li può dire, 
nessuna penna li può descrivere, e solo chi li ha provati li 
può comprendere e valutare ».

o. — Ragazze solcate. Sono molte come risulta dal nostro 
racconto; qui accenniamo a due soli casi che sentimmo da 
una delle assistenti del laboratorio (Sr. A. A.). « Una ragazza 
di sedici anni non era operaia, ma veniva volentieri nel nostro 
laboratorio. L a sventura colpì la sua famiglia: prima furono 
rovesci di fortuna, poi perdita del padre e poco dopo della so
relli!. La ragazza era eccessivamente sensibile e meditavi! di 
suicidarsi. Suor Teresa vegliava e ne parlò con la superiora 
aggiungendo: — È molto affezionati! all’assistente del labora
torio. Ora converrebbe che lei desse le sue istruzioni all’as
sistente, affinchè l ’avvicini, la distolga dal suo stolto pro
posito e la induca ai Sacramenti — e la povera ragazza fu 
salvata.

« U n ’altra  di veutidue anni faceva la stiratrice, ma amava 
frequentare compagnie drammatiche ed era spesso travagliata 
da umore nero per i rimorsi e non voleva saperne di ambire 
a confessarsi. Suor Teresa cominciò ad avvicinarla coi suoi 
bei modi, poi prese a parlarle della bellezza del Cielo come 
sapeva far lei, e della misericordia di Dio; e tanto  fece e disse 
che la ragazza cedette alle sue amorevoli insistenze; si con
fessò, divenne buona e morì poi santam ente due anni dopo».

(». — S i fo rm a  delle collaboratrici. Ma intanto le fanciulle 
dell’Oratorio aum entavano sempre e non sempre le suore po
tevano assisterle come avrebbero desiderato. Suor Teresa che

(1) P r. In f., D ep. di S r. E . B., int. 29.
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ersi un’anima animile (li zelo e sapeva infonderlo in altri, 
che cosa fece? «Coltivò le più adulte e quelle che riconobbe 
più adatte, facendole sue collaboratrici nell’assistenza alle 
a ltre» . (1)

Siccome le fanciulle che frequentavano l ’Oratorio e il la
boratorio erano quasi tu tte  di povera condizione, alle volte 
qualcuna delle grandi aveva ripugnanza o vergogna di occu
parsi di loro; ma Suor Teresa l’esortava a vincersi, per mo
tivi di fede che nei poveri bisogna vedere Gesù e ne dava 
l ’esempio.

Infatti una di queste diceva: «Siccom e ero delle più alte, 
così Suor Teresa mi m etteva per aiuto alle suore quando an 
davano a passeggio. Io allora cercavo di svignarm ela, perchè 
le fanciulle oltre essere mal vestite e qualcuna coi piedi 
che uscivano dalle scarpe, erano maleducate ed io mi vergo
gnavo di s tare  accanto a loro. Suor Teresa non mi rimprove
rava, ma mi diceva di vincere il rispetto umano, e di assi
stere le fanciulle per amor di Gesù e di Maria Ausiliatrice 
che m’avrebbero fatto  qualche bella grazia. Mi diceva: — Cara 
Adalgisa, sono questi i bambini che cercava (ìesù: i più [io- 
veri, i più semplici. Ricordati che Egli ha detto che bisogna 
farci semplici e piccoli come bambini, se vogliamo entrare nel 
regno de’ cieli; se no, non si entra. — Ed allora io mi adattavo 
a fare da assistente. Ella però mi era sempre di esempio, perchè 
la vedevo chiam are attorno a se le fanciulle delle famiglie pili 
disgraziate, le più bru tte e maleducate; chiedeva per loro soc
corsi ai benefattori e le raccomandava a chi poteva aiu
tarle ». (2)

Voleva un gran  bene alle bambine povere, alle m alandate, 
perchè, diceva, la loro animuceia era più semplice e perciò più 
bella davanti a Dio di quelle delle bimbe tirate su con mille 
moine e abituate già alla mollezza e perciò superbe, capar
bie e viziose.

Ci raccontava un’altra: « Un giorno si doveva andare tu tte  
a ll’Apollinare per una premiazione catechistica, e Suor Teresa

(1) P r. In f., D ep. di Sr. E. B., in i. 29.
(2) C fr. P r. Inf., D ep. della sig. A. G., ini. 28.
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raccomandò a noi più adulto di aiutarla nell’assistenza alle più 
piccole e più indisciplinate. Quando fummo nella strada os
servai che quasi tu tte  le fanciulle erano in ciabatte e non vo
levo per vergogna stare accanto a loro per assisterle. Suor Te
resa mi disse: — È un onore e un merito lo stare  con queste 
bambine; tu tti sono capaci «li accompagnare delle signorine e 
«lei bambini ben vestiti. V ia: assistile volentieri; fallo per 
amore di Maria Ausiliatrice e per farti dei meriti. — Ed io mi 
arresi ».

7. — E qui credo «li far cosa g rad ita  al lettore e utile col 
riferire i brevi racconti autobiografici «li alcune ex oratoriane 
le quali corrisposero alle nostre raccomandazioni «li scriverli 
e di farceli avere. Dai medesimi apparirà sempre meglio r a 
zione di Suor Teresa tra le fanciulle e i buoni risultati che sa
peva ottenere.

La signora Emilia Lenti scrive: « Ilo  conosciuto Suor Te
resa quasi per un anno, l ’ultimo che passò alla Lungara. Ho 
giocato tanto  con lei; mi voleva tan to  bene; mi accettò come 
aspirante tra  1«‘. Figlie «li Maria. H o veduto in lei tan ta  e 
tan ta  bontà: faceva di tu tto  per vederci allegre; nonostante i 
suoi malanni era sempre in mezzo alle più grandi. P er gio
care con noi, l ’ho veduta fare degli sforzi, perchè era molto 
sofferente; e non se ne andava con qualche pretesto s»‘ non 
quando non ne poteva proprio più. Sapevamo poi che dalla 
D irettrice, tanto  cara anche a lei, era s ta ta  m andata a letto 
perchè si sentiva male. Qualche volta la D irettrice la riprese 
anche perche era s ta ta  troppo con noi. Ella abbassava il 
capo sorridendo gentilmente e se ne andava; ma si vedeva 
che provava pena nel lasciarci, e noi l’accompagnavamo fino 
alla porla, non potevamo staccarci «la lei e provavamo con
tento se riuscivamo a baciarle la mano. P er consiglio «li Suor 
Teresa cominciai a frequentare assiduam ente l ’Oratorio, ad 
ascoltare ogni giorno la san ta  Messa ed a fare la santa Co
munione. P er la tan ta  bontà di Suor Teresa, mi affezionai alle 
suore, fui accettata come cucitrice e rimasi con loro molti anni, 
sacrificando per esse, in memoria di Suor Teresa, guadagni 
masjriori «■- divertimenti ed altro che il mondo mi offriva per

o  n
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attirarm i a  se. O ra lavoro in casa per conto mio; però mi ri
conto sempre (li Suor Teresa e posso dire che anche dal Cielo 
mi aiu ta col provvedermi lavoro per tirare  avanti la  vita mo
destamente, ma onestam ente».

* * *

La signora Nicchi A ssunta scrive: « Sono stata  una biri
china non di Don Bosco, ma delle Suore di M aria Ausiliatrice. 
Volevo bene alle mie suore, ma mi piaceva anche di farle dispe
rare, col fare dispetti alle compagne, col disturbare, col giocare, 
sfrenatam ente; e più ne facevo e più ero felice. Fui minacciata 
più di una volta dalla D irettrice di sospensione e anche di 
espulsione; ma interveniva sempre Suor Teresa a pregare di 
sopportarmi ancora, a provare ancora un poco, prom etteva per 
me e cercava ogni modo per ottenere da me un qualche mi
glioramento. Mi conduoeva spesso in chiesa, pregavam o insie
me e a poco a poco diventai meno irascibile.

Il mio carattere  era- molto vivace: ini prendeva la rabbia 
da mordermi le mani a sangue per ogni piccola contrarietà. 
Suor Teresa mi vigilava sempre e mi calmava. Un giorno ap 
punto per uno di questi scatti nervosi fui condotta da lei che 
mi disse tan te  amorevoli parole e mi tra ttò  con tan ta  dolcezza 
che mi convinsi di quanto diceva e ritornai calma e serena. 
Allora mi disse: — Senti, A ssunta, ho un rimedio per.te. — Uscì 
un istante e tornò con una bottiglietta e mi disse: — Questa 
è acqua miracolosa di S an t’Antonio. Prendi e conservala. 
Quando la rabbia ti prende, ne sorseggi un po’ e la tieni in 
bocca, e vedrai che a poco a poco ti emenderai di cotesto 
bru tto  difetto. —

Tutte le mie compagne ridevano; io invece ci credetti, e, 
non so se sia l ’acqua consegnatami da Suor Teresa o le sue 
preghiere per me, fatto è che mi emendai. Sebbene sia stata 
sempre molto nervosa, non mi è mai più capitato di far paz
zie come allora.

Ah! Suor Teresa era un angelo e cercava di farci diventare 
buone e san te come era lei!

Mi raccomandava sempre la Comunione frequente, perchè,
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«liceva, se sarai imita a Gesù, sarai anche più buona, e tutti 
ti vorranno bene.

Quanto soffrii per la sua partenza! A lla sua morte sentii 
come un vuoto attorno a me: piansi tanto  tanto e capii allora 
tu tto  il bene che avevo ricevuto! Promisi <li esserle ricono
scente col m ettere in pratica tu tti i suoi santi consigli e dive
nire davvero buona come mi desiderava.

Continuai ancora a frequentare le suore per parecchio 
tempo, cioè, lino a che mi sono sposata con un buon giovane. 
Ora ho cinque figli e mi sento orgogliosa di raccontare ad essi 
la  bontà «Iella cara Suor Teresa, facendoli pregare, perchè Essa 
dal Paradiso vegli anche su di loro e li faccia crescere buoni, 
devoti e santi ».

* * *

La signora Amedea Sarti racconta: « Sono passati molti 
anni dalla morte di Suor Teresa. Le vicende della vita, le 
preoccupazioni dei figli «i della famiglia, mi hanno fatto di
menticare tan te  cose Che certam ente avrebbero potuto confer
mare sempre più le straordinarie virtù  di Suor Teresa Valsè- 
Pantellini. L’ho sempre innanzi a me «piel suo visetto rasse
gnato, quell’angelo consolatore che sapeva così bene con le 
sue parole ottenere da noi qualunque cosa, costasse pure sa
crifizi. O lili bei tempi! Ero tanto  affezionata all’Oratorio che 
cominciavo a contare «lai lunedì i giorni e le ore per ritornarvi 
ad attingere dalle suore forza «* coraggio per rimanere vitto
riosa nelle occorrenze pericolose che mi potevano capitan* nel
la settim ana. P e r far contenta la buona Suor Teresa non leg
gevo più romanzi od altri libri che potevano farmi male al
l ’anima.

Ella ogni domenica soleva darmi una pratica per la setti
m ana, per esempio: di far volentieri per amor di Gesù «pial- 
clie cosa doverosa o anche solo conveniente, che non era di 
mio gusto; «li fare una visitina in chiesa; «li rivolgere spesso
il mio pensiero a Maria SS. Aiuto dei Cristiani; di offrire le 
azioni «Iella giornata a Gesù; di ripetere spesso qualche gia
culatoria, ecc. Tutte cose che io non conoscevo, ma che ap
presi con tanto piac«*re e praticai.
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Queste cose mi servono anclie adesso per allevare i miei 
cari bambini nel santo timor di Dio e a loro ripeto spesso 
le raccomandazioni e già (urlato rie per far gustare anche a 
loro la gioia che allora provavo e provo tu tto ra  nel ricor
darmene.

Rivolgo spesso a Suor Teresa le più fervide raccomanda
zioni per i mici cinque figli, e spero che dal Paradiso veglierà 
sempre sopra la mia famiglia ».

* * *

La signora Maria Nicchi dice: « Capitai non so come dalle 
suore Salesiane di Via della Lungara cercando di occuparmi 
come stiratrice e fui accettata. Stando con le suore e sentendo 
tan te  belle istruzioni, mi sentii sollevato lo spirito e mi parve 
di avere, vocazione religiosa. Ne parlai con Suor Teresa che 
ispirava tanta confidenza. Mi raccomandò di pregare Gesù e 
Maria Ausiliatrice. Pregai tanto e tanto , e capii che quella 
non era la mia via. Mi sposai e feci tu tte  le cose da buona 
cristiana.

La b;dle parole di Suor Teresa, i suoi consigli li ricordo 
sempre e spero che dal Cielo mi vorrà continuam ente proteg
gere, specialmente nei momenti più difficili della vita e mi 
farà  sentire felice anche nelle avversità.

Quando nel laboratorio nasceva tra noi qualche malumore 
era sempre Suor Teresa il nostro angelo di pace ».

* * *

La signora Emidi Paim ira espone così le sue relazioni con 
Suor Teresa: « Non ero mai stata dalle suore e entrai come 
stiratrice quando il Padre Bonanui, di s. ni., cominciò l’Opera 
sotto il titolo di Patronato  delle giovani artiste  e operaie dalle 
Figlie di M aria A usiliatrice. Suor Teresa era allora direttrice 
dell’Opera ed io rimasi subito edificata da tanta sua bontà. 
Ogni volta che me la vedevo davanti, mi faceva l’impressione 
di una santa. Quanta sofferenza, ma nello stesso tempo quanta 
dolcezza in quel visetto pallido e nelle sue parole! Come era
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felice quando poteva annunziarci qualche divertim ento, qual
che sollievo, qualche beneficio!

Da lei appresi tan ti insegnam enti, i quali mi hanno sem
pre servito a conservarmi una buona cristiana ed aiutata a 
essere una buona inanima di sette figli, e a condurre, volentieri 
una vita di lavoro e di sacrifizi. Spero che «lai Cielo mi aiuterà 
sempre, e mi otterrà le grazie necessarie per mantenermi fino 
alla fine dei miei giorni, rassegnata, come, sempre mi sugge
riva, alla volontà di Dio ».



CAPO XT.

FORTEZZA DI SUOR TERESA.

RINNOVAZIONE DEI VOTI E PROPOSITI PRESI.

1. Elogio della  fortezza . —  2. Fortezza ili Su o r Teresa. —  3. M ezzi che  
adoperava per praticarla. ■—  4. Indebolim ento  d i sa lu te. —  5. Una signorina  
su pp len te  per il canto. —  6. S in to m i d i  lunga m alattia . —  7. Suor Teresa  
in  P iem onte. —  8. R innovazione d e i V o ti e propositi presi. —  9. R itorno  a
R o m a : risveglio della m alattia  e rassegnazione d i  Suor Teresa.

d b

1. — Lo Spirito Santo dice: « È  dappiù l ’uomo paziente 
clic il valoroso; e colui che è padrone dell’animo suo, è dappiù 
che l’espugnatore di città ». (1) Infatti, ci dice San P ier Cri- 
sologo, «leggiam o nella storia che molti hanno saputo, guer
reggiando, vincere nazioni intere; e non hanno saputo domare 
le lotte della carne; che molti hanno ceduto alle passioni il 
loro petto e cuore, pur non avendo mai voltato il dorso ai 
loro avversari in guerra. Oh dolore,! — esclama il Santo — 
vincitori di popoli e schiavi dei loro vizi; padroni delle na
zioni e turpem ente servi del peccato; coraggiosi in mezzo alle 
spade, e snervati di fronte alle seduzioni dei sensi, terribili 
ai regni, zimbello dei vizi; resistenti al digiuno per vincere 
arm ate nemiche, e poi ubriachi, vilmente fuggiaschi dagli ac
campamenti della virtù ». (2)

2. — Invece Suor Teresa si era resa padrona, dei suoi af
fetti; sapeva dominare i moti del suo animo e del suo cuore, 
e sapeva regolarli secondo la ragione e la fede. A lei (piindi

(1) Prov., XVI, 32. (2) Serrn., 41.
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il preclaro elogio di essere da più del valoroso capitano che 
espugna e prende città fortificate.

Le fanciulle stesse erano ammirate della fortezza di Suor 
Teresa e ne fecero larghi elogi nelle loro deposizioni.

Una disse: « L’ammirammo modello di pazienza, di dolcezza 
e di rassegnazione, virtù  clic dovette acquistare con una lotta 
tenace, continua, piena di riuuncie per giungere fino ad una 
piena padronanza di se stessa ». (1)

E un’altra che la frequentò tu tti i giorni per sei o sette 
anni continui: « E ra di carattere  pronto, vivace, inclinato al
l’irascibile, per cui una contraddizione, uno sguardo, uno sba
glio le accendevano il viso. Ma ella seppe imporsi un assoluto 
dominio sopra di sè e non si vide mai, dopo la prima impres
sione, inquieta, agita ta , ma subito calma e anche sorridente. 
Non le sfuggì mai una parola di risentim ento, o, in qualsiasi 
modo, meno edificante ». (2)

« È  mia convinzione, come pure delle consorelle che l ’hanno 
conosciuta, che la Serva di Dio abbia praticato tu tte  le v irtù  
cristiane e religiose non solo in grado comune, ma eroico; non 
ho mai visto in lei un difetto. D’altra parte, essendo per in
dole vivace, pronta e focosa, il conservare l ’uguaglianza di 
carattere e padronanza continua di sè, il dare tante prove di 
dolcezza dimostra (piale lotta e (piale sforzo veram ente eroico 
abbia sostenuto. Soprattu tto  poi rifulse la virtù  eroica della 
Serva di Dio nella sua um iltà e nella osservanza delle Ile- 
gole della nostra vita religiosa. Fu  una san tità nella perfe
zione della vita comune ». (3)

Anche M adre Marina ebbe a scrivere: « Nessuna ricorda 
d ’averla udita dire parole o di avere scorto iu lei qualche atto  
che rivelasse m inor dominio di sè».

3. — Questi a tti di dominio di sè erano fatti con la mas
sima semplicità e spontaueità; ma perchè? Perchè viveva di 
continuo unita a Dio; perchè vigilava attentam ente su di sè;

(1) Cfr. P r. In f., D ep. de lla  sig . A. G., in t. 61.
(2) Cfr. P r. Inf., D ep. de lla  sig . li. C„ int. 37.
(3) P r. In f., D ep. di Sr. L. R., in t. 43.
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perchè ;il mattino faceva bene il suo esame preventivo. « Mi 
confidò (‘.Ila stessa — ci dicova, ima suora — clic al mattino 
corcava di prevedere quanto le sarebbe occorso di disgustoso 
nella giornata, e preparava così l’anima sua e prendeva i 
in m i opportuni per non lasciarsi vincere dal proprio naturale 
a scapito della virtù. Non c’è quindi da meravigliarsi se un’a
nima, così avvezza alla vita interiore, così desiderosa di pro
gredire nella via della perfezione, siasi meritato dal Signore
il suo aiuto speciale tanto  da dominare se stessa in tu tte  le 
occasioni ».

T utte  infatti, mentre la vedevano così buona e servizievole, 
vedevano pure che era rigida con se stessa e irremovibile nei 
buoni propositi che prendeva.

4. — Però questo lavorìo continuo sull’animo suo e sul suo 
cuore nel praticare il bene con perfezione unito alle occupa
zioni giornaliere, logorava la sua libra delicata, ed essa di 
tanto  in tanto provava un malessere generale non ben de
finito.

La superiora vegliava, affinché avesse riposo e vitto  conve
niente; e il Padre Bonanni, che apprezzava tan to  il lavoro e 
la v irtù  di Suor Teresa, cercò una maestra di musica, e, in 
occasione di feste e di accademie, la mandava all’is titu to , af
finchè ella avesse un po’ di sollievo.

5. — Suor Teresa fu riconoscentissima al Padre Bonanni 
come era verso chiunque facesse qualche cosa per l ’ i s t i t u t o  <> 

per lei personalmente, e accolse sempre con sincera cordialità la 
nuova m aestra; ma anche questo caritatevole sollievo doveva 
procurarle, non poche, sofferenze ed esserle, occasione «li non 
pochi meriti. Ecco (pianto attesta una giovane dell’Oratorio: 
« Ricordo con (piale calma sopportava le parole offensive e 
pungenti con le (piali una signorina, (die veniva a sostituirla 
talvolta ìiell’iiisegnamento del canto, la feriva, disapprovando
il suo metodo, presenti noi e presente, pure la Serva di Dio. 
Noi, che per Suor Teresa saremmo andate nel fuoco, freme
vamo e volevamo insorgere prendendo le sue difese, abban
donando il cauto; ma lei con uno sguardo fermo e dolce e col
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suo sorriso ci persuadeva a proseguire, e noi per amor suo e 
indotte, dal suo e,sempio restavam o ». IO ancora: « Ricordò... 
come si comportasse con umiltà ammirata da noi tu tte , con 
quella signorina, non ribattendo mai alcuna sua pungente cri
tica; anzi, appena era finita la scuola, essa era la prima ad 
avvicinarla col sorriso sul labbro e farle i rallegram enti e 
usarle ogni sorta di complimenti e portarle il caffè o che 
so io». (1)

Siccome poi non sempre la signorina poteva trovarsi alle 
prove del canto, così avveniva che Suor Teresa facesse tu t ta  
la fatica nel preparare le fanciulle e poi, nelle feste, lasciasse 
alla sua aiu tan te di campo la  soddisfazione di dirigere ed 
accompagnare i cauti insegnati per settim ane e mesi. E  non 
disse mai una parola e non dimostrò mai il minimo scontento 
che un’altra  riportasse gli elogi del lavoro da lei compiuto; 
anzi era contenta. (2) Non lavorava essa per Dio? E 'Dio non 
vedeva il suo lavoro? 10 non gliene riservava la mercede? 
Perchè dunque avrebbe dovuto inquietarsi e soffrirne? Cose 
giuste, ma non da tu tti capite e praticate.

0. — Intanto dim agriva e s’indeboliva, ed ecco apparire
i primi sintomi di quel male che doveva poi condurla alla 
tomba.

Non diciamo che non abbia provato pena e sgomento; se
lo sp irito  è pronto, la carne è pur sempre inferma. Suor Te
resa conosceva ogni giorno meglio la grazia grande che il 
Signore le aveva fatto col chiam arla nell’is titu to  delle Figlie 
di M aria Ausiliatrice; vedeva sempre meglio il vasto campo 
di bene che le era aperto; ogni giorno andava vieppiù acqui
stando abilità per compierlo, ed ora alla minaccia di essere 
a rresta ta  dopo pochi anni di lavoro, al vedersi ridotta a ll’im
potenza, forse inchiodata in un letto per mesi e forse per 
anni, come non provare pena e sgomento?

Ella però con la sua solita energia reagì subito contro

(1) P r. In f., Dep. della sig . G . C., in t. 30 ; 41.
(2) Cfr. P r. Inf., Dep. di S r. M. G., in t. 41 ; e cfr. Dep. di Sr. T . D., 

in t. 41.
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In n a tu ra ,  d iv e n u ta , p e r la debo lezza tis ica , an c h e  p iù  se n 
s ib ile .

Non aveva ella sempre amato la volontà, di Dio? Non era 
sempre stata  contenta di quanto Dio aveva voluto o permesso? 
Non aveva detto più e più volte che la salute o la m alattia, 
la prosperità, o le avversità, la buona o la cattiva riuscita, la- 
v ita o la morte, tu tto  le era indifferente, purché si compisse 
in lei e attorno a  lei la, volontà di Dio? Dunque? Dunque, 
perchè doveva inquietarsi? Perciò represse la fantasia che in
grandisce i mali, e, trovò il primo conforto nella preghiera e 
nella rassegnazione, alla divina volontà e poi nelle premurose 
cure delle sue superiore.

Queste, dopo aver sentito il parere di vari dottori e fatto 
esperimento di vari rimedi, le proposero un viaggio in Pie
monte.

7.— Suor Teresa accettò riconoscente, e, accompagnata dalla 
superiora della casa, andò a Nizza e poi a Diano d ’Alba. 11 
riposo e l ’aria balsamica delle colline del Monferrato, uniti a 
cure ricostituenti, le ridavano le forze perdute, etl essa sentiva 
di nuovo crescersi il desiderio di lavorare.

Avvicinandosi la festa dell’Assunzione di M aria Santissi
ma, mentre era a Diano d ’A lba, seppe (die nel paese si desi
derava un po’ di musica, per tale solennità e che non vi era, 
chi potesse preparare i cantori. Si profferse subito e raccolse 
dei fanciulli; insognò loro una Messa, e il giorno dell’A ssunta 
l ’accompagnò con l’armonium, posto in una cappella dirim
petto al pulpito. I piccoli cantori furono da tu tti  ammirati, e 
non meno la suora che li aveva così bene istruiti. Suor Teresa, 
sempre gentile, non rifiutò la lode dei buoni contadini, anzi 
dimostrò di gradirla e ringraziò; ma poi la  tacque e la di
menticò.

Proprio in quel frattem po l’On. Calissano, che fu poi Sot
tosegretario agli Interni e Segretario delle Finanze, si trova
va in ferie nella sua villa di tìorano. Avendo la nipote suora 
a Diano, l’invitò a, passare qualche giorno alla sua villa, ma
nifestando il desiderio che ci andasse anche la Eev. Madre 
(len ta , della quale già conosceva e am m irava la, semplicità e
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la. bontà. Questa vi andò conducendo con sò hi buona Suor 
Teresa.

Dopo pranzo hi figlia dell’Onorevole sonò qualche pezzo 
di musica e Madre G-enta disse a Suor T(*resa di sonare an 
elli1 lei qualche pezzo che ricordasse. Questa, che pur teneva 
nascosta la sua abilità, obbedì prontam ente, eseguì una sem
plice suonata e si tacque.

Ma tu tta la famiglia aveva subito capito l ’abilità della 
suora, e vi fu chi le pose avanti un pezzo d ’opera di musica 
profana, con dolce invito a sonare.

Suor Teresa diventò rossa e si schermì dicendo che non 
sapeva; ma ad un cenno di Madre (lenta, sonò subito quel 
pezzo con tan ta  semplicità e maestria che riscossi* gli applausi 
di tu tta  la famiglia, am m irata non so se più dell’abilità o 
dell’umiltà della suora.

H fatto rimase cosi impresso all’Ou. Calissano, che tan ti 
anni dopo, desiderando a vere le Suore di Maria Ausiliatri ce 
in A lba, andava dicendo: « Oh se mandassero delle suore come 
quella Suor Valse che ho conosciuto, amanti come lei del n a
scondimento! credo che in poco temilo avrebbero l’approva
zione e l’affezione di tu tta  la cittadinanza ».

Suor Teresa Adriano, Figlia di M. A ., scrive: «A  Diano 
d’All>a Suor Teresa Valse era tenuta per santa. Si recò in quel 
paese varie volte per rimettersi in salute, e noi alunne delle 
scuole elementari dicevamo al suo arrivo: — È giunta tra noi 
la Suora Santa. —

«A ndava ogni giorno in Parrocchia verso le 10 del mattino 
a sonare l ’organo, credo sia stato  per esercitarsi per l ’accom
pagnamento d ’uua Messa cantata; l’accompagnava or l’una 
or l’altra delle alunne più grandicelle. Quando la D irettrice 
veniva nella scuola per scegliere la  prediletta, prendevamo 
un atteggiam ento raccolto per essere le preferite, perchè si 
credeva che per accompagnare una Santa bisognava essere 
anche un po’ sauté. Venne finalmente il mio turno. Deside
ravo assicurarmi se Suor Valse fosse veramente santa e che 
carattere aveva la sua santità. G iunta nel coro mi spiegò 
come dovessi girare il mantice; appresi la lezione e, per una 
mezz’ora, l ’affare andò bene: non perdevo di vista la Suora;



R ùfina . —  V illa di Poggio R eale . In a lto , n e ll’angolo  a d es tra  di ch i guarda, la crocetta  in b ianco  in d ica  una 
de lle  d ue  finestre d e lla  cam era  che occupava S uor T eresa  da  signo rina . ( p a g . 76)
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di tra tto  in tra tto  i suoi ocelli erano fissi al Tabernacolo clic, 
si rifletteva sullo specchio che le stava innanzi; ina, a forza 
di girare, mi stancai e abbandonai il mantice. Suor Valse 
moveva ancora le d ita  sulla tastiera , ma il suono non veniva 
fuori, (‘il allora serena e tranquilla mi s ’avvicinò e con bel 
garbo mi disse: — Forse non ti ricordi più; ma vedi, devi dar 
volta al manubrio lino a che il disco arrivi lassù. — La rin
graziai ed ella sedette di nuovo a ll’organo. G irai la manovella 
e poi lasciai di nuovo, e Suor Valse con tan ta  bontà veniva 
a ripetere la spiegazione all’alunna che tacitam ente esigeva 
da essa ben a ltra  lezione. Così ripetè tre  o quattro  volte, e 
la  trovai sempre uguale a se stessa senza mai dar segno 
d ’impazienza; m’accorgevo che si faceva violenza per non 
stizzirsi. Finalm ente mi disse: — Sei stanca?

— Oh sì — risposi.
— Ebbene, andiamo; salutiamo Gesù. —
« Fece una fervorosa Comunione spirituale con gli ocelli 

ben fìssi al Tabernacolo; io li avevo fìssi su di Essa, e dopo 
aver sorriso a Gesù, uscimmo di chiesa.

«Corsi subito tra  le compagne e dissi loro: — Suor Valse 
è proprio Santa, perchè non ha perduto hi pazienza; — e 
narrai il fatto accaduto ».

8. — In tan to  Suor Teresa pensava alla rinnovazione de’ 
suoi Voti religiosi e scriveva alla Superiora Generale la let
tera seguente:

« Veneratissima Madre,
Suor Teresa Valse, avendo compiuto il 3 agosto 1900 il 

triennio della san ta  Professione, domanda umilmente la gra
zia di poter rinnovare i santi Voti, e, se è possibile, quella 
ancor maggiore, di poter fare i santi Voti perpetui, come a r
dentem ente desidera, per unirsi più intimamente ed irrevoca
bilmente al Signore.

P rom ette coll’aiuto del buon Dio, di fare ogni sforzo per 
correggere i suoi difetti, dei quali è pienam ente convinta, e 
di im pegnarsi con tu tte  le forze per osservare fedelmente i

14
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santi Voti a costo di qualunque sacrifìcio con la grazia del 
Signore e la Sua divina assistenza. Si raccomanda umilmente 
alle Sue preghiere, disposti! a fare sempre la volontà <1 i Dio.

\  izza M o n f., 11 settem bre 100'».

Umilissimi! devotissima figlia 
Sr. T e r e s a  V a l s e  

f .  m .  A . » .

Fece gli Esercizi, rinnovò i suoi Voti e prese i seguenti 
propositi:

« l. A gire sempre e unicamente per amor di Dio;
II . Amare la Croce e procurare d 'im itare (lesù colla mor

tificazione interna ed esterna; cercando non solo di accettare 
la sofferenza, ma di am arla , perche inviata o permessi! dal 
buon Dio ».

Li! parola am arla  è da lei sottolineata due volte.
Amare, la Croce! Quale pazzia per il mondo e quale stol

tezza per gli increduli e. per gli uomini di poca fede,!
Non così per Suor Teresa la quale vedeva nella croce una 

delle beatitudini proclamate dal divin Maestro: « Beati quelli 
«die soffrono». (1) Ella considerava, la croce come un mezzo 
efficace per divenire simile a Gesù, e come, San Paolo, il co
ronamento della fede, (2) il pegno d ’un premio di gloria. (3)

11 Signore con ispirarle il secondo proposito la veniva pre
parando ad accettare e a sopportare con merito nuovi e lun
ghi dolori.

0 . — Orinai sembravi! guarita  e dopo alcun tempo, sentito 
il parere del medico, ritornò a Roma.

Ma il male era assopito, non vinto. Suor Teresa riprese le 
sue solite occupazioni, forse con troppa alacrità e presto in
cominciò ii risentire l ’antica m alattia, sebbene non volesse 
darsi vinta. U n’oratoriana attestò: « Pur essendo (bilicata di

(1) M atteo, V , 10.
(2) L e tte ra  ai F ilippesi, I , 29.
(3) P rim a le tte ra  a i Corinti, IX, 17.
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salute c infermicci a, tu ttav ia  attendeva con zelo ai suoi do
veri, non lasciando mai trapelare le. sue sofferenze con parole 
di lamento. Anzi quando noi, conoscendo i suoi mali, le fa
cevamo le nostre condoglianze, essa ci rispondeva: — Ma non 
è niente ». (1) 10 un’a’tra : «Q uando noi domandavamo a lei 
come stesse di salute, saltellilo dalle suore clic era ammalata, 
ci rispondeva: — Sto benissimo — e facendole notare che era 
pallida, ci rispondeva: — Ma sono sempre pallida».

In verità ella non si era mai preoccupata della sua salute. 
Usava una prudenza ordinaria come usano tu tte  le persone 
ragionevoli; ma non aveva mai cercato di preservarsi dalla ma
la ttia  con cure e precauzioni eccessive. Ella si era donata a 
Dio e lasciava clic Dio provvedesse a lei come credeva meglio. 
Quindi senza badare agli incomodi che la torm entavano, cer
cava di compiere con perfezione ogni dovi*,re, si studiava di 
contentare tu tti, mostrandosi sempre ilare, servizievole e con
tenta.

Ella poteva, dire con San Paolo: «N on ci perdiamo d'animo: 
ma benché il nostro uomo che è al di fuori, si corrompa, l ’uomo 
però che è al di dentro, ili giorno in giorno si rinnovella », 
cioè benché il corpo mortali*, per i travagli e le fatiche depe
risca, l’anima si avanza ogni giorno più nella giustizia e san
tità  (2) per l’intenso lavoro della propria perfezione.

Venne inline il giorno in cui dovette mettersi a letto.
Fin dal primo apparire del male aveva rinnovato il suo 

proposito di « amare la croce e accettare la sofferenza perchè 
inviata e permessa dal buon Dio ».

.V tutti appariva, come prima., serena e sorridente. Anche 
(piando si manifestarono ripetutam ente gli sbocchi di sangue, 
inantenne la sua calma e serenità, anzi era più allegra di 
prim a, dicono le suore che erano presenti, e confortava noi che 
eravamo in grande apprensione e molto addolorate; ella non 
diede mai segni di sconforto e di sfiducia. (.‘5) Prendeva senz’al- 
cuna rimostranza i rimedi suggeriti dalla scienza medica, e

(1) C fr. P r. In f., Dep. d e lla  sig . G. C., int. 37.
(2) Seconda le tte ra  a i Corinti, IV, 16.
(3) C fr. P r. In f., D ep. di Sr. M . G., in t. 48.
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quanto le si apprestava, senza domandare mai nulla di par
ticolare e tu tte  ammirammo la sua ubbidienza e mortificazione, 
la sua delicatezza in tu tto  e la sua attenzione, affinché il suo 
male non danneggiasse le consorelle.

Si m ostrava riconoscentissima per i servizi che le erano 
resi: pazientissima nelle sofferenze; non mai che le sfuggisse 
una parola di lamento o per i suoi dolori o per qualche ritardo
o altro inconveniente che accadesse nel servirla.

La superiora un giorno le chiese se fosso rassegnata alla 
volontà di Dio. Suor Teresa sorridendo e con amabile sempli
cità rispose: « Etico: veramente al principio della malattia mi 
rincresceva un po’ di dover stare a  lungo am m alata; ma poi 
il Signore mi aiutò e sono preparata a tre  cose: 1) a morire; 
2) a  stare molto tempo am m alata; 3) a guarire. Una delle tre 
la indovinerò! » (1)

E sorrideva angelicamente.

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. M . Galv., in t. Ifi.



CAPO XII.

RASSEGNAZIONE DI SUOR TERESA 

E CONTEGNO NELLA MALATTIA.

1. Lu rassegnazione a ttu tisce  i  m ali. —  2. R assegnazione d i Su o r Teresa. 
Desiderio d i so ffr ire . —  3. C onform ità  a l divin  volere e  serenità  d i m ente.
—  4. N essun  m alum ore nè tristezza d 'anim o. —  5. N on  cerca com patim ento .
—  6. Sem p re  contenta , m ortificata e ind ifferen te  per i  cibi. —  7. D isturba il 
m eno che può. —  8. Sem p re  riconoscente. —  9. A tten zio n e  per non com un i
care il  suo male. —  10. Pensa alle postu lan ti e novizie per a iu tarle . —  11. A iu 
ta le consorelle. —  12. Sem pre senza lam en ti e pretensioni. —  13. Pensa alle  
oratoriane. —  14. P ena  delle oratoriane. —  15. Proposta d 'andare a Torino.
—  16. Visita  la casa. R icordo alle oratoriane.

1. — Xelle tribolazioni in genere e nelle malattie in ispecie, 
il mezzo più effieaee per soffrir meno, e, quello che piii im
porta, per conservare la pace interna del cuore e soffrire 
inerito, è la pazienza e la rassegnazione al volere di Dio. 

Anche D ante ha detto:

I n  la  sita volontarie è nostra  pace. (1)

E  il Manzoni: « Il punto di riposo per l ’uomo, in 
s ta  v ita, è nella concordia della sua volontà con la volontà 
di Dio sopra di lui ». (2)

Quindi un atto  di sincera rassegnazione al volere di Dio, 
la tto  proprio di cuore, oh! quanto solleva e quanto rende me
ritorie le sofferenze!

11 tenere poi a freno la fantasia e il guardare in faccia alla 
propria sofferenza con l’occhio della fede, molte volte è come

(1) Parad., I l i ,  85.
(2) M orale Catt., c. XV’II.
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un balsamo che toglie ogni mah*.; in ogni caso giova per non 
ispaventarseno e per non cadere nello scoraggiamento e nei 
lam enti per lo più inutili e irritanti.

Infine il ricordo dei peccati commessi e delle pene meri
tate, e più ancora per le anime privilegiate come Suor Te
resa, il ricordo dei patim enti di Gesù sofferente per nostro 
amore, e il pensare che i patim enti ci rendono più simili a 
Lui, è quanto mai efficace a produrre* tale rassegnazione.

2. — Così prese, subito a regolarsi Suor Teresa fin dall’inizio 
della m alattia, e la sua vita, già così edificante nel lavoro, 
parve maggiormente circonfusa da un’aureola più palesi* di 
virtù .

Ella aveva guardato in faccia la sua malattia e le sue con
seguenze; poi nel suo taccuino si ora trascritto  il seguente 
pensiero del Servo di Dio Don Andrea Beltrami, salesiano, ili 
cui è. in corso la Causa di Beatificazione: « Che cos’è questa 
m alattia? Poniamo pure che duri anche un secolo; che cos’è 
finalmente? È una disgrazia minore del minimo peccato ve
niale. lo dovrei piangere assai più amaramente per il minimo 
peccato commesso, che per la sanità perduta. Coraggio adun
que, anima mia, d ie  non sei infelice; più infelice è ehi offen
de Dio ».

Perciò ella, come i santi, teneva lo sguardo fisso in Gesù 
Crocifisso per nostro amore, e, come essi, arrivava a deside
rare la-croce e a goderne. Infatti nel suo taccuino trovo questo 
pensiero tolto da Scin tille  E ucaristiche: « Alle volte mi sembra 
di essere confìtta in croce: m’inganno, sono invece strettam ente 
unita a Gesù ».

E  quest’altro ancora tolto dalle medesime Scintille: « O mio 
Gesù! Tu lo sai che ho molte spine in cuore: ma le sopporto 
rassegnata e anche un po’ con gioia, perchè ogni spina è ba
gnata col Tuo adorabile sangue. Però una spina non voglio, 
un dolore solo rifiuto, quello di perderti. F a ’ cli’io sia sempre 
unita a Te: e che all’estremo della v ita, l ’ultima parola si vol
ga a Gesù, l ’ultimo respiro si spenga nel cuore «lei mio Gesù ».

Avendo fatto  suoi cotesti pensieri, non ci stupiremo che 
amasse la sofferenza e si fosse trascritta  nel suo taccuino la



—  215 —

preghiorii pronunziata dall’A postolo Andrea nel vedere la croce 
su cui doveva essere crocifisso: « O Croce, sorgente ili felicità, 
d ie  ho sospirato per tu tta  la mia vita, e ricercata e amata conti
nuamente, ecco alla fine, ti veggo e a te vengo piena di confi
denza in Clii su te mori por la mia salvezza. Non permettete 
ch’io discenda da questa croce, giacché la vita tu tta  a voi ho 
sacrificato». (1)

3. — Vi sono deg li am m ala ti ch e  sem b ran o  di g ra n d e  v ir tù  
i q u a li, al so p ra g g iu n g e re  di una m alattia /, s ’in q u ie ta n o , p en 
sa n d o  ag li a ffa ri ch e  a v e v an o  p er le  m an i, e che lm n d o v u to  
so sp en d ere  e non san n o  se  e q u an d o  p o tra n n o  r ip re n d e r li. S uo r 
T eresa  e ra  invece p ie n am e n te  a b b a n d o n a ta  al vo lere  di Dio e 
co n serv av a  u n a  calm a p e rfe tta .

«Stando a letto, quando il male glielo perm etteva, non 
cessava dallo scrivere o dal fare altri lavori per rendersi 
u tile» ; (2) «leggeva la storia sacra, e vite «li santi »; (3) ma 
anche se non poteva occuparsi, nessuno la trovò mai mo
ralmente abbattu ta  o malinconica, perchè ella voleva sempre 
ciò ohe il buon Dio voleva o permetteva.

L’infermiera, scrive: « E ra un angelo «li conformità ai di
vini voleri che adorava e amava con tale generosità da non 
perdere mai il suo abituale sorriso; non solo, ma con lepidezze 
graziose «* argute, <* spesso con sonore risatine, dim ostrava la 
sua più serena e cordiale allegria anche «piando portava scol
pito in viso la sofferenza fisica e ogni colpo di tosse era 
uno sbocco di sangue. Alcune, volte per la tosse continua pren
deva, secondo le proscrizioni «lei medico, dei calmanti «ni altre 
disgustose medicine che l 'eccitavano al vomito; ma era co-

f i )  Vi è qualche  v arian te , non so se dovuta a lla  volontà di Suor le re sa ,
o a l non aver avuto davan ti il vero testo* che si legge nel Breviario Rom ano 
il 30 novem bre: « 0  buona Croce, che ricevesti decoro dalle  m em bra del 
S ignore, da lungo des id era ta , con so llec itud ine  am ata , senza in term issione 
cerca ta , e finalm ente p rep a ra ta  all'an im o desideroso, ricevim i dagli uom ini 
e rendim i al m io m aestro, affinchè p e r  te mi accolga Collii che per mezzo 
Ino mi redense ».

(2) Cfr. P r . In f., D ep. de lla  sig . G. C., in t. 37.
(3) C fr. P r . In f., Dep. di S r. M. G., in t. 18. (
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stante nel riprenderle anche due o tre  volte finché le riteneva. 
E la sua calma e. serenità di mente e di cuore si comunicava 
a quante la visitavano: ognuna sentiva di trovarsi bene vi
cino al suo letto, e la stessa Madre M aestra, nei momenti di 
maggiori travagli, saliva da Suor Teresa e soleva dire che 
presso di lei respirava un’aura  così soave di pace da ritrovare 
la sua serenità e allegria ».

Vi sono degli ammalati che quando la malattia va per le 
lunghe e lascia poca o nessuna speranza di guarigione, si la
sciano prendere da questo pensiero: « Io non sono più che di 
peso a ’ miei cari » e cadono in una cupa malinconia.

Suor Teresa non si lasciò mai prendere, da alcuna tristezza 
d ’animo. Una suora (Sr. L. lì.) racconta: « U na sera le portai 
il cibo e mi sedetti vicino al suo letto, come tante volte fa
cevo, per parlare di cose di spirito. Fra le altre cose mi disse:
— Vedo che reco disturbo e faccio perdere molto tempo alle 
mie sorelle; ma non ho pena per questo, perchè penso che così 
vuole il Signore. Egli desidera ch’io stia  in questo letto e sof
fra quel po’ di male che si degna di mandarmi, e vuole che le 
nòe sorelle lavorino e si acquistino dei meriti servendo me; e 
così facciamo tu tte  la sua santa volontà, che è la cosa più bella 
e più grande che possiamo fare. Xon è vero? — Parole, con
cilim i1 la suora, che non dimenticherò mai più ». (1)

Un giorno l ’Ispettrice le domandava se desiderava guarire
o andare in Paradiso. Ella rispose prontamente: «Voglio quello 
che Dio vuole ». (2)

4. — Vi sono ammalati che si lasciano andare al malumore 
per non essere serviti come vorrebbero, per non essere- visi
tati da medici più esperti, per non avere rimedi più efficaci, e 
alle volte mostrano delle esigenze che eccitano la meraviglia. 
Suor Teresa, invece, era sempre serena, sempre contenta c 
riconoscente di quanto si faceva per lei e non dimostrò mai 
alcuna esigenza; non domandava nulla, nulla ricusava e di 
nessuna cosa o persona mosse mai lamento. Mai nessuna do

ti) C fr. P r. In f., Dep. di S r. L. R., in t. 27.
(2) C fr. P r. Inf., Dep. di S r. E . B., in . 25.
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manda affannosa o inquieta sul parere dei medici, sul pro
gresso del male <> sull’efficacia dei rimedi: mai nessun desi
derio di essere v isita ta  da qualche medico più esperto, di ave
re qualche rimedio più efficace o un’assistenza più accurata: 
il suo abbandono in Dio era perfetto.

U n giorno avvenne un caso strano il quale però mise anche 
in maggior luce la v irtù  di Suor Teresa. L’infermiera dovendo 
andar fuori di casa, dissi* a una consorella: «O ggi favorisca 
pensare lei a Suor Teresa ». La consorella accettò molto volen
tieri; ma poi per una dolorósa amnesia non andò punto a ve
derla. E , strano! mentre tu tti gli altri giorni la superiora e ora 
questa o quell’alt ra consorella o novizia passavano sempre dal
l’amm alata, quel giorno nessuna ci andò. Verso sera arrivò alla 
casa della Lungara la liev. Madre Vicaria dell’istitu to , e, dopo 
i primi convenevoli, domandò subito di Suor Teresa e salì alla 
sua camera. Avendo visto le finestre aperte fece osservazione 
a chi l ’accompagnava, che già avrebbero dovuto essere chiuse; 
e solo allora con vivo dolore di tu tte , si venne a conoscere 
che nessuna era passata da Suor Teresa. Ora mentre forse una 
persona di minor virtù avrebbe fatto non so quali lamenti, 
Suor Teresa, sempre, sorridente, disse solamente: « Non c’è da 
aver nessuna pena perchè è il Signore che l ’ha permesso ».

Di tanto in tanto  era presa, da forti palpitazioni di cuore, 
che talvolta le producevano veri spasimi; ma non apriva bocca, 
e quando non ne poteva proprio più, premeva fortemente dove 
sentiva il dolore e diceva scherzando: « O h  il mio cuore fa il 
matto! fa veram ente il m atto ». Ma senz’alcun segno d’impa
zienza o di lamento.

U na suora ci raccontava: « Il vederla a letto sempre calma, 
contenta e sorridente mi edificava e sorprendeva. Un giorno 
le domandai come facesse a conservarsi sempre così serena. 
Mi rispose: — Vuol sapere perchè sono tranquillissima? Glielo 
dico subito: (piando posso pregare, prego; quando non posso 
pregare, canto m entalm ente le lodi di Gesù e della Madonna; 
queste cose mi fanno estasiare e quasi e quasi pregustare la 
gioia del Paradiso ».

Nel suo taccuino abbiamo pure trovato il seguente pensiero 
trascritto  da Scin tille  Eucaristiche: « Non sono più capace a
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nulla, ina posso ancora am are c .soffrire. U n’opera solo posso 
ancora compiere: un’opera grande, sublime, u n ’opera degna dei 
santi: — Amare. Gresil, soffrire per G esù». 10 realmente univa
i suoi patimenti a quelli di Gesù per la conversione dei pecca
to ri e degli infedeli e in suffragio delle anime del Purgatorio.

5. — Xon cercava compatimento, anzi, per quanto poteva, 
nascondeva, i suoi dolori. Perciò scrive una suora (Sr. M. Br.): 
« Era ammirabile per la sua bontà; e nei momenti più critici 
del male, per non ispaventare le superiore d ie  prendevano 
tan ta  parte  alle sue sofferenze, sorrideva tranquilla, come chi, 
unicamente fidato in Dio, ad  altro non pensa che a compiere 
la divina volontà ».

Anche Madre M arina Coppa scrive: « Nelle infermità, nei 
più gravi suoi dolori fisici, non un lamento, non un segno, 
non una parola che rivelasse il male che soffriva ».

(5. — Avvenne qualche volta, che il brodo fosse insipido 
per mancanza di sale o troppo salato; ma Suor Teresa non 
diceva nulla, tu f fa i  più, se il brodo abbondava di sale, do
mandava un po’ d ’acqua per allungarlo.

Scrive ancora l’infermiera: « Angelo di mortificazione, non 
diè mai a conoscere nè i suoi gusti nè i suoi disgusti in fatto 
di cibi o di medicine. Xon sentii mai dal suo labbro il più pic
colo lamento e la vidi sempre contenta di qualsiasi cibo. P ren
deva con riconoscenza qualunque cosa le si presentasse e nella 
misura indicata. Anzi talora ero impensierita poiché non mi 
riusciva di conoscere ciò clic le tornava di più facile digestione, 
per poter meglio preparare quanto le facesse bene. Una volta 
sola, dopo stringenti e insistenti domande se il cibo appre
statole non le avesse mai fatto  male, mi rispose un po’ mor
tificata: « Sì, una volta ». Aveva preso un cibo nocivo al suo 
stomaco, in quello stato  grave, per non ricusare nulla di 
quanto le si dava. Così continuava a praticare da ammalata 
quello spirito di mortificazione del quale ci aveva dato sem
pre sì splendido esempio ». (1)

(1) Cfr. P r . In f., Dep. di S r. L . R., in t. 38.
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Un giorno le venne data earne poco cotta e sull.» (piale 
invece di sale per isbaglio si era inessoKiieelie.ro. Ella la man
giò senza lasciar trasparire nulla e alcuni giorni dopo disse 
ridendo alla cuoca: « Lei sa clic sono poco dolce e per questo 
mi volle addolcire quel piatto ». (1)

7. — Non solo non si lam entava mai di nulla, ma non 
dim ostrava neppure desiderio di questo <> di quello (die potesse 
recarle sollievo; e disturbava anche il meno possibile nel do
mandare questa o quell’altra cosa, mortificando in se ogni 
desiderio. Si era fatto collocare vicino al letto un tavolino su 
cui poneva la medicina in modo da poterla prendere da se, 
anclie la notte, senza incomodare l ’infermiera. Presa dalla tos
se, cercava di soffocarla, o almeno di a ttu tirne  i colpi, per 
timore di svegliare l ’infermiera che, per meglio assisterla, 
dormiva nella sua stessa camera. « E (piando io — scrive que
sta — spontaneam ente m ’alzavo per osservarla da vicino e 
vedere se abbisognasse di qualche cosa, di solito la trovavo 
sveglia, ma immobile, e sorridendo mi faceva un cenno con 
la mano che non abbisognava di nulla. Santa creatura! Ohi 
sa invece l’arsura, la noia, la stanchezza di quelle lunghe notti 
di insonnia quando il letto sembrava fatto di spine! Ala quello 
era l’altare del suo ultimo e generoso olocausto!... ». E con
tinua: « Difficilmente, anche dopo replicati1 istanze, acconsen
tiva che le procurassi un po’ di sollievo col farla cambiar di 
posizione nel letto e col rialzarle i guanciali. Rispondeva di 
continuo, anche la notte, col suo amabile ed immutabile sor
riso : *— G razie! sto bene cosi ».

S. — Era riconoscentissima non solo a (dii la serviva, ma 
anche a chi la visitava, e tu tte  le suore attestano che riteneva 
ogni visita che le si faceva, come un regalo graditissimo. Le 
era proibito di parlare e manifestava la sua riconoscenza con
lo sguardo, col sorriso e con gesti molto espressivi.

Am m alatasi l ’infermiera, cercava, secondo la sua possibilità, 
di servirla, di aiutarla, contenta d ’aver u n ’occasione di eon-

(1) Cfr. P r . In f., D ep. d i Sr. T . 1)., in t. 38.
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traccam biare in qualche modo i servigi ricevuti. L ’obbligava 
a usarsi quei riguardi che il male richiedeva, e, scherzando, 
le diceva: « O ra tocca a me a comandare e a lei a ubbidire ».

9. — È  noto che in generale gli infermi di mal sottile 
non sanno convincersi della loro m alattia, e, tanto  meno del 
pericolo di comunicarla: perciò patiscono quando si accorgono 
che i familiari tra ttano  con loro con qualche prudenza e pre
cauzione, e tengono a parte le cose da loro usate. Suor Teresa, 
invece, come abbiamo già accennato, era delicatissima e usava 
ogni riguardo per non essere, anche lontanamente, causa di dan
no alle consorelle. Fin dal primo manifestarsi del male aveva 
subito voluto che le cose di suo uso fossero tenute in disparte; nè 
tollerava di servirsi delle tazze o posate che usava la comunità.

« A vveniva talvolta — scrive l ’infermiera — che trovan
dosi a l  pian terreno, avesse bisogno di prendere qualche cosa 
di ristoro; e allora per risparm iarle la fatica delle ripide scale, 
la facevo passare nel refettorio comune, Per timore di umiliarla 
coll’andare a premiere la sua tazza o il suo bicchiere, le of
frivo quelli della comunità; ma essa, si opponeva energicamente, 
e questo era l ’unico caso in cui voleva ohe si facesse come 
voleva lei e che le presentassi la bevanda nella tazza o bic
chiere di suo uso. Un giorno fu a visitarci la nostra Supe
riora Generale, M adre Daghero, e si doveva pranzare tu tte  in
sieme. Suor Teresa si sentiva benino e si desiderò che venisse 
ancli’essa alla tavola comune e non si volle per tale circostanza 
portar i suoi p iatti tanto diversi dagli altri. Ma essa prese ad 
insistere con garbo, perchè venisse servita nei p iatti da lei 
usati. Io le dissi: — Non conviene, perchè vi saranno anche le 
novizie. — Ed essa prontam ente: — Meglio, meglio; così le novi
zie potranno vedere le precauzioni materne che le superiore 
usano e ne saranno bene impressionate. — E feci come volle».

Suor Teresa a tu tte  era « esempio di v irtù  nella rassegna
zione alla volontà di Dio, nella pazienza e um iltà » (1) perchè 
il suo sguardo era sempre fisso in Dio. Nel libro L a  F ig lia  
C ristiana  abbiamo trovato un’immagine di Gesù agonizzante

(1) C fr. P r. In f., Dep. di S r. L. R ., int. 13.
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nell’orto, ricordo dell’Arciconfraternita della Santa Agonia di 
N. S. Gesù Cristo, stab ilita  a P arig i, sotto la qual immagine 
essa aveva scritto  con m atita:

In  alto! ove non frem ono  
Del mondo le tempeste!
Ore la  prece è un cantico 
Ore la  v ita  è am or!

10. — Il suo pensiero però volava pur seni prò alle, sue care 
postulanti e novizie, e anche da am m alata cercava di aiutarle. 
Se vedeva o sapeva che qualcuna avesse delle pene, la chia
mava a sè e la consolava. Se qualcuna le diceva: « Sono nei 
fastidi perche devo intonare la lode in chiesa e non sono si
cura di m e»; Suor Teresa subito, dal suo letto, con quel sot
tile filo di voce che ancora le restava, intonava la lode allineile 
la novizia imparasse, e la faceva provare e riprovare lino a 
rim andarla contenta.

Una a ttesta: « Non voleva assolutam ente sentire (die non 
ero ricorsa a lei per non disturbarla. Mi diceva: — Nota ogni 
cosa su un foglietto di carta, e quando vieni a dormire, lo metti 
sul mio comodino, ma senza parlare. Le novizie e le postu
lanti crederanno che mi porti la medicina e non avranno al
cuna cattiva impressione. Al m attino riprendi il foglietto e 
avrai quanto desideri. — 11 foglietto soddisfaceva sempre alle 
mie domande con frasi di grande bontà e carità, ma con ener
gia nello stesso tempo e mi era di grande aiuto nella pratica 
del bene e nella correzione dei miei difetti ».

11. — Una suora ci ha raccontato l’aneddoto seguente: 
« La vigilia del Natale del 1906 mi si disse di assistere le gio
vani che sarebbero venute in casa per la Messa di mezzanotte 
e naturalm ente non avrei più potuto occuparmi d ’altro, con 
mia pena, perchè con la penna e col pennello avrei desiderato 
finire certi lavoretti che dovevano servire per (pie,Ila notte 
stessa. Prim a di cena passai a trovare Suor Teresa che era a 
letto, per farle i miei augùri. E lla capì che non ero tranquilla 
e mi domandò se era lecito sapere la causa del mio turbam ento.
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Esitai un momento e poi glielo dissi. Ed olla prontamente:
— Solo questo? Porti qui tutto  a me e stia tranquilla elio dopo 
la santa Messa troverà tu tto  fatto. —

« La ringraziai, ma insieme le osservai che non conveniva 
perchè essa era a letto e molto debole, per non dire molto 
amm alata. Ed ella col suo angelico sorriso: — Che? Che? sono 
a letto per obbedienza. Vada subito a prendere le cose e le 
porti qui a me. — E gliele portai e dopo la san ta Messa i 
lavoretti erano tu tti pronti ».

U n ’altra suora (Sr. M. Br.) che visse con lei negli ultimi 
due anni, interrogata intorno alle virtù di Suor Teresa, rispo
se: « Dire di tu tte  le sue virtù  in particolare, troppo ci vor
rebbe. Solo quel non lamentarsi mai di niente, quell’essere 
sempre contenta di tu tto , quel non avere mai nessuna preten
sione, dato anche l ’agiatezza sempre goduta in famiglia, e il 
male che la travagliava, costituivano in lei uno spirito di 
sacrifìcio ammirabile, una mortificazione consumata e una 
umiltà tu tta  particolare ».

E Suor Luigina liotelli: « Ho sempre visto in lei una pietà 
vera, senza singolarità; una grande attiv ità , clic la rendeva 
quasi insensibile a ’ suoi mali e la portava a lavorare anche 
quando l ’obbedienza la costringeva a letto. P iù  volte l ’ho 
trovata sul suo letticciuolo a comporre o a far conti; e anche 
pochi giorni prima della sua partenza per Torino, quando il 
male s ’era fatto  pi fi grave, da letto compose poesie, corresse 
dialoghi per l ’accademia che dovevasi fare dalle oratoriane 
nel giorno di M aria Ausiliatrice. Questo fu l’ultimo suo lavoro, 
l ’ultimo aiuto che détte a noi, sue sorelle, che con tanta pena 
la vedemmo partire  e la salutammo col timore di non vederla 
p iù  in questa vita, come purtroppo avvenne».

13. — Xon dimenticava le sue care oratoriane e una de
pose: « Spesso anzi ci mandava a salutare e ci raccomandava 
di essere buone. Talvolta si affacciava alla finestra per brevi 
istan ti per ricevere i nostri saluti e ricambiarli con buone pa
role di ringraziam ento e far gettito di caramelle e di dolci». (1)

(1) Cfr. P r. In f., D ep. della sip:. G. C., int. 37.
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« Qualche volta però scherzava con noi — ci diceva un’al
tra — e dentro la carta invece ili caramelle erano pezzetti di 
] tata (a tagliati come caramelle e allora le nostre grida erano 
anche più forti ». « E ra  più sollecita di noi e delle sue conso
relle (thè di sè. Spesso ci mandava a dire: — S tate buone, bam- 
boccione mie, (con quel nome ci chiamava abitualm ente); non 
fate inquietare le assistenti ». (1)

14. — Però a nell’esse soffrivano di saperla am m alata e una 
di loro ci raccontava: «N oi eravamo molto in pena per la 
m alattia di Suor Teresa e pregavamo per lei; e non solo la 
domenica, ma anche lungo la settimana andavamo all’Oratorio 
e non partivamo senza prima averla vista almeno un momento 
alla finestra. Molte volte le altre suore ci dicevano che era 
tempo di andare a casa, e ci volevano avviare a ll’uscita, ma 
noi a sbandarci (pia e là e non voler uscire senza prima aver 
visto Suor Teresa, e cantavamo qualche canto uso serenata 
affinché Suor Teresa si lasciasse vedere. Allora usciva la Di
rettrice, ma anch’essa non riusciva a farci andar via; e infine 
per compiacerei andava, da Suor Teresa la faceva alzare, e 
affacciarsi un momento alla finestra. Noi mandavamo un grido 
di gioia e poi uscivamo soddisfatte: per un istante avevamo 
visto la nostra indimenticabile benefattrice: uscivamo parlando 
di lei e desiderosissime «li ritornare per rivederla ».

L’assistente «lei laboratorio di (pici tempo un giorno par
landoci di Suor Teresa ci diceva: « Nel suo primo periodo 
della malattia desideravo tanto di andare a visitarla, ma le 
ragazze, sempre, irrequiete, non si potevano lasciare sole un 
solo momento senza che nascesse subito qualche alterco o un 
gran  chiasso. Come fa re ' Le stesse ragazze intuirono il mio 
desiderio e mi dissero: — Lei desidera di andare da Suor 
Teresa, non è vero? Vada pure, che noi continueremo il lavoro 
in silenzio; ma la saluti tanto  tanto  da parte nostra. — Ero 
incerta se dovessi andare o no ed esse insistettero. Uscii, ma 
stetti ad origliare, ed assicuratam i che osservavano il silenzio, 
corsi dalla carissim a amm alata. Cosi continuai tu tti i giorni

(1) Cfr. P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 37.
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per parecchio tempo, perchè le fanciullo, quando si tra tta v a  
di Suor Teresa, sapevano imporsi qualunque sacrifizio c pre
gavano tanto per la sua guarigione ».

15. — Lo Superiore intanto provavano tu tti i mezzi per 
sollevarla e salvarne la vita; e, sentito il parere dei medici, 
proposero all’inferma di condurla a Torino. «Siam o in aprile, 
le dicevano, il clima si fa  buono in Piemonte: sarai a ll’ombra 
del Santuario di Maria A usiliatriee, e tu tte  la  preghiamo che 
ti guarisca; e ehi sa che per la sua festa non ti faccia que
sta  grazia?» (1)

Suor Teresa, alla proposta ili andare a Torino, non dimo
strò nè piacere nè scontento: disse solamente che era pronta 
al volere delle Superiore. « Al momento poi — scriveva una 
suora — di disporsi a lasciar Roma, e la casa benedetta clic 
era s ta ta  la culla della sua infanzia religiosa, e che racchiu
deva i suoi più incitabili ricordi, provò una pena vivissima, 
benché cercasse di nasconderla sotto la bella frase: — IL Si
gnore lo vuole, lo voglio anch’io ».

E  u n’oratori ami: «Q uando il suo male si aggravò e i su
lteriori decisero di m andarla a Torino, noi avevamo compreso, 
date le informazioni della superiora e di altre suore, che non 
c’era più speranza di guarigione. Essa però si comportava in 
modo, alla nostra presenza, che avremmo giudicato ben altri
menti: tanto  era serena e tranquilla» . (2)

In  quei giorni fu colpita da un forte dolore di denti e una 
notte esclamò: « Oh! qual dolore è mai questo! Che sarà del 
Purgatorio e delle sue pene a confronto di questo? A nessun 
costo voglio andar in Purgatorio  ». « Ciò mi fa ritenere — 
depose l’Avv. Ita lo  Rosa — che nutrisse un vero odio alla 
colpa veniale deliberata ». (3)

10. — Prim a di partire  volle fare una visita a  tu tta  la casa 
nella quale aveva tanto lavorato e profuso i tesori del suo sa-

(1) Cfr. P r . In f., Dep. di S r. M. G., in i. 48.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 37.
(3) P r. In f., in t. 24.



R ùfina . — C appella  d i s tile  se ttecen tesco , tra la  v illa di Poggio R eale  e il parco. In essa S r. T eresa , n e ll 'u ltim o  
viaggio da Rom a a T o rin o , p regò il p a rro co  a p o r ta re  il SS. S acram en to  per l’adorazione. (pag . /7  —  pog . 309)
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pere e (lei suo cuore; e specialmente visitò la cappella, centro 
de’ suoi affetti, e poi la sala di cucito, la stireria e la lavan
deria, che era stato  il campo più ambito del suo lavoro.

Le ragazze, le quali sapevano che doveva partire, videro 
che « era vivam ente commossa sia per il distacco dalla casa 
dove aveva fatto  tanto  bene, sia per l ’emozione che vedeva 
in loro, sue figliuole», (1) e sentirono gli occhi riempirsi di la
grime e tale un nodo alle gola, che nessuna potè parlare. Poi 
uscirono tu tte  dal laboratorio per accompagnarla alla porta 
ed ivi giunte, una, facendosi violenza, disse: « Suor Teresa, ci 
lasci un ricordo» e tu tte : «S ì, sì, un ricordo! un ricordo!»

Essa, volgendosi verso di loro, rispose: « Veram ente toc
cherebbe alla Madre M aestra, ma se volete che ve lo dia io, 
ecco il ricordo che vi lascio: — F ate  sempre bene l ’Esercizio 
della buona morte; e in quel giorno, sempre una buona con
fessione più accurata e una comunione più fervente».

Disse poi alle consorelle: « Vado a Torino; di là compirò 
il mio viaggio per l ’eternità; di là me ne andrò al Paradiso».

Alcune ragazze sapendo che passava alla casa ispettoriale 
di Via M arghera, corsero colà per salu tarla ancora una vol
ta  ed una lavorante in biancheria.depose: « Le diedi l ’ultimo 
saluto in Via M arghera ed essa ini raccomandò di non la
sciare mai le suore, perchè così avrei potuto lare molto bene. 
Mi disse “  di aiutarle sempre il più che potevo ” . Glielo pro
misi di cuore, e, malgrado tan te  lotte e tan te  contrarietà, 
11011 sono venuta mai meno. L’ho salu tata per l’ultim a volta 
e quel saluto e quelle sue parole 11011 le I10  dim enticate mai. 
L ’ho pregata tan te  volte di aiutarmi e posso assicurare di aver 
sentito l’effetto della sua protezione». (2)

Ci raccontava u n ’a ltra : « Noi rim aste in Via Lungara, ap
pena Suor Teresa fu scomparsa, scoppiammo tu tte  in pianto: 
ci pareva che tu tto  fosse finito per noi e così era perchè il 
nostro angelo consolatore era partito  e non ritornò più ».

(1) Cfr. P r. In f., Dep. della sig . R. C., in t. 48.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. della sig. R. C., in t. 48.
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B E L L E Z Z A  I N T E R I O R E  

DI S U O R  T E R E S A

P A R T E  III.

O m nis g loria  eius... ab in tus.

« T u tta  la g lo ria  di lei è in te rio re  ».

(Salm o  XLIV, 13).



CAPO I.

RITRATTO DI SUOR TERESA.

1. R itra tto  fis ico  d i Suor Teresa. —  2. Sud  gentilezza  naturale e sopran
naturale. —  3. S uo  carattere. —  4. Sua fortezza. —  5. Sua  fed e  e spirito  
d i fede . —  6. S em plic ità , a ttiv ità  e raccoglim ento. —  7. La virtù  costa anche  
a lei. —  8. A m m irazione  delle  oratoriane. Insp ira  la fed e  nelle oratoriane. 
A m a vederla in  tu tti  e perciò desidera andare m issionaria. —  9. Vede nel 
Papa il  Vicario d i  G esù Cristo. —  10. Sua  speranza  um ile  e operosa. —  11. La  
speranza conforto  nelle  tribolazioni della vita . —  12. L ’in fo n d e  in  altri. —  
13. A sp ira  al Paradiso. ,

1. — Noi abbiamo visto più l ’esterno che l ’interno di Suor 
Teresa, c l’abbiamo trovato bello, ma tu tta  la sua gloria e bel
lezza in realtà viene dall’interno. Omnis gloria eius ab intiis. 
Quindi m entre ella p arte  per Torino per prepararsi, come d i
ceva, al g ran viaggio per l ’eternità, a cui però si teneva sempre 
preparata , non rincresca al pio lettore che noi ci fermiamo 
un momento a contemplare quest’anima eroica e fini ano di 
dipingerne il ritra tto  morale.

E  il r itra tto  fisico?
Eccolo, per chi lo desidera, in due parole.
Suor Teresa era di s ta tu ra  più d ie  mediocre; aveva carna

gione bianco-pallida, aspetto delicato, lineamenti fini, capelli 
bruni, ricciutelli, occhi castagni non molto vivi, sguardo se
reno, naso e bocca regolari, ma labbro superiore un tantino 
rialzato per la dentatura irregolare.

2. — E ra  con tu tti cortese, gentilissima di modi, ma riser
vata . La sua compitezza però non era solo fru tto  di civile edu
cazione, ma emanazione dello spirito di fede che le faceva ve-



— 230 —

dere l’immagine di Dio nel prossimo, i prediletti del Signore 
nei piccoli, Gesù nei poveri e sofferenti, i rappresentanti di 
Dio nei superiori, e la Madonna nelle consorelle-

idee e pensieri che le suore e le oratoriane ricordano di 
avere da lei più volte sentito.

3. — « Aveva sortito da natura un carattere fermo e riso
luto, vivace e allegro», e la sua amabile dolcezza era frutto, 
come abbinili visto, dell’abnegazione di se stessa. In tu tta  la 
sua vita conservò sempre una vena di serenità e di giocondità 
invidiabile, e riuscì a m antenersi im perturbata anche nei mo
menti più dolorosi, avendo per tempo indirizzato « la  naturale 
fortezza, alla fortezza del bene e della v irtù  ». (1)

« E ra  per natura molto riflessiva e non facile a  mutare pa
rere o propositi presi dopo m aturo esame; era do tata  di molto 
buon senso e di criterio pratico; aveva un cuore ottimo, por
tato  sempre a  compiacere, ad  aiutare, a compatire, e perciò fa
cilmente si a ttirav a  la benevolenza altrui ». (2)

« La prima volta che vidi Suor Teresa — ci diceva la si
gnora M argherita Valse, moglie del signor Italo — provai una 
felice impressione e m ’accorsi poi che il suo portam ento, il 
modo di parlare e di tra tta re  faceva buona impressione a quanti 
avevano da fare con lei; ma mi accorsi anche subito «die ave
va un carattere fermo e risoluto. Era riflessiva; e quando aveva 
detto che tal cosa era giusta, lo sosteneva con fermezza e garbo 
insieme. Nelle cose di importanza pensava molto prima di ri
solversi, pregava; presa una deliberazione, era perseverante e 
non punto facile a m utar parere. Essendo io fidanzata a suo 
fratello, prima ancora di conoscerla, le mandai la mia fotogra
fìa; essa mi rispose con una lettera gentilissim a e molto seria. 
La lessi alla mia mamma, la quale esclamò: — Oli «he carattere 
risoluto ha questa suora! — Si dice che lo stile è l’uomo; 
la mia inanima, che al par di me non aveva mai visto Suor 
Teresa, la giudicò da quella lettera e indovinò pienamente ». 

E Monsignor Mareneo: « F in  dalla prima volta che venne

(1) P r. In f., D ep. del sig. I. R ., in t. 37.
(2) Cfr. P r. In f ., Dep. di S r. A. P ., in t. 61.
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a parlarmi, capii subito d ie  tra ttavo  con un carattere gen
tili*, sì, ma risoluto e forte, <l’una fortezza straordinaria ».

4. — Senza fortezza non si dà v irtù , percliè la pratica del 
bi*m> <* la fuga del male, richiedono sforzo, e quindi San Tom
maso osserva che la fortezza è condizione necessaria a ogni 
virtù. Ora se Suor Teresa rifulse, come affermano quanti la p ra
ticarono da vicino, in tu tte  le virtù  e in grado eroico, fu ap
punto perchè dotata di grande fortezza unita con una costanza 
irremovibile nel bene.

5. — Aveva una fede viva e ferma sia per gli esempi avuti 
in famiglia, specialmente dal padre, sia per l ’istruzione reli
giosa non comune, che aveva sempre coltivato e cercava sem
pre più di approfondire, con vera passione (1) per darsi una 
ragione di quanto credeva e praticava, con la lettura di libri 
religiosi e di apologetica, con ascoltare prediche e conferenze; 
onde un’ex oratoriana ebbe a dire: « E ra u n ’anim a affamata 
della parola di Dio. Ho potuto constatare io stessa p iù  volte, 
come era puntuale a recarsi alla cappella dell’is titu to  o in 
parrocchia alla predica o a qualche conferenza. Ricordo di 
averla vista, in occasione di conferenze tenute alla gioventù 
da qualche sacerdote, prendere appunti, che poi ci faceva leg
gere ». (2)

“Non solo aveva fede, ma viveva di fede, e le cose e le opere 
per lei avevano valore in quanto servivano a dar gloria a Dio, 
a fare del bene al prossimo, ad arricchire l ’anima di meriti: 
in una parola, in quanto servivano per il Paradiso.

In realtà non hanno altro  valore, e beato chi comprende 
questa, dottrina e la pratica; ma chi merita questa lode ? 
Certam ente la meritò Suor Teresa, nella quale le consorelle 
ammiravano « un’anima piena di fede: che non aveva altra 
mira che il pensiero di Dio, la propria perfezione e il conse
guimento dell’eterna salute ». (3)

(1) C fr. P r. In f., D ep. del sig. I. R ., in t. 14.
(2) C fr. P r. inf., Dep. de lla  sig. R . C., int. 1B.
(3) P r. In f., D ep. di S r. A . P ., in t. 14.
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Dico Suor Maria Genta: « Non operava, non parlava e non 
vedeva altro che Dio e quanto la  fede c’insegna in tu tto , tanto 
nelle cose gioconde quanto nello avverse. La fede era la sua 
guida e nessun’altra  norma aveva davanti al suo spirito ». (1)

Le cose che non servivano a santificare, anche le più pre
ziose secondo il mondo, erano da lei considerate come il fan
go che calpestiamo e non degne di considerazione. Perciò 
« fece e rinnovò spesso il proposito di vivere solo per Dio, di 
sacrificarsi per Lui, di farsi san ta  a ogni costo », come udi
rono da  lei stessa più volte le suore e le oratoriane. (2)

<i. — Amava e praticava la semplicità in tu tto , onde Ala
dre Marina Coppa scrisse di lei: « Nel parlare, nell’operare 
escludeva ogni doppiezza, ogni simulazione e tu tto  ciò che 
menomamente si oppone alla verità e alla semplicità cristiana; 
per cui persino la sua prudenza era meravigliosamente schietta 
e semplice ».

E ra  molto attiva nelle sue occupazioni, ma insieme, come . 
il nostro Santo Fondatore, sempre raccolta in Dio, onde giu
stamente, fu detto d ie  « ella seppe santificare la sua a ttiv ità  
esteriore con uno spirito di orazione quale possono avere le 
religiose contemplative »; che « era in unione continua con Dio 
mediante il pensiero della sua presenza, i discorsi, le frequenti 
visite a  Gesù Sacram entato e le aspirazioni giaculatorie »; (3) 
che viveva in modo che ben si capiva che « la sua mente era 
sempre assorta nelle verità di nostra Religione », (4) « e pene
tra ta  dal pensiero della presenza di Dio ». (ò)

7. — Praticava la virtù  con tale spontaneità e gioia che 
poteva parere dono di na tu ra  ciò che era fru tto  di costanti 
sacrifizi.

« Aveva sortito da natu ra un carattere sensibilissimo

(1) C fr. P r. In f., Dep. eli S r. M. G., in t. 14; cfr. D ep. di S r. A. I3., in t. 33; 
e cfr. Dep. del sig . I. R ., in t. 20.

(2) C fr. P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t. 14.
(3) P r. Inf., D ep. di Sr. E. B., in t. 26.
(4) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. A. P ., int. 16.
(5) M a n o s c r itto  c ita to .
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— scrive una sua consorella — e perciò non le mancavano 
le lotte interiori. A chi l ’osservava superficialmente poteva 
sembrare che la pratica della virtù a Suor Teresa non costasse 
gran fatica; ma non era così: io, che la conoscevo bene, so 
che anche lei aveva le sue. lotte; ma sapeva padroneggiare 
così bene ogni suo movimento interiore, che non dava a co
noscere gli inevitabili combattimenti, e tu tto  in lei sembrava 
naturale e spontaneo, m entre era fru tto  di grande v irtù  ».

8. — Le oratoriane erano am m irate dello spirito di fede 
della loro assistente, e attestano che « aveva una fede che si 
m anifestava ad  ogni ora della sua vita »; che « la sua fede era 
come la stella e il faro luminoso che la guidava »; che « i pre
cetti divini, ecclesiastici, le regole del suo Istitu to  erano l ’u
nica norma della sua vita »; che « Dio e la religione erano
i pensieri che occupavano la sua mente e davano norma a 
tu tte  le .sue opere »; (1) che « non operava mai per lini umani, 
ma sempre per fini soprannaturali », e che « nelle stesse ese
cuzioni musicali, pur mettendo impegno per la buona riuscita, 
più la fede e l ’amor di Dio la ispiravano, che non il felice 
esito del trattenim ento ». (2)

E la fede, che formava la base della sua virtù  e della sua 
gioia, ella cercava di trasfondere in quanti poteva e con l ’e
sempio e con la parola, affinchè avessero per guida della loro 
vita questa stella luminosa e consolatrice. P er questo « aveva 
voluto entrare in un Istitu to  religioso eminentemente popolare 
per aver modo di educare nella fede quelle fanciulle più ab
bandonate che ne avevano più bisogno ». (3)

« Contenta e felice della sua fede — afferma una — desi
derava e procurava che tu tti fossero ispirati a  questa luce di
vina. La insegnava con zelo e frutto nei catechismi che erano 
ascoltatissimi da noi giovani. Celebrava con vera pietà e so
lennità i misteri della nostra  san ta fede e ce ne parlava con

(1) P r. In f., Dep. della sig . R . C., in t. 14; cfr. Dep. della  sig. G. C., 
in t. 14; e cfr. Dep. della  sig . A. G., in t. 17.

(2) P r. In f., D ep. della sig . A. G., in t. 17.
(3) P r. In f., Dep. del sig . I. R., in t. 15.
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se n ti m enti p ien i d i zelo p er a c ce n d e re  nei nostri cuori il d e 
s id e rio  di o n o ra rli s a n ta m e n te . V en e rav a  tu t to  ciò clic si r i
ferisce  al cu lto  re lig ioso  e a l.se rv iz io  di Dio. R icordo di av e rla  
s e n ti ta  p a r la re  con som m o r isp e tto  delle  sa c re  re liq u ie  e delle 
im m ag in i dei s a n ti  ». (1)

IO u n ’a l t r a :  « C o n s ta ta i io s te ssa  com e fosse v iva e operosa  
la su a  fede; e il su o  zelo in  m ezzo a noi g iovan i p e r  a t t ir a rc i  
a lla  ch ie sa , a lla  v ir tù ,  ai S ac ra m e n ti, non p o tev a  av e re  a ltro  
m o tivo , a l tro  im pulso  ch e  s o p ra n n a tu ra le ; i consig li sag g i e 
pii che ci e la rg iv a  d e n o ta v a n o  com e si isp ira sse  sem p re  ag li 
in se g n am en ti della  fede e a lla  v ita  p e rfe tta m e n te  c r is t ia n a .

« N on (lessava m ai d a l racco m an d arc i g ra n ile  r isp e tto  alla 
ch ie sa , an c h e  solo che si p a ssasse  d in a n z i, e sop ra  tu t to  (p iando  
c i p re p a ra v a  a l ca n to  p e r  le funzion i sac re , cosa che doveva  
r iu sc ire  ben g ra v e  a lla  S e rv a  di Dio sia  p e r la d e lica ta  sua 
s a lu te , sia p e r  la  n o s tra  in e sp erie n za  e irre q u ie tez za ; ma non
lo d im o s tra v a  p en san d o  che tu t to  era p e r  la g lo ria  di D io e 
p e r  lo sp le n d o re  de l cu lto  ». (2)

« A m ava ta n to  la fede ch e  b ram a v a  v ed erla  ra d ic a ta  n o n  
so lo  in noi che fre q u e n ta v a m o  l ’O ra to rio , ma an c h e  nelle  n o s tre  
fam ig lie  e nei n o s tr i co n o scen ti, e  s* in fo rm ava  se  f ra  lo ro  ci 
fo sse  q u a lcu n o  lu n g i d a lla  v i ta  c r is t ia n a  e ci su g g e riv a  p ra 
tich e  ed  a ltr i  m ezzi p e r  a t t i r a r lo  a lla  ch iesa  ». (3)

Per il desiderio di propagare la fede « desiderava andare 
missionaria. Ci parlava spesso e con fervore dell’opera dei mis
sionari e ci animava ad aiu tare le missioni ». (4)

IO u n ’a l t r a :  « Q u an d o  ci p a r la v a  delle, opere  m issio n arie  era 
tu t t a  fuoco e  si v e d e v a  il des iderio  eh e  av e v a  di accen d ere  in  
no i lo zelo p e r  la * d ila taz io n e  della  le d e  ». (5)

— Con il suo  s p ir ito  di fed e  v ed ev a  nel P a p a  il Vi
ca rio  v iv e n te  d i Gresil C ris to  « eil e ra  felice — ci d iceva  il f ra 

ti)  Cfr. Pr. Inf., Dep. della sig. G. C., int. 15; 16.
(2) Pr. Inf., Dep. della sig. A. G., int. 14; 16.
(3) Pr. Inf., Dep. della sig. A. G., int. 15.
(4) Pr. Inf., Dep. della sig. G. C., int. 15.
(5) Pr. Inf., Dep. della sig. A. G., int. 15.
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follo — di m andare la sua offerta per l’obolo di San P ietro  ».
« Quando ci sposammo — racconta la cognata — ci ottenne 

la benedizione del Santo Padre e ci mandò il r itra tto  di lui 
con la sua firma autografa ».

Nelle accademie che preparava per l ’Oratorio festivo non 
mancava mai il componimento in versi o in prosa in  onore del 
Papa.

10. — La sua speranza poi era incrollabile, come la fede 
su cui poggiava; onde il suo cugino A v v .  Rosa attestò: « Per 
quanto io vidi durante la sua vita nel mondo e per quanto ho 
ancora veduto e appreso durante la sua v ita  religiosa, posso 
asserire che la sua fiducia era assoluta e costante» . (1)

Nessuna suora vide mai in lei un senso di sfiducia (2) e 
le stesse fanciulle erano ain mira te e dicevano: «S uor Teresa è 
sempre eguale, lieta e fiduciosa ». (3;

La sua però non era una speranza presuntuosa, ma umile 
e operosa perchè se confidava neirinfinita bontà di Dio c spe
rava tu tto  da Lui, diffidava di se, e con la preghiera assidua, 
con accostarsi ai Sacramenti e fare opere buone cercava di cor
rispondere sempre meglio alla grazia divina e di rendere certa 
la sua predestinazione. (4)

Lo stesso operare inculcava alle fanciulle dicendo loro (die 
il Paradiso  si conseguiva, sì, per la misericordia di Dio, ma 
mediante la nostra cooperatone alla grazia, e ripeteva frequen
temente: « Bisogna fare molte opere buone, perchè soltanto 
queste vedremo in punto di m orte». (5)

11. — Questa speranza la portava a non perdersi mai di 
coraggio nelle difficoltà e nelle tribolazioni; a conservarsi 
calma nelle contrarietà e nei sacrifizi che doveva fare ed era 
il suo più vivo conforto nelle sofferenze fisiche e morali e

(1) P r. In f., Dep. del sig . I. R., in t. 21.
(2) C fr. P r. In f., D ep. di S r. E. B ., in t. 21.
(3) P r. In f., D ep. della sig . A . G., in t. 21.
(4) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. T . D., in t. 21 ; e cfr. Dep. de lla  sig. A. G., 

in t. 20.
(5) P r . In f., Dep. della sig . A. G., in t. 20.
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in tu tte  le tribolazioni della vita; (1) fondata su di essa conser
vava in ogni evenienza la sua calma serena e im perturbata.
« Anche quando un dissesto finanziario venne a colpire la sua 
famiglia, ella, pu r trovandosi in pericolo di essere grave
mente danneggiata, tu ttav ia  non si turbò e non ne fece 
parola ». (2)

12. — Gotesta fiducia in Dio e im perturbabilità d’animo, 
che produceva viva ammirazione e santa invidia in quanti la 
conoscevano, ella cercava di diffonderla intorno a sè sicura 
di portare gioia e conforto alle anime. Onde le consorelle 
attestano: « Quando vedeva qualcuna sotto il peso di ago
nia morale o di difficoltà materiale, cercava di infonderle 
coraggio e fiducia nell’aiuto e assistenza della Divina P rov
videnza, ricordando che tu tte  le còse su questa terra  sono 
passeggere e vane, mentre in Paradiso non si soffrirà più 
nulla ». (3)

« Quando vedeva qualche suora o postulante o ragazza sfi
duciata soleva dire con molta cordialità, semplicità e carità:
— Fatevi coraggio, che il Paradiso compensa tu tto  ». (4) E 
« animava a pregare assicurando che anche lei avrebbe pre
gato  ». (5)

Dice un’oratoria uà: « La stessa confidenza cercava d ’infon
dere in noi giovani, ma il suo esempio valeva più di ogni pa
rola ». ((>)

E un’altra: « Ricordo che io spesse volte aprivo alla Serva 
di Dio il mio animo sfiduciato e timorato, pensando come 
presto sarei rim asta sola e le dicevo: — Come farò a perse
verare? — Ella mi rianim ava con opportuni ricordi di confi
denza in Dio ». (7)

Nel 1901» scriveva alla sorella dell’Avv. liosa una lettera

(1) C fr. P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t. 20 ; 21.
(2) P r. Inf., D ep. di S r. T. D., in t. 21.
(3) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 21 ; e cfr. Dep. del sig. I. R., int. 23.
(4) P r. In f., D ep. di S r. L. R ., in t. 20.
(5) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 23.
(6) P r. In f., D ep. della sig . A. G., in t. 23.
(7) P r. In f., D ep. della  sig . R . C., in t. 20.



— 237 —

in cui esprimeva questi concetti: « che dobbiamo tu tti sperare 
in Dio, nella sua bontà e m isericordia». (1)

Il 12 gennaio 1000 in una lettera a sua cugina Clelia le 
dice: « . ..  Abbiamo una incrollabile fiducia in Dio e viviamo 
per Lui solo! 15 tan to  buono! »

13. — Aspirava fiduciosa alla felicità eterna e « il P ara
diso da conseguire mediante la propria santificazione era Pu
nico suo desiderio, avendo generosa niente senza rimpianti ri
nunciato a tu tte  le cose di questa terra  ». (2)

E ra tanto ferma la sua speranza di conseguire il Paradiso 
che sembrava ne avesse assoluta certezza, e l’inculcava alle ra
gazze insistendo però sempre che da parte loro facessero quan
to potevano per corrispondere alla grazia di Dio. Non voleva 
che si m ettesse in dubbio la nostra salvezza, quando da parte 
nostra facciamo quanto possiamo e non lasciava passare occa
sione di inculcare tale fiducia.

Il 20 novembre 1003 mandò alla figlia dell’A vv. Rosa, Giu
seppina, l’immagine dell’im m acolata con dietro la preghiera 
alla stessa Vergine fa tta  da Pio X , e in capo scrisse: « Certo 
che andrai in Paradiso. Vuoi bene alla Madonna? Se vuoi 
bene alla Madonna, la M adonna non ti lascerà perire: però ci 
vuole anche la tua  corrispondenza, cioè che tu  sia buona, ob
bediente, che tu  preghi bene ».

(1) P r. In f., D ep. del sig . I. R., int. 23; cfr. D ep. della  sig . R . C., in t. 21; 
<; cfr. D ep. di S r. E . B., in t. 20; e  cfr. Dep. di S r. A. P ., int. 21.

(2) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t. 20; 21.



CAPO II.

AMOIl DI DIO.

1. A m o r d i  Dio d i  Suor Teresa f in  dall’in fanzia . A ttes ta zio n i d e l cugino  
e d i Suore. —  2. A ttes ta zio n i d i oratoriane. —  3. A m ore p erfe tto . —  4. Con 
Gesù, in  Gesù, per Gesù. —  5. Parla di Dio. —  6. D esiderio d elle  m issioni.
—  7. Z ela  com e può attorno a se. —  8. V olontà  d i Dio. —  9. U incu lca  alle  
fanciu lle . D isprezzo del m ondo.

1. — « È un grande bene l ’amore, — dice V  Im ita z io n e  di 
Cristo — è il maggiore di tu tti i beni; poiché l ’amore rende 
leggero ogni peso e i pesi differenti porta con animo uguale. — 
P o rta  ogni peso senza sentirlo, e converte in dolce e gradito 
tu tto  ciò che è amaro. — L ’amore di Gesù è nobile; sprona 
ad  operare grandi cose cd eccita a  desiderare sempre le più 
perfette. — L ’amore tende sempre più in alto nò soffre di es
sere tra ttenu to  da  veruna cosa di quaggiù ». (1)

Sono sicuro che il pio lettore che mi seguì sino a questo 
punto, vedrà in queste parole dipinto l ’animo di Suor Teresa. 
Ma io desidero che lo contempliamo meglio ancora.

L ’anima sua innocente aveva cercato Dio fin dall’infanzia 
e con moto spontaneo si portava a Lui e viveva con Lui in
timamente un ita . L ’Avv. Rosa, interrogato su questo punto, 
rispose: « Posso dire con tu tta  certezza che era u n ’anima 
tu tta  amor di Dio fin dall’uso della ragione. I  suoi doveri li 
compieva tu tti col massimo zelo verso Dio, verso se stessa 
e verso il prossimo... Ricordo tra  l ’altro  che quando era già 
suora un giorno di festa mandò un biglietto a mia moglie

(1) De Im it. Chr., Libro III, c. V, n. 3.
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pregandola <li portarle un certo oggetto di vestiario, a cui mia 
moglie ei teneva, avendone bisogno, terminando con queste 
testuali parole: — Norma, avrai inerito anche tu , perché tu tto  
quello che facciamo, lo facciamo per amor di Dio ». (1)

E  di fatto dal suo modo di fare, di parlare e tra tta re  si 
vedeva, che aveva, sempre la mira di piacere a Dio, e perciò 
Madre M arina Coppa scrisse di lei: « L’ho conosciuta come 
un’anima tu tta  e sempre, in privato e in pubblico, pervasa 
dall’amor di Dio e dallo zelo della gloria di Lui; pronta sem
pre a sacrificarsi per impedire l ’offesa di Dio e, per farlo 
amare. E con quale impegno evitava anche la più piccola man
canza per testimoniare al buon Dio il suo amore, la sua fi
liale dipendenza, la  sua immensa gratitudine e dargli gloria in 
tu tto  senza far distinzione di piccole e grandi occasioni... ». (2)

E una sua consorella: « Si consacrò a Lui con tu tte  le 
forze della sua anima e del suo cuore, pronta a morire p iu t
tosto che offenderlo... A m ava Dio con tale intensità di affetto 
che io l ’ammiravo e l’invidiavo nello stesso tem po». (3)

2. — Le ragazze non potevano non vedere cotesto fervore 
e amore di Dio onde deposero: «V isse tu tta  di Dio e per 
Iddio» . (4)

« E ra un cuore tu tto  infiammato dal fuoco divino della ca
rità ... Viveva di fede e di amore, a Dio porgeva tu tto  l’os
sequio di fedele cristiana e di fedele sposa di Gesù Cristo ». (5)

« Manifestava, l ’ardore del suo cuore verso Dio in tu tte  le 
opere, perchè tu tto  faceva per amore di Dio. E ra  poi nostra 
opinione, e lo è tu tto ra, che non abbia mai commesso non solo 
colpa gra ve, ma neppure leggera deliberata, e noi fin d ’allora 
eravamo solite chiam arla “ una salitim i” , “ un San Luigino” , 
“  una novella Santa Agnese ”  per il candore di sua vita ». (<>)

(1) I’r. In f., in t. 12.
(2) M anoscritto  cita to . —  C fr. anche P r. In f., Dep. di S r. A. P., int. 24.
(3) C fr. P r. In f., Dep. di S r. A. P ., in t. 35.
(4) P r. In f., D ep. della sig . A. G., int. 35.
(5) P r. In f., D ep. della sig . R . C., in t. 24 ; 35.
(6) P r. Inf., Dep. della sig . A. G., int. 24; e cfr. Dep. di Sr. E. B., in t. 13.
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.‘5. — -Nell’amor di Dio i teologi distinguono l ’amore di be
nevolenza per (mi amiamo Dio infinitam ente perfetto e buono 
in se stesso, dall’amor di concupiscenza per cui amiamo Dio 
buono verso di noi, per i benefizi ricevuti o che speriamo di 
ricevere. T utti e due cotesti amori sono buoni, santi e meri
tori, ma il primo è più eccellente e forma la carità perfetta.

( '0 11  questo amore Suor Teresa am ava Dio, e. nella parte 
posteriore di un ’immagine-rieordo del XVI Congresso Euca
ristico tenuto in Roma il 0 giugno 1005, scrisse, a sfogo del 
suo ardentissimo amore, il seguente sonetto, attribu ito  da al
cuni a  San Francesco Saverio, da altri a S an ta Teresa:

Quel d e l,  o mio Genìe, che m i hai prom esso,
M e non ispinge ne l’immenso amore 
N è  m i spinge ad  oprar l’ inferno istesso,
L ’in ferno d i cui sento tan to  orrore.

Tu sol mi spingi, o mio Gesù, Tu stesso,
T u  f i t to  in croce e re d’ogni dolore;
M i spinge i l  mio Migliore fe r i to , oppresso,
Gesù m i traggo che agonizza e muore.

Oh! i l  deggio d ir '! S ì grande am or m i sprona  
Che t’am erei se il d e l  non fo sse  vero,
Clic senza in ferno , io pur ti temerei.

Perche t ’am i, o S ignor, nu lla  a me dona 
Perchè se non sperassi quel che spero 
Coni’oggi t ’amo, sempre t’am erei...

4. — Suor M aria G enta dice d ’averla interrogata e d ’aver 
saputo da lei che si studiava di im itare il Servo di Dio Don 
A ndrea Beltram i, salesiano, il quale, ancor chierico, « si era 
proposto di fare tu tto  con Gesù, in Gesù e per G esù» (1) e 
afferma che vedeva davvero praticato da lei tale programma 
di vita.

(1) Ecco q u an to  riferisce  un testim onio nelle M em orie e C enni biogra
f ic i  del Teol. G i u l i o  B a r b e k i s : « A  Foglizzo, l’anno 1 8 8 6 ,  appena stab ilitisi
i circo li di p ietà , Don B eltram i si d istingueva fra  tu tti per a ttiv ità , zelo e 
buon esem pio. E ra  tu tto  ard o re  nell’a iu ta re  i suoi com pagni p iù bisognosi,
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— San Francesco di Sales nella Filotea  scrisse: « Quelli 
d ie  amano Dio, 11011 possono mai cessare di pensare a Lui, di 
respirare per Lui, di parlare di Lui; e se potessero, vorreb
bero imprimere in tu tti  i petti il santo e sacro nome di Gesù». 
Così faceva Suor Teresa: aveva un amore per Iddio così forte 
che sentiva come un continuo bisogno di parlare di Lui per 
farlo sempre meglio conoscere e amare. Ne parlava con vera 
unzione, e da tu tto  sapeva prendere occasione per elevare, 
senza tedio, sè e gli a ltri al Signore. Una religiosa, che da 
postulante ebbe ad assistente Suor Teresa, così ne scrive: « E ra 
un’anima così assorta in Dio, clic di Lui parlava sempre, an
che nelle azioni più m ateriali, con molto gusto e trasporto. A 
pranzo, per esempio, — il nostro refettorio era separato da 
quello delle novizie — term inata la le ttu ra  e dato il permesso 
di parlare, Suor Teresa, con piacevole amenità e spontaneità, 
abitualm ente, discorreva con noi di cose celesti. Allora il suo 
volto si infiammava, le  su»*, parole si facevano più ardenti, e 
ci estasiava tu tte  così da farci dimenticare la levata da tavola 
e la ricreazione. Anche le ricreazioni moderate, le passava 
quasi per intero parlandoci di cose spirituali; m a in modo 
così dilettevole da farcele gustare e am are ».

(J. — Am ava Dio e avrebbe voluto dare la v ita  per Lui. 
Ci diceva la sorella Giuseppina: « Quando si seppe che voleva 
tarsi religiosa, naturalm ente le si fecero delle difficoltà; ma essa 
mi disse più volte che desiderava di andare missionaria in 
Cina. Facendo io le meraviglie, essa esclamava: — Dare il san
gue e la vita per Nostro Signore, ecco la cosa più bella e de
siderabile! »

E una consorella: « Ho udito dalla stessa Serva di Dio che,

a p a rla re  di cose di p ietà , ed  a rico rd are  con loro  gli avvisi e le  verità sp ie 
g a te  dai superio ri nei serm oncini o nelle conferenze.

« T ra  un piccolo num ero di novizi, insiem e col B eltram i, erasi stab ilito  
un m otto d’o rd in e  che ci rico rdasse  G esù . Si voleva fa r  tu tto  CON Gesù, 
c ioè in un ione con G esù; IN  G esù, cioè secondo lo sp irito  di G esù; P E R  
G esù, cioè per d a r  gusto a Gesù. Il m otto era Con-in-per, e affinchè a ltr i non 
si accorgesse ci dicevam o con im pero. Con queste  paro le  per lungo tem po ci 
sa lu tam m o e ci ricordavam o di fa r  tu tto  in  onore e g loria di D io ...»  (pag . 124).

i*:
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ancora in famiglia, si occupava dell’Opera della Santa Infanzia, 
e della Propagazione della Fede. E così più volte l ’ho udita
io esprimere il vivo desiderio che nutriva di andare missio
naria in Cina e lo diceva con fervore ed entusiasm o». (1)

Al tempo di Suor Teresa l ’is titu to  non aveva ancora le mis
sioni in Oriente, ma aveva già molto fiorenti quelle dell’America 
del Sud, e perciò in un’accademia in cui era presente il signor 
Don Rua, Suor Teresa gli rivolse questo stornello:

F io r  d i peonia:
Padre, esaudisci tu  la  m ia  dom anda,
M andandom i in m issione in P atagonia .

E  nelle conversazioni familiari con le Superiore manifestò 
sovente questo ardente desiderio di essere mandata nelle mis
sioni. (2)

7. — Se provava un certo rincrescimento «li non essere 
forte e robusta come tan te  consorelle, era appunto perché per
la sua poca salute non poteva andare nelle missioni estere. 
Ma se non poteva andare in terre  lontane, zelava l ’onore di 
Dio dove l ’obbedienza la teneva. Xel 11)00, prim a che entrasse in 
religione, scrivendo alla sua cugina Clelia, le diceva che era 
andata in San P ietro a  sentire la Messa di mezzanotte per la 
chiusura dell’Anno Santo e per il principio del secolo in 
onore del Redentore, e poi soggiungeva: « Cerchiamo di zelare, 
ciascuno nell’ambito dei propri doveri, la gloria di questo 
Redentore che deve trionfare di tu t t i  i nemici e soggio
garli col fascino del suo amore, cogli splendori della sua 
divinità » .

Il 18 dicembre 1901, scrivendo alla cugina Giuseppina le 
diceva: « . . .  Ti assicuro che, se prima pregavo, da quel giorno 
ho raddoppiato le mie preghiere per te, pei tuoi figli, per tu tti 
quelli «li tua famiglia e confido proprio che il buon Gesù e la 
Vergine A usiliatriee vorranno consolarti concedendoti quanto 
desideri. Comprendo tu tte  le tue trepidazioni, i tuoi timori e

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. C. A., in t. 15.
(2) Cfr. P r. Inf., Dep. di S r. E . B., in t. 15.
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Imi ragiono; i tempi sono tris ti; i cattiv i compagni, la stam pa 
m alvagia, gli esempi troppo manifesti di tanti, prevaricati, 
sono spine continue per una buona madre, d ie  vede insidiata 
l ’innocenza e la  v irtù  de’ suoi figli, ma mettili sotto la pro
tezione speciale di Maria A usiliatrice; prega e confida to tal
mente in Lei e li vedrai crescere e m antenersi buoni e v ir
tuosi. Maria, Aiuto dei Cristiani! non senti d ie  questo titolo 
ti dà maggior fiducia ed obbliga anzi M aria a venirci in aiuto, 
a prestarci soccorso? Io ti consiglierei, anche per maggiormente 
m eritare la benevolenza di questa M adre Celeste, di volerti 
ascrivere tra  le Cooperatriei salesiane; così avresti parte  a 
tu tti i meriti e le buone opere che si fanno dai Salesiani e 
dalle Suore, e riceveresti il B ollettino Salesiano  che è un in
teressantissim o periodico il quale potrebbe far del bene anche 
ai tuoi figli.

« Se credi di ascriverti, dimmelo subito ch’io penserò a 
tu tto ; solo, sarebbe necessario m’inviassi L. 3 per le spese di 
posta, ecc.; e così riceverai anche il diploma di Coopera- 
trice ». (1)

Le include poi una pagella degli ascritti al Sacro Cuore 
dicendole: « ... Unisco qui una pagella della quale vorrei ti 
facessi zelatriee, trovandomi tan ti ascritti, ed ascrivendo te 
pure e i tuoi figli. I vantaggi sono immensi senza nessun ob
bligo d ie  la tenue offerta di lire una, la quale vale in perpe
tuo, senza bisogno di rinnovarla, come vedrai leggendola. 
Quando mi m anderai i nomi e le somme fatte, io ti spedirò 
le, immagini da distribuire ad  ogni ascritto. Credo che quest’atto 
di zelo per promuovere la gloria e la devozione al Cuore di 
Gesù, otterrà i suoi favori a te e copiosissime benedizioni dal 
Ciclo sulla tua famiglia ». (2)

(1) Non c’è tassa  di abbonam ento  p e r il B ollettino  Salesiano  ch ’è  l’o r
gano dei C ooperatori e delle C oope ra trie i: i S uperio ri raccom andano  d i m an 
dare  alm eno quel tan to  che b as ti per le  spese di stam pa e di p o sta ; m a rice 
vono con riconoscenza q u alunque som m a che ognuno nella  su a  ca rità  può 
m andare.

(2) L'O pera d e l Sacro Cuore  ha  sede n e lla  B asilica del Sacro C uore di 
Gesù in Rom a, ulììziata dai Salesian i (V ia M arsala , 42), e ogni giorno si 
ce leb rano  sei M esse  per gli ascritti.
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8. — N aturalm ente d ii ama Dio, vuole fare la sua volontà, 
sempre, tan to  nelle cose facili (pianto nelle ditlieili, tanto in 
quelle liete quanto in quelle tristi, perchè avrebbe, un amore 
troppo sospetto chi volesse fare la volontà di Dio solo in quelle 
cose che sono conformi a ’ desideri della sua natura . Suor Te
resa cercò sempre fin da fanciulla di conoscere e compiere la 
volontà di Dio, onde una Madre del Sacro Cuore depose: « Ella, 
aveva la volontà ferma di conoscere e fare la volontà del Si
gnore, e questo era il movente che la guidava in tu tte le 
sue azioni». (1) Cresciuta in età fu sempre tu tta  e in tu tte  
le, cose conforme a quanto Dio vuole e permette. In fatti ve
deva la mano di Dio negli avvenimenti e diceva: « Iddio lo 
vuole» o: « I l  Signore lo perm ette», e tirava via contenta.

U na sua superiora dice: « Di qualunque cosa si parlasse, 
essa concludeva col dire: — Se è volontà di Dio, si faccia! — 
(*. a qualunque ufficio fosse destinata, lo adempiva con animo 
lieto, poiché riteneva di fare la volontà di Dio ». (2)

« E ra  rassegnatissim a alla volontà di Dio — ci diceva una 
sua confidente — e in ogni cosa cercava di compierla scrupo
losamente, senza badare a sacri tizi ».

E u n ’a ltra : « E ra un raro modello di pazienza, di unifor
mità al volere del Signore ».

Xel suo taccuino troviamo che si era scritta quest’aspira
zione di Santa Francesca di Chantal: « Sia fa tta la vostra 
volontà, o Signore, oggi e sempre, senza se e senza m a ». E 
poco dopo: « Per fare quello che vuole Iddio, bisogna non 
fare più quello che voglio io ». Perciò si sentiva spesso ripe
tere  a modo di giaculatoria: « Muoia io, viva Gesù! » (3) 

Quindi in tu tte  le cose liete o avverse, il suo motto era 
questo: « Volontà di Dio, Paradiso mio », che aveva letto nella 
vita della B eata F rassinetti. (4) Onde una consorella depose: 
« Io la vidi sempre anim ata da profondo abbandono alla piena 
volontà di Dio, in qualsiasi circostanza, favorevole o avversa.

(1) P r. In f., D ep. di S r. B. S., int. 25.
(2) P r. In f., Dep. di S r. C. A ., in t. 14.
(3) P r. In f., D ep. di S r. M. G., int. 24.
(4) P r. In f., D ep. di S r. M. G., int. 25.



— 245 —

Io stessa qualche volta ebbi a dirle: — Ma possibile che 11011 

senta mai ripugnanza «li fronte alle avversità? — Ella mi ri
spondeva: — Perchè devo sentire ripugnanza, se questa è la 
volontà «li Dio!? — Quindi la vedevo accettare con prontezza 
e san ta  indifferenza qualunque incarico le venisse affidato. 
Talvolta era evidente che qualche disposizione le tornava gra
vosa e ripugnante al suo modo di vedere, ma ella tosto rea
giva e con prontezza e serenità vi si conformava ». (1)

i). — Anche le fanciulle erano edificate dal contegno sem
pre sereno di Suor Teresa, ne parlavano sovente con edifica
zione e «pii ci contentiamo di una citazione: « Praticò quanto 
chiedeva nella preghiera del Pater, cioè, f ia t  voluntas tua . 
Era sempre non solo rassegnata, ma un ita  alle disposizioni di 
Dio. A qualunque ufficio fosse destinata, non dim ostrava mai 
rincrescimento. E così se un suo parere era contradetto da 
(pialche, superiora, o anche solo da quale,he consorella, subito 
si adattava con animo sereno considerando che questo era 
volontà di Dio ». (2)

Le fanciulle non solo l’ammiravano, ma il suo tenore di 
v ita  sembrava così bello che si sentivano portate ad imitarlo. 
« H o im parato dalla Serva di Dio a fare la volontà del Si
gnore, perchè in questo era veramente maestra col suo esempio 
e con le parole che ci suggeriva; se il canto, o qualche rap
presentazione non riusciva bene ed eravamo mortificate, ella 
ci diceva: — Così è piaciuto al Signore. — Quando non vo
levo accettare (pialche parte  perchè poco piacevole, lei mi 
diceva: — Fallo per amor di Dio. — Questi consigli ci torna
vano graditi, perchè li vedevamo praticati da lei e tanto  più 
nelle sue m alattie ». (.‘5)

10. — L’Apostolo «lolla carità lasciò scritto: « Xon vogliate 
amare il mondo nè le cose che sono nel mondo: se qualcuno 
ama il mondo, non vi è la  carità del P adre  in lui ». (1)

(1) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 24.
(2) P r. In f., D ep. della sig . A. G., in t. 25.
(3) P r. Tnf., Dep. della sig . G. C., in t. 25.
(4) 1“ Giov., II, 15.
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Suor Teresa 11011 l’am ava, lo aborriva e ne sprezzava il 
giudizio; e non solo da religiosa, ma da signorina in fa
miglia.

Ecco quanto ei scrisse una sua cugina: « Si capiva che per
il lusso e ogni vanità aveva disprezzo; se portava ricche vesti 
e ornamenti, era perché così voleva la mamma; ma si vedeva 
la signorina non curante delle vanità del mondo e che per sua 
volontà non metteva nè nastri uè gioielli nè altri ornamenti 
a tti ad  a ttirare  gli sguardi altrui. Si pettinava da sè <* aggiu
stava i suoi capelli con tu tta  semplicità. Questi incorniciavano 
ondeggianti la sua fronte bella e spaziosa, ma non cercava 
di aggiustarli in modo da sem brare più bella. E ra  tu tta  sem
plicità e naturalezza. 11 suo portam ento era grave e maesto
so, ma senza affettazione; il suo vestire senza ricercatezza, il 
suo tra tta re  con tu tti affabile e disinvolto, anzi era graziosa 
parlatrice, aveva gran memoria ed era molto piacevole stare 
con lei ».

« Non dimostrò mai rincrescimento d ’aver abbandonato il 
mondo — depose una religiosa. — Quando seppe dello spo
salizio della sorella Giuseppina, uscì in quest’esclamazione:
— Ma perchè la Giuseppina non è venuta anche lei tra  noi! — 
e la compativa ». (1)

Si era composto il seguente stornello:

F io r  ciclam ino,
Non vogliam o p iù  servire  
Questo mondo burattino .

E lo ripeteva sovente, quasi per intercalare, e, m entre lo 
diceva a  se stessa, faceva pure tan ta  buona impressione in 
chi la sentiva. Talora sentendo parlare di questo o quell’attro 
avvenimento mondano, o riuscendole poco bene un qualche 
lavoro, alzava gli occhi al ciclo, e, come già si è accennato, 
battendo il suo piccolo pugno sul tavolino esclamava: « Mondo 
burattino , mondo burattino!!!» e continuava a  lavorare ala
cremente.

(1) P r. Inf., Dep. di Sr. L . R ., in t. 20.
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« Quando mi vedova un po’ uggita — scrive una suora — 
perchè non riuscivo a fare qualche cosa come la desideravo, 
mi guardava sorridendo e tentennava leggerm ente il capo come 
l>or dirmi: — Perchè confondersi tan to  per lo cose di questo 
mondo? — e ripeteva il suo ritornello:

F io r  ciclam ino,
N o n  vogliamo p iù  serri re 
Questo mondo bura ttino  ».

/



CAPO III.

PIETÀ.

1. Su o r Teresa m antiene e fom en ta  in sè l'am or d i Dio con le  pratiche  
d i p ietà . —  2. D ivozione al Sacro Cuore e a M aria A usilia trice . —  3. D ivo
zione a Gesù Sacram entato . —  4. Zelo per il  decoro delle sacre funzion i. —  
5. Zelo  per im pedire il  peccato e  dare a Dio riparazione. —  6. D urante la 
m alattia .

1. — Suor Teresa cercava di mantenere vivo e aum entare 
in sè l’amor di Dio con lo spirito di pietà e quindi con l ’os
servanza esattissima delle pratiche che ne sono l ’alimento. La 
sua pietà era viva, profonda e forte, tu tta  salesiana. La sua 
superiora dice: «A veva una pietà ben intesa, semplice senz’af
fettazione e senza ostentazione: serena sempre e semplice come 
una colomba ».

La pietà la portava all’adempimento fedele e fervoroso de’ 
suoi doveri quotidiani secondo lo spirito del suo Istituto, e a 
prodigarsi a prò delle consorelle e delle giovinette, a sani ili- 
carsi e a santificare i suoi simili. Non cercava divozioni pe
regrine, ma stava alla Regola; e le consorelle attestano: «E ra  
puntualissim a ed esattissima a partecipare alle pratiche di pietà 
prescritte dalla nostra Comunità: quindi alla meditazione, alla 
lettura spirituale, all’esame, alla visita al SS. Sacramento, ecc. 
e quando, per motivo di sua debole salute, oppure per qual
che incarico speciale non poteva trovarsi con la comunità, era 
sollecita a supplire da sola non appena il tempo glielo con
sentiva. In tempo di ricreazione, o altri tempi liberi i suoi 
discorsi si volgevano volentieri intorno alle cose spirituali
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e celesti», (1) dimostrando elio le aveva m editate e gustate 
a fondo.

Infatti non parla ognuno volentieri di ciò che ama?

-J. — «A veva — scrive una consorella — una grandissima 
divozione verso il Sacro Cuore di Gesù e verso Maria A usi
liatrice. Parlando di Gesù e di Maria Ausiliatrice si accendeva 
di santo entusiasmo e pareva un serafino. Io li» vidi più volte 
in pii colloqui con una suora professa, e provavo una santa 
invidia per quella suora, perchè poteva conversare di cose di 
pietà con quella san t’anima, mentre io, essendo novizia, non 
sempre osavo avvicinarm i. P er amore di Gesù e di M aria era 
pronta ;i lare, qualsiasi sacrifizio. Nel tempo del mio noviziato 
facevamo il mese, di maggio in parrocchia conducendovi le fan
ciulle dei nostri laboratori e molte dell’Oratorio festivo. Suor 
Teresa tu tte  le, sere accompagnava i canti con l ’armonio; e, seb
bene in quel mese, lungo il giorno stesse quasi sempre a letto, 
e fosse anche soggetta a frequenti svenimenti, tu ttavia la 
mattina veniva in chiesa e tu t t ’al più portava con sè un boc- 
cettino d’etere; ma la Madonna l ’aiutò e la protesse e non 
n’ebbe mai bisogno».

Abbiamo già visto quanto inculcasse alle ragazze la divo
zione alla Madonna e quanto queste fossero am m irate del suo 
esempio.

3. — Ma la divozione delle divozioni era poi sempre quella 
verso Gesù Sacramentato, nostro maestro e nostro padre, no
stra gioia e conforto, nostro Dio e nostro tu tto . Si può dire 
che non viveva che per Gesù. Lo riceveva la m attina con gran 
fervore nella santa Comunione, gli faceva sovente nella gior
nata visitine brevi, ma affettuose, in cui apriva a Gesù il suo 
cuore purissimo e pieno di santi desideri di santificarsi col fare 
del bene alle fanciulle e col sacrificarsi per loro e per le, con
sorelle. Diceva anche familiarmente a Gesù: «O  Gesù, queste 
visite me le restitu irai poi tu tte  venendo come Viatico nel 
punto di mia morte per portarm i con Te in Paradiso ».

(1) P r. In f., Dep. di S r. T . D., int. 24.
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P arlava (li Lui accalorata con le suore e le ragazze eil ec
citava queste a visitarlo e a riceverlo sovente, e comunicava 
a- tu tte  parte  di quell’incendio di amore che aveva in petto . 
« io — depose una suora — ero am m irata e commossa quando 
la vedevo accostarsi alla santa Comunione quotidiana con tanta 
feile e amore; e vedevo con quanto zelo si adoperava nell’in- 
citare e promuovere la  Comunione frequente fra  le ragazze». (1) 

« lo l ’osservavo in chiesa — scrive u n ’a ltra  — e la vedevo 
sempre raccolta. Moveva poco le labbra, ma il suo sguardo 
era sempre fisso al Tabernacolo. Mi dava l ’idea di un  serafino.

« Nelle sue confessioni era piuttosto breve, ma usciva dal 
confessionale raggiante e sem brava davvero un angelo. Qualche 
volta mi diceva: — Come sono contenta! — Del resto da tu tta  
la persona spirava innocenza e candore».

4. — Si adoperava poi con tu tte  le forze perchè le sacre 
funzioni ricevessero decoro dal canto e dal suono e fossero dal 
popolo più amate. « Con vero spirito di fede — depose una sua 
consorella — insegnava il canto alle giovani, affinché venissero 
volentieri in chiesa, assistessero con più fervore alle funzioni 
e ciò faceva anche con suo grande sacrifìcio per la sua debole 
salute ». (2)

E  l ’Ispettrice di quel tempo: «Ricordo che il mese mariano 
del IWHi, l ’ultimo cui dedicò la sua attiv ità , fu per la Serva 
di Dio una vera immolazione nell’attendere e curare il decoro 
delle funzioni quotidiane e mariane in Santa Dorotea. Doveva 
stare  a letto quasi tu tto  il giorno; eppure ogni m attina si al
zava e si trascinava sino alla chiesa parrocchiale. A ndava già 
soggetta a svenimenti e si muniva d ’etere e reggeva alla fa
tica, forse per speciale grazia di M aria A usiliatrice, di d iri
gere le giovani, le quali non erano certo modelli di calma, pur 
avendo tanto  a cuore la loro m aestra ». (3)

Viene qui a proposito ricordare il detto daW  Im ita zione:  
« L ’amore spesso non conosce misura, ma s’infiamma al di là

(1) P r. In f., Dep. di S r. I -  R ., int. 14.
(2) P r. In f., D ep. di S r. L. R ., int. 14.
(3) P r. In f., Dep. di S r. E . B., in t. 18; e cfr. Dep. d e lla  sig . A.G., int. 37.
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d’og'iii misura. L’amore non sente peso; non (là im portanza ad 
alcuna fatica: vorrebbe fare di più di quel che può; per l ’amore 
l’impossibile non esiste perchè si lusinga clic tu tto  gli debba 
essere facile e lecito. È  pronto quindi a  tu tto : molte cose fa 
e in molte riesce, nelle quali, chi non ama, vien meno e .soc
combe ». (1)

5. — Le anime am anti di Dio vorrebbero che tu tti lo am as
sero e non solo si guardano da ogni colpa, ma sentono al vivo 
le offese che gli vengon fa tte  e cercano di impedirle e di ripa
rarle. Cosi Suor Teresa quando sentiva parlare di qualche 
offesa fa tta  a Dio provava una viva pena che si rifletteva visi
bilmente sul suo volto ed ecclissava quella gaiezza abituale che 
la rendeva così cara. Era. ancora in famiglia, dice l ’A vv. Rosa, 
« e lo constatai molte volte, aveva orrore dei peccati che pur
troppo si fanno nel mondo, e udendo proferire qualche be
stemmia, veniva rossa in volto e subito si vedeva muovere le 
labbra per pronunciare qualche giaculatoria. Se veniva infor
mata di qualche disonestà, si vedeva in lei 1111 turbam ento, una 
pena perchè si tra ttav a  di una cosa peccaminosa. Questi sen
timenti e v irtù  cercava di trasfondere negli animi non solo con 
le parole, ma con l ’esempio ». (2)

Se tanto  faceva nel mondo, che cosa avrà fatto  in Reli
gione? Ecco come ne parlano le consorelle: « Come era solle
cita e premurosa ad evitare ella stessa anche la più piccola 
offesa al Signore, così provava penosa impressione e racca
priccio quando veniva a, conoscenza che alcuno aveva offeso 
la sua divina Maestà ». (3)

« Quando veniva a  conoscenza «li qualche disordine, ne ma
nifestava, specialmente con le suore professe, un profondo rin 
crescimento, e, pur cercando di compatire per quanto era pos
sibile, stimolava a im petrare la misericordia di Dio per i pec
catori. Il suo zelo era poi tanto  più vivo se lo sbaglio era 
commesso da qualcuna delle giovani che frequentavano la

(1) De Im it. d i r . ,  L ibro IH , c. V, 11. 4.
(2) P r. Inf., in t. 27.
(3) P r. In f., Dep. di S r. A. P ., in t. 27.
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nostra casa; allora la sua pena era vivissima e non si stava 
dall’usare tu tte  le attenzioni e insistenze e preghiere per in
durre chi aveva errato ;i domandare perdono a Dio con una 
santa confessione, e intanto supplicava le consorelle a pregare 
a ta l line ». (1)

Ella poi al primo momento libero correva davanti al Ta
bernacolo per dare a Gesù un a ttestato  del suo amore, e fare 
ammenda dell’otfesa clic (ili era stata fatta.

(i. — «A nche ammalata non ismentì mai questo suo fervore: 
pensava sovente ai tanti peccati che si commettono nel mondo, 
ne provava vivo rincrescimento, offriva le sue sofferenze in 
riparazione, per la conversione dei cattivi e diceva: — P re
ghiam o per i pareri peccatori ». (2)

L ’infermiera che più di ogni altra aveva occasione di av
vicinarla, era ammirata ed edificata dello spirito di pietà di 
Suor Teresa e scrive: «O li se fosse stato  possibile en trare in 
quell’anima mentre stava in preghiera, ohi sa quante mera
viglie non avremmo visto compiersi in lei! La sua unione con 
Dio era intima e costante, o della preghiera si sentiva come 
affamata. Basti il dire, che già obbligata a letto, neppure nei 
giorni più burrascosi, non tralasciò mai le pratiche di pietà, 
e cercava possibilmente di compierle nell’ora in cui le com
piva la comunità. 10 qual non era la sua gioia al pensiero che 
la sua camera era sopra la cappella! Ripeteva spesso con tra 
sporto: — Ecco: se si sollevassero quelle mattonelle del pavi
mento, io vedrei Gesù! —

« Quando aveva un intervallo di migliora,mento, le si per
m etteva di discendere in cappella per la santa Messa, e la Co
munione. Oh quello sì che era un giorno di festa per lei! In 
chiesa teneva un contegno così devoto da ispirare ammirazione 
iu quanti la vedevano. N onostante la sua debolezza stava in 
ginocchio e vi resisteva anche a lungo, quasi immobile. Dopo 
la san ta  Messa io dovevo chiamarla e scuoterla da quella specie 
di estasi in cui la vedevo assorta, perche altrim enti essa non

(1) IV. In f., Dep. di S r. T . D., in t. 24.
(2) C fr. P r .  In f., D ep. di S r. M. Galv., in t. 29.
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si muovo,va e stava di continuo fissa con gli ocelli al santo 
Tabernacolo.

«S e le si portava la SS. Comunione a letto, la riceveva 
con divozione e fervore, da serafino. Se nel pomeriggio si po
teva accompagnarla a prendere un po’ d’aria in cortile, nel 
passare davanti alla cappella domandava umilmente e con vi
vissimo desiderio: — Entriam o a salutare Gesù! »

Il desiderio di am are e di far am are Gesù era il sospiro 
continuo del suo cuore. Anche sul letto de’ suoi dolori pen
sava alle missioni estere, e venti giorni prima di morire fece 
ancor domanda per iscritto di esser m andata in Cinsi, se gua
riva. Ma sili’ ni ti ino vedendo che, ormai tale desiderio non si 
sarebbe mai cambiato in realtà, andava ripetendo un suo so
lito stornello:

F io r (Voi/ni Jiore,
0  quanto è bello vivere (Vamore 
Stringendo a! euor la  croce del Signore!



CAPO IV,

AMOR DEL PROSSIMO.

1. A m o re  re tto  e d isin teressalo  verso il  prossim o. —  2. A m ore  ai parenti.
—  3. A m ore all’Istitu to . —  4. Cerca d i conoscerne sem pre m eglio lo spirito.
—  5. A m o re  alle Superiore. —  6. A m o re  a lle  consorelle.

1. — A ll’amore di Dio Suor Teresa univa l ’amore del pros
simo: amore re tto  e disinteressato, soprannaturale e immune 
d a  ogni sensibilità. Ma siccome l ’amore si dim ostra con le 
opere, così Suor Teresa che am ava la  v ita  attiva, era en tra ta  
nell’istitu to  di Maria Ausiliatrice « p e r potere sacrificarsi per
il prossimo, specialmente per la gioventù più bisognosa», (1) 
e prodigava realmente tu tta  se stessa, come abbiamo già visto 
parlando del suo apostolato fra le fanciulle, onde tu tte  testi
ficano che « dotata di fine e delicata carità, era un vero an
gelo di bontà ».

Nel suo taccuino aveva scritto la seguente massima del 
nostro Don B onetti di v. m. : «Le prove essenziali dell’amor 
di Dio sono l’a ttiv ità  nelle opere e la fortezza nel patire per 
Lui », e la praticava alla lettera. Occorrono ancora testimo
nianze? Eccole: «A m ava tu tti  coloro che si trovavano in 
qualche necessità spirituale o materiale, — depose u n ’ex ora- 
to riana — verso i quali ella sentiva come una preferenza 
perchè i più infelici erano i più cari al Cuore di Gesù. Per 
noi giovinette aveva una sollecitudine come di madre. Viveva 
per farci del bene sia per la vita terrena, sia, e più ancora, 
per la. nostra salvezza eterna. Si capiva, sia dal suo zelo, sia

(1) P r. In f., Dep. di Sr. M. G ., int. 28.
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dalle suo parole e sacrifizi, clic pensava alla nostra  aniina come 
alla sua» , fi)

E un’altra : « Salvare le anime col tenerle lontane dal male, 
indurre al ravvedimento i caduti, adoperarsi con lo zelo e la 
preghiera per la diffusione della fede era l ’intento della sua 
vita religiosa; c fu tu tta  zelo per am m aestrare le ignoranti 
nel catechismo c istradarle a  tuia professione ». (2)

E  il cugino Avv. Italo  Rosa: «A m ava il prossimo per 
amor di Dio e soprattu tto  chi era più bisognoso di cure spiri
tuali e morali; all’occorrenza avrebbe fatto qualsiasi sacrifizio 
per il bene c la salute, delle anim e». (3)

2. — A m ava tenerissim am ente i suoi cari, sebbene non 
sempre lo dimostrasse, e specialmente aveva affetto per il fra
tello e per la  sorella. Ma quest’affetto naturale era sublimato 
dall’am or di Dio e m irava sempre a fa r del bene alle loro ani
me e a ricordare il fine per il quale siamo nel mondo. In una 
lettera del 4 gennaio del 1904 alla sorella Giuseppina leggiamo: 
« ... Io ti seguo sempre col pensiero e prego la Vergine Au- 
siliatrice a farti tan te  belle grazie. Gesù ti benedica sempre!... 
Ricordati di me nelle tue  orazioni e procura di essere sempre 
buona e pia, anzi di farti sempre migliore, perchè una cosa 
sola è necessaria quaggiù: salvare l ’anima ».

E noi vedremo come anche dal letto di morte pregherà di 
ricordare al fratello tale im portantissim a sentenza del Salvatore.

.‘5. — Ogni religioso e religiosa deve am are l ’Ordine o l ’i 
stitu to  a  cui diede il nome e fargli onore. Sebbene egli debba 
am are tu tti gli Ordini religiosi, che sono le famiglie predilette 
di Dio e i battaglioni della Chiesa m ilitante sempre in prima 
fila, tu ttav ia  ogni religioso e religiosa deve am are il suo Is ti
tuto sopra ogni altro. Come ogni cristiano am a il suo prossimo, 
ma soprattu tto  ama suo padre e sua madre, così ogni religioso
il suo Istituto.

(1) P r. In f., Dep. della sig . G. C., in t. 28.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. della  sig . R . C., in t. 29; 30.
(3) P r. Inf., in t. 28.
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Vi sono molti altri istitu ti che saranno molto più del suo; 
ma egli ama di preferenza il suo, come il figlio am a i suoi ge
nitori, sebbene vi siano uomini e donne molto più valenti 
«li loro.

Ora Suor Teresa, pur amando e stimando grandem ente tu tti 
gli istituti religiosi, specialmente «piello delle Dame del Sacro 
Cuore, in cui aveva ricevuto l’educazione, e «piello dei Ge
suiti per le istruzioni sentite in collegio, tu ttav ia  nessun isti
tuto am ava tanto  quanto quello delle Figlie di Maria Ausi
liatrice e dei Salesiani. Xe aveva la massima stima, ne par
lava con entusiasmo e si vedeva che. si sentiva felice di ap
partenere alla grande famiglia di Don Bosco. « Io — attestò 
una consorella — l’ho sentita più volte manifestare sensi «li 
viva e vera gratitudine ai superiori che l ’avevano accettata 
tra  le Figlie di Maria A usiliatrice». (1)

Approvava tu tte  le, opere che l’is titu to  aveva e favoriva, 
e, per «pianto potè, le aiutò e, promosse tu tte  lavorando inde
fessamente, anche malaticcia.

Ma se amava tu tte  le opere di Don Bosco, con occhio di 
speciale predilezione guardava l ’Oratorio festivo, i laboratori 
quotidiani a cui dava generosamente tu tta  se stessa. A pprez
zava e am m irava quanto facevano i Salesiani; aveva per loro 
affetto santo, come a  fratelli nel lavoro, sentiva grande rico
noscenza per quelli che prestavano il servizio religioso nella 
casa in cui era, come per Don Marenco e Don Laureri, «* somma 
stima e venerazione nutriva per il Superiore Generato. Scri
vendo a sua cugina Giuseppina le dice: « ...  Ti mando un’im- 
m aginetta del Cuore di Gesù, sottoscritta dal Kev.mo signor 
Don Eua, nostro superiore, che è un vero santo, ed è tenuto 
in tato concetto anche, da persone ecclesiastiche degne di 
grande stima. Custodiscila gelosamente, come una benedi
zione di Dio ».

4. — Chi ama davvero il suo Istitu to  cerca di conoscerne 
bene lo spirito per investirsene e perciò legge volentieri la 
vita del Fondatore, «lei «piato il Signore volto servirsi per dare

(1) P r. In f., D ep. di S r. L. R ., int. 35.
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alla sua Chiesa una nuova famiglia religiosa, perchè nella vita 
del Fondatore vi si trovano quelle v irtù  che il religioso deve 
specialmente imitare, si trova quello spirito a cui deve infor
mare tu tta  la  sua vita, e anche si trovano molti casi identici, 
o (piasi a quelli in cui verrà a trovarsi. Così Suor Teresa sap
piamo che leggeva e meditava più che poteva la vita del Santo 
Fondatore, Giovanni Bosco, e si stud iava di im itarne le v irtù  
e di formarsi al suo spirito.

« Durante i due anni 1004-1905, che ebbi la fortuna di vi
vere con lei nella stessa casa di Via Lungara, — scrive una 
suora (Sr. O. Cl.) a quel tempo novizia — mi ha sempre edi
ficato il suo spirito di attaccam ento ai detti e fa tti del nostro 
Santo Fondatore e Padre Don Bosco. Sovente d icev a :— Più 
leggo, rileggo e studio la v ita  e le v irtù  del nostro Fondatore, 
più mi arde in cuore il desiderio di im itarlo».

Una piccola suora che si propone di im itare Don Bosco! 
A qualcuno quindi verrà quasi la voglia di sorridere, perchè 
pensa subito alle opere di eccezionale grandezza compiute da 
questo colosso di san tità, e gli verrà da dire: « La formica 
che vuole im itare l’elefante; lo scrìcciolo, l’aquila! » Ma cesserà 
la sua meraviglia se considererà la sapiente e geniale nozione 
dell’imitazione dei santi che ne ha dato Pio X I. Egli in un 
discorso del novembre 10.'3.'5 ha detto: « Bisogna por mente (die 
im itare  non significa copiare nè adeguare. Significa entrare in 
una certa sfera di aspirazioni, in una certa luce esemplare, 
dove s ’incomincia a vedere e a sentire le cose nel modo stesso 
del soggetto che si contempla e, si vuole seguire... Se non 
è possibile copiarli, adeguarsi ad essi; se non è possibile imi
tarli in tu tto , c ’è sempre la maniera di imitarli a gradi, se
condo i modi: c’è sempre occasione di servirsi (li tali esempi 
come di sprone e di misura ». E  poi fece suo un pensiero di Leo
nardo da Vinci, o almeno attribuito  a  quel grande scienziato e 
credente, il quale disse che « l ’im portante non è di proporsi 
cose impossibili: l ’im portante è che.ciascuno ciò (die può, voglia, 
e che ciascuno voglia davvero quello che, anche nella più mo
desta m isura, è a lui possibile». (1)

(1) Vedi O sservatore R om ano, 13-14 novem bre 1933.

17
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Ora come Suor Teresa sia riuscita a im itare Don Bosco nel 
lavorare per le fanciulle, l ’abbiamo veduto, e come sia riuscita 
a imitarlo nelle v irtù  teologali e morali, è ciò clic abbiamo in 
parte  visto e stiamo vedendo.

— S ’ingannerebbe grandem ente il religioso o la religiosa 
che dicesse di amare il suo istituto e intanto non amasse i 
superiori ubbidendoli e pregando per loro, e non amasse i con
fratelli e le consorelle con aiutarli, col compatirli, col soppor
tarne i difetti, col consolarli ed edificarli col buon esempio. 
Ora come si regolava Suor Teresa verso le superiore e le con
sorelle?

« Verso le superiore — dice Suor G enta — era molto ri
spettosa. docile, premurosa, servizievole; con le compagne 
buona, pia, amabile, compiacente, e con tu tte  andava d ’ac
cordo. Non ricordo d ’aver udito che qualcuna abbia avuto 
qualche contrasto o disparere con Suor Teresa»; anzi, scrive 
Madre M arina Coppa, « la sua stessa presenza dolce, umile e 
grave conciliava gli animi e faceva del bene, portando pace 
e letizia, serena».

U na suora depose: « E ra verso le superiore di una perfetta 
soggezione e riverenza. Non l ’ho mai sen tita proferire alcuna 
parola di critica o meno rispettosa ». (1)

Madre M arina Coppa nel suo pro-memoria già citato su 
Suor Teresa scrive ancora: «C on le superiore era docilissima 
e tu tta  premura nel dare dimostrazioni di affetto e di vene
razione, riconoscendo in esse le rappresentanti del buon Dio, 
sempre anim ata eom’ella era da spirito di fede ».

IO te testimonianze si potrebbero moltiplicare.

(>. — « A m ava poi tu tte  le consorelle nel Signore e non fa
ceva distinzioni». (2) Sempre la prim a a  salu tare col suo bel 
sorriso che le fioriva sul labbro e sempre pronta a compiacere 
e ad aiu tare anche con grave sacrificio. E ra con tu tte  di una

(1) P r. In f., D ep. di S r. L . R., int. 3 6 ; e cfr. D ep. di S r. M . Galv., 
in t. 35.

(2) P r. Inf., D ep. di S r. M . Galv., in t. 35.
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delicatezza d ’animo tale clic ne prevedeva i bisogni, preveniva 
le domande, e provvedeva senza (die si sapesse moltissimo volte 
clic era s ta ta  lei a provvedere.

Nel prestare un aiuto, un servizio usava tale finezza da 
sembrare clic», non lei facesse un benefizio, ma lo ricevesse. Del 
resto qualunque benefizio non lo faceva mai pesare e sentire, 
ma lo copriva col silenzio, lo dim enticava, e sovente le bene
ficate stesse non sapevano neppure che il benefizio era venuto 
da Suor Teresa.

Nessuna sentì mai da lei una parola di critica sul conto 
dell»*, consorelle; e M adre M arina Coppa scrisse: « Sempre e sol
tanto con vera carità parlava ed agiva al riguardo delle conso
relle, di cui sapeva esaltare le v irtù , tacere i difetti, e, occor
rendo, scusare le m ancanze e gli sbagli ».

Amava tu tte  in Dio e, per Dio, senza preferenze; ma si os
servava che in modo speciale s’intratteneva volentieri con chi 
stava poco bene di salute: scherzava, faceva giocherelli, usciva 
in detti umoristici che eccitavano il riso e recavano sollievo. 
Aveva poi sempre in fine 'una parola viva di fede e di inco
raggi amento.

Una consorella depose: « E ra  zelantissim a nelle opere (li 
misericordia verso chiunque ne abbisognasse, e così, oltre i sag
gi consigli che dava alle giovani e alle novizie, era piena di 
tenerezza verso coloro che vedeva a&litte. Io stessa p iù  volte 
mi sono rivolta alla Serva di Dio per consiglio e per conforto 
in momenti di pena e di tristezza, e sempre ho trovato che 
seppe comprendermi ed ebbe sempre parole che mi rianim a
rono e diedero incoraggiamento a proseguire nella m ia voca
zione ». (1)

Ci raccontava una suora (Sr. A . A.) : « Io fui con Suor 
Teresa alla L un g arad al 1905 al 1007 e attendevo al laboratorio. 
( )ra non è possibile dire le caritatevoli cure e le finezze continua
te  che quell’anima grande, generosa e paziente prodigava alle 
consorelle. A ppena si accorgeva clic qualcuna aveva un qualche 
bisogno, ella subito presentava con molta prudenza il caso alla 
Superiora, proponendo anche il modo di provvedere al bisogno

(1) P r. In f., D ep. di S r. A. P ., in t. 30.
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della suora, e questa veniva aiu tata e soddisfatta senza nep
pure sapere d ie  Suor Teresa aveva pensato a lei. Essendosi ac
corta che ero deboluccia e sofferente per lutti ili famiglia, senza 
dirmi nulla fece subito conoscere alla Superiora certi ricosti
tuenti che mi avrebbero giovato. Un sabato sera mi si parlava 
dell’aceompagnare, secondo il solito, le ragazze alla santa 
Messa in parrocchia. A me sfuggì di dire che la domenica era 
per me giorno di sofferenza, perchè per attendere all’assistenza, 
dovevo poi fare la colazione tardi e ciò mi procurava un forte 
mal di capo che mi durava tu tto  il giorno. La caritatevole 
consorella non disse nulla, ma il m attino seguente si trovò in 
portineria, e appena rientrai, mi chiamò destramente, mi indicò 
di prendere quanto aveva preparato, e, ammalata com’era, 
corse ad assistere le ragazze durante la mia breve assenza.

« Un altro giorno l ’incontro mentre portava alla Superiora 
un certo numero di immagini un po’ grandi della Madonna 
dell’ulivo. Mentre le domandavo come avesse passato la notte, 
manifestai il desiderio di avere una di detto immagini per la 
mia mamma, perchè l’originale era stato  regalato dall’autore, 
Nicolò Barabino, alla mia parrocchia di Santa Maria della Cella 
di Sampierdarena, nella (piale il Barabino aveva ricevuto il 
santo Battesimo. Poi ci salutammo e quasi subito io dimen
ticai il momentaneo desiderio avuto. P iù tardi la Superiora mi 
chiama e mi fa vedere una bella e grande immagine della Ma
donna dell’ulivo dipinta e mi dice che potevo m andarla alla 
mia cara mamma. Figurarsi la mia sorpresa! Che cos’era av
venuto? Suor Teresa sapeva che in casa si trovava quel di
pinto e l’aveva portato alla Superiora pregandola di farmene 
un dono; ma a me non disse nulla.

« U n’altra volta nel parlare le dissi che la notte mi sve
gliavo per il freddo ai piedi. La sera stessa ella, credendomi già 
addormentata, prese la sua latta d ’acqua calda e me la mise 
ai piedi.

«U n m attino di una bella g iornata di prim avera del 1000 
la Superiora mi chiama e mi dice: — Nel pomeriggio accompa
gnerai Suor Teresa in città per le commissioni; perciò provvedi 
per il lavoro delle ragazze, allineile chi deve sostituirti nell’as
sistenza non abbia fastidi. — 13 feci così e uscii con gioia con
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Suor Teresa, d ie , avendomi vista sofferente, aveva parlato alla 
Superiora a mia insaputa, per procurarmi un  po’ di sollievo. 
Non conoscevo quasi nulla di Roma e la cara consorella mi 
fece vedere e mi spiegò molte, cose. Al ritorno ecco farsi avanti 
in portineria una persona troppo zelante, che, durante la mia 
assenza, aveva riveduto i miei lavori, e mi disse non so quanti 
sbagli che avevo fatto. La cosa e il modo mi fecero molta im
pressione e a stento frenai le lacrime. Suor Teresa assistette 
in silenzio, rivolgendomi uno sguardo compassionevole e molto 
espressivo che voleva dire di tacere e non dire le mie ragioni 
perchè sarebbe nato un alterco disgustoso; e tacqui molto mor
tificata. Uscendo dalla portineria Suor Teresa andò a render 
conto alla Superiora del nostro ritorno e delle commissioni fatte,
io poi mi ero appena riavuta dal disgusto avuto, «piando me
la vedo comparire avanti col suo solito amabile sorriso e dirmi:
— La signora D irettrice l ’attende nel suo ufficio; favorisca 
andare subito: assisto io. — Vado. La Direttrice aveva ca
pito le cose da Suor Teresa e mi disse di stare tranquilla che 
era contenta di me e che continuassi a faro come avevo sempre 
fatto , il (thè fu per me un gran sollievo.

« Qualche volta per sofferenze fisiche o morali mi astenevo 
dalla merenda. Suor Teresa se ne accorse e a me non disse 
mai niente, ma molte volte compariva nel laboratorio tu tta  sor
ridente. e mi diceva: — 10 pregata di andare dalla Superiora.
— Adesso non posso: ho da assistere e tanto da fare. — A s
sisto io: il lavoro lo farà dopo. — Io andavo, e la Superiora 
mi diceva: — Suor Teresa ha preparato quella tazza e quei bi
scotti per lei che ha  visto sofferente... — così io facevo la me
renda e potevo trattenerm i familiarmente eolia Superiora e 
molti equivoci erano dissipali. E quanto faceva con me faceva 
con qualunque suora o novizia o postulante che avesse visto 
in qualche necessità: ella era veram ente l’angelo buono che 
vedeva tu tto , provvedeva a tu tto , rimediava a tu tto  e su tutto  
serbava un virtuoso silenzio ».



CAPO V.

UMILTÀ.

1. Dio resiste a i superbi, ag li u m ili dà le sue  grazie. —  2. Su o r Teresa  
ama e pratica la santa  fo llìa  del nascondim ento . —  3. S u a  u m iltà  nel rice
vere osservazioni. —  4. F arsi santa  senza singolarità . —  5. N o n  s’invanisce  
n e i fe lic i successi, nè si lascia abbattere da ca ttive riuscite. —  6. A m a stare 
coi poveri, evita d i  trovarsi con persone d i  r iguardo; artista  d e l nascondi
m ento . —  7. Sa  cogliere tu tte  le occasioni per um iliarsi. S i  um ilia  nel do 
m andar consiglio, n e ll'ubb id ire  alle inferiori. —  8. L a  prim a nel sa lu tare; u m i
le  n e l dom andare qualche favore. —• 9. U m ile nel ricevere in su lti e rim pro
veri. —  10. Propositi p e l 1904.

1. — San Giacomo (lice clic Dio resiste ai superbi, (1) 
perche i superbi col vantarsi e compiacersi del loro ingegno, 
della loro scienza, delle loro ricchezze, della loro fortezza e 
bellezza rubano a Dio l’onore e la gloria a Lui solo dovuta. 
Perché qual cosa hanno, che non abbiano ricevuto da Dio? 
dice San Paolo, (2) e se ricevuta, perchè gloriarsi come se 
non l ’avessero ricevuta? Perciò Dio resiste a colesti ladri, 
come noi resistiamo a  chi ci vuol togliere il nostro. Agli umili, 
invece, Dio dà volentieri la sua grazia, « perchè Egli — come 
saviamente commenta Paolo Segneri — sa di m etterla in 
buone mani. Gli umili sono depositari fedeli: non rubano, non 
usurpano, non si valgono di quello che è loro dato, se non 
in ossequio di quel Signore medesimo che lo diè ». (3)

(1) Giac., IV , 6.
(2) 1“ Cor., IV , 7.
(3) S e g n e r i , M anna dell'an im a, 5 Genn.
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2. — Suor Teresa era umilissima; di nulla si van tava, nulla 
attribuiva a sè, tutto  a  Dio; e perciò Dio era con lei larghis
simo delle sue grazie. E lla  fin da fanciulla si era data  a Dio, 
ma data  interam ente, senza riserva, senza pentim enti e senza 
ritorni sul passato; anzi rinnovava spesso questa donazione 
di sè e ogni volta con un grado più intenso di amore. Quindi 
non cercava clic Lui solo, non lavorava e non soffriva che 
per Lui, e am ava il nascondimento. Senz’ombra d ’artifìcio, 
in modo naturale, spontaneo, ella sapeva m ettersi all’ultim o 
posto come a lei dovuto e scompariva quando avrebbe fatto 
bella m ostra di sè.

L ’um iltà di Suor Teresa non era inconsapevolezza del pro
prio valore, che sarebbe s ta ta  ignoranza, ma umiltà voluta, 
semplice, gentile e dignitosa che, a osservarla, a ttirav a  am
mirazione e conciliava rispetto.

Perciò M adre M arina Coppa scrive di lei: « E ra umile nel 
suo esteriore, nel suo portam ento, senza affettazione nella con
versazione, familiare con tu tti, anche con persone di condi
zione inferiore alla sua: non la si vide mai fare alcun atto  o 
dire alcuna parola che m irasse a far conoscere le doti che pos
sedeva e in grado non comune ».

« Era molto buona — ci diceva la sorella Giuseppina p ar
lando del tempo che convissero in 'collegio e in fam iglia — 
ma con arte sapeva nascondere tu tto  ciò che faceva di bene 
e che le avrebbe fatto onore. Conosceva bene il disegno, un 
po’ la p ittu ra  e dipingeva volentieri immagini sacre; ma di
ceva sempre di non essere capace a niente; e lo diceva con
v in ta  ».

E il fratello Italo: «N on le posso dire molto della una ca
rissima sorella Suor Teresa, perchè dai sette ai diciott’anni 
fui in collegio; e quando poi fui in famiglia, mia-sorella era in 
casa come se non ci fosse. Non faceva m ostra di quello che 
sapeva; interrogata, si schermiva, e qualche volta io l ’ho an
che rim proverata dicendo: — Ma tu  non sai m ai niente. — E ssa 
visse sempre una v ita  tu tta  casa e chiesa, una v ita  nascosta 
agli occhi stessi di noi di famiglia, e solo nota a Dio. Aveva 
grande facilità a. scrivere, grande facilità a poetare c aveva 
pure grande facilità di parola; e ricordo che in un ’occasione
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di una festa, sebbene ancora giovanissima, seppe dire così 
bene da far restare tu tti m eravigliati. Ma per forza di volontà 
e di umiltà tenne sempre nascoste tuli sue doti; cosicché pos
sedendo bene il francese e anche un po’ il tedesco, in nessun 
modo e tempo mostrò mai la sua cultura, nò fece mai, per 
tini umani, uso de’ suoi studi. La sua umiltà dovette essere 
ben grande, perchè con le sue doti morali e intellettuali 
avrebbe potuto rifulgere in più discipline».

E  ancora: «G radualm ente seppe annientare in sè tu tto  ciò 
che fosse ornamento anche dell’intelligenza, paga dell’adempi
mento de’ suoi doveri e dello studio necessario, l ’animo ri
volto a Dio. Sicché in famiglisi nulla ormai di eccezionale 
potevamo notare in lei, tranne la discreta e prudente pratica 
della sua religiosità e la sua dolcezza e premura nello scru
poloso adempimento dei doveri familiari ».

Onde si vede (die Dio diede a questa sua piccola e grande 
Serva la grazia di conoscere, di amare e di praticare fin dai 
primi anni ciò che Don G. P>. De Laveyne, fondatore del
le Suore di Nevers, chiamava la «sav ia follìa del nascondi
m ento ». (1)

3. — ÌJ noto (pianto i superbi si risentano a ogni piccola 
correzione ed osservazione e quanto invece gli umili le accet
tino  volentieri per correggersi de’ loro difetti. Ora chi visse 
più anni con Suor Teresa dice: « Che amasse e praticasse la 
v irtù  della um iltà cristiana, l'ho notato dal modo col quale 
riceveva le osservazioni o avvisi, che, data la sua indole, do
vevano riuscire a  lei più penosi che a un’altra, Non le sfuggì 
mai parola risentita, anzi ringraziava. Non dimostrò inai de
siderio di comparire, di primeggiare, di essere lodata; met
teva ogni studio nel fare progresso specialmente in questa 
v irtù  ». (2)

(1) Visse dal 1653 al 1719. In  un  suo m anoscritto  del 1708 si trova un 
piccolo, ina g rande p rog ram m a di vita sotto il tito lo : « S a v ia  fo llìa » .  Eccolo 
a com une edificazione: « F a r s i  violenza —  m ortificarsi —  nascondersi —  
opprim ersi —  rip ren d ers i —  condannarsi —  odiarsi —  confondersi —  d i
sprezzarsi —  d im en ticarsi —  abbandonarsi —  im m olarsi ».

(2) P r. In f., D ep. di Sr. B. S., int. 41.
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Così praticò in religione tanto  che perfino le oratoriane 
erano p re sed a  m eraviglia, <* una depose: «Riceveva con pro
fondo rispetto le osservazioni che la Superiora qualche volta 
le faceva, e posso dire che, come in ogni v irtù , così partico
larm ente in questa si studiava di progredire continuam ente 
di modo che più noi la frequentavamo, più acquistavamo per 
lei devozione e venerazione». (1)

Essendosi data tu tta  a Gesù senza riserva (in dall’infanzia, 
è naturale che in religione più ancora che nel mondo non cer
casse sinceramente che il nascondimento e l ’oblio di se. Nel 
suo taccuino aveva scritto a grandi caratteri quella prezio
sissima massima daW  Im ita z io n e  d i Cristo: « Ama di non es
sere conosciuto e di essere tenuto da nulla» , (2) e la  praticò 
sempre sinceramente e costantemente per tu tta  la vita secondo 
la testim onianza generale.

4. — U na suora, che senza farsi accorgere, l ’osservava 
continuamente per im itarla, ci diceva: «A veva molto ingegno, 
sapeva molte cose, ma non lo dim ostrava. U n sacerdote sa
lesiano veniva ogni settim ana ;i farci l’istruzione sul catechi
smo o sulle Costituzioni. Suor Teresa, in terrogata, rispondeva 
con franchezza ed esattezza, ma usava sempre termini sem
plici, perchè non am ava comparire più is tru ita  delle sue con
sorelle con le quali conviveva. La sua preoccupazione maggiore 
èra quella di volere farsi san ta  ad  ogni costo, e mi confi
dava che voleva essere una san ta  senza singolarità senza es
sere notata. Infatti in ogni circostanza si teneva l’ultim a di 
tu tte ; quando eravamo in presenza dei superiori, insensibil
mente passava in ultim a fila ». (3)

ó. — È facile all’umana n a tu ra  ringalluzzirsi nelle buone 
riuscite e lasciarsi abbattere negli insuccessi; godere degli 
elogi e irritarsi nelle critiche, specialmente se ingiuste. Suor 
Teresa, invece, m etteva impegno perchè quanto doveva fare,

(1) P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 41.
(2) De Im it. C hi.. L ibro  I, c. II.
(3) Cfr. P r . In f., Dep. di Sr. A . P ., in t. 41.
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riuscisse bene e tu tti fossero contenti; ma vigilava che il ve
leno sottile della vana compiacenza non venisse a guastarle 
il merito e non si preoccupava (l’altro. Le consorelle osserva
vano che « quando qualcuno le rivolgeva qualche lode, se erano 
persone di confidenza, con bel garbo cambiava discorso; se 
erano persone di riguardo, manifestava la sua pena col cam
biamento di colore in viso». (1)

Se il lavoro era riuscito, ringraziava Dio e poi non ci pen
sava più; se non era riuscito bene, offriva a  Dio l ’umiliazione 
e conservava la sua calma serena, senza cattivo umore e senza 
scoraggiamento.

Testifica un’oratoriana: « E ra  modello di umiltà sia nel con
tegno, sia nei discorsi, perchè mai aveva una parola di vanità, 
di lode o di compiacenza per qualsiasi opera bella o buona 
che compisse. Non faceva mai allusione alla sua ab ilità nella 
musica, o alle recite che preparava coi suoi componimenti o 
colle poesie che formavano l ’ammirazione di tu tti.

«Q uando gli intervenuti alle accademie, manifestavano la 
loro ammirazione e lode per i componimenti e le esecuzioni 
musicali composte od eseguiti dalla Serva di Dio e prorom
pevano in applausi e richieste di bis, essa si nascondeva 
e fuggiva. Ricordo pure che, sedendo al pianoforte, voleva 
sempre essere coperta da un fitto corteggio di allieve, affin
chè nessuno vedesse chi era che accompagnava il canto. 
Insom m a la  Serva di Dio cercava di abbassarsi in ogni 
cosa ». (2)

« Molte volte furono causa per lei di umiliazione i nostri 
sbagli e le stonature nelle accademie e nelle esecuzioni mu
sicali. Non lasciava trapelare di accorgersi del nostro rossore, 
ma si manteneva calma e serena, come se nulla fosse. Talora 
si commentavano i nostri sbagli col sussurrarci: — fiasco! fia
sco! — e noi riferivamo questo a Suor Teresa; ma essa rispon
deva con un sorriso: — Ebbene, il Signore accetta volentieri 
anche i fiaschi ». (3)

(1^ Cfr. P r. In f., D ep. di S r. L. R ., in t. 41.
(2) P r. In f., D ep. della sig . G. C., in t. 41.
(3) P r. In f., Dep. della sig. A. G., in t. 41.
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6. — «A m ava stare  coi poveri, — depose una suora—  ed 
evitava di tra tta re  con persone di riguardo, cercando di trovarsi 
occupata, per non essere chiam ata; ma se venivano a v isitare 
la casa e la Superiora le diceva di accompagnarle, ubbidiva 
prontam ente, e coi suoi modi così lini e gentili e umili, lasciava 
in tu tti u n ’ottim a impressione dell’is titu to » . (1)

« In occasione di visita di qualche superiore — scrive Suor 
G enta — la  invitavo a fare qualche sonatina. Essa con un 
sorriso amabile e con una voce gentile, uri rispondeva: — Sì, 
sì, suono come so, n ’è vero? — e sonava benissimo; ma poi 
sapeva così bene schermirsi e lasciar cadere gli elogi che si 
sarebbe detto  aver in questo u n ’arte particolare».

In  realtà aveva davvero un’arte particolare, perchè fin dal 
collegio aveva incominciato ad essere una piccola a rtis ta  del 
nascondimento; e in breve divenne una grande artista , e in 
(ine poi un ’artista perfetta, tu tta  naturalezza e spontaneità e 
lontana da ogni ombra di affettazione e di artifizio.

7. — Nel suo taccuino aveva scritto  questo proposito: « A p
profittare di tu tte  le occasioni per umiliarsi ». Perciò « per 
quanto stava  in lei, ricercava gli uffici più bassi e, umili che 
spesso le erano negati. A llora arrossiva vivamente, ma tosto 
si rim etteva, e con un  sorriso ritornava al suo stato  nor
male ». (2)

« Ricordo ancora — depose Suor Tullia — che sebbene non 
fosse di suo ufficio, tu ttav ia  parecchie volte spontaneamente, 
venne a  coadiuvarmi nella divisione del bucato sudicio di per
sone esterne alla casa» . (3)

P er ispirilo di um iltà dim andava sovente consiglio a questa
o a  quella, anche a chi ne sapeva molto meno di lei. « Si con
sigliava in tu tto  — scrive una suora — particolarm ente ri
guardo alle giovinette. Qualche volta, sebbene ne sapesse più 
di me, acconsentivo a consigliarla perchè vedevo il suo desi
derio di sottom ettersi a ll’altru i giudizio, e soprattu tto  l ’accon-

(1) P r. In f., d i S r. A . P ., in t. 32.
(2) P r. In f., Dep. di S r. C. A., in t. 14.
(3) P r. In f., in t. 42.
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tentavo, perchè sapevo di renderla felice. Io però ero convinta, 
d ie  dom andava consiglio per progredire nella v irtù  della 
um iltà.

« Così per meglio praticare questa virtù, non solo ubbidiva 
alla superiora, ma spontaneam ente si assoggettava a d i i  le fosse 
inferiore, come fece molte volte con me che le ero aiu tante 
all’Oratorio festivo per l ’assistenza delle fanciulle, più grandi.
Io ero novizia, e inesperta dell’Oratorio, avevo bisogno di 
guida e di aiuto, e mi rivolgevo a Suor Teresa, quando non 
potevo parlare con la Madre M aestra. Essa mi dava i consigli 
necessari con tu tta  benevolenza, ma insieme con tan ta  dif
fidenza di sè che molte volte non osavo interrogarla per non 
procurarle quella pena. Faceva di tu tto  per farmi rispettare 
dalle fanciulle; e poi si m ostrava sottomessa a me com’io fossi 
suora anziana. Quando doveva preparare qualche accademia
o qualche cosa per l’Oratorio, dimandava il mio parere. Avevo 
pure l ’incarico di a iu tarla  nella distribuzione dei libri della 
biblioteca dell’Oratorio alle oratoriane. E  Suor Teresa non 
dava mai fuori un libro senza dirmelo; e se non ero in casa, 
mi avvisava subito al mio ritorno». (1)

8. — E ra  sempre la prima a rivolgere alle consorelle il saluto 
con un dolce sorriso. E non solo con le consorelle, ma con le 
stesse fanciulle, anche quando poteva parere che non lo me
ritassero; onde una depose: « Io ricordo che molte volte lei 
stessa per la prima rivolgeva a me, che facevo la contegnosa 
un po’ per dispetto, il suo amorevole saluto tu tto  dolcezza e 
invito a lei ». (2)

Quando poi aveva bisogno di qualche favore, lo domandava 
con parole così umili che era un incanto.

« P iù volte — depose un’oratoriana — l’ho vista rivolgersi 
a qualche consorella per qualche favore e usare speciali parole 
di um iltà e così pure per chiedere loro scusa per qualche di
sturbo che avesse loro recato ». (3)

(1) Cfr. P r. In f., D ep. di Sr. T . D., int. 41.
(2) P r. Inf., Dep. della  sig. G. C., in t. 41.
(3) P r. In f., Dep. della sig. A. G., int. 41,
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!>. — L ’A utore (M V  Im ita zio n e  <li Cristo dice: « Se tu  fossi 
una volta entrato bene nelle viscere di Gesù, e avessi un po’ gu
stato del suo ardente amore, allora non ti cureresti di como
do o d ’incomodo, ma, piuttosto ti rallegreresti dell’obbrobrio 
ricevuto; perché l ’amor di Gesù fa che l ’uomo disprezzi se me
desimo.

« Olii am a Gesù e la verità, chi è raccolto davvero e libero 
dagli affetti disordinati, può francamente rivolgersi a Dio, e 
innalzarsi in ispirito sopra se medesimo, e nel godimento di 
Lui riposare ». (1)

Ora i molti aneddoti che stiamo per raccontare dimostrano 
appunto quanto Suor Teresa fosse entrata nel Cuor di Gesù 
e disprezzasse se stessa.

U n’oratoriana ci ha detto: « Suor Teresa non solo accettava 
con animo ilare le osservazioni, ma godeva dei rimproveri 
immeritati e degli stessi insulti. In  quel tempo i Trasteverini 
vedendo le Figlie di M aria A usiliatrice accompagnare fanciulle 
mal vestite, spesso scalze e stracciate, e non sapendo come si 
chiamassero le religiose, presero a soprannominarle « le  mo
nache straccione »; e quando queste uscivano per andare in 
chiesa o per commissioni, i monelli gridavano loro dietro:
— monache straccione! monache straccione! — I buontemponi 
ridevano e Suor Teresa non che offendersi, faceva un piccolo 
sorriso e tirava avanti per la sua strada contenta di quegl’in
su lti ». (2)

Una suora ci raccontò il fatto  seguente che poi depose nel 
Processo Informativo: « La M aestra, Suor Genta, doveva an
dare agli esercizi spirituali e incaricò Suor Teresa d ’occuparsi 
del Noviziato, e un’a ltra  suora di avere cura del patronato. 
Quel delicato ufficio a Suor Teresa riusciva penoso per la sua, 
um iltà e per esservi in casa suore più anziane di lei. Tuttavia, 
avvezza a vedere la volontà di Dio in tu tto , accettò. In quel 
tempo si mostrò con noi novizie più che sorella e procurò di 
conservare in noi quel buono spirito a cui ci aveva informate 
la  M aestra. Quando si tra ttav a  di fare qualche eccezione per

(1) D e Irnit. d i r . ,  L ibro II, c. I , n. 6.
(2) Cfr. P r . In f., Dep. della sig . R . C., in t. 41.
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qualcuna o sbrigare qualche cosa d ’im portanza, chiedeva con
siglio alle suore pi fi anziane, e con tan ta  umiltà come se tosse 
l ’ultima della casa.

« Un m attino giunge una lettera della M aestra nella quale 
diceva che il giorno dopo sarebbe arrivata  in mezzo a noi. Suor 
Teresa, sapendo di farci cosa gradita, ce ne diede subito la lieta 
notizia; ma era tempo di silenzio e noi non potemmo sfogare 
la nostra gioia. A pranzo, appena finita la le ttura, noi demmo 
corso con liete grida alla nostra gioia, per tre  ore compressa, 
che la nostra amatissima Madre M aestra sarebbe presto arri
vata. Quando Suor Teresa ci comunicò la notizia, la  suora clic 
aveva cura del patronato, non era presente e Suor Teresa si 
dimenticò di farlo sapere anche a lei. O ra essa si stupì del 
chiasso che noi facevamo e ne domandò la causa; e saputala, 
rivolse, sebbene indirettam ente, parole pungenti contro Suor 
Teresa che non le aveva detto niente. Questa sulle prime si 
scusò col dare spiegazione dell’involontaria dimenticanza; ma 
quella, non presente a se stessa, continuò a  rimproverarla., e 
Suor Teresa tacque, diventò rossa rossa in viso, gli occhi le si 
riempirono di lagrim e e ste tte  a  sentirsi un lungo e immeri
tato rimprovero alla presenza di tu tte  le novizie. Noi, appena 
accorte della cosa, facemmo un gran silenzio e ammirammo la 
v irtù  di Suor Teresa, provando anche un po’ di dispetto per 
l’a ltra  suora. Terminato il pranzo, ognuna aiidò per il proprio 
ufficio, ma io, col cuore gonfio per quanto Suor Teresa aveva 
patito, la seguii inosservata e la vidi andare dalla suora del 
patronato e domandarle con tu tta  umiltà perdono della man
canza involontariamente commessa. Ne fui tanto  edificata che 
corsi a chiamare alcune suore e novizie, affinchè fossero testi
moni di quell’atto  che io ritengo eroico. E dovetti dirmi:
— Ecco come il Signore da tu tto  sa  ritrarre  bene e merito per 
i suoi santi ». (1)

La cosa fu anche notata  dalle ragazze che furono molto 
edificate dal contegno di Suor Teresa e tanto più quando vi
dero che coi suoi bei modi guadagnò l ’animo della suora. (2)

(1) C fr. P r . In f., Dep. di Sr. T . D., in t. 28.
(2) Cfr. P r . In f., D ep. d e lla  sig . A. G., in t. 45.



— 271 —

Infatti una afferma: « Quando qualche consorella le faceva 
qualche rimprovero, anche non meritato, senza scusarsi o giu
stificarsi, dom andava scusa. Molte volte essa stava presso le 
ragazze che l ’avevano m altratta ta , affine di guadagnarne l ’af
fezione e farle perseverare nel frequentare l’Oratorio. 1 suoi 
consigli e i suoi esempi erano stimoli anche a noi a fare atti 
di um iltà molto ripugnanti ». (1)

10. — Così Suor Teresa praticava i propositi presi negli 
esercizi spirituali del 1904 che qui riportiamo:

« 1. U n’umile ed esa tta  obbedienza, anche nelle più pic
cole cose, piegando totalm ente la propria volontà e il proprio 
giudizio, e preferendo l ’opinione altrui alla propria, dove non 
vi è l ’offesa di Dio.

2. Adoperare sempre un parlare umile, non sostenendo il 
proprio giudizio, e preferendo l ’opinione altru i alla propria 
ove non vi è l ’offesa di Dio.

3. Conoscere e riconoscere i propri difetti, accettando vo
lentieri le conseguenti umiliazioni, anche quando l’intenzione 
sia s ta ta  buona e re tta  ».

Anticipiamo qui una notizia, perchè ci pare che lo richieda 
l ’argomento.

Suor d en ta , mentre l ’assisteva nell’ultim a m alattia, un 
giorno le disse:

— Tutti i santi si sono scelto e formato una massi
ma che fu come il program ma di tu tta  la loro v ita; credo 
che anche tu  te ne sarai form ata una; vorresti dirmi quale 
sia? —

Suor Teresa si turbò alquanto, ma insistendo Suor Genta, 
essa le domandò:

— Lo devo proprio dire?
— Sì, sì, me lo devi dire, perchè gioverà anche a me.
— O h... ma non farò male a  dirlo?
— T u tt’altro! ti comando proprio di dirmelo.
— io mi sono proposta di passare inosservata. —

(1) Cfr. P r. In f., D ep. della sig. R . C., int. 41,



— 272 —

Eil è da questa profondissima umiltà clie spuntò e fiorì in 
una natura, clic pareva ribelle, quella costante e ammirevole 
m ansuetudine che era la calamita dei cuori e quella grazia che 
comunicava a tu tte  le sue virtù, senza che ella neppure se
ne accorgesse, il carattere d ’ima spontaneità e semplicità che 
formava l ’incanto di quanti avevano a tra tta re  con lei.



In te rn o  d e lla  cam era  che occupava S u o r T eresa  da sig n o rin a  nella  v illa di Poggio Reale. (/>«#• 76)





CAPO VI.

I VOTI RELIGIOSI DI POVERTÀ E CASTITÀ.

1. V antaggi (lei vo ti religiosi. —  2. C ontento d i Suor Teresa e sua  os
servanza del voto d i  povertà. Sceg lie  le cose peggiori. —  3. N ien te  riguarda  
com e suo: tu tto  consegna alla superiora. —  4. A b iti  logori, m a ord ina li e 
p u liti. —  5. C astità ; Suor Teresa e u n  angelo. R iserbo  nel m ondo. —  6. In  
religione. —  7. R accom anda la m odestia  e purezza alle fanciu lle . A ng io le tto  
d e l mio Dio - pratiche - s im b o li - poesie - sc ia lle  bianco. —  8. R isp e tto  delle  
fanciu lle  per la purezza d i Su o r Teresa. —  9. Riservatezza  costante in  ogni 
tem po e luogo. —  10. A m m irazione  dei do ttori per la sua riservatezza.

1. — I voti religiosi sono un vincolo e, insieme una libe
razione. Sono un vincolo, perchè legano l ’uomo a Dio, e al- 
l ’Ordine o all’istitu to  a  cui diede il nome; sono una libera
zione, perché liberano l ’uomo che li emette, da molti impacci, 
affinchè corra più speditam ente nella perfezione cristiana.

Il voto di povertà gli vieta di possedere e di acquistare o 
almeno di disporre senza il debito permesso del superiore, ma 
libera l ’uomo dalle preoccupazioni che portano le ricchezze; il 
voto di castità  gli impedisce di pensare a  formarsi una fa
miglia., ma lo libera dalle cure ingenti che ne dovrebbe avere; 
il voto di obbedienza l ’obbliga a stare  alla Regola e al comando 
dei superiori, ma lo libera da molte incertezze e inquietudini 
nel cercare (piale sia la volontà di Dio.

Certo chi em ette i voti religiosi, non è dispensato dal com
battere  contro le passioni, il mondo e il demonio; ma se è di
sposto a osservare e osserva i voti fa tti, vince molto più facil
mente i nemici dell’anima, acquista molti grandi meriti e prova 
grande gioia nel suo cuore. Se qualche religioso o religiosa 
non è contento del suo stato , esaminandosi spassionatam ente,

18
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troverà che l ’animo suo è cambiato dal tempo in cui fece i 
santi voti e che probabilm ente divenne rilassato nel l’osservarli.

-• — Suor Teresa era ogni giorno più contenta del suo 
stato  perchè osservantissima de’ suoi Voti e della Regola del
l’istitu to .

In famiglia era vissuta povera in ispirilo secondo il Van
gelo. In  Religione emise con gioia i voti ed il suo distacco 
da ogni cosa fu totale e senza rim pianto. « Si vedeva in lei
— depose una consorella — un’anim a completamente distaccata 
da tu tto  ciò che è terreno. Non l Jho mai udita rim piangere 
le comodità della sua famiglia, sebbene la casa di Trastevere 
fosse in grande povertà, perchè di recente fondazione». (1)

« Xon lasciò mai trapelare nè un pensiero nè una minima 
pretesa di m eritare speciali riguardi da parte dei superiori o 
delle consorelle », (li) anzi era lieta quando doveva soffrire 
qualche privazione.

« Più volte avvenne, com’ebbi io stessa a constatare — 
dice Suor M aria (lenta. — (die doveva servirsi di abiti e scarpe 
non adatti alla sua persona; essa non dava segno di accorger
sene, e se qualcuna le faceva notare la cosa, ella in bel modo 
sviava il discorso ». (3)

Come una signorina nel mondo, ambiziosa, sceglierebbe gli 
abiti più fini, coglierebbe i brillanti e le perle che fossero sfilate 
dal filo d ’oro che le teneva insieme, così Suor Teresa con ama
bile semplicità sceglieva per sé i vestiti più logori, lasciava
i migliori alle consorelle, raccoglieva i pennini usati, i pezzi 
di filo, di cotone o di seta, i pezzi di ca rta  che ritagliava dalle 
lettere ricevute; non sprecava nulla e conservava tu tto  per 
amore della povertà. (4)

Sul suo tavolino aveva una scatola di cartone già molto 
usata  con entro gli strum enti del suo lavoro intellettuale, cioè 
un pezzo di m atita, un pezzo di gomma e una vecchia penna

(1) P r. In f., D ep. di S r. A. P., in t. 20.
(2) P r . Inf., Dep. di S r. M . G., in t. 20 e su p p l. in t. 20, pag. 250.
(3) P r. Inf., in t. 39.
(4) C fr. P r. Inf., D ep. di Sr. L . R ., in t. 39.
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usata da d ii sa quanto tempo e da quante mani. Teneva pure 
una piccola immagine del Sacro Cuore, in nero, logora e ri
mediata dalla parte opposta con un pezzo di cartone. Anche 
il taccuino in cui notava i suoi propositi e i pensieri intimi, 
era cosa dozzinale, del valore di dieci centesimi al più.

— Nulla riguardava come suo, nulla aveva di partico
lare eccetto una reliquia della sua grande Patrona « e (piando
10 — depose Madre A rrighi — o altre suore le domandavamo 
che cosa tenesse in quel sacchettino, ci rispondeva con senti
mento di gioia: — È la  reliquia di Santa. Teresa; ma la tengo 
col debito permesso ». (1)

Ricevendo casse di vino od altro dai suoi parenti, non le 
apriva neppure, ma le portava subito alla superiora, affinchè 
servissero per la comunità. « Qualche volta — dice una suo
ra — consegnava i regali ricevuti dalla famiglia alla portinaia 
dicendole: — Ci è stato  regalato questa cosa: vuole avere la 
bontà di portarla alla superiora? — ed ella scompariva mo
strando santam ente di non saperne nulla ».

Così ricevendo dai medesimi oggetti di cancelleria, tempe
rini, penne o im magini portava tu tto  alla direttrice, o, col 
suo consenso, li dava alla lotteria p er l ’Oratorio. E le fanciulle 
che osservavano sempre tutto , dicevano d ie  Suor Teresa aveva
11 cuore veramente distaccato da tu tto , e che « era la più di
staccata tra  le suore ». (2)

4. — U na religiosa racconta: « A m ava e praticava l ’ordine 
e la pulizia, specie nella sua persona; ma tu tto  conservava 
l ’impronta della povertà, specialmente il suo abito clic si as
sottigliava ogni giorno più. Un giorno glielo feci notare, tanto 
più che essa per il suo ufficio doveva tra tta re  frequentem ente 
con gli esterni, e, secondo me, quell’abito mi pareva poco 
decoroso; ma essam i rispose prontam ente: — Meglio, meglio: 
così... l ’amor proprio non avrà  a guadagnarne». (3)

(1) P r. In f., in t. 17.
(2) Cfr. P r. In f., D ep. della  sig. R. C., int. 39.
(3) Cfr. P r . In f., D ep. di Sr. A. P ., in t. 61.
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U n giorno le consorelle d ’intesa con hi superiora le fecero 
un vestito nuovo e glielo presentarono. Ella sorrise e ringra
ziò; ma poi disse: « Lo metto una volta per compiacervi, ma 
non lo tengo perché mi basta quello che ho e non ne ho bi
sogno ». E non lo tenne.

5. — La virtù  della castità , poi, che abbella e santifica le 
anime, custodi sempre gelosamente in grado sommo fin da 
bam bina, come abbiamo già visto. Quest’angelica v irtù  si ri
fletteva sul suo volto che rendeva più grazioso, nel suo sguardo 
sempre dolce e pudico, nel suo contegno sempre modesto e 
composto. Molte persone che ebbero a tra tta re  con lei prima 
che entrasse in religione, ci attestarono che vedevano in lei un 
non so che di angelico che rapiva e generava in loro un mi
sto di riverenza e di ammirazione religiosa.

La signorina Elisa Conti, interrogata da noi intorno a Te
resa nel tempo che fu educanda nell’is titu to  dell’A nnunziata, 
esclamò subito: «O h! Teresa Valse, era un angelo, un vero 
angioletto! »

La stessa risposta ci diede il signor P runai, maestro di 
musica in quell’educatorio; ancora la stessa risposta ci diede 
la Eev. Madre Oneto del Sacro Cuore. E  una sua antica mae
stra  così depose: «A m m irai sempre nel suo volto un qualche 
cosa di così puro e verginale, che ancora la considero come 
una creatura angelica. Ilo osservato sempre in lei una grande 
riservatezza anche con le stesse com pagne». (1)

E  Monsignor Marenco: « Io la trovai sempre u n ’anima 
semplice, ingenua, ilare, e insieme d ’una fortezza straordinaria 
e d ’una purezza ammirabile: vicini a lei, si sentiva di essere 
vicini a una illibatezza m eravigliosa».

L ’A vv. Italo Rosa fece questa bella e autorevole deposi
zione: « La Serva di Dio fu di una purezza angelica, direi 
[che fu] una Santa Agnesina. E ra innam orata di questa virtù 
fin da fanciulla. Si consacrò a Gesù fin dalla prima Comunione 
e m antenne costantemente la promessa fa tta , premunendosi 
contro ogni insidia e pericolo. Con le persone di altro  sesso,

(1) P r. Inf., D ep. di S r. 15. S., in t. 12, 40.
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pur dimostrandosi disinvolta e partecipando alla conversazione, 
era riservatissim a. L ’ho osservato io stesso qualche volta senza 
dimostrarlo, allontanarsi in bel modo, durante le visite, da 
qualche giovinotto e andarsi a sedere vicino a mia moglie. 11 
suo contegno imponeva, e lo sentivo io stesso, un profondo 
rispetto per quell’anim a verginale e candida come nel dì del 
Battesimo. Mentre non aveva scrupoli o timori di coscienza, 
nel complesso di sua vita era invece così delicata e sensibile 
per ciò che si riferiva alla v irtù  della, m odestia». (1)

<>. — Tu religione questa v irtù  traspariva anche meglio da 
un certo modo (li fare e di parlare che si vedeva e sentiva, 
ma che non è facile esprimere a parole; era una bellezza nuova, 
un nuovo splendore, o meglio una bellezza e uno splendore 
antico, ma sempre nuovo che si riverberava sul suo volto, 
splendeva ne’ suoi occhi e traiuceva da tu tta  la persona, da 
tu tti  gli atti e atteggiam enti, da tu tte  le parole, come la luce, 
che è antichissima, par sempre nuova ogni volta che investe 
le cose e suscita nuovi colori.

Le consorelle osservavano che «era modestissima negli 
sguardi e nel portam ento»; che pur «essendo disinvolta nel 
tra tto , tu tta v ia  era riservatissim a con ogni sorta di persone 
e con le stesse giovani alle quali non perm etteva neppure il 
più lievo tocco di m ano»: e che perciò « tu tti  erano edificati 
dal suo contegno riservato e modesto ». (2)

E tu tte  sono convinte che « abbia praticato questa v irtù  
nel grado più perfetto»; che «sia  passata sulla terra  come 
un angelo e abbia conservata l ’innocenza battesim ale». (3)

Dice una suora: « D urante il tempo che l’ebbi insieme nella 
casa, non ho mai riscontrato in lei a tto , parola, sguardo meno 
delicato; e quando le veniva di udire dalle giovani, che fre
quentavano il laboratorio e l ’Oratorio festivo, qualche parola 
sconveniente, arrossiva deviando il discorso, faceva capire alla 
ragazza che non era quella una parola da usarsi. Così, quando

( l ì  P r. In f.,. in t. 40.
(2) C fr. P r. In f., D ep. di S r. A. 1’., in t. 40.
(3) Cfr. P r . In f., Dep. di S r. T . 1)., in t. 40 ; D ep. di S r. A. P ., in t. 40.
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doveva recarsi in parlatorio, usava grande cautela e modestia 
con tu tti, e, se vi erano persone di altro sesso, cercava di 
sbrigarsi con la massima prontezza. Ricordo d ie  per la sua 
riservatezza era anche molto severa con noi eil io, clic mi sen
tivo a ttra tta  verso di lei per la sua bontà, avendo una volta 
preso tra  le mani il suo grembiale, essa immediatamente mi 
diede un colpo sulla mano, dicendomi in dialetto: — V a’ via, 
appiccicona. — Da quest’atto  compresi con (pianta riserva
tezza dovevo tra tta re  con lei» . (1)

7. — Siccome am ava fortemente questa virtù , così era 
anche tu tto  zelo nel raccomandarla alle fanciulle. « Alle bam
bine aveva insegnata la lode: A ng io le tto  dei m io D io» . (2) 
Aveva loro spiegato il senso delle parole e di (piando in quando 
glielo richiam ava alla mente. Intona va sovente tale lode e pren
deva parte al loro canto con vero ardore e contento. Coglieva 
poi ogni occasione, specialmente nei giorni consacrati alla Ma
donna, per inculcare a tu tte  di conservarsi pure e modeste e 
ne suggeriva i mezzi. Oltre la fuga delle occasioni e la fre
quenza dei Sacramenti «suggeriva — testifica un’oratoriana — 
la pratica del rosario quotidiano, la pratica dei fioretti, l ’uso 
delle giaculatorie nel mese di maggio o novene, o tridui ad 
onore della Madonna, lettu re spirituali ada tte  alla circostanza. 
Rallegra vasi quando portavamo fiori per la Madonna c soprat
tu tto  faceva festa se nelle solennità della Madonna ci recavamo 
alla chiesa e alla accademia vestite di bianco. Ricordo che 
in un’accademia si rappresentò una scena raffigurante colom
belle: erano bambine vestite di bianco ed ella gioiva di quello 
spettacolo di candore. Ci raccom andava tanto il pensiero (lel- 
l ’Angelo Custode e di tenerlo presente soprattu tto  per istrada, 
considerando che dall’altra  parte  vi è l ’angelo cattivo. Ci pro
poneva l ’esempio di S an t’Agnese e ce ne raccomandava l ’imi
tazione. Ricordo che fece rappresentare parecchie volte il 
dramma S a n t’A gnese, tolto dal libro L a  Fabiola  e quando 
ci preparava alla recita, m etteva speciale ardore nel farci

(1) P r. Inf., D ep. d i S r. T . D., in t. 40.
(2) P r. Inf., D ep. d e lla  sig . R . C., in t. 19.
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ripetere le parole: “ Io sono vergine e <li più consacrata ;il 
S ignore” . (1) ... A ppariva ancora il suo amore a questa v irtù  
nelle composizioni letterarie clic preparava nelle accademie. 
Ricordo clic per l’occasione d ’urna festa della Madonna pre
parò una poesia e mi disse che avrei dovuto recitarla nella ac
cademia. Non volendolo io fare, mi disse per animarmi, eli e 
v ’erano tali parole d ie  mi sarebbero piaciute e volentieri le 
avrei recitate. F u  un inno alla purezza della Vergine. Io la 
declamai ;il cospetto del Cardinal Vicario, il quale con tu tti  i 
presenti ne fu vivam ente commosso e ammirato. Volle cono
scerne l ’autore e m’incaricò di procurargli una copia del bel 
componimento. Ricordo pure come in occasione «lei Santo Na
tale una volta le confidai d ie , non potendo ancora attuare il 
proposito di farmi religiosa, avevo tu ttav ia  consacrata me 
stessa con voto al Signore. La Serva di Dio ne fu grandemente 
contenta e manifestò con parole sublimi e sempre più inco
raggianti tu tta  la eccellenza di questo proposito. Rivelan
dole i miei timori, ella mi diceva: — Non aver paura; se il 
Signore vede d ie  stai per deviare, ti chiama a se. — Intanto 
mi consolava dicendomi: — Se anche non puoi farti religiosa, 
puoi vivere da religiosa nel mondo — [come di fatto  avvenne].

«A nche per la sua predilezione a questa virtù  e per farcela 
stimare e praticare, voleva che nelle varie solennità, e special
mente per la notte di Natale, andassimo in cappella bianco 
vestite, (piasi ad imitare gli Angeli del presepio. Io sono con
vinta, e con me lo sono molte altre giovani, che la Serva di 
Dio abbia passato una vita innocente. Dal solo aspetto la giu
dicavamo un’anima candida ». (2)

La medesima, deponeudo che Suor Teresa era allatto  di
staccata da ogni cosa terrena, aggiunse: « L’unica cosa che pre
teriva, era usare uno sciallo bianco, mentre le suore lo usa
vano nero. A mio avviso ciò non era vanità, ma predilezione 
per il colore simbolo della purezza, come addim ostrava pure in 
a ltre  cose ». (3)

(1) P r. In f., Dei>. d e lla  sig . R. C., in t. 19.
(2) P r. In f., Dep. della sig . R . C., int. 40.
(3) P r. In f., D ep. della sig . R. C., in t. 39.
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8. — Le ragazze poi, p u r essendo molto spensierate, erano 
ancli’esse am m irate della purezza e riservatezza di Suor Te
resa. Dice una: « E ra  tanto riservata  che bastava osservarla 
per sentire anche noi il massimo rispetto alla sua persona. Nes
suna giovane osò mai prenderla per le mani, toccarle il velo, 
cose che talora per sollazzo o familiarità ci permettevamo con 
altre suore». (1)

Parlando di lei le davano i più bei nomi esprimenti questa 
v irtù : « P e r  questo suo candore era chiam ata da noi “ una 
s a n tin a ” , “  un Luigino ” , “ un A n g e lo ” , anzi “ l ’immagine 
del candore” . Tra i fiori prediligeva il giglio e si compiaceva 
di ornarne gli altari ». (2)

E un ’altra : « Concordemente la chiamavamo u n  A ngio le tto , 
una  A g n csin a . i l  suo contegno con noi, pur essendo così pieno 
di attenzioni e di amorose sollecitudini, era tu ttav ia  così ri
guardoso che mai alcuna di noi ricevette da lei una carezza, 
o un abbraccio, o un altro segno consimile di sensibile affetto. 
E noi, alla nostra volta, pur avendo verso di lei tan to  amore 
e confidenza, eravamo prese da un senso di profondo affetto 
e venerazione, per cui io non osai mai, e non vidi mai altre 
che abbiano osato, toccarle la mano o il grembiale, come tu t
tav ia  si faceva con altre suore. Quando l ’Oratorio fu trasfe
rito alla Lungara, il pavimento era di terra , pieno di sassi 
ancora smossi. Suor Genta disse: — Come facciamo a ordi
nare tu tto  questo? — La Serva di Dio le disse: — Non si preoc
cupi, ci penso io. Qui facciamo radunare le ragazze, le fare
mo saltare nei momenti di ricreazione e così a poco a poco si 
consoliderà. — E così ci ammoniva a fare, ma ella non prese 
mai parte  a tali salti, accontentandosi di accompagnarci col 
suono ». (3)

0. — La sua riservatozza fu costante in ogni tempo e luogo, 
da sana e am m alata, onde Suor Genta dopo aver manifestato

(1) P r. Inf., D ep. della sig . A . G., in t. 38.
(2) P r. Inf., D ep. della sig . A. G., int. 40; e cfr. Dep. della sig . G. C., 

int. 40; e  Dep. di S r. M . G., in t. 24; e Dep. di Sr. M . Galv., in t. 54.
(3) P r. In f., D ep. d e lla  sig . G. C., in t. 40.
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la sua convinzione che Suor Teresa conservò la  castità in modo 
angelico, aggiunse: « L ’ho sempre am m irata per la compo
stezza della sua persona, per la riservatezza nelle sue parole 
e nei suoi tra tti. Ho potuto io constatare che nelle circostanze 
delle m alattie, dovendo rim anere a  letto anche per lungo tempo, 
era tale la sua riservatezza che io ne fui am m irata come di 
cosa non comune anche tra  le persone ottime e religiose.

1 0 . — « L’illustre Prof. M archiata va, senatore del Regno, 
che la visitò a Roma, ne rim ase anche lui talm ente edifi
cato, che ci disse: — Ma non sanno che questa suora è un 
angelo? —

« Lo stesso concetto ebbe ad esprimere il D ott. Barberis 
di Nizza Monferrato e il D ott. Garelli ». (1)

A questo coro di lodi fanno eco le due consorelle infermiere, 
che l’assistettero a Roma durante l’ultim a m alattia.

« E ra  un angelo di modestia per la quale ebbe sempre una 
delicatezza estrema; e noi p iù  che una creatura di questo mon
do, ci pareva di custodire un Angelo del cielo ».

In fa tti in Suor Teresa non vi era solo la v irtù , ma la fi
nezza della virtù.

(1) P r. In f., in t. 40.



CAPO VII.

IL VOTO DI OBBEDIENZA 

E L’ OSSERVANZA DELLA REGOLA.

1. U bbidienza pronta, ilare e cicca. P reviene i  desideri. —  2. M ai criti
che o disapprovazioni. —  3. U bbidisce a tu tti. —  4. San ta  ind ifferenza . —  
5. Dio, Superiori, R egola. Era l 'ubbidienza  personificala . —  6. P un tua le  nel
l'osservanza della R egola . Era un  altro San G iovanni B erchm ans. Era la R e 
gola vivente . —  7. P ersonificazione dell'osservanza della  R egola. A ttesta zion i 
d i consorelle. A ttesta zion i d i oralorianc.

1. — L’ubbidienza praticò scrupolosamente e sembrava che 
non avesse più volontà propria. È stato  affermato: «11 suono 
della campana era per lèi la  voce di Dio; un cenno dei supe
riori o un invito erano eseguiti senza porre indugio». (1) «Nel
l ’ubbidienza era inappuntabile.. Le superiore non trovavano 
pena nel comandarla, belisi un sollievo, sicure della sua cieca 
ubbidienza. Non solo ubbidiva a quanto le veniva ingiunto, 
ma preveniva gli stessi loro desideri ». (2)

La sua ubbidienza poggiava sopra una profonda umiltà 
che era pure la base solida di tu tte  le altre virtù ; um iltà che 
appariva dal suo aspetto tranquillo e testim oniava che era 
un’anima candida, che non presumeva mai di sè, ma si affi
dava tu tta  al buon Dio, mentre ella stessa inspirava a tu tte 
confidenza.

(1) P r. In f., Dep. d i S r. A. P., int. 42.
(2) P r. In f., Dep. ili S r. E. B., in t. 36, 42.
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« Un giorno — racconta una suora (Sr. L. li.) — si trovava 
con noi nella ricreazione del pomeriggio la Rev.ma Supe
riora Generale, Madre Caterina Baghero, e vi era pure Suor 
Teresa, allora molto sofferente. La Madre, vedendola tanto 
pallida, le disse: — Suor Teresa, sarà bene che tu  vada a 
letto. — Ella riverì la  M adre e partì subito senza neppure 
domandare di fermarsi ancora qualche minuto per godersi la 
cara e u tile conversazione della Madre, a cui era tan to  affe
zionata, e senza dim ostrare il rincrescimento che certo pro
vava nel doversi allon tanare» .

U n’altra  suora, parlando un giorno con una delle Superiore 
M aggiori, le disse: « I lo  ammirato in Suor Teresa un’ubbi
dienza perfetta, anche per quelle cose che a suo giudizio pa
revano comandate un po’ fuori di posto».

In fatti Suor G enta conferma: « Data la moltiplicità degli 
ordini e dei contrordini, per la natura speciale della casa, 
ho potuto constatare come si sforzasse per aderire ad  ogni 
cenno de’ superiori, che eseguiva con volto sereno e puntual
mente. La compianta Madre Daghero, Superiora Generale del
l’istitu to , conoscendo quanto valore fosse nella Serva di Dio, 
mi aveva consigliata di s tare  a tten ta  a non lasciare che pren
desse il sopravvento; e perciò, per il prestigio dell’autorità, e 
per coltivare in lei l ’umiltà e l ’ubbidienza, procurassi di con
traria rla  e di non dare im portanza esternam ente a quanto ta 
ceva. Io mi attenni a questa norma; però mi costava sforzo; 
perche vedevo che talora dovevo darle ordini che apparente
mente erano un controsenso. Ma ella era tanto  docile e sot
tomessa, che subito si assoggettava, quantunque il suo buon 
senso e la sua cultura le dicessero il contrario». (1)

Che im portava a lei (die gli ordini fossero fuori di posto? 
E lla non aveva da risponderne, ma solo da ubbidire. Così, 
clic im portava che il suo lavoro sembrasse non apprezzato 
dalla Superiora? Xon l’apprezzava forse Dio? Oh sì! ma a ta l 
grado non si arriva e tan to  meno si persevera senza un gran
de spirito di fede e un grande dominio di sè; se non si è 
morti a se stessi come era Suor Teresa.

(1) P r. In f., in t. 12: e supp l., in t. 25, pag . 251.
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2. — Nessuno la sentì mai criticare o disapprovare le1, 
disposizioni delle superiore o l ’operato delle consorelle; ma 
tu tte  anche le fanciulle vedevano in lei un preclaro modello 
di ubbidienza.

« U n a  volta — racconta una suora — ebbe l’incarico di 
rivedere la contabilità di parecchi anni, e fu u n ’occupazione 
che durò parecchi mesi; io le ero s ta ta  designata in aiuto e 
però ebbi a constatare quanto questo incarico le tornasse pe
noso, anche perchè i conti non erano tenuti con ordine e se
condo le esigenze della contabilità. Ella tu ttav ia  vi attese 
senza lamentele, senza scatti, anzi infondendo coraggio e pa
zienza anche a me. Non ho mai ravvisato  un atto  di disob
bedienza a quanto le veniva ordinato e consigliato. Talora, è 
vero, esprimeva il suo parere per quel che stim ava più op
portuno, ma subito si rim etteva alla parola dei superiori ». (1)

3. — Non solo ubbidiva alle superiore, ma alle semplici 
suore, anzi si piegava al desiderio delle stesse novizie e po
stulanti a cui spesso ricorreva per consiglio e schiarimenti. 
« Ero novizia — scrive una — e la M aestra la domenica mi 
m andava all’Oratorio in aiuto di Suor Teresa. Ero inesperta 
e Suor Teresa m’indirizzava con carità, pazienza e dolcezza; 
e, invertendo i termini, si m ostrava sottomessa a, me come se 
fossi io una suora anziana. Quando doveva fare qualche cosa 
per l’Oratorio sempre dom andava il mio parere ».

4. — Scrive una religiosa : « E ra  più che am mirabile nel suo 
distacco da ogni cosa: nonostante la squisitezza della sua edu
cazione, le passate abitudini e comodità, aveva acquistato una 
somma indifferenza per qualsiasi ufficio, per gli apprestam enti 
di tavola e per ogni disposizione delle Superiore a suo ri
guardo. La si vedeva con eguale impegno al piano e al lavan
dino; a dirigere una accademia o a scopare la casa. Non fa
ceva differenza tra  la penna e la scopa, il telaio del ricamo e 
le pentole della cucina. Talora, e anche sovente, per diverse 
ragioni, veniva cam biata dal dormitorio o da altri luoghi ove

(1) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 42.
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si occupava; ma non si vedeva mai in lei la più lieve a ltera
zione, anzi obbediva con tale prontezza, che si sarebbe detto 
che compiva una cosa di suo desiderio e di gran gusto. Questa 
tranquillità e indifferenza m ostrava anche nei casi particolari 
in cui non ritrovava nel posto, ove l ’aveva lasciato, un oggetto 
di suo uso e del quale aveva bisogno urgente. La vidi più 
volte m ettersi al tavolino e non trovarvi la penna o il cala
maio o il temperino o altro oggetto lasciatovi poco prim a, e 
rialzarsi con la massima tranquillità d icendo:— Non c’è? An
diamo a cercarne un altro. — (1)

« Ma bisognava sentirlo dire da lei per comprendere che 
questi a tti di pazienza erano fru tto  del distacco, della indif
ferenza con cui riguardava tu tte  le cose della terra , ed anche 
gli oggetti lasciati a suo uso e che essa metteva a  disposi
zione di tu tte  ».

5. — Anche le ragazze erano am m irate ed edificate dell’ub
bidienza di Suor Teresa e una depose: « E ra  la v ita  sua tu tta  
inform ata ad ubbidienza: Dio, Superiori e la Regola». (2) 

U n’a ltra  dopo una lunga deposizione concluse: «R iassu
mendo tu tto  in una sola parola: era l ’ubbidienza personificata, 
per amore e per ispirito soprannaturale» . (3)

Così colei, a  cui un tempo tu tti  dovevano cedere; colei che 
un tempo non cedeva a nessuno se non, fremendo, alle mi
nacce della mamma, ora si piegava docilmente e spontanea
mente davanti a tu tti, superiori e inferiori, e volentieri stava 
loro soggetta per amore e imitazione di Gesù. Quale cambia
mento opera la grazia di Nostro Signore Gesù Cristo ne’ cuori 
che generosamente sanno corrispondere!

(I. — Che dire poi della sua osservanza alla Regola? Scrive 
M adre M arina Coppa: « E ra  veramente ammirabile la diligenza 
di Suor Teresa nell’osservanza della san ta Regola, cui fu sem
pre ubbidientissima, tenendo gran conto anche dello prescri-

(1) C fr. P r . In f., Dep. della sig . R. C., int. 39.
(2) P r. In f., Dep. della sig . A. G., in t. 42.
(3) P r. Inf., Dep. de lla  sig . R . C., in t. 36.
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zioni che altre avrebbero detto di minor im portanza». Ed ecco 
una bella deposizione di una religiosa: « E ra puntuale nel l'os
servanza delle Regole della comunità sia che si tra ttasse  di 
costi facili sia di cose ardue. Per le condizioni della sua sa
lute* avveniva che la Superiora riconoscesse l ’opportunità di 
farla sedere durante le preghi (ire e la san ta  Messa, ed allora 
ubbidiva prontamente; ma se la Superiora non le faceva tale 
invito, rimaneva in ginocchio come le a ltre  ». (1)

Ed eccone un’a ltra  ancor piti bella dell’Ispettrice di cpiel 
tempo: « Nell’osservanza della Regola era un vero Giovanni 
Berchmans; esattissim a anche in quelle cose che possono sem
brare insignificanti. Ricordo che quando fu presa dal primo 
sbocco di sangue, il dottore le prescrisse assoluto silenzio. Io 
fui poco dopo a vederla e la interrogai su parecchie cose. Ella 
sorrideva, ma non disse parola. Venendo poi Suor (lenta, questa 
le disse che con me poteva parlare, ed allora rispose alle mie 
domande... Fece rifulgere questa v irtù  nella perfetta osser
vanza delle più minute prescrizioni della Regola tanto  da essere 
chiam ata la  Regola vivente  e ia  personificazione della Regola ». (2)

7. — Alle deposizioni delle superiore fanno eco quelle delle 
consorelle. Esse concordano neU’affermare che in Suor Teresa 
notarono « sem ine la sua esattissim a osservanza in tu tto  »; 
che non ebbero « inai ad osservare nella Serva di Dio alcuna 
mancanza per quanto lieve»; (3) che «non videro mai in lei 
un difetto»; che « la  sua virtù  eroica rifulse nell’umiltà e nel
l’osservanza delle regole della vita religiosa »; (4) e finiscono 
col dire che era specchio di ogni virtù.

Togliamo da una deposizione: «Quando era indisposta e 
non poteva trovarsi presente agli a tti comuni, specialmente 
per le pratiche di pietà, ne provava pena, e qualche volta di
ceva: — Oggi il Signore si fa sentire di più... — Insisto in 
modo particolare sopra la esattezza nella osservanza della Re

d i P r. In f., D ep. di Sr. L. R ., in t. 42.
(2) P r. In f., D ep. di S r. E . B., in t. 42, 35.
(3) P r. In f., D ep. di S r. A. P ., in t. 12, 61.
(4) P r. In f., Dep. di S r. L. R ., in t. 43.
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gola anche per le più piccole cose: ciò elio per altre suore anche 
buone sarebbe passato inosservato... Insemina io e con me 
altre suore, mi sono formato questo giudizio che la Serva di 
Dio era la personificazione della Regola, in modo tale da poter 
essere, a mio giudizio, messa a lato di San Giovanni Bercli- 
mans, il quale Santo viene comunemente additato  come un 
modello della virtù della osservanza». (1)

Alle deposizioni delle superiore fanno eco quelle delle ora
toriane. Una depose: « E ra modello di esattezza al regolamento 
della casa, per quanto si riferiva ai doveri che riguardavano 
le giovani. Appena udito il cenno, era la prima a dar l ’esem
pio troncando qualunque occupazione per eseguire quanto era 
indicato dal sogno della campana ». (2)

E  u n ’a ltra : « Era il modello della esattezza e della pun
tualità. lo fui testimone molte volte come appena dato il cenno 
di qualche predica o conferenza spirituale, a cui dovevano in
tervenire le suore, era sollecita nel trovarsi puntualm ente in 
cappella, lasciando ogni altra occupazione e raccomandando 
a noi di lavorare con diligenza ricordandoci il D io t i  vede ».

E una terza: « E ra  l’esattezza personificata in tu tte  le p ra 
tiche di com unità... Osservava fino all’àpice ogni dovere che 
le incombeva secondo l ’ufficio, anche con sacrifizio tanto  più 
grave per la sua delicata salute... P u r essendo competentis
sima nella musica non sonava una nota di più quando era dato 
il segno della campana ». (3)

(1) P r. In f., Dep. di S r. A. P., in t. 61.
(2) P r. In f., Dep. della  sig . G. C., in t. 42.
(3) P r. In f., Dep. della sig . R . C., in t. 36, 38.



CAPO VITI.

PROGRESSO CONTINUO NELLA VIRTÙ 

ED ESEMPLARITÀ.

1. Progresso dell'anim a giusta. Progresso d i Su o r Teresa f in  da ll’infanzia.
—  2. T estim onianza dell’avvocato R osa  e d i M adre Soardi. —  3. Progresso 
in religione. —  4. Testim onianze d i suore e d i  ragazze. —  5. D elicatezza d i 
coscienza. —  6. N o n  scrupolosa. —  7. E sem plare.

1. — Nei Salmi si legge: « Beato l ’uomo, la fortezza del 
quale è in Te, o Signore; egli, nella valle delle lagrime, lui 
disposto in cuor suo le ascensioni, [cercando e praticando i 
mezzi per purificarsi e perfezionarsi sempre più]. Egli cre
scerà di virtù  in v irtù  [fortificandosi nel bene, arricchendosi 
di m eriti per il Paradiso] ». (1)

Così operava Suor Teresa : come abbiamo visto nella prim a 
parte , prese per tempo a coltivare la v ita interiore, cioè la vita 
dello spirito che illumina e affina quella del cuore e sostiene e 
corrobora la volontà. La perfezione, la san tità, giustam ente, 
non la faceva consistere nel fare cose grandi, ma nel fare straor
dinariamente bene le cose che doveva fare perchè volute da Dio: 
quindi nel farle tu tte , e piccole e grandi, a tempo e luogo e 
con rettitudine d ’intenzione; nel farle con diligenza, con a t
tenzione, affinchè fossero ben fatte, e fossero a Dio gradite.

Ancora in famiglia quante volte aveva m editate quelle due 
brevi massime dell’Im ita z io n e  d i Cristo : « Molto fa, chi molto 
ama; molto fa, chi fa bene quello che fa  » (2) e le aveva messe

(1) Salm o  LXXXIII, 6, 7, 8.
(2) De Im it. d i r . ,  L ibro  I, c. XV.
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a. base della sua vita spirituale! Quanto più volle praticarle 
in religione! e dopo un corso di esercizi spirituali, ne aveva 
anche preso il proposito come abbiamo visto più sopra. (1)

E ra  poi attentissim a ad evitare non solo le colpe leggere, 
ma anche le minime imperfezioni, memore clic d ii ama Dio, 
non trascura cosa alcuna, mentre chi trascura le cose piccole, 
a poco a i>oco cade nelle grandi. (2) In modo speciale vigilava 
per conservarsi sempre calma, e, sebbene avesse grande faci
lità di parola, badava a non dirne (die di buone, discrete ed 
edificanti.

2. — Nella scrupolosa diligenza di far bene tu tte  le azioni 
ordinarie sino dall’infanzia, perseverò in tu tta  la vita, sicché 
ogni giorno era per lei un movimento graduale e costante di 
ascesa verso l’ideale cristiano: divenire sempre più buona, lino 
a farsi santa. Infatti suo cugino, l’Avv. Italo Rosa, le rende 
questa bella testimonianza: « Cercò di perfezionarsi continua- 
niente fin da fanciulla c specie dalla prima Comunione... Col
tivò la v irtù  in grado eccellente,... perfezionandosi giorno per 
giorno tanto da giungere assai presto al grado eroico. Questa 
è pure la convinzione (die aveva anche mia moglie, la (piale 
quando parlava di Suor Teresa diceva che era molto buona e 
<dic di più non si poteva dire. Un giorno m’inquietai un poco 
facendole osservare che tale frase era troppo generica: e lei mi 
rispose che era la frase comprensiva di tu tte  le virtù . Così 
anche le mie cognate, Suor Camilla della Visitazione, e M aria, 
vivente ora in una pia casa a Verona, hanno sempre espresso 
la stessa convinzione ». (3)

Come abbiamo già detto, anche in collegio fu osservato che 
« dimostrò tendenza spiccata a raggiungere la perfezione spi
rituale ». (1) Ora un’antica m aestra di Suor Teresa ebbe a  de
porre: « Riflettendo allo studio e alla diligenza dim ostrata fin 
da quando era mia allieva per acquistare ogni v irtù  e crescere

(1) P arte  I I , capo III , n. 4.
(2) Eccles., V II, 19; E ccli., XIX, 1.
(3) P r. In f., in t. 43, 13.
(4) P r. Inf.. Dep. di S r. B. S., in t. 43.

1!»
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di giorno in giorno in perfezione, mi persuasi d ie  Inni più abbia 
fatto  da religiosa ». (1)

— E mal non si oppose, perché trovo che Suor Teresa 
si era fa tta  povera, ma voleva essere sempre più povera; era 
vissuta con tu tta  purezza, ma voleva essere tu tto  candore; era 
sempre stata ubbidiente, ma voleva essere l ’ubbidienza in per
sona; trovo che am ava l ’umiltà e il nascondimento, ma aspi
rava a essere sempre più umile e nascosta e coglieva tu tte  le 
occasioni per praticare questo suo fermo proposito.

Nel suo dozzinale taccuino si era scritta  la seguente mas
sim a di San B onaventura: « La miglior perfezione consiste nel 
far le cose più comuni nella maniera più perfetta: una costante 
fedeltà in tu tte  le piccole cose, è grande e quasi eroica virtù  »; 
e trovo che dalle testimonianze unanimi delle superiore, delle 
consorelle e delle ragazze risu lta provatissimo che Suor Teresa 
praticava a perfezione la grande massima del serafico Dottore. 
In fa tti la Superiora di Bosco Parrasio e della Lui 1 gara scrive: 
« E ra esatta nell’osservanza delle più piccole cose, un vero 
modello da imitare. E ra  singolare, senza mai fare la singo
lare ». (2)

i .  — Tutte le consorelle che convissero con lei, concordano 
nel dire che vedevano « in lei uno studio continuo per pro
gredire di giorno in giorno »; (•'») che « giorno per giorno, come 
si espresse Madre M arina Coppa, si faceva sempre più edili- 
caute ».

E il suo non era soltanto un progredire continuo, ma ra 
pido, onde l’Ispettrice di quel tempo depose: « La sua entrata 
in religione non fu una conversione, m a u n ’ascensione spi
rituale continua, perseverante e veloce come di un’anima gi
gante ». (4)

Infatti Suor Teresa non assecondava in nulla la  natu ra e

(1) P r. In f., Dep. di S r. B. S., in t. 54.
(2) P r. In f., D ep. di Sr. M. G., in t. 13.
(3) P r. In f., Dep. di S r. T . D., in t. 13.
(4) P r. In f., Dep. di S r. E . B., in t. 24.
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non si arrestava mai per alcuna difficoltà e perciò M adre Ma
rina <'oppa esclama: « Con quale costanza si esercitò nello sin
gole virtù! Non dava mai un segno di stanchezza nel bene, 
nè di noia o di impazienza o di rilassatezza; ma proseguiva 
ad operarlo, malgrado tu tto , sempre ila re e  serena».

Le consorelle erano sempre più ammirate « p er gli a tti di 
virtù  che apparivano dalla sua condotta specialmente in cir
costanze do lorose ...» ; e «vedendo il suo fervore e la sua 
esattezza erano solite a dire: — Questa suora diverrà una 
san ta  ». (1)

«Anche le persone esterne ragguardevoli che frequentavano 
la casa, avevano un’a lta  stim a delle v irtù  che facevano distin
guere Suor Teresa fra tu tte  c dicevano: — Suor Teresa è ve
ramente una san ta» . (2)

Alle suore fanno coro le ragazze, che, come ognuno sa, 
sono portatissime a studiare le loro superiore; spesso più per 
criticarle, che per imitarle, quasi sempre giudici severi, ma 
anche giusti.

Una depose: « I lo  ammirato fino a giungere alla venera
zione la vita religiosa di Suor Teresa, perfetta, esemplare, co
me era pure giudizio comune. E il vederla così avanti nella 
virtù , nonostante le gravi difficoltà che doveva sostenere in 
quel tempo, mi fece comprendere come avesse raggiunto an
cor prima di farsi religiosa, un grado non comune di v ita 
cristiana >:. (3)

E un’altra: « Sono convinta che abbia praticato tu tte  le 
v irtù  in grado eroico, ta n t’ò che quando parliamo di Suor Te
resa, siamo solite a  dire: — Queste suore sono tu tte  virtuose, 
ma Suor Teresa le sorpassa tu tte » . (4)

E una terza: « T u tte  l ’abbiamo am m irata una suora per
fetta, e sempre avanzantesi verso la san tità ... A  mio giudizio e 
di tan te  mie compagne ella era considerata iu modo partico
lare come la più esemplare ed edificante delle suore che cono-

(1) P r. In f., Dep. di S r. T . D., in t. 13, 54.
(2) P r. In f., D ep. di S r. A. P ., in t. 54.
(3) P r. In f., Dep. della sig. A. G., in t. 12.
(4) P r. In f., Dep. della sig . R . C., int. 43.
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seevamo, pur tu tte  ottime, pie, caritatevoli; per questa ammi
razione di tu tte  le virtù praticate così perfettamente ed in ogni 
circostanza, per tan ti anni, ella aveva guadagnato i nostri 
cuori e ci a ttirav a  ad  am are e praticare il bene. Direi inoltre 
che nella Serva «li Dio spiccava la sua umiltà profonda e soa
ve e la fortezza che dovette praticare con una lotta asp ra  e 
lunga per vincere se stessa, domare il suo carattere natural
mente portato alla vivacità, alla prontezza e anche all’ira. 
Invece seppe diventare modello di dolcezza e di dominio di 
sè ». (1)

5. — T utte poi suore e ragazze vedevano con ammirazione 
ed edificazione il suo grande impegno nell’evitare ogni cosa 
che avesse apparenza di male. U na religiosa depose: « Posso 
affermare per mia scienza che per il periodo [due anni] in cui 
fumino insieme nella casa di Trastevere non vidi mai nella 
Serva di Dio alcuna mancanza per quanto lieve; anzi notai 
sempre la sua osservanza esattissim a in tu tto  e n ’ebbi, come già 
dissi, venerazione e ammirazione. La conobbi modello di tu tte  
le v irtù  sia teologali che cardinali e nelle altre annesse. Ella 
non solo fu perseverante in esse, m asi studiava con ogni sforzo 
di fare continui progressi ». (2) Una oratoriana così ne parla: 
« Posso dire che ho ravvisato in lei tale delicatezza di co
scienza, tale diligenza nel fuggire perfin l ’ombra del male, tale 
impegno nel praticare la v irtù  che ritengo non abbia mai com
messo peccato grave e neppure veniale deliberato. Ilo la stessa 
convinzione per quanto si riferisce agli anni precedenti alla 
conoscenza di lei, perchè un’anima così fondata nella virtù e 
in ogni cosa e parola innocente, non poteva altrim enti essere 
che fru tto  di lunga vita cristiana e pia tu tta  lontana dal mondo 
e un ita  a Dio ». (.‘5)

E una suora: «Sono pienamente convinta che non sia mai 
caduta in colpe mortali e nemmeno in colpe veniali deliberate. 
P iù  volte tra noi suore ci siamo m anifestata la convinzione

(1) P r. In f., Dep. della sig . G. C., int. 35, 43.
(2) C fr. P r. Inf., Dep. di S r. A. P., int. 12-13.
(3) P r. In f., Dep. della sig . R . C., int. 24.
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che la Serva di Dio non abbia mai perduto l’innocenza bat
tesimale. Osservando che era tu tto  candore, semplicità e vigi
lanza, noi ritenevamo che fosse cosa irragionevole il supporre 
che nella sua vita avesse commesso peccato grave o anche solo 
peccato veniale deliberato ».

Suor Teresa non solo era attentissim a ad evitare ogni colpa 
deliberata, ma anche ogni imperfezione e provava grande pena 
per ogni cosa che le sembrasse meno ben fa tta o detta.

U na sua consorella ci scrisse: « U n a  sera ero nella sala a t
tigua alla cappella, seduta al piano e studiavo un esercizio. A  
un tra tto  en tra Suor Teresa, a ttraversa svelta la sala e va in 
cappella. Pochi istanti dopo sentii che singhiozzava. Dopo un 
po’ di tempo uscì, e, non supponendo che mi fossi accorta del 
suo pianto, si sedette accanto a me, e, tu tta  sorridente, come 
se nulla le fosse accaduto, prese a parlarm i con quella soavità 
che tanto  bene faceva al cuore «li chi l ’ascoltava. Ma io le feci 
capire che m’ero accorta del suo pianto e desideravo sapere 
che pena avesse. Prim a sorrise amabilmente un po’ mortifi
cata, e poi con tu tta  semplicità mi disse: — Mi è sfuggita una 
risposta poco rispettosa verso la M aestra e alla presenza di 
Madre Vaschetti. — E la pena sua non era per il timore di 
scapitare nella stima della Madre V aschetti; ma nel pensare 
a ll’offesa a Dio e che la M aestra alla sua risposta poco ri
spettosa aveva sofferto forse maggiormente per esserci la Su
periora presente ».

Ma questa involontaria mancanza era esagerata dalla deli
catezza della sua coscienza, perchè noi interrogammo la Madre 
M aestra e la Madre Vaschetti, e nò Turni nè l ’a ltra  ricordano 
che Suor Teresa in qualche circostanza si sia m ostrata meno 
rispettosa e meno delicata con loro e con altre persone.

Una religiosa potè deporre: « P e r  quanto l ’ho conosciuta, 
posso dire che non ho mai visto che la Serva di Dio abbia 
commesso un’azione d ie  possa essere ritenuta offesa di Dio anche 
leggera. E ra tan ta  la delicatezza di coscienza che si ramma
ricò molte volte, lino al pianto, di aver una volta comunicato 
alla suora portinaia, prim a che alla superiora, la notizia della 
prossima venuta in casa d ’un nostro Superiore salesiano, no
tizia che ella aveva appresa dall’Ispettrice. E lla ricordando
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questo fatto con me e con altre suore era solita a dire:
— Guarda un po’ che imprudenza ho commesso! — e prendeva 
da ciò occasione di raccomandare la prudenza nelle parole 
alle novizie dicendo: — Non fate ciò che ho fatto  io» . (1)

Al leggere cotesti aneddoti viene da esclamare col Poeta:

0  dignitosa  coscienza e netta ,
Come t’è p iccio l fa l lo  am aro m orso! (2)

G. — E ra delicata, ma non inai scrupolosa, onde fu a tte
stato  che « pur cercando il progresso continuo nella virtù , fu 
tu ttav ia  sempre ben equilibrata per non cadere in nessuna esa
gerazione, e quanto mai a tten ta  a fuggire qualsiasi singola
rità  ». (3) Perciò giustam ente è stato  deposto (die la sua « fu 
una santità nella perfezione della v ita  comune ». (4)

Una giovane dcll’Oratorio che visse a lungo a ’ fianchi di 
Suor Teresa, depose: « Fu quanto mai ordinata in tu tto  ciò (die 
faceva; escludo ogni esagerazione; mai alcuno disse di lei: — è 
fanatica ! — è esagerata ». (5)

E l ’Avv. Ita lo  liosa: « E ra  un ’anima lontana dagli scrupoli, 
pur essendo di coscienza delicatissima, e perciò ritengo che 
vere lotte spirituali e timori ingiustificati non li abbia mai pro
vati. Anche mia moglie, essendo piuttosto inclinata a timori 
e anche a scrupoli, ebbe a dirmi: « Ammiro ed invidio Teresa 
per la tranquillità di coscienza ». ((>)

7. — Suor Teresa per questa sua delicatezza di coscienza 
e per questo suo equilibrio intellettuale e morale, formava l ’am
mirazione delle ragazze e delle Suore. Queste deposero che « era 
ammirata e tenu ta  esemplare nell’adempimento de’ suoi do
veri »; (7) la ritenevano «n e lla  pratica della v irtù  al disopra

(1) P r. Inf., Dep. di Sr. L. R ., in t. 24.
(2) Purg., c. I l i ,  8-9.
(3) P r. Inf., Dep. di S r. T . D., in t. 44.
(4) P r. In f., Dep. di Sr. L. R ., in t. 43.
(5) P r. In f., Dep. della sig . G. C., int. 44.
(6) P r. Inf., in t. 21.
(7) P r. Inf., D ep. di Sr. C. A., in t. 36.
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delle altre consorelle»; (1) « fa  modello di tu tte  le virtù  cri
stiane sia teologali che cardinali e le v irtù  connesse »; (2) « la 
consideravano come una consorella esemplare da im itarsi ». (.‘5} 

Parlando della fama di san tità una depose: « La vita della 
Serva di Dio fu una v ita  semplice senza cose straordinarie; 
però esemplare e illibata. E come Santa Teresa del Bambino 
Gesù ebbe una v ita semplice senza cose straordinarie, almeno 
nella sua esteriorità, così comprendo come si sia pensato a pro
muovere, questo Processo di Suor Teresa Valsè-Pantellini ». (4) 

La stessa Superiora della casa della Lungara depose: « Ve
devo la sua perfezione in ogni virtù  e specialmente la vedevo 
sempre uguale a se stessa ed equilibrata in ogni evenienza, 
malgrado che la sua indole fosse tale da inclinarla a scatti ed 
impeti. Si capiva però come tale uguaglianza di carattere fosse 
una dote acquisita mediante lotte e violenze continue. Per 
queste ragioni l ’ammiravo e riconoscevo di avere in lei un 
modello a cui avrei voluto che ogni novizia o religiosa si con
formasse prendendola io stessa per modello ». (5)

E  per non tediare il pio lettore con tante citazioni, riferi
remo la seguente riassuntiva dell’Ispettrice di quel tempo: 
« Dalle relazioni che ricevevo dalle superiore immediate e da 
quanto osservavo, ebbi ognor più a persuaderm i delle v irtù  e 
perfezioni progredienti, di modo che era l ’esempio in cui si ri
specchiavano le consorelle ». ((5)

Ella raccolse, per ordine del Consiglio Generalizio dell’isti
tuto, un gran numero di testimonianze che potè avere sulle 
v irtù  di Suor Teresa e le trasm ise al Consiglio Generalizio ac
compagnandole con una lettera in cui è detto : «U no  dei più 
belli elogi che si possa fare di Suor Teresa, e che a lei tribu
tano tu tti coloro che poterono penetrare ed am mirare le me
raviglie di quella vita di perfetto nascondimento, mi pare 
questo: nessuno, superiore, suddite, consorelle, persone di

( ]) C fr. P r . In f., D ep. di S r. M . Galv., in t. 43.
(2) P r. In f., D ep. di S r. A. P ., in t. 13.
(3) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 12.
(4) P r. In f., D ep. di Sr. L . R., in t. 49, 60.
(5 )P r . In f., D ep. di Sr. M .  G., supp l. in t. 8, pag. 246.
(6) P r. In f., D ep. di S r. E . B., int. 7.
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casa o esterne, persone che convivevano intimamente con lei 
o che la vedevano di rado, nessuno, ripeto, ebbe a notare in 
lei mancanze o difetti, neppure nei momenti «li cimento, in 
cui una v irtù  non esercitata, si sarebbe certam ente tradita.

« Invece tu tti ad  una voce asseriscono che, se non furono 
testimoni di fa tti straordinari, vedevano però in lei un non so 
che di sovrumano, di celestiale, e, nell’avvicinarsele, provavano 
una così salu tare impressione da poter dire con verità che 
nessuno p a r tiv a  da  lei senza essere d iventato  m igliore  ».



CAPO IX.

MORTIFICAZIONE.

1. O bbligo d i  m ortificarsi. Su o r Teresa pratica la m ortificazione in onore 
della  M adonna. M ortificazione continua in tu tto . —  2. In  religione m orti
fica ta  nel cibo e nelle occupazion i; nel non lagnarsi d e l tem po. —  3. L a m orte  
a lle  piccole cose. A ned d o ti su lla  m ortificazione d e l v itto  e della biancheria, 
della  gola e del sonno. —  4. M ortifica ta  n e l dare a iu to ;  —  5. neg li a f
fe t t i  verso le superiore, le postu lan ti, le  ragazze, e non perm ette  d im ostrazioni 
sensib ili. —  6. Ragazza sgarbata. —  7. M ortificazione nell'a ffe tto  a i parenti.
—  8. R ettitu d in e  d 'in tenzione.

1. — San Paolo scrivendo ai Corinti diceva: « Noi portiamo 
per ogni dove la mortificazione di Gesù Cristo nel nostro corpo, 
affinchè la v ita ancora di Gesù si manifesti nella nostra carne 
mortale », (1) cioè, per ora patiamo con Gesù per godere poi 
con Lui in Ciclo. Perciò scrivendo agli abitanti di Colossi di
ceva loro: « Se dunque siete risuscitati con Cristo fa nuova 
vita per mezzo del Battesimo], abbiate pensiero delle cose di 
lassù, non di quelle della terra. Imperocché siete morti fagli 
affetti terreni], e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 
Quando Cristo, vostra vita, comparirà [glorioso a tu tti alla 
fine del mondo], allora comparirete con Lui nella gloria. Mor
tificate adunque le vostre membra terrene ». (2)

Si può affermare con tu tta  sicurezza e verità che Suor Te
resa praticò alla lettera questo nobile programma dell’Apostolo. 
Essendosi data  a Gesù senza riserva e volendo m antenere 
la  promessa a  ogni costo, naturalm ente era tu tta  vigilanza a

(1) II* Cor., IV, 10.
(2) Coloss., I l i ,  1-5.
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non contentare l ’amor proprio con le sue suscettibilità, ma a 
comprimerlo e a mortificarlo; quindi pronta a mortificare il 
carattere e le sue vivacità, e a conservare l ’uguaglianza «li 
umore, sempre moderatamente allegro. B adava pure a mor
tificare la  sua volontà, moderando i suoi attaccam enti, le .sue 
ripulse, per essere docile, obbediente e arrendevole; e da ultimo 
non trascurava la mortificazione della gola che i santi chia
mano l ’abbicì della perfezione.

« In famiglia — ci diceva la sorella Giuseppina — prati
cava grandem ente la mortificazione cristiana. 11 sabato per lo 
più lasciava la fru tta  in onore della Madonna; si asteneva 
dalle primizie, e, se di qualche cosa era obbligata a servirsi, 
ne prendeva, ma poco, adducendo per pretesto che prenden
done di più, ne avrebbe sofferto. Insegnava anche a me il 
modo di mortificarmi e mi diceva: — Prendi pure del dolce, 
ma poco; cosi ti mortifichi e nessuno si accorge della tua mor
tificazione ».

E  l’Avv. Italo  Rosa: « Noi per abituare i nostri cari figliuoli, 
sin da piccoli, alla divozione verso la Madonna, eravamo so
liti di fare ogni sabato il fioretto di astenerci dalla fru tta  in 
suo onore. Ora, un giorno Teresa ebbe occasione di «lire a mia 
moglie che quello, per lei, era un fioretto così piccolo, da non 
accorgersene affatto. E  mia moglie che conosceva profonda
mente l ’animo di Teresa, essendo vissuta con lei come sorel
la e avendola aiu tata  e confortata nei suoi buoni propositi, 
nel raccontarmi la cosa, soggiunse: — Teresa è abituata a 
ben a ltre  mortificazioni; il fioretto del sabato è, per lei, cosa 
da ridere. —

« Viveva di mortificazioni piccole, sì, ma continue. Essa 
era mortificata nello sguardo, nel vestire, nel conversare, nel
l ’incedere, nel riposo. Non lasciava mai trapelare quali cibi 
fossero a lei graditi. Non l ’ho mai sentita dire che una cosa 
le piaceva e l ’a ltra  no ». (1)

2. — In  religione, dice Suor Genta, « e ra  tem perantissim a 
e mortificatissima nel cibo e nelle bevande: si contentava di

(1) P r. In f., Dep. del sig . 1. R ., in t. 38.
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qualunque cosa, e non domandava mai nulla. In terrogata da me 
stessa se desiderava qualche cosa «li speciale, con bel garbo 
si schermiva, addim ostrando di essere indifferente a tu tto . 
Fuori dei pasti non domandava, e non prendeva mai nulla, e 
se qualche volta ciò avveniva, era solo per ubbidire ai supe
riori... ».

« Non l ’ho mai sentita lam entarsi del freddo nè del caldo: 
e talora osservai che a stagione invernale già inoltrata, non 
era sufficientemente vestita, per cui io stessa la inv itai a co
prirsi di più, anche con qualche rimprovero. Anche riguardo 
al riposo non cercava i suoi comodi, ma stava esattam ente 
alle prescrizioni della Regola e dell’obbedienza; e quando per 
motivi d ’infermità doveva stare  :i letto, impiegava il tempo, 
lavorando, tenendo la contabilità e sbrigando le incombenze 
di mia segretaria ». (1)

3. — Nel suo taccuino aveva scritto questa massima: « È 
certo che Dio domanda più frequentemente la morte alle pic
cole cose che non alle grandi, perchè queste sono rare, le al
tre  continue ». (2)

Perciò nessuna sentì mai uscire dalla sua bocca un lamento 
per il vitto  o il vestito o per le occupazioni. P er lei ogni cosa 
andava sempre bene perchè andava, come Dio voleva o per
m etteva; od ella che altro  voleva, se non morire a se stessa 
e faro appuntino la  volontà di 'Dio?

Per la sua delicata, complessione non cercava di fare pe
nitenze e mortificazioni straordinarie che, del resto, non le sa
rebbero sta te  concesse, e si contentava di quelle prescritte 
dalla Regola dell’is titu to , (3) ma, come scrisse di lei Madre 
Marina Coppa, « la  mortificazione de’ suoi sensi era continua 
c severissima ».

Le consorelle raccontano: « D urante il noviziato un giorno 
la cuciniera adoperò per isbaglio zucchero invece di sale nel 
condire una vivanda la  quale prese un gusto pessimo. Suor

(1) P r. In f., Dep. di S r. M . G., in t. 38; e D ep. di S r. T . D., in t. 38.
(2) Cfr. P r . In f., D ep. di Sr. E . B., in t. 38.
(3) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. E. B., in t. 38.
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Teresa mangiò senza, far capire affatto quanto quel cibo fosse 
nauseabondo.

«Cosi ci fu un tempo, in cui una cueiniera, poco pratica del 
suo ufficio, apprestava vivande tu t t ’altro che appetitose. Suor 
Teresa era delicata di stomaco e ci pativa; ma se non fosse 
intervenuta la Superiora a farle preparare qualche cosa di 
meglio, non avrebbe detto nulla ».

La Superiora, vedendo che Suor Teresa stava poco bene, 
aveva dato ordine in cucina che fosse servita con vitto  spe
ciale come am m alata. Faceva a quel tempo da cueiniera una 
novizia, piena di buona volontà, ma poco pratica, la quale 
non faceva economia di sale. Suor Teresa prendeva quanto le 
si portava senza mai dir nulla. Un giorno la Madre M aestra, 
sempre atten ta  per la salute di Suor Teresa, le domandò: 
«Dim m i, quello che ti preparano, va bene?» Ed ella non vo
lendo fare osservazione alla cueiniera, rispose evasivamente 
sorridendo: « Sì, sì, va bene; manca solo un po’ di sale », in
tendendo in colei che preparava il vitto  perchè ne metteva 
troppo; ma nessuna capì l ’equivoco.

Inoltre dandosi tra  le novizie il cambio di servire a tavola, 
avveniva che qualcuna sbagliasse nel servirla e non portasse 
a lei ciò che per lei era stato  preparato. Essa prendeva sen
z’altro quanto le era messo innanzi, e, se la D irettrice non se 
ne accorgeva, non diceva punto di portarle qualche altra cosa.

Quello che le. si presentava, prendeva con santa indifferenza; 
tu t t ’al più dom andava sorridendo: « Devo prendere tutto? »

A ll’occasione sapeva anche destram ente passare il suo vitto 
a chi riteneva che ne avesse più bisogno di lei. « Da postu
lante — scrive una suora — non stavo troppo bene, e Suor Te
resa, mia assistente, sebbene delicata di salute e bisognosa essa 
stessa di speciali riguardi, con carità veram ente materna mi 
faceva passare la parte  migliore della sua pietanza, e con tale 
destrezza e delicatezza che non potevo rifiutarla. Non posso 
ricordare tali a tti senza una profonda commozione».

A ll’indifferenza per il cibo univa quella per la biancheria. 
Una suora ci raccontava: « Io ero guardarobiera, e qualche 
volta sbagliavo nel darle la biancheria; ma essa non mi diceva 
mai nulla. Se mi accorgevo dello sbaglio, correvo a portarle
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quanto avrei dovuto darle prima; ma essa mi diceva subito:
— Lascia, lascia: è lo stesso; va benissimo così, — e non sem
pre riuscivo a farle avere la biancheria migliore. Sempre con
tenta senza nulla domandare e nulla ricusare ». (1)

« Era mortificata nel gusto, — attesta un’ora toriana — non 
voleva mai prendere alcunché fuori pasto, e solo per obbe
dienza prendeva qualche pastiglia per calmare la tosse. Talora 
donava a noi dei dolci, e noi l’invitavamo a gustarne qual
cuno; ma essa rifiutava e ci invitava a m angiarli per lei. Non 
l’abbiamo mai v ista  gustare dolci e neppure una caramella 
quando venivano distribuite, mentre altre suore ne prendevano.

«A nche riguardo al sonno era mortificata, poiché, sebbene 
spesso le notti fossero quasi insonni a cagione della sua in
fermità, tu ttavia la vedevamo sempre pronta alla levata se
condo l ’orario, cosa che doveva costarle grande sacrificio... 
Certo finché potè, compì i suoi uffici con puntualità ». (2)

4. — Si sacrificava volentieri per le consorelle, per le ra
gazze, per tu tti ; se poteva fare un fa vore, non se lo faceva 
chiedere due volte, anzi preveniva le domande, e dovunque ci 
fosse un bisogno, ella era pronta a volare per portare aiuto, 
senza mai badare a se stessa. «U na sera — scrive una suora
— eravamo a cena quando si sentì un forte rumore nel sof
fitto come di colpi ripetuti sul pavimento del dormitorio. Suor 
Teresa pensò subito che fosse la chiam ata d ’una consorella, 
la quale era a letto e poteva aver bisogno di aiuto. Di scatto 
si alza dalla sedia, e, senza badare ai disturbi che aveva, i 
quali incominciavano a  renderle faticosa la salita  delle scale, 
corre, passa la porta, non dà tempo ad alcuna di precederla e 
sale in fretta. Ma il suo fisico non corrisponde al suo ardore di 
carità, e, g iunta agli ultimi gradini, cade svenuta. Perchè non 
comandare ad  alcuna di noi di andare dall’ammalata? Suor 
Teresa era poco avvezza a  comandare, ma molto pronta a fare ».

« Così, qualche volta le fanciulle — ci raccontava una

(1) P r. In f., Dep. di S r. L. R ., in t. 34.
(2) P r. Inf., D ep. d e lla  sig . A. G., in t. 37 ; e cfr. D ep. della sig . R. C., 

in t. 38; e D ep. della sig. G. C., int. 38.



— 302 —

suora — non volevano dividere e numerare la biancheria su 
dicia. Suor Teresa, anche quando era giù am m alata e penava 
a  stare  curva a terra, per evitare parole e contrasti tra  le ra 
gazze e l’assistente, andava di nascosto e divideva e nume
rava i capi di biancheria. La Duchessa Torlonia, nostra insi
gne benefattrice, veniva spesso a farci visita e girava per la 
casa sola come una di noi, non volendo essere accompagnata, 
per non dare, diceva, disturbo. E lla  conosceva Suor Teresa e 
ne aveva grande stima. Un giorno, volendo entrare nel labo
ratorio, sbagliò porta e aprì proprio quella della stanza dove 
Suor Teresa stava curva a dividere la biancheria sudicia. Fu  
una grande sorpresa per tu tte  e due, e per Suor Teresa anche 
una mortificazione, perchè il bene voleva che fosse noto a Dio 
solo. La Duchessa dopo i convenevoli di uso si ritirò, e, en
tra ta  nel laboratorio, raccontò la cosa a me concludendo: — Che 
santa! che santa! che eroismo! che eroismo! — e se ne andò 
tu tta  edificata».

5. — Suor Teresa era anche molto mortificata negli affetti 
e praticava con tu tta  osservanza la raccomandazione dello Spi
rito Santo: « Serba con ogni custodia il tuo cuore, perchè da 
lui procede la v ita  ». (1)

« A m ava d’un affetto filiale, riverente, la carissima M adre 
M aestra, Suor G enta, — scrive una suora — ma il timore 
forse di non am are abbastanza Gesù, al quale s’era data in
teram ente, l ’induceva ad astenersi alle volte, anche da quei 
riguardi e da quelle delicatezze che non sono necessarie, ma 
sono pure permesse, anzi lodevoli, verso le superiore. Un giorno 
la M aestra, dopo essere sta ta  fuori per qualche ora, rientrava 
in casa; Suor Teresa dava a me lezione di musica nella sala 
accanto alla portineria. Al sentire la voce della M aestra s ’alzò 
di botto per correrle incontro, come costumavano le suore della 
casa. Ma subito, vincendo l’impulso naturale  del suo cuore e 
non volendo dare a questo quella soddisfazione, e, « pensan
do che il suo dovere era quello di attendere alla lezione », (2)

(1) Prov., IV, 23.
(2) P r. In f., D ep. di S r. T . D., in t. 42.
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si sedetti1, dimiovo, diventando però assai rossa in volto. Io 
compresi, e non volevo farlo capire,, ma un leggero sorriso 
sfuggitomi contro la mia volontà, mi tradì: il che aumentò il 
suo rossore, perche am ava fare atti di v irtù  senza che altri 
se ne accorgesse.

« Così ancora, pur essendo di carattere espansivo ed affet
tuosissimo, non si perm etteva con nessuno la minima dimo
stra/,ione di affetto non necessaria, e non permetteva neppure 
che altri ne desse a  lei. In questo si m ostrava molto severa 
con le postulanti, le quali, quasi tu tte , io compresa, le era
vamo grandem ente affezionate. Le stessa severità usava con 
le fanciulle, che la stimavano e amavano molto per le sue virtù, 
m a non si permettevano verso di lei alcuna leggerezza, cosa 
non tanto facile ad ottenersi dalle Trasteverine di quel tempo ».

(>— « U n  giorno però — racconta Suor Carmela Carelli 
che si trovava presente — uu’oratoriana girava attorno a  Suor 
Teresa per l’affetto che le portava, ed essendo venuta l ’ora 
dell’uscita dall’Oratorio, non se ne voleva andare e cercava di 
dare alla amatissima assistente qualche dimostrazione sensibile. 
Suor Teresa, secondo il solito, si oppose energicamente. La 
ragazza indispettita, piena di rabbia, ebbe la sfacciataggine di 
sputarle in faccia. Suor Teresa non si scompose: trasse il faz
zoletto di tasca, si pulì come se nulla fosse, ed essendo quella 
fuggita, conferma un’oratoriana che era puro presente all’a tto  
villano, mi disse: — Corri, corri a chiam arla e inducila a ve
nire all’Oratorio. — Io andai, ma la ragazza temendo giusta
mente qualche castigo, non ne voleva sapere. Io insistetti ri
cordando la bontà di Suor Teresa, e quella dopo qualche giorno 
ritornò. Suor Teresa l ’accolse benignam ente come se india fosse 
accaduto e dopo averne guadagnata la confidenza, le fece la 
dovuta correzione; ma in sì bel modo che quella continuò a fre
quentare l ’Oratorio e tenne buona condotta ».

II riserbo di Teresa era austero, ma signorile, non ruvido, 
ma dignitoso e l ’osservava con tu tti, onde dice una sua con
sorella di quel tempo: « A  giudicarla dall’apparenza si sarebbe 
detta una suora fredda e noncurante: tan to  sapeva farsi vio
lenza e nascondere gli affetti dell’animo suo nobilissimo. Non



— 30-4 —

dava a conoscere nemmeno l ’affetto clic portava a ’ suoi cari, 
d ie  pure doveva essere ben grande, come potei capire da 
qualche parola sfuggitale. Quando veniva chiam ata da loro 
in parlatorio, faceva un sorriso di gioia, ma subito si rimet
teva seria e terminava il suo lavoro con tu tta  calma prima 
di recarvisi. Io però credo che il suo cuore battesse forte (tome 
(piello della piccola Teresa del Bambino desìi quando faceva 
violenza al suo vivo desiderio di andare a trovare la sua so
rella Superiora ». (1)

E  u n ’altra: «A m ava con ardore suo fratello, e una volta, 
conoscendo il giorno e l’ora che sarebbe venuto a trovarla, 
mi d is se :— Oggi, se alle undici non sono da te, vieni a  chia
marmi per andare con le ragazze. — Le risposi: — Sono due 
anni che non vede il fratello e vuol lasciarlo tanto presto? Non 
verrò, tanto  più che la Madre Maestra m’ha detto clic oggi lei 
non c’è per me... — Ma essa insistette, e, perchè non volevo 
cedere, mi disse: — Non ho che questo sacrifizio da offrire al 
Signore per il bene delle nostre birichine; e perciò devi farmi 
questo favore. — E dovetti accondiscendere ». (2)

R acconta pure Suor d en ta : « Aveva grande affetto per i 
parenti, ma si asteneva, per (pianto poteva, dal visitarli. Un 
giorno avevo bisogno di parlare con l’Avv. Rosa, suo cugino, 
per l ’affare (l’un contratto con la Banca d ’Italia, e dissi a Suor 
Teresa di scrivergli un biglietto per dom andargli a che ora 
avremmo potuto andare tu tte  e due insieme a trovarlo in casa.

«Suor Teresa prese subito a pregarmi umilmente di non 
condurla dal cugino, se non ci fosse stato  proprio una vera 
necessità; e soggiungeva: — Conviene (die i parenti abbiano 
la persuasione «die noi religiose non possiamo andare da loro 
se non quando qualcuno è gravem ente ammalato, come dico 
la nostra santa Regola. Invece di andare noi dal cugino, se è 
contenta, gli scriverò che passi lui da noi, e sono certa che 
verrà, perchè è tanto buono. — Infatti il signor Avvocato ebbe 
la compiacenza di venire parecchie volte e ci sbrigò tu tti i 
nostri affari.

(1) C fr. P r. In f., Dep. di Sr. T . D., a rt. 89.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. E . B., in t. 37.
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« Così pure Suor Teresa si asteneva per mortificazione, dal 
visitare la sorellina che aveva al collegio di T rinità dei Monti ».

Quindi tu tti gli affetti del suo cuore erano santificati dalla' 
re ttitudine d’intenzione e dall’amore di Dio. Perciò « nelle sue 
sofferenze — dicono le suore — reprimeva ogni desiderio e 
nascondeva ogni bisogno; non cercava mai conforto dalle crea
ture e non m anifestava mai le sue pene, ma solo cercava con
forto e sollievo in Gesù Sacram entato; e (piando poteva, si 
tratteneva volentieri e a lungo a pregare in cappella ».

Nel suo libro di pietà abbiamo trovato un’immagine del 
Letaille (n. 323) in cui Maria Santissima sostiene l’anima pia 
e tribolata e la conforta con indicarle il cielo. A piedi porta 
scritta  in francese la nota e savissima sentenza: « Il piacere 
di morire senza pena, vai ben la pena di vivere senza piacere». 
L’immagine è molta logora e ciò indica quante volte Suor Te
resa l ’abbia presa in mano e si sia inspirata ai sentimenti in 
essa espressi per vivere di continuo mortificata.

Una mortificazione poi non guari avvertita  e che tu tte  le 
abbracciava, era la cura di conservare sempre la sua ugua
glianza di umore. P aren ti, suore e ragazze sono unanimi nel 
dire che era sempre uguale a se stessa; che il suo volto era 
sempre sereno, il suo labbro sempre sorridente o portato al 
sorriso, anche nei forti dolori di capo, anche nei disturbi più 
assordanti delle fanciulle, nelle preoccupazioni dei preparativi 
d ’una festa, nelle contraddizioni e nel non aver potuto ac
contentare i creditori, insomma anche nei momenti più diffi
cili della v ita: e ognuno sa e può provare quanta violenza e 
quanta mortificazione si richieda per conservare costantemente 
l ’uguaglianza di umore, specialmente in certe giornate grigie. 
Suor Teresa era la personificazione dell’am abilità e cortesia, 
perche era sempre mortificata.

au



P A R T E  IV. 

D A L L ’ E S I L I O  A L L A  P A T R I A

Veni..., sponsa m ea; ven i: coronaberis. 
«V ien i, m ia sp o sa ; v ie n i: sa ra i co ro 

nata  ».
(Cani., IV, 8).



CAPO I.

VERSO LA FINE DELL’ESILIO.

1. A  R u jìn a . —  2. A  Torino. A m m irazione delle consorelle per la pa 
zienza d i Suor Teresa, il  suo abbandono in Dio e la sua esattezza alle pratiche  
d i pietà. P a tim en ti e preghiere per la conversione d e i peccatori e per le A n i
m e d e l Purgatorio. —  3. Pensa alle sue  oratoriane. —  4. Calm a e sorriden te;  
in d iffe ren te  per il letto , per le m edicine, ecc. —  5. Preghiere per la guarig io
ne. —  6. Riconoscenza. —  7. D esiderio d e l Cielo. —  8. La vita  è un dovere. 
« I n  fin  d i v ita  si raccoglie ...».—  9. L e appare Don Bosco. Guarirò in Paradiso. 
10. Creatura angelica. C om postezza e m odestia . —  11. S fin ite zza ;  pena per  
aver preso una pesca. —  12. R iceve  i  Sacram enti. —  13. Prevede il giorno  
della  sua morte.

1. — Abbiamo cercato in tu tta  questa biografia, ma in . 
modo specialenei capi precedenti, di far rivivere Suor Teresa 
quale essa era veramente, ed ora stiamo per compire il suo 
ritra tto  morale.

Stabilito che andasse a Torino, partì il 25 aprile (1907). (1) 
Suor (len ta  volle accompagnarla in persona e le propose di 
passare a  Rufiua per salu tare i parenti.

Suor Teresa accettò con riconoscenza.
« Fu con noi buona ed espansiva secondo il solito; — ci 

diceva la sua cognata, signora Valsè-Panteliini — si vedeva 
che soffriva molto, ma si vedeva anche molto rassegnata. P re
gava continuam ente, e ricordo che fece portare il SS. Sacra
mento nella piccola cappella per farvi la sua adorazione ».

E Fili de Innocente, addetta  alla fattoria: « Io venivo in 
casa per i lavori e vedevo Suor Teresa assorta in continua

(1) C fr. P r. In f., D ep. di S r. L. R., in t. 48.
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preghiera. Entravo e uscivo; rientravo di nuovo, facevo questa 
o quell’a ltra  cosa, ed essa non se ne accorgeva neppure. P rim a 
di partire  per Torino mi disse clic m’avrebbe m andato un libro 
di pietà; me lo mandò davvero con scritto  il suo nome, e me
10 tengo molto caro ».

Migliorini Angelo: « Io l ’accompagnai alla stazione pieno di 
riverenza, ricordando i bei tra tti clic usava con tu tti noi della 
fattoria e i tan ti buoni consigli clic m ’aveva dato. Salita in 
treno mi disse: — Addio, Angelo! È l’ultima volta che mi vedi. 
Saluta tanto  la mamma e a rivederci in Paradiso. — Io volevo 
dire che l ’avrei ancora vista, ma la commozione mi vinse... ».

li. — Suor Teresa arrivata  a Torino entrò nell’infermeria 
«Iella Casa M aria Ausiliatrice. « Io — depose l’infermiera—  la 
ricevetti molto volentieri, perchè la conoscevo suora tan to  esem
plare e le assegnai l ’unico letto libero... Dovendola assistere 
frequentemente, e vedendo la sua pietà e pazienza, incomin
ciai a nutrire verso di lei una pia ammirazione e anche un 
vivo affetto spirituale. Questi sentim enti si radicarono ancor 
più nel mio cuore dopo la sua edificante e santa morte, e posso 
dire che nel mio cuore da anni vi è come un altare per la sua 
memoria ». (1)

« A Roma dopo mezzanotte osservava con grande sacrifìcio
11 digiuno naturale per poter il mattino fare la santa Comu
nione. P er quanto soffrisse, si trascinava dalla cella alla cap
pella per ricevere Gesù e poi ritornava subito a letto. Ora a 
Torino, non si usava, a quel tempo, portare la Comunione 
alle am m alate che tre volte alla settim ana, e questa era per 
lei una privazione che le costava e le cagionava la rinunzia 
più penosa ». (2)

La sua v ita era di edificazione a quanti l ’avvicinavano per
il suo filiale e pieno abbandono in Dio. (3)

Depose Suor Genta: « Trascorreva gran parte  della mat
tinata a Ietto; più tard i si alzava abitualm ente per assistere

(1) I’r. In f., D ep. di S r. M . Galv., in t. 7, 8.
(2) C fr. P r. In f., D ep. di S r. E . B., int. 17.
(3) C fr. P r. In f., Dep. di S r. M . Galv., in t. 14.
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alla san ta  Messa alle ore 10 nella chiesa di M aria Ausiliatriee, 
ove io stessa l ’accompagnavo ». (1) « E  fino a che le fu possi
bile, vi assistette ogni giorno ». (2) Nel pomeriggio, per quanto 
poteva, scendeva in cappella per la visita, e le consorelle erano 
am m irate del suo serafico raccoglimento. (3)

Racconta ancora l ’infermiera: « Ammirai nella Serva di 
Dio una grande pietà e u n  grande amore a Gesù Sacramen
tato . Quando ammalata giaceva in letto e sentiva sonare il 
campanello per la visita pomeridiana al SS. Sacramento, su 
bito interrompeva qualunque conversazione con le consorelle, 
che venivano a visitarla: apriva il suo libro di p ietà e com
pieva il pio esercizio con grande mia edificazione. Ogni volta 
che il regolamento della casa lo perm etteva, riceveva con vivo 
trasporto  la san ta Comunione, facendo tu tto  il possibile per con
servarsi digiuna. Avvenne che qualche volta, potendo alzarsi, 
si recava con grande sua gioia a visitare Gesù nel Taberna
colo e questa senza dubbio era la. sua più grande felicità...

« Il suo contegno e il suo frequente invocare l ’aiuto della 
Madonna, mi palesarono di quanta pietà e fiducia fosse adorna 
verso Maria Santissima. La sua m alattia non le perm etteva 
di compiere grandi esercizi di pietà a (presto riguardo. Aveva 
però continuam ente in mano la corona (lei Rosario clic fre
quentemente baciava...

« Come io fui testimone, pregava con angelico fervore, ri
peteva frequentissime giaculatorie e amorose aspirazioni al Si
gnore, alla Madonna e invocava il suo Angelo Custode. Ascol
tava tu tti i giorni la meditazione e la le ttu ra  spirituale che le 
faceva qualche consorella . D al modo raccolto e attento  con cui 
l ’ascoltava, ho compreso come amasse e avesse sempre prati
cato, (piando era in salute, questi esercizi di p ietà...

« L’animo suo gentile la portava a sentire una speciale pietà 
non solo verso i poveri in genere, ma specialmente verso gli 
infermi, e ricordo che volendo trasporta rla  di letto per meglio 
accomodarla, mi disse dolcemente sorridendo: — Mi lasci pure

(1) P r. In f., Dep. di S r. M . Galv., in t. 48.
(2) C fr. P r . In f., D ep. di S r. C. A., int. 17.
(3) C fr. P r. In f., Dep. di S r. C. A., in t. 17.
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stare e porti i suoi aiuti a quell’altra consorella che chiama 
e forse ha più bisogno (li me ». (1)

Continuava a offrire i suoi patim enti per la conversione 
(lei peccatori e in suffragio delle Anime purganti, dicendo an
che alle consorelle: « Preghiam o per i poveri peccatori » e 
alle volte: «Preghiam o per le Anime del Purgatorio» . (2)

3 . — Pensava sovente alle sue oratoriane della Lungara a 
Roma, e più volte, parlando con la D irettrice della casa, di
ceva: « Se sapesse quanto c’è da  lavorare laggiù! poiché quelle 
figlie del popolo sono esposte a mille pericoli ed anche a cat
tivi esempi nelle famiglie! È necessario fare dei veri sacrifizi 
per istradarle nella via del bene » (3) e continuava a pregare 
per loro.

4. — Tutte le sue consorelle ammiravano la sua calma e se
renità. « Fui testimone per tre mesi — testificò la Superiora 
della casa — della sua fortezza (l’animo durante la  m alattia 
che la condusse alla tomba, durante la quale non venne mai 
meno alla calma, alla pazienza, alla rassegnazione, anzi dimo
strandosi sempre sorridente...

« Si stava bene e volentieri in sua compagnia, perchè aveva 
sempre una buona parola di fede, di incoraggiamento e di con
forto spirituale...

« Dimostrò sempre la più completa indifferenza per il cibo, 
per il letto, per le medicine ». (4)

E l ’infermiera: «Sem pre lieta, sempre serena; nessuna con
sorella la sentì inai fare un lamento... Nei tre  mesi di m alattia 
non ho ricevuto da lei che esempi di um iltà e di pazienza». (5)

5. — Con le cure mediche le superiore facevano innalzare 
speciali preghiere a M aria A usiliatrice e a Don Bosco, affin
chè ottenessero (la Dio la salute alla pia inferma, la quale, se

ti) Cfr. P r. In f., D ep. di S r. M. Galv., int. 17, 19, 32.
(2) C fr. P r. Inf., Dep. di S r. M. Galv., int. 29, 31.
(3) P r. In f., D ep. di S r. C. A ., in t. 28.
(4) Cfr. P r. In f., Dep. di Sr. C. A., in t. 23, 38.
(5) Cfr. P r . In f., Dep. di S r. M. Galv., in t. 41.
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emulo il parere (li tu tti, avrebbe potuto compiere un grandis
simo bene nella Congregazione. Anche a Roma, alla Lungara, 
si pregava di cuore per la sua salute e una ex oratoriana ci 
diceva: « Ci facevano pregare tanto per lei e noi pregavamo 
proprio di cuore, perchè potesse ritornare ».

Quando se ne dava la notizia a Suor Teresa, ella abboz
zava un gentile sorriso, ringraziava tu tti  delle premure che 
avevano per lei, e delle preghiere clic si facevano; m a agli 
augùri di guarigione sorrideva, guardava in alto e diceva aper
tam ente clic desiderava il Cielo.

<>. — Come quaud’era in salute, « si dim ostrava riconoscen
tissima verso chi le usava tra tti  di carità, o un favore qual
siasi »; (1) « così si m ostrava riconoscente a chiunque avesse 
prestato a lei qualche favore o servizio ». (2) B come era sem
pre vissuta conforme ai divini voleri, così continuava, senza 
mai palesare rammarico delle pene che soffriva, anzi m ostran
dosene lieta tanto  che anche persone secolari che la visitarono, 
rimasero ammirate ed ebbero a dire: « Ma questa suora è una 
creatura veram ente angelica ». (3)

7. — Fin dal suo ingresso nell’is titu to  aveva sempre mo
strato  gran desiderio del Ciclo. « Molte volte — depose una 
suora — l’ho udita manifestare ardente desiderio di andare 
presto in Paradiso. Io le dissi: — Perchè desidera morir 
presto, mentre potrebbe ancora far molto bene? — ed ella 
mi rispose: — Voglio lavorare molto, ma voglio pure an
dare presto in P arad iso» . (4)

Non solo desiderava il Paradiso, ma, pur riconoscendosi 
indegna, aveva piena fiducia di conseguirlo per la protezione 
della Madonna, in cui poneva tu tta  la sua liliale fiducia.

« E  a quello — scrive una suora — anelava con sospiro 
ardente. Molte volte stando a letto molto aggravata, si udiva

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. T . D., in t. 35.
(2) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. M. Galv., in t. 35.
(3) C fr. P r. In f., Dep. di S r. C. A., in t. 25.
(4) P r. In f., Dep. di S r. A. P ., in t. 20.
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cantare, come una nenia, il detto della sua serafica Protettrice:
— Muoio perchè non muoio; — detto che molto spesso ripeteva 
anche prima «li ammalarsi. Pura e celestiale si sentiva dispo
sta alla morte, e ne parlava con una tranquillità, e, direi, con 
un desiderio invidiabile».

E Madre Arrighi: « Il Cielo era tutto il suo desiderio e il 
suo sospiro. Quante volte io l’ho udita uscire in questa escla
mazione: — Il Cielo! il Cielo! — con gran sem plicità e amabi
lità, che dinotava quanta fiducia avesse di conseguirlo ». (1 )

Depose ancora l ’infermiera: « Durante la m alattia la udivo 
parlare spesso del Paradiso, il che dimostra come la sua 
mente fosse assorta nelle grandi verità e nei misteri della 
fede ». (2 )

8 . — La vita  per lei non era solo un dovere, ma un sacri
ficio, e nel suo taccuino aveva scritto il seguente pensiero di 
Santa Francesca di Chantal: « Bisogna sacrificarsi alla vita  
come i màrtiri si sacrificavano alla m orte».

Intanto, col debito permesso, mandò al signor Canonico 
Barbieri un’immagine di Don Bosco scrivendoci dietro con 
matita la nota sentenza del Santo: « In  punto di m ortesi rac
coglie il frutto delle opere buone ( 1 “> luglio 1907)»; un’altra 
al fratello Italo; e pregava per tutti.

9 # — Insieme con lei nell’infermeria, ma in camera sepa
rata, vi era una suora inferma da dieci anni, la quale si rac
comandava a Don Bosco per la guarigione. Ora l ’ultimo giorno 
della terza novena, Suor Teresa una mattina, la v ig ilia  della 
proclamazione della venerabilità di Don Bosco, 23 luglio 11)07, 
disse a Suor Genta e a ll’infermiera: « Questa notte è pas
sato di qui Don Bosco. Me lo sono visto vicino sorridente e 
paterno come è nelle sue immagini; ma più giovane e più  
bello. Lo riconobbi subito, e, credendo che si fosse sbagliato, 
gli ho detto: — Non sono io che voglio guarire, Don Bosco; 
è Suor Giovannina Lenci, che è nella camera di là. — E Don

(1) P r. In f., Dep. di Sr. C. A., in t. 20.
(2) P r. Inf., D ep. di S r. M . Gnlv.. in t. 16.
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Bosco mi ha lasciata sorridendo e se n’ò andato da Suor Lenci; 
ed io sono rimasta tutta contenta, perchè cosi sono certa d ’an- 
darmene presto in Paradiso ». (1) E diceva questo con tutta  
gioia.

Suor Lenci vide anch’essa Don Bosco entrare in camera sua 
dalla camera di Suor Teresa, e nello stesso giorno si trovò 
portentosamente guarita: domandò le sue vesti e andò a Maria 
Ausiliatrice a ringraziare Dio e la Madonna della grazia rice
vuta; e oggi (1035) continua a lavorare nelle case salesiane.

Le superiore e le suore, mentre si rallegravano della gua
rigione di Suor Lenci, dicevano a Suor Teresa: « Ma perchè 
non domandare anche tu di guarire? »

Ed essa sorridendo: « Guarirò in Paradiso » e soggiungeva  
che era preparata.

10. — Anche il medico che veniva a visitarla, afferma l ’in
fermiera, più di una volta ci disse che Suor Teresa non po
teva. più vivere su questa terra, perchè era un’anima tutta 
per il Cielo.

Ma un’altra virtù di Suor Teresa attirava l’ammirazione 
di quanti la visitavano: « la  sua compostezza, la sua modestia 
e purezza che commuoveva ed edificava»; (2 ) tanto che dice 
l ’infermiera « le  stesse mie consorelle venivano appositamente 
a vederla per edificarsi ». (3)

11. — Così tra i mali e la più edificante rassegnazione ter
minò il mese di luglio e passò gran parte dell’agosto.

Un ])()’ per la m alattia, un po’ per il caldo la povera in
ferma era ridotta a tale sfinitezza che ogni sorta di cibo le 
tornava ripugnante e non poteva più cibarsi di cosa alcuna. 
Suor Teresa Spinolo, provveditrice della casa, si offriva di prov
vederle cose speciali e con insistenza le domandava cosa pre
feriva e che avrebbe potuto prendere. Suor Teresa un giorno 
disse che l ’unica cosa che avrebbe potuto prendere sarebbe

(1) C fr. P r . In f., Dep. d i S r. M . G alv., in t. 20, 46.
(2) P r. In f., D ep. di S r. C. A ., in t. 40.
(3) P r. In f., Dep. di S r. M . Galv., in t. 40.
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stata una pesca. «Quando poi l’ebbe ricevuta, si dolse di aver 
mancato alla mortificazione e al buon esempio e chiese ripe
tutamente scusa, invitando le suore che l’assistevano, a chie
dere scusa alle a ltre» . ( 1)

12. — Verso la fine di agosto peggiorò notevolmente, e la 
Superiora, sebbene Suor Teresa si comunicasse tre volte la 
settimana, le propose di ricevere i Sacramenti e le domandò 
se desiderasse un confessore straordinario. «O h! — rispose 
quasi meravigliata — venga uno qualunque; io sono tranquilla; 
prima di partire da llom a mi sono fatta fare il passaporto ».

Suor Teresa si era aggravata, ma nulla indicava che fosse 
in pericolo imminente. Tuttavia le  m alattie del genere della 
sua alle volte fanno cattivi scherzi, e il 2 !) «dia domandò che le 
fosse amministrato l’Olio Santo, che ricevette con grande spirito 
di fede e di pietà e di edificazione di quanti erano presenti.

Nel medesimo giorno migliorò alquanto; e più consorelle 
concepirono la speranza che fosse il principio della, guarigione 
per grazia speciale di Don Bosco.

Suor Teresa non partecipava a tali speranze.

13. — In settembre si doveva tenere in N izza Monferrato 
il Capitolo Generale, e Suor Genta doveva trovarsi presente 
come delegata dell’Ispettoria Romana. Ora, avvicinandosi il 
giorno della partenza per il Capitolo e vedendo l’aggravarsi 
di Suor Teresa, provava grandissima pena nel doverla lasciare. 
Un giorno palesò questa sua pena alla stessa  Suor Teresa. 
Questa l ’interruppe sorridendo e le disse: « Stia tranquilla, 
che per il Capitolo non le darò alcun disturbo ». E lo ripe
teva con sicurezza. (2 )

Prevedeva essa il giorno della sua morte?
Le suore ritennero di sì.

(1) P r. In f., D ep. di Sr. C. A., in t. 61.
(2) C fr. P r . In f., Dep. di S r. C. A., in t. 61 ; e  Dep. di S r. M . Galv., int. 46.



CAPO IT.

AL CIELO.

1. L e esercitande passano a vedere Su o r Teresa. —  2. U n telegram m a  
del fra tello . —  3. D esiderio d i essere assistita  da Suor M aria. M anda l’in fer
m iera  a riposare. « M i avvisi quando sarà m ezzanotte  ». Fa la le ttu ra  sp i
rituale . La  lancetta  dell’orologio su lle  se tte . — 4. « D evo chiam are Suor  
M a ria ? »  R iconoscenza. C hiam ata d e l confessore. — 5. D om anda perdono  
a Su o r Gerita. R icordo  a i parenti. « A d e sso  m e lo possono g ià portare G e sù ? »
— 6 . S u e  am basciate. R icordo  alle suore, alle novizie. — 7. Una dom anda  
della  M aestra. —  8 . R iceve  il  V iatico. —  9. R ingra zia m en ti a ch i si occupò  
d i lei. —  10. « V e d rò  io la M a donna? »  — • 11. Una v is ione?  — 1 12. Come 
si deve praticare l’ubbidienza . —  13. T im ore d ’aver m ancato. Preziosa morte.

1. — Suor Teresa si avvicinava al termine della sua vita, 
e siccome ciò che avviene negli ultimi momenti di una persona 
cara è sempre notato e ricordato con molta cura, così noi rac
cogliamo quanto avvenne intorno al letto della nostra eroina. 
In questo noi abbiamo sottocch io  quanto scrisse Suor Maria 
G-enta nel comunicare alle consorelle la notizia della dolorosa 
perdita, e quindi riferiamo quasi alla lettera le sue parole.

Il 2 settembre nella casa di Torino si faceva la chiusa  
degli esercizi spirituali, e le suore esercitande, per l’alto con
cetto che a vevano di Suor Teresa, domandarono che, prima di 
partire per le loro case, fosse concesso <li poterla vedere an
che solo entrando nella sua camera, senza farla parlare. Fu
rono compiaciute e Suor Teresa ebbe per tutte un sorriso di 
benevolenza e di riconoscenza.

2. — La sera arrivò un telegramma del signor Italo il quale 
ringraziava delle notizie avute e ne domandava altre. Suor
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Genta lo fece leggere alla cara inferma e poi le domandò:
— Clic debbo rispondere ? Clic stai meglio ? —

Ed essa in tono supplichevole: — Attendano domani. —

3. — Durante la sua m alattia aveva più volte palesato il 
desiderio d’essere assistita  negli ultimi istanti da Suor Maria 
Galvanone, capo infermiera. In quella stessa  sera disse tutta 
giuliva a Suor G enta: — Sa?! Questa notte mi assiste Suor 
Maria! —

Suor Genta le fece osservare che se Suor Maria si stancava  
nella veglia, non avrebbe poi forse più potuto soddisfare al 
suo desiderio; ma Suor Teresa l ’interruppe dicendo: — Ma 
stanno su in due, sa? —

Verso le 22 Suor Teresa si sentiva sollevata e volle che  
l’infermiera andasse a riposare. Partita che fu Suor Maria, 
disse alla suora che, mentre l’assisteva, andava recitando 
delle preghiere: — Preghi pure; ma quando sonerà la mezza
notte, abbia la  bontil di avvisarmi. —

Poi s i ricordò che in quel giorno, per la gravezza del male, 
non aveva ancora potuto fare la lettura spirituale come prescri
ve la Regola, e pregò la suora a darle il libro; scelse un ca
pitolo e pregò la suora di leggerglielo e ne ascoltò la lettura 
con viva attenzione. (1 )

La mezzanotte si avvicinava, e, appena scoccò, Suor Te
resa domandò il suo orologio, lo caricò e fermò la lancetta 
sulle sette.

La suora assistente le disse: — Perchè sulle sette? —
Ed essa: — Sta bene cosi.
— Ma è mezzanotte.
— Vero; ma sta  bene così. —

4. — Le suore poi interpretarono quell’atto come se aves
se voluto dire: — A lle sette non ci sarò più. — (2)

Il catarro non la disturbava punto ed essa parve riposare 
tranquillamente; ma alle due e mezzo la consorella assistente

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. C. A., in t. 61; e D ep. di S r. M. Galv., in t. 26.
(2) P r. In f., D ep. di Sr. C. A ., in t. 61.
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notò un peggioramento e le domandò: — Devo chiamare Suor 
Maria?

— Pcrcliè?
— Perchè mi pare che si senta male. —
.Suor Teresa non rispose più; onde l’infermiera poco dopo 

le domandò dinuovo se doveva chiamare Suor Maria.
— Ma avrà già riposato abbastanza?
— Credo di sì; e credo che sarà ben contenta di essere chia

mata. —
Suor Teresa sorrise e fé’ cenno col capo di chiamare Suor 

Maria. Questa accorse al letto dell’inferma; e la trovò assai 
peggiorata, e le apprestò con affettuosa sollecitudine ogni cura 
per sollevarla alquanto e trattenere quella preziosa vita  che 
sfuggiva.

L’ammalata dimostrava come meglio poteva la sua ricono
scenza, e da ultimo palesò il desiderio di avere accanto al letto  
il signor Don Rocca, Economo generale dei Salesiani e suo con
fessore; ma subito si riprese, temendo di disturbarlo in un’ora 
inopportuna, e disse che si domandasse il parere dell’Ispettriee, 
Suor Chiarina Giustiniani. Si mandò subito per il sacerdote, e 
intanto l’Ispettrice con SuorG enta corsero al letto dell’inferma.

5. — Questa si rallegrò tutta  nel vederle, e prendendo con 
tenerezza speciale la mano di Suor Genta le  disse: — Oh Madre 
M aestra!... me ne vado... me ne vado... Mi perdoni i d isgusti 
involontari che le ho dati. In.Cielo pregherò sempre per lei. —

« Io — disse Suor Genta — commossa fino alle lacrime, 
le dissi di stare tranquilla. Durante la malattia l’avevo più 
volte pregata di lasciarmi qualche ricordo per il suo fratello, 
ma ella si era sempre schermita sorridendo dolcemente. Ora, 
comprendendo che aveva più poco tempo (li vita, soggiunse:
— Dica a mio fratello che una cosa sola è necessaria: salvare 
l ’anima. Gli dica che si conservi sempre buon cattolico e che 
nelle pene della vita s ’incoraggi col pensiero che un pezzo di 
Paradiso ci ricompenserà di ogni cosa... che per un pezzo di 
Paradiso vale la pena di passare la vita senza gioie ». (1)

(1) P r. In f., D ep. di Sr. S. R ., in t. 48.



— 320 —

Poi soggiunse: — La stessa  cosa dica a mia sorella, al co
gnato, alla Rita, a tutti i miei cari. — (1)

Dopo breve istante mosse leggermente i piedi e d isse:
— Com’ò brutta la morte! ■—

Tacque alquanto e poi, .come parlando fra se stessa, disse 
la nota sentenza di Sant’Ignazio: — Quanto mi sembra brutta 
la terra, allorché contemplo il cielo. — E subito dopo: — Oh 
quanto è bello il Paradiso! — (2)

Intanto arrivò il sacerdote, al quale brevemente si confessò. 
Poi, desiderosa di ricevere la santa Comunione, ma timorosa 
di disturbare, domandò in tono di preghiera: — A desso me
10 possono già portare Gesù? —

E le fu risposto affermativamente e il sacerdote discese in 
cappella.

<>. — Allora Suor Teresa continuò le sue ambasciate a  Suor 
Genta: — Dica al Signor Don lina  che lo ringrazio tanto della 
benedizione che mi mandò da Y alsalice e che mi fece tanto 
piacere. Gli dica che appena vedrò il Signore e la Madonna,
11 pregherò perché vogliano cangiare le sue pene in tante con
solazioni.

— Alla Madre Generale dica che stia tranquilla, cliè pre
gherò il Signore a scemare i suoi fastidi.

— A Madre Vicaria dica che farò la sua commissione, che 
cioè appena sarò in Paradiso, bacerò per lei la mano alla 
Madonna.

— Dica alle suore tutte che è una gran felicità morire re
ligiose.

— E F iglie di Maria Ausiliatriee — aggiunse Suor Genta. 
Ed essa dolcemente: — Sì; e dica che il piacere di morire

senza pena, vale la pena di vivere senza piacere.
— E per le novizie non mi lasci nessun ricordo?
— Che siano umili.
— Ed anche ubbidienti.

(1) A nche nel suo taccuino si e ra  sc ritta  questa  m assim a: « I l  Parad iso  
com pensa tu tto  ».

(2) C fr. P r. In f., D ep. di Sr. E . B., in t. 21.
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— Stia tranquilla; ss  saranno umili, saranno puro ubbi
dienti. —

7 . _  «L a  mia fiducia in lei era tanta — ci diceva Suor 
Genta — che sentii l ’impulso di chiederle in grazia che, es
sendo stata ella per tanto tempo al mio fianco, tede le e pru
denti1, segretaria, mi volesse dire con tutta sincerità, quale 
fosse il difetto che aveva potuto scorgere in me «piai sua 
Supcriora.

« E lla mi guardò col suo solito sorriso e fu assai esitanti* 
a rispondere e cercò di essere esonerata al riguardo dicendo:
— Oli che cosa ini domanda! — Ma io insistetti, chiedendole ciò 
come prova di carità filiale, assicurandola che il Signore sa
rchile stato contento. Allora si fece coraggio e disse: — Madre 
Maestra, ella è retta nelle sue azioni e intenzioni; ma quando 
si trova di fronte a qualche disapprovazione delle Superiore 
intorno a quanto ha fatto, si turba, ci soffre troppo; lascia 
vedere che è dispiacente e si perde un po’ d ’animo. —

« Io  riconobbi essere esatta la sua osservazione e le dissi:
— Quando, fra non molto, sarai in Paradiso, impetrami que
sta  grazia che io da tanto tempo desidero. —

« Ella me lo promise con un sorriso e posso affermare che 
dopo d ’allora ne esperinientai un salutare beneficio, poiché mi 
trovai più forte, più santamente indifferente alle vicende che 
mi sono avvenute nelle varie mie successive mansioni, du
rante ormai vent’anni e più da quel giorno; anzi posso dire 
che sono così indifferente ai giudizi umani che quasi godo 
(piando le, cose vanno al contrario di ciò che io desidero ». (1 )

8 . — Intanto sonarono le quattro e arrivò il sacerdote col 
Santo Viatico, e, mentre stava per comunicarla, Suor Genta, 
nel timore che l ’inferma non potesse trangugiare la particola 
intera, suggerì sottovoce al sacerdote di dargliene solo una 
metà.

Suor Teresa sentì e, alzando le braccia, disse: — No, no; 
tutta intera, tutta intera questa volta ... — come per dire che

(1) C fr. P r . In f., Dep. di S r. M . G., supp l., in t. 21, pag. 251.
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desiderava che Gesù perseverasse più a lungo corporalmente 
nel suo cuore. (1 )

l'ì fu accontentata.
Ricevuto il Signore, parve fuori di sè per la felicità. 

Suor (lenta per aiutarla a fare il ringraziamento le domandò:
— Vuoi d ie  ti legga qualche cosa?

— Sì, legga puro quel che vuole. —
Suor (lenta lesse il ringraziamento dopo la santa Comu

nione, che sta nel libro delle preghiere.
Poco dopo ritornò il sacerdote e recitò le preghiere degli 

agonizzanti che Suor Teresa accompagnò col pensiero, rac
colta. e tranquilla. Alla fine si rivolse al sacerdote e gli disse:
— Signor Don Rocca, la ringrazio di quanto ha fatto per me: 
ringrazio pure il signor Don Francesi», il signor Don Ri
naldi... —

!). — Ringraziò poi PIspettrice, la Direttrice, le infermiere, 
specialmente Suor Maria Galvanone, e tutte le suore che le 
avevano prestato qualche servizio, aggiungendo che in Para
diso avrebbe pregato per tutte e per tutti.

D isse pure a Suoi- Genta di ricordarla al signor Don Ma- 
retico, al signor Don Laureri; di ringraziarli e di assicurarli 
che avrebbe pregato anche per loro. Ricordò pure Madre Lui
gina Cuechietti e Suor Margherita Mariani; poi aggiunse: — E 
dica a Madre. Bulalia Roseo [allora Ispettrice a Roma], che pre
gherò tanto per lei e che avrò sempre a cuore in modo tutto 
speciale la Ispettoria Romana. —

10. — Dopo alcuni momenti rivolta al sacerdote domandò:
— Signor Don Rocca, la vedrò io la Madonna1?

— Certo!
— Ma davvero?! E quando?
— O ggi. —
Ed ella con trasporto: — Oggi?! Oh che bellezza, che bel

lezza! — E sollevò per tre volte le braccia in alto, e pareva

(1) Cfr. P r. In f., Dep. di S r. E . B., in t. 17.
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che si struggesse dal desiderio di andare in Paradiso a vedere 
la Madonna.

Intanto sonava V A v e  .1 [uria  del mattino e si recitò l ’A n 
gelus... Poi Suor Teresa, sapendo che era l ’ora in cui il si
gnor Don Rocca soleva celebrare la santa Messa, g li disse:
— Signor Don Rocca, sono le cinque, vada ;i celebrare la 
santa Messa; vada, signor Don Rocca. —

11 signor Don Rocca si mosse, ed ella gli domandò ancora:
— Al ritorno mi dirà quando vedrò la Madonna! —

Il sacerdote partì e la  moribonda parve riposare alquanto.

11. — « Io — scrive Suor (ìenta — con altre consorelle 
pregavamo accanto al letto, ed ella ad intervalli, per tre volte, 
con voce spiccata e con volto celestiale, quasi sillabando disse:
— Pa-ra-di-so! Pa-ra-di-so! Pa-ra-di-so!!! — Un intervallo an
cora e poi scolandosi come da un’estasi e con energia «‘scia
mò: — Ecco, ecco: tutto è finito!... Mi chiamano... ».

Suor G enta impressionata le domandò: — Che cosa suc
cede? —

Ella sorridendo: — Tutto è finito! Gesù mi chiama! Gesù, 
Maria! Maria Ausiliatrice, Don Bosco. Oh che bellezza! che 
bellezza! Oh com’è bello Don Bosco! Che bellezza! vengo... 
presto... —

E sollevandosi alzava le braccia con lo sguardo fisso in 
un punto come in attesa di persona cara.

— Ma dove sono? Io non li vedo.
— Sono là, fermi.
— Ti vengono a prendere1?
— N o, no; sono là e mi chiamano.
— Se ti chiamano, v a ’. —
Ed ella con la faccia un po’ corrucciata:
— Ma devo andare così? presto presto accendete le can

dele e accompagnatemi.
— Ma chi ti deve accompagnare?
— Voi altre suore! Fate presto! —
Si accese una candela benedetta, mentre Suor Teresa con

tinuava a dire: — Fate presto, presto, presto; perchè tardate 
tanto? —
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Suor Genta lo domandò di nìiovo: — Ma vengono a pren
derti?

— No, no; mi chiamano... e m i aspettano.
— Se ti chiamano, va’ pure (la Gesù. Ecco la ca n d e la .—

12. — Ed essa con dolore: — Don Rocca mi disse di 
aspettare ed io non posso disubbidirlo. La .Messa non finisce; 
(■gli non è ancor venuto; come faccio?

— Ti disse di aspettare, ma non te lo comandò mica per 
ubbidienza... —

Ella interruppe: — Una religiosa che obbedisca solo in forza 
del voto, non è una buona religiosa. Una buona religiosa (leve... 
deve praticare l ’ubbidienza per amore... per virtù... aiutatemi 
a dire...

— Deve cercare la perfezione dell’ubbidienza — suggerì 
l’Ispettrice; ed essa approvò dicendo:

— Sì, sì, così. — (1)
Ma vedendola stanca, sfinita, l’Ispettrice disse:
— Suor Teresa, ti senti molto stanca?
— Oh, dopo aver fatto il predicatore! —

13. — E tutta  angustiata continuò: — Avrò mancato? 
Avrò disobbedito? AIi salverò? A vevo promesso di non par
lare... Don Rocca me lo aveva detto... Avrò mancato di 
umiltà? —

Le si fece coraggio dicendole che il demonio voleva toglierle 
la pace; e le fu dato a baciare il Crocifisso; ed ella tornò 
tranquilla e serena.

Giunse intanto il sacerdote (die fu accolto con un sorriso 
dalla povera inferma.

Egli le disse che non le aveva comandato di non parlare, 
ma le aveva solo raccomandato di non parlare molto per non 
stancarsi, e le diede l ’ultima assoluzione e la benedizione di 
Mari a A usi liatr i ce .

Suor Teresa gii fece un bel sorriso di ringraziamento.
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(1) Cfr. P r. Inf.. D ep. di S r. M. Galv., in t. 42.
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Siccome era tutta in un sudore, Suor Genta con un fazzoletto 
glielo andava tergendo ed ella sorridendo ancora: — Non si 
disturbi... lasci perdere... —

14. — Pochi minuti dopo prese il Crocifisso con la sinistra, 
se lo pose sul cuore (1 ) e prese a muovere le dita della mano 
destra come sonasse il piano. Le si domandò: — F a una sonata 
alla Madonna? — Fila non rispose più e senza dolore e senza 
alcuna agitazione durò in questo stato circa un quarto d’ora. 
Poi continuando a stringere sul cuore il Crocifisso indulgen- 
ziato del signor Don Rocca, mentre Suor Genta le aveva preso 
la mano destra, lasciava dolcemente questa valle di pianto.

Colei «die in terra aveva condotto una v ita  angelica era 
volata cogli Angeli in cielo.

Il suo volto prese l ’aspetto come d ’una persona innocente 
che dorme.

Erano le  sette.

(1) C fr. P r. In f.. Dep. di S r. M. Galv., in t. 48.



CAPO III.

DOPO LA MORTE.

1. L a  camera ardente e i funera li. —  2. La salm a trasportarti a Nizza  
M onferrato. —  3. Im m agine-ricordo. —  4. Condoglianze. —  5. Su o r Teresa è 
il D om enico Savio delle  F iglie d i M aria A usilia trice . —  6. Grazie e favori. 
Suor G iu lim ondi guarita  da paralisi. —  7. La Causa d i B eatificazione.

1. — Avvenuta la morte, fu preparata una camera ardente, 
e vi fu portata la salma. La doppia cassa in legno e in zinco 
fu lasciata aperta fino al giorno dopo; fu visitata dalle suore 
della casa, dal fratello e dai congiunti della Serva di Dio ve
nuti appositamente. ( 1 )

« L e religiose e le giovani vi andavano a pregare. I fune
rali furono celebrati nella cappella della comunità, svolgen
dosi il corteo funebre nel cortile secondo le usanze della casa. 
Tutto il rito funebre fu della massima semplicità. Si celebrò 
la Messa presente cadavere a cui assistettero 1»', religiose e i 
congiunti ». (2 )

2. — Suor Teresa prevedeva che dopo morte i suoi parenti 
avrebbero volato trasportare la sua salma nella tomba di fa
miglia; perciò il 7 agosto aveva scritto da Torino alla sua 
antica maestra di noviziato, Suor Genta: « ... Mi domanda 
della mia salute. Grazie al cielo sto benino nonostante il caldo,, 
e spero col riposo e con le cure che mi si fanno, di rimettermi; 
ma se mai non avessi a guarire, mi permetta di esprimerle

(1) P r. In f., D ep. di Sr. C. A ., in t. 49.
(2) P r. In f., Dep. di S r. M . G., in t. 49.
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un mio desideri») ed è questo: se il Signore mi prendesse in 
Paradiso, sarebbe mio desiderio di essere sepolta con le mie 
consorelle nella cappella delle F iglie di Maria A usiliatrice nel 
camposanto <li Nizza Monferrato. Nevvero olie lei si farà de
positaria di questo pio desiderio e farà sì che sia  accontentata  
dopo la mia morte? »

I parenti desideravano infatti far trasportare la salma la
crimata nella tomba di famiglia; ma conosciuto il pio desi
derio della cara estinta, e, acconsentendo le superiore, di
sposero che fosse soddisfatto. Quindi il <> settembre 11)07, la 
venerata salma fu trasportata a Nizza Monferrato e con 
onore sepolta nella tomba dell»* Figlie di Maria Ausiliatrice  
nel caiiiposanto di questa città.

3 . —  A lle consorelle fu distribuita un’immagine-ricordo 
con il ritrattino di lei e sotto la  seguente iscrizione:

TERESA V A I,SÈ-PA N TELI J  NI 

n a c q u e  i n  M i l a n o  i t ,  io  O t t o b r e  1878  

m o r ì  in  T o r in o  
F i g l i a  d i  M a r ia  A u s i l i a t r i c e  

i l  3 S e t t e m b r e  1007

A n t / e lo  ili  hou li) ,  f iore ili  pii  nu l i .so ,  p r e s to  lascili  n i  la t e r r a  
p e r  m i l ia r e  con d e s ì i  e M a r i a ,  s u o i  p r i m i  e cos ta  l i t i  a m o r i .  P iù  
che  p i im i / e r la ,  i m i t i a m o l a .

A n im a  benedetta, riconta da l Cielo, siccome ha i promesso,  i 
tuoi Cari, V Is titu to  cui appartenesti.

-I . — 1 parenti e le superiore ricevettero nella dolorosa cir
costanza della morte di Suor Teresa numerose lettere di con
doglianza, elogianti le virtù di questa Serva di Dio. Quanti 
la conobbero, dicevano che era morto un angioletto.

Un gruppo di oratoriane e operaie trasteverine che pren
devano parti1, agli Esercizi Spirituali che si tenevano in una 
casa religiosa in Roma, il 1 I settembre (1007) scrivevano una 
lettera di condoglianza alla Superiora in cui tra le altre cose 
dicevano: « Ma se grande è stato il dispiacere di averla per-



(luta, ci consola tanto e poi tanto il pensiero di avere una 
gran Santa in Paradiso che intercede e prega il Signore per 
tutte noi. Sì, sa n ta  non ci stancheremo di chiamarla, poiché 
tutte, dalla prima all’ultima abbiamo esperimentato la di lei 
bontà e carità ».

«Ricordo — ci diceva l’A vv. Italo Rosa — che un avvo
cato, mio amico, ch’ebbe occasione di conoscerla a Roma, ve
nendo spesso in casa nostra, quando seppe da me che era 
morta, uscì in questa semplice e spontanea espressione: — Era 
davvero un angelo, e la memoria di lei è il più bel vanto  
della sua fam iglia ».

5. — Monsignor Giovanni Marenco, a quel tempo Procu
ratore Generale dei Salesiani a Roma, l ’8  settembre scrisse 
al signor Dottor Italo: « In  quella santa creatura, che fu Suor 
Teresa, abbiamo fatto una perdita sensibilissima tutti quanti. 
Però, come è comune il dolore, è comune conforto la speranza 
fondata che quell’angelo è con D io... ».

Scrivendo a Suor denta le diceva: « . . .  Vi invio le parole 
da stampare dietro un’immagine commemorativa del nostro 
A ngioletto. La pena provata per la morte di Suor V alse fu 
glande... Gesù invii all’istitu to  altrettanti fiori olezzanti di 
virtù singolarissim e. Quando avrete tempo, m ettete in carta 
gli episodi salienti della v ita  di Suor Teresa. Pregate il signor 
Italo di far altrettanto, perchè Suor Teresa fu un’anima pri
vilegiata e quindi degna di memoria... ».

A v iva  voce poi, depose Suor Genta, « Monsignor Marenco 
ini raccomandò di raccogliere memorie e oggetti spettanti a 
lei, poiché poteva essere, diceva lui, che un giorno servissero 
di preziose reliquie; ed aggiungeva: — Chi sa che un giorno 
il Signore non la voglia  innalzare agii onori degli altari ? — (1) 
E più volte parlando alle suore ebbe a dire: — Suor Teresa è 
il Domenico Savio delle F ig lie  di Maria A usiliatrice».

(>. — Molte pie persone che l’avevano conosciuta, si rivol
sero a lei per grazie e favori e si dissero esaudite, e la fama

—  3 2 8  —

(1) P r. Inf., D ep. di Sr. M . G., in t. 8.
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di santità elio, godeva in vita si accrebbe. Suor Tullia De Be- 
rardinis depose: « La Serva di D io in vita fu circondata da un 
sentimento di ammirazione per la sua esemplarità e le sue 
eroiche virtù. Questo sentimento aumentò durante la sua ma
lattia alla vista della fortezza e rassegnazione nel soffrire tanti 
e lunghi dolori senza mai emettere un lamento. Io sentivo ri
petere dalle consorelle questa frase: — Questa suora diverrà 
una santa. — Dopo la morte questa fama di santità crebbe: 
tanto che circa due anni dopo la morte della Serva di Dio 
certa Suor Benedetta Giulimondi, tuttora vivente e residente 
nella Casa Ispettori ale di Via Marghera N . 65, trovandosi col
pita da gravissima paralisi in modo da essere spedita dai me
dici e in stato di tale putrefazione delle carni da rendere in
sopportabile la sua vicinanza, si raccomandò con viva fede a 
Suor Teresa, che aveva conosciuta, essendo da lei assistita  
quale novizia e cominciò a migliorare con sorpresa del medico 
stesso; finché gradatamente guarì e tuttora sta bene e può 
attendere al suo ufficio. Questo fatto contribuì ad aumentare 
la fiducia e venerazione nella Serva di Dio per cui molte suore 
si rivolgono a lèi per ottenere grazie specialmente spirituali. 
Tutto ciò avvenne spontaneamente senza che si usasse studio
o artificio per favorirlo. Io sono profondamente convinta che- 
questa faina sia meritata e la condivido con tutto il mio cuore, 
tanto è vero che spesso ricorro a Suor Teresa per avere aiuto 
dal Cielo. Anzi aggiungo che nel leggere il libro intitolato: 
« l’Auima di Suor Teresa del Bambino Gesù » ho trovato molti 
punti di contatto con la nostra Venerata Suor Teresa Valsò- 
Pantellini ». (1)

Nello stesso senso, più o meno, deposero altri testi.
L’egregio A vv. Italo Rosa, cugino di Suor Teresa e già  

Deputato al Parlamento Italiano, ci scriveva il 10 novembre 
1925: « ... E ssa  è sempre l ’angelo tutelare della nostra fami
glia. Noi la invochiamo tutti i giorni, come l ’affettuosa inter
ceditrice di tutte le  grazie delle quali abbiamo bisogno. E l ’as
sistenza la sentiamo viva, ininterrotta, possente, come quella 
degli altri Santi, che tutto possono ottenere dal Cuore ado

t i )  P r. In f., Dep. «li S r. T . D., in t. 54.
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rabile «li Gesù. L’ottima riuscita de’ miei figliuoli (dei quali 
due sono con me e gli altri due si consacrarono ;i Dio: una 
nelle Dam e del Sacro Cuore, l ’altro, il più piccolo, il benia
mino di Suor Teresa, è a Chieri, che studia teologia nella Com
pagnia di Gesù), io la. debbo alle preghiere ed al patrocinio 
della nostra cara cugina».

7. — Aumentando ogni giorno la fama di santità di Suor 
Teresa per le grazie e i favori (die i devoti affermavano di ri
cevere, crebbero pure le domande d ie  si iniziasse la Causa di 
Beatificazione della Serva di Dio.

11 Consiglio Generalizio dell'istitu to  delle Figlie di Maria 
Ausiliatriee, dopo maturo esame e non poche preghiere, col 
consenso del Rev.mo Rettore Maggiore dei Salesiani, il signor 
Don Filippo Rinaldi, stabilì di iniziare la Causa; e questa 
fu iniziata nella Veneranda Curia Arcivescovile di Torino il 
2 !» novembre del 1 0 2 (1, come diremo nella seguente appendice.



A P P E N D I C E  P R I M A

COME SI INIZIÒ  LA  C A U SA  D I BEA TIFIC A ZIO N E  

DI SU O B  TER E SA  VALSÈ-PA N TELLIN I.

Quando fui pregato di scrivere la biografia di Suor Teresa 
Valsè-Pantellini, e-quando nel 191!) la pubblicai, non ini passò 
affatto per la mente che un giorno avrei dovuto occuparmi del 
Processo diocesano informativo per la Causa di Beatificazione 
e Canonizzazione di questa insigne Serva «li Dio.

Nel 1923, a Roma, ci fu chi mi esortò a pensare a cotesta  
Causa; le insistenze si ripeterono due anni dopo. Poi a poco 
a poco venne ;i formarsi nella mia mente la persuasione che 
davvero si doveva pensare a tale Causa e che dovevo pen
si irci io.

Un giorno ne parlai con Madre Marina Coppa del Consi
glio Geueralizio dell’istitu to  delle F iglie di Maria Ausiliatrice, 
che mi rispose: — Quanto saremmo contente se potesse dav
vero iniziare la Causa dell’ottima Suor V alsè-Pantellin i! —

Ed io replicai: — Bisogna vedere se il Signore vuole  
questa cosa e la vuole da me, perchè sono due cose distinte: 
il voleri;» e il volerla da me.

— Noi pregheremo.
— Molto bene; ma bisogna domandare al Signore che dia 

un segno se vuole questa cosa da me. Il dare un segno a Lui 
non costa niente; per noi, invece, specialmente per me, sarà 
una vera benedizione. —

Quel giorno Suor Ferdinanda Audreis aveva ricevuto l ’E- 
strema Unzione, ed io avevo bisogno che la Suora vivesse
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per terminare un lavoro, la sua autobiografia, che essa  «ola 
poteva fare. Perciò, Madre Marina con cui parlavo, mi disse:
— Domandi al Signore che guarisca Suor Ferdinanda.

— Ottimamente. Domandiamo al Signore che, se vuole da 
me il Processo di Suor Teresa Yalsè-Pan teli ini, guarisca Suor 
Ferdinanda, o almeno le dia tanta salute da poter fare la se
conda parte del lavoro sulla sua vita. Lei pregherà e farà pre
gare in casa; io farò pregare le Novizie, senza dire di che si 
tratta. Se il Signore ci esaudisce, io preparerò gli Articoli per 
la Causa di Suor V alsè-Pantellini, e lei, a retta occasione, mi 
sarà testimone presso le Superiore e i Superiori che, per ini
ziare tale Causa, abbiamo domandato un segno al Signore, e 
il Signore si è degnato di darcelo. —

Pregammo: Suor Ferdinanda si riebbe in fretta, e io co
minciai a preparare segretamente gli Articoli per la Causa di 
Suor Yalsè-Pantellini.

Quando ebbi tutto preparato, esposi le cose al Consiglio 
Generalizio delle Suore. Esse parlarono col Rev.m o signor 
Don Rinaldi, il (piale stabili che Don Maocono fosse il Yice- 
postulatore della Causa.

Siccome il Processo Informativo si fa generalmente nella 
diocesi in cui la persona è morta, e Suor Teresa passò alla 
beata eternità in Torino, così il giorno li» novembre 1926 
andai a Torino per informare l’Arcivescovo, pregandolo di 
degnarsi di costituire il Sacro Tribunale per tale Processo.

* * *

In tal giorno mi capitò cosa che mi par degna di menzione 
e l ’espongo brevemente.

N ell’andare a Torino avevo con me vari pacchi da porta
re, e per non voler l ’incomodo della valigia nel ritorno, li 
misi nelle tasche della veste e del pastrano, tenendo in mano
i due più grandi. Arrivato a Torino alPOratorio, a mezzo 
giorno, con mia sorpresa constatai che nella tasca della 
veste non avevo più l ’involto contenente tu tte  le carte per
ii Processo di Suor Teresa, le quali l’indomani volevo presen
tare a 11’Arci vescovo.
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Mi era caduto di tasca o qualcuno me l ’aveva lestamente 
tolto, credendo, forse, che contenesse titoli al portatore? Non
10 saprei dire.

Dopo aver preso un po’ di cibo, andai a fare una visita  a 
Maria Ausiliatrice, e, mentre ero in chiesa, mi venne il pen
siero: « Se Suor Teresa vuole il Processo, mi dia anche que
sto segno di farmi trovare oggi stesso il pacco smarrito ».

E recitai tre P ater, A v e  e G loria. P o i, aiutati che il Cielo ti 
aiuta, andai alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, a ll’uf
ficio dove si raccolgono gli oggetti smarriti, ed essendo ancor 
chiuso, andai alla chiesa di San Secondo, dov’era il Santissi
mo esposto. A ll’entrare dalla porta destra, vidi la statuetta di 
Sant’Antonio illuminata e mi venne il pensiero di raccoman
darmi a Lui affinchè mi facesse trovare il prezioso involto; 
ma ecco un pensiero più forte dirmi: « H a i già raccomandato 
la cosa a Suor Teresa; lascia lare a Lei e non disturbare 
Sant’Antonio ».

I'] non lo disturbai, ancorché gli voglia bene, anche perchè 
prima di entrare in religione si chiamava Ferdinando.

Andato poi alla stazione, all’ufficio degli oggetti ritrovati
11 mio involto non c ’era, e fui consigliato di andare al Munici
pio, perchè poteva essere che l ’avessi perduto sul tranvai. Ci 
andai, ma il pacco non c ’era.

Kitornato all’Oratorio, siccome la cosa urgeva, scrissi a 
Roma, pregando di mandarmi un altro decreto di nomina a 
vice-postulato re della Causa, pensando che se non trovavo il 
pacco avrei avuto al più presto un altro decreto; se poi lo tro
vavo, il decreto duplicato non guastava nulla. Si vede però 
che la mia fede non era di quelle che trasportano le montagne.

* * *

Andai alla prima cena e poi subito alla Casa Ispettoriale 
delle Suore, avendo urgente bisogno di parlare con una di esse. 
Era questa appena venuta in parlatorio, quando sento bussare 
alla porta, e dico: — Avanti! —  Ed ecco entrare la R ev. Ma
dre Vicaria, seguita dalle RR. Madre Eulalia Bosco e Madre 
Caterina Arrighi.
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— Oh — esclamo — c’è quasi tutto lo stato maggiore e 
possiamo tener consiglio!

— Abbiamo saputo per caso che era in casa e siamo ve
nute ad ossequiarla.

— Bene, bene; si accomodino, si accomodino. —
Appena le Superiore si sono accomodate, ecco la Madre Ar

righi tirare fuori un involto e dirmi: — Veda se questo pacco 
è suo. —

Il pacco era ancora in mano della Madre che io conobbi 
essere proprio il mio, quello, cioè, contenente le carte per il 
Processo e che avevo smarrito o mi era stato rubato, e rima
si. Poi domandai con certa ansietà: — Dove ha preso code
sto  pacco?

— D ue delle nostre Suore andavano oggi per città a fare 
le commissioni, e incontrarono una signora, la quale aveva  
in mano questo pacco e disse (die probabilmente apparteneva 
a loro e glielo diede.

— E  quella signora chi è? da chi l’ebbe?
— Le Suore non sanno chi sia: la signora disse di averlo 

avuto da un carabiniere che veniva (la Vercelli e aveva do
mandato a lei se conosceva le Suore (li Maria Ausiliatrice, e 
avendo risposto di sì, le aveva detto di aver la bontà di por
tar loro il pacco. Ora le Suore lo consegnarono a noi; e noi, 
avendolo svolto e avendo visto il suo nome dentro, abbiamo 
pensato che fosse suo, e ci abbiamo detto che, ritornando a 
Nizza, fra qualche giorno, glielo avremmo portato. Invece, un 
momentino fa, essendo discese per la cena, abbiamo sentito  
che era qui, e siamo venute subito. —

Il giorno dopo mi recavo dal neo Cardinale Gamba, Ar
civescovo di Torino, gli presentavo le carte convenienti e lo 
pregavo del Processo di Suor Teresa. L’Arcivescovo si mo
strò molto favorevole e mi disse di passare in Curia per gli 
accordi.

*  *  *

Noi si desiderava vivam ente ohe il Processo com inciasse
il 20 novembre, primo giorno della novena dell’Immacolata 
Concezione, per metterlo sotto la protezione di Maria SS. Ini-
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maculata, ili cui Suor Teresa era stata divotissim a, tanto che 
ancor signorina nel mondo, nelle lettere e cartoline si sotto
scriveva: «T eresina, Figlia di M aria».

Ma quando feci noto il mio desiderio alla Curia, mi si disse 
subito che non si poteva. Risposi «die noi avremmo pregato 
Suor Teresa, la (piale avrebbe fatto vincere tutte le difficoltà.

Ritornai in Curia un altro giorno; e mi si ripetè che non 
si poteva, anche perchè Sua Em. Rev.m a doveva recarsi a 
Roma, e non si sapeva quando avrebbe potuto ritornare.

Risposi che Suor Teresa era potente e l’avrebbe fatto ri
tornare in tempo, affinché il 2!) iniziassimo il Processo per la 
sua Causa.

Il 28 mattina ricevevo dalla Veneranda Curia una lettera 
in cui mi si diceva che Sua Eminenza non aveva ancora noti
ficato il giorno del suo ritorno, e  quindi mettessi il cuore in 
pace; al più al più, se Sua Eminenza ritornava presto, si sa
rebbe fatto ogni possibile per incominciare il Processo du
rante la novena; ma la sera dello stesso giorno, dopo cena, 
ecco una telefonata da Torino che mi avvertiva di trovarmi 
in Curia alle 14 del giorno dopo, perchè Sua Eminenza ri
tornava in tempo per iniziare il Processo.

Ci andai e il Processo fu iniziato.
Ognuno, poi, in omaggio ai decreti di Urbano V i l i ,  a co- 

testa mia sincera narrazione, come pure alla relazione di gra
zie che qui sotto riferirò, non dia altra fede che quella che 
meritano le veridiche testimonianze umane.



A P P E N D I C E  S E C O N D A

PU B B L IC H IA M O  R E L A Z IO N I DI A L Q U A N T E  GRAZIE

A TTR IB U ITE  ALL’IN TE R C ESSIO N E  DELLA SER V A  DI DIO 

SUOR TERESA VALSÈ-PANTELLINI.

G uarita da p leurite  e bronchite . —  N ell o ttobre  del 1 9 1 0  venni colp ita 
d a  un  fo rte  dolore a ll’àpice del polm one destro  accom pagnato  da febbre e 
tosse secca. Il do tto re  d ich iarò  tra t ta rs i  di p leu rite  polm onare e di b ronch ite  
tra scu ra ta , e trovò il  caso assai grave, consig liandom i 1 a ria  n a tia . A ppena 
potei in tra p ren d e re  il viaggio, lasciai Rom a e  m i recai a  Nizza M onferra to  
n ella  C asa-M adre dell’is titu to . I l  do ttore venne sub ito  a  v isitarm i, m i trovò 
in condizioni gravissim e per cui non dava sp e ranza  a lcuna di guarig ione. 
P ien a  di fiducia in Suor T eresa  V alse, ch’ebb i la  fo rtuna  di conoscere e 
di apprezzare, affidai a lei la  m ia guarig ione, e la  ca ra  C onsorella accolse 
l’um ile m ia  p reg h ie ra  e  m i o ttenne in  breve tem po la com pleta  guarigione. 
Q uando il  do tto re  m i d isse che potevo senza tim ore la sc ia re  l’in f  erm eria  e 
r ip ren d ere  le m ie occupazioni, aggiunse che potevo considerare  quella  una 
g razia del Cielo.

Nizza M o nferra to , 1 911 . Suor C a r m e l a  C a r e l l i .

Può riscuotere un ’indennità . —  M io p ad re  doveva riscuo tere  u na  inden
n ità  da una Società di A ssicurazioni e sem brava quasi im possib ile poterla 
avere. P e r  consiglio di u na  buona suo ra , com inciai u na  novena a  le re s a  
V alse, e, al sesto giorno della  novena, m io p ad re  ricevette l’annunzio che, 
essendosi ap p ian a te  tu tte  le difficoltà, poteva avere ciò che gli aspettava. 
P ien a  di riconoscenza per la ca ra  S uor T eresa , invio piccola offerta, e prego 
il S ignore affinchè la  possiam o presto  venerare  sugli altari.

R om a, 2 2  m arzo 1 9 2 7 . O l c a  M a n c in i .

a a
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Troviam o il  personale adatto  per aprire una m issione in Cina. —  Da tre 
ann i avevamo insis ten ti dom ande di acce tta re  la M issione di Shiu Chow 
nella C ina e rispondevam o se m p re  di no, perchè  non  potevam o trovare il 
personale  adatto . N el 1923 abb iam o d e tto : «A ffidiam o la cosa a Suor T e 
resa V alse P an te llin i, la quale  aveva tanto  desiderio  di an d a re  in C ina. Se 
ci fa rà  trovare il personale , m etterem o anche la M issione so tto  la sua  pro
tezione ».

A bbiam o pregato  e fatto  p reg are  a  questo  scopo, ed ecco che trovam mo 
il personale , e  la M issione fu  acce tta ta . Si m andò anche a lla  Casa di Shiu 
Chow un g rande r itra tto  della  Serva di Dio, e le tta  a P ro te ttr ice  di quella 
M issione, e di là  ci scrivono che sentono davvero la protezione di Suor T eresa.

Nizzia M onferra to , 1927.
C o n s ig l io  G e n e r a l iz io  

d e l l e  F ig l ie  n i M a r ia  A u s i l ia t r i c e .

L a grazia è g ià fa tta  in  parte. —  L a n ostra  educanda T an  N yuk Kin, 
di cui venne la  fotografia su  Gioventù M issionaria  del m ese d i ap rile , si tro 
vava a casa p e r  le vacanze estive quando  sappiam o che la m adre, trovandosi 
in  strettezze finanziarie, aveva deciso di venderla  a lla  gente delle barch e  
(vale  a d ire  a fam iglie  che tengono barche-albergo  di poca buona v ita  e 
che com prano d iverse ragazzine per serv ire gli avventori. La bam bina  p ian 
geva giorno e no tte  perchè voleva to rn are  in collegio, m a la m adre e ra  ir 
rem ovibile. Ci sa reb b e  voluta u na  som m a troppo vistosa p e r  la  nostra  po
vera cassa (c irca  4000 lire) per com prarla  noi defin itivam ente ; perciò ri
correm m o an ch e  questa  volta a lla  nostra  P ro te ttr ice  Suor T eresa e non ricor
rem m o invano.

A lcuni giorni p rim a che si riap rissero  le  scuole la m am m a conduce 
T an  Nyuk K in in collegio, com e se avesse m ai tra tta to  di d arla  via.

I l pericolo im m inen te fu  evitato  perchè la bam bina si trova tu tto ra  da 
noi tra n q u illa ; però Suor T eresa  bisogna che com pleti la  grazia  m uovendo 
un generoso benefa tto re  a sbo rsa re  la som m a necessaria  p e r  com prarla  c 
offrirle  così la  possib ilità  di essere battezzata  e poi co llocata  in una fam iglia 
c ris tian a . P reghiam o.

S hiu  Chow (C ina), 3 se ttem b re  1927 . S uor P a l m i r a  P a r r i .

Suor Teresa V alse protegge le  sue  consorelle m issionarie. —  D a tem po 
si doveva v isitare  uno  dei nostri p iù lo n tan i villaggi della M issione, che 
l’ anno  scorso fu  devastato dalla  tig re  e  quest’ anno dag li e lefan ti, dove 
si sapeva esservi anche am m alati. D ietro inform azioni chieste, sen tito  che
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le s trad e  erano  buone e facile  la  trav ersa ta  dei fiumi, si p a rtì per la M is
sione. N ell’a n d a ta , q u an tu n q u e  si fosse trovata p iù  acqua di quanto  si c re 
deva e  avessimo dovuto a ttrav ersa re  risa ie  e  p ian tag ion i, giungem m o a l vil
laggio, con non tro p p a  fatica. M a le  gravi difficoltà ci aspettavano  al rito rn o ; 
per la pioggia cad u ta  in quel giorno le s tra d e  avevano p erdu to  persin  la 
tracc ia , le  risa ie  si erano trasfo rm ate  in veri laghetti e i pan tan i si erano 
fa tti p iù  profondi. Ci raccom andam m o di cuore alla Serva di D io Suor T e
resa V alse, e dopo circa 30 km . di s trad a  a  p iedi nudi e attraversa to  una 
decina di fium i, lo ttan d o  contro co rren te  e contro l’acq u a  che o ltrepassava 
il g inocchio, potem m o g iungere a casa sane  e salve. I q u a ttro  uom ini che ci 
facevano da gu ide, e  le  ragazze, che erano  con noi, sebbene g ià  avvezzi a 
ta li strapazzi, si am m alarono e  noi invece non avem m o a  sub ire  neppure 
le conseguenze di un leggero  raffreddore.

R iconoscente di aver o ttenu to  tale segnalato  favore per in tercessione 
della n ostra  ca ra  C onsorella, che io ebb i la  fo rtuna  .di conoscere, prego sia 
resa  no ta  la n ostra  g ra titu d in e  verso di Lei.

Jow ai (A ssam -India), 20 gennaio 1928.
Suor I n n o c e n z a  V a l l in o .

Guarita da volvulo in testina le. —  L’alu n n a  Rosa C astagnola, co lp ita  da 
volvulo in testina le , dovette su b ire  d’urgenza un’operazione ch iru rg ica  alla 
clin ica  di V entiniiglia.

M algrado  le cure energiche dei do tto ri, dopo l’operazione, che pure era  
riu sc ita  felicem ente,, versava in condizioni a lla rm an ti, ed il P ro f. M oro, che 
l’aveva opera ta , dava il caso gravissim o. I  p a ren ti e noi su o re  che c ircon
davam o il letto  della cara  in ferm a, eravam o alilittissim e, quando  ci sentiam o 
in sp ira te  a in tensificare le  n ostre  p regh iere  a lla  ca ra  S uor T eresa  V alsè, a 
cui l’in ferm a si e ra  g ià  raccom andata  al p rinc ip io  della sua  m ala ttia . Si 
fanno p reg h ie re  partico lari a S u o r T eresa  V alsè, si fa  dono dell’im m agine 
a lla  cara  in ferm a, si esorta a m ette re  con noi, tu tta  la su a  fiducia nella detta 
Suora  e dopo u na  m ezz'ora com incia il m ig lioram ento  in spe ra to , e  pochi 
giorni dopo l’a lu n n a  è fuor di pericolo.

P ien e  ili riconoscenza, pubblich iam o la grazia  e  proponiam o di propagare 
la devozione a S uor T eresa  V alsè.

P ian i di V allecrosia , 9 m aggio 1928. Suor A d e l f . M a r t in o n i .

In fede —  D ottor Prof. G. M oro.

Un m io n ipo te  trova im piego e un nitro guarisce dalla artrite. —  U n mio 
n ipote resid en te  in A m erica, d a  vario tem po e ra  d isoccupato nonostan te  le 
a ttive ricerche di im piego. R ispondendo ad  u na  sua  le tte ra  in cui mi aveva
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m anifestato  la  sua  pena, affinchè pregassi per lu i, gli m andai due im m agini 
di S u o r T eresa  V alsè-P an tellin i esortandolo  a p regare con fede la n ostra  p ic
cola S an ta , m en tre  io avrei unito  le m ie p reg h ie re  a lle  sue. Mio n ipote pregò 
con fervore e si m ise in tasca  le due im m agini affinchè la  buona Suor T eresa  
vegliasse su  di lu i e a iu tasse  da vicino le sue  ricerche  di lavoro. Ed ecco 
che andato  p rop rio  dove a ltre  volte aveva ricevuto un d in iego, si vide ac 
colto e  im piegato  a  condizioni sodd isfacen ti. Con se n tita  riconoscenza r in 
grazia  la  Serva di Dio del favore o ttenutogli.

U n  altro  mio n ipote, to rm enta to  di a r tr i te  dopo di aver ten tato  tu tti i 
mezzi suggeriti d a ll’a r te  m edica, si rivolse con fiducia a lla  n o stra  Suor T e
resa  e si vide com pletam ente g uarito  con soddisfazione p ro p ria  e  di tu tta  la  
fam ig lia . Con riconoscenza invia p iccola offerta p e r  la causa di beatificazione 
della Serva di Dio.

Torino , 29 a p rile  1928. S u o r E n r ic h e t t a  B e r r u t i .

G uarita da bronco-polm onite in fluenzale . —  U na m ia zia, S uperio ra  Ge
n era le  delF O rd ine di S an ta  D orotea, am m alò g ravem ente di bronco-polm onite 
influenzale. M i rivolsi sub ito  a S uor T eresa  V alse, m ia carissim a com pagna 
di collegio, e la p regai a volermi dare  u na  prova della  sua  bontà.

L a zia m igliorò com e d 'incan to  ed  oggi può d irsi g u arita .
G razie Suor T eresa , p rend i so tto  la tu a  protezione la m ia fam ig lia  e 

con tinuam i i  tuoi favori.

Rom a, 4 m aggio 1928.
Contessa M a r ia n n a  P e h s ic iie t t i  I ) e  G iu d i c i .

G uarita m iracolosam ente. —  Sento il  dovere di pub b lica re , a  consola
zione sp iritu a le  delle an im e devote della  S e n a  di Dio Suor T eresa V alse, 
la  guarig ione  m iracolosa di u n a  delle m ie figliuole, di nom e D om enica, da 
un ’ad e n ite  a ll’ascella . I l do tto re  cu ran te  d ich ia rò  che se  la m orbosa m an i
festazione avesse continuato  il suo corso si sa rebbe dovuto fa r  ricorso ad 
un ’incisione. A q uest’annunzio m ia  figlia, p iena  di fiducia, com inciò u na  no 
vena di p regh iere  a lla  Serva di Dio per suggerim ento  d ella  so re lla , F ig lia  
di M a ria  A usilia trice . Con g rande consolazione dell’am m alata  e di tu tta  la 
fam ig lia , p rim a  anco ra  che la  novena finisse, l’aden ite  scom parve p e r in 
canto . C om presa d i sa n ta  e doverosa g ra titu d in e  spedisco la relazione della 
grazia  ed esorto le anim e devote a  rico rre re  nei loro bisogni fisici e m orali 
a lla  in tercessione della Serva di Dio S uor V alse; o tte rran n o  le desiderate  
g razie  e  così po tranno  g lorificare la  d iv ina B ontà che p e r mezzo della Sua 
Serva consola i fedeli.

R egalbuto , 11 febbra io  1929. Rizzo Anna.
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Su o r Valse m i ha  esaudita. —  Già da tre m esi ero afflitta p e r  la m ia m al
fe rm a sa lu te  e con m e soffrivano p u re  i m iei p aren ti tu tti, sem pre in  tre p i
dazione. P iù  volte m i ero g ià  so ttoposta ad um ilian te  e  dolorosa operazione. 
A lla  fine m i trovava g randem ente  scoragg iata  perchè  il m ale ten tava di r i
p rodurs i ancora . In  ta le  p en a  mi sentii in sp ira ta  a rico rrere  a Suor T eresa 
V alsè, e a Lei m i rivolsi con g ran d e  fiducia. Ben presto  com inciarono a 
sc om parire  i sin tom i del m ale ed o ra  sono perfe ttam en te  g u arita . Con viva 
riconoscenza adem pio  la  prom essa di ren d ere  pubb lica  la grazia.

T orino , 5 m aggio 1929. B. P .

N o n  fu  vano il mio ricorso. —  Non solo la  cara  Serva di Dio accorre  
ch iam ata  in a iu to , m a tan te  volte ho sperim en ta to  che « al d o m andar p re 
co rre  ».

1. - D al 1925 al 1928 stavo sotto l’incubo di una vertenza che m i to r
tu rava  perchè b asa ta  su  m era ingiustizia. Avevo in teressa te  persone com pe
ten ti, m a senza a lcun  esito. F in a lm en te  mi rivolsi con illim ita ta  confidenza 
alla  buona S uor T eresa  V alsè-P an te llin i, affidandole il d isbrigo  di quell’a f
fa re  e p rom ettendole l’um ile  offerta di L. 50 per la  C ausa di sua  beatifica
zione. F u i esaud ita  e con g rande riconoscenza rendo pubb lica  la  grazia.

2. - U na persona di m ia conoscenza e ra  to rm en ta ta  da acerbi dolori 
a ll’osso m ascellare . N el corso di quasi tre  ann i si rinnovarono p iù  volte co- 
testi d istu rb i, p roducendo  anche gonfiore a lla  guancia  e  febb re . V ari chi- 
ru rg i-den tisti, consu lta ti a ll’uopo, d ich iararono  ch e  tra ttavasi d i u na  carie 
a ll’osso e che perciò e ra  necessaria  l’operazione. Ben si può im m aginare lo 
sconforto  della povera paziente. La consigliai a llo ra  di rivolgersi a lla  cara  
S uor T eresa. C om inciò sub ito  a p reg are  con g rande fiducia e prom ettendo 
pu re  un ’offerta per la C ausa di beatificazione della Serva di D io, a  grazia 
o ttenu ta . Oh potenza dell’in tercessione di Suor T eresa  V alsè! E rano  appena 
passa ti tre  giorni che il dolore cessò, ed il ch iru rgo , che attendeva il m o
m ento opportuno  per l’operazione, dovette co nsta tare  che non e ra  più neces
sa ria . O ra è trascorso  un  anno e quella  persona non h a  p iù  sofferto alcun 
d istu rbo .

A m aggior g lo ria  della Serva di Dio, rendo pubb liche  queste  due grazie, 
testim oniando la  m ia vivissim a riconoscenza.

S icilia . 15 luglio  1929. N. N.

Sperim entam m o il  suo a iuto. —  Nel febb ra io  1929, ritornavo ad Hong 
K ong, ove ero an d a ta  a ricevere le due suore  d estin a te  a Shiti Cliow. N atu 
ra lm en te , approfittando dell’occasione, avevo fatto  provviste di vario genere.



La ca rità  di a lcune persone m i aveva pu re  a iu ta ta  un poco, cosi che il b a 
gaglio e ra  abbastanza  considerevole, e di p iù le due a rriv a te  avevano due 
bau li. O ra chi non conosce l’esosità della dogana, dei facch in i, la  lunghezza 
dei trag itti da un luogo a ll’a ltro , il prezzo del trasporto  di questo  Estrem o 
O rien te , non può certo  im m aginare il fastid io  nel quale  mi trovavo; m a esso 
e ra  realm ente molto g rande. Sul piroscafo da H ong K ong a  C anton, sedu ta  
vicino a quell’am m asso di casse e di fago tti, dom andavo a  m e ste ssa : —  
Com e farem o, g iu n te  a C anton? —  A llora m i rivolsi a  Suor T eresa  Valse 
P an te llin i, e Le d iss i: « S e  T u  fossi q ua  con m e, com e tan te  volte insiem e 
abbiam o sognato , sa res ti anche  T u  negli im brog li: m a dal P arad iso , o ra  che 
Tu puoi cavarm i, a iu tam i a p o rta re  in  salvo tu tta  questa  roba ed io m anderò 
u na  m inuscola offerta per la  C ausa della tu a  beatificazione insiem e a lla  re la 
zione del fatto , che sa rà  davvero una grazia ». U n po’ p iù  tran q u illa , m a non 
meno preoccupata , con tinuai il viaggio. A rrivo a  C anton, quando  già i fac
ch in i, p o rta ti d a lle  barche , com inciarono ad  assa lire  il p iro scafo : m i alzai 
p e r  fa re  un g iro  di ricognizione. U n giovane ufficiale m i g u ard a  e  m i d ice :
—  Se h a i-d e l bagaglio  passa di q ua  —  e m i indica un ’a p e r tu ra  dalla p arte  
opposta  del p iroscafo , da  dove si poteva fa r  passare il bagaglio  nelle barche  
so tto stan ti e di lì per il fiume an d are  a lla  ferrovia . C hiam o 1111 barcaio lo , e, 
m en tre  d a  u na  p arte  del piroscafo si affollavano i passeggeri ed i facchini 
per passare e fuggire, potendo, la  dogana, io faceva ca la re  tranqu illam en te  
casse e fagotti ne lla  b arca . Ciò fatto  dissi a lle  S u o re : —  A ttendetem i qui,
o nella  sa la  d 'aspetto  dell’app rodo  —  e. s a lta ta  anch’io n ella  barca , andai 
a lla  stazione per la spedizione del bagaglio . N el trag itto  m i dom andai come 
m ai m e l’avessi po tu ta  cavare così bene, e na tu ra lm en te  ringrazia i S uor T e
resa V alse, che d a l P arad iso  a iu tava  così le sue  sorelle della C ina. T o rnata  
in d ie tro , trovai le Suore che m i attendevano , e  uscim m o tran q u ille  senza che 
neppure ci facessero a p rire  u na  valigia. A l dom ani tu tto  arrivava benissim o 
a  Shiu Chow.

O ra  Suor T eresa deve sp ia n a re  u na  difficoltà cap ita le  per la  v ita  del 
nascen te  O rfanotrofio, che accoglie le p iccoline della S. In fanzia , le quali 
dicono di trovarsi in  1111 vero paradiso . Se Suor T eresa V alse  lo fa rà  presto, 
com e ne sono ce rta , e se le S uperio re lo perm etteranno , l’O rfanotrofio si 
ch iam erà  col suo nome.

Shiu Chow (C ina - C anton), 1929. S uor P a l m i b a  P a r r i .
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Guarita da m ale agli occhi. —  N el 1914 io am m alai di tifo, e, g uarita  
dal tifo , mi rim ase  un’infezione di flebite in  u n a  gam ba. G u arita  da questo 
secondo m ale, l’infezione passò agli occhi che m i si am m alarono tan to  da 
rid u rm i in breve, a perd ere  l ’occhio s in is tro . I l  m ale passò tosto a ll’occhio d e
stro . V isita ta  da q u a ttro  bravissim i professori di L ivorno e di F irenze, m i fu 
d ich ia ra to  che anche l’occhio destro  se ne sa reb b e  andato . C osternata  e  d ispe
rando di ogni cu ra , consig lia ta  d a lla  buona D ire ttrice  dell’is ti tu to  delle F ig lie



d i M aria  A usilia trice  della  c ittà , com inciai u na  novena a  Suor T eresa  Valsè- 
P an te llin i affidando ad  essa la so sp ira ta  guarig ione. Dopo tre  mesi di cure 
a ll’ospedale  guarii perfe ttam en te  e unisco a ttes ta to  del P rofessore che mi 
ebbe in cu ra , m en tre  d ich iaro  che tu tto ra  p erd u ra  il buonissim o sta to  del 
mio occhio.

R iconoscente alla V enerata  Serva di Dio, invio tenue offerta e continuo 
ad  affidarmi fiduciosa a lla  sua  benevola protezione.

L ivorno. 1 9 2 9 . A l h a  P a o l e t t i.

G uarita du in sis ten ti dolori ad una gam ba. —  Da o ltre  tre m esi soffrivo 
dolori acutissim i ad u na  gam ba che m ’im pedivano di lavorare . A nulla gio
vavano le cu re  su gge rite  dall’a r te  m edica. P e r consiglio di m ia figlia, Suora 
tra  le F ig lie  di M aria  A usilia trice , ricorsi con grande fiducia a lla  V enerata 
Serva di D io, S uor T eresa V alsè-P an te llin i, con u na  fervorosa novena, d u 
ra n te  la quale  il m ale scom parve e potei facilm ente r ip ren d ere  il d isbrigo 
dei lavori di casa. R endo pubb lich e  grazie  e invio um ile  offerta per la Causa 
d i beatificazione della  Serva di Dio.

Pallanzeno, 10 se ttem bre 1930. A s s u n t a  S pa g n o l o .

Ci o ttenne d i poter continuare nel lavoro. —  L a crisi m an u fa ttu rie ra  
aveva d im inuito  il lavoro alle n ostre  buone convittric i, p e r  cui si iniziarono 
i licenziam enti. O gnuna, bisognosa di guadagno p e r  sè e per la p rop ria  f a 
m iglia, soffriva e pregava. La m a ttin a  del 12 luglio , il p rin c ip a le  della D itta 
o rd ina  il licenziam ento  generale. A tale annunzio , le nostre  buone convit
tr ic i, m em ori d e lla  protezione che per loro ha  sem pre avuto S uor T eresa  
V alsè-P an te llin i, a cui non ricorsero  m ai invano, la invocarono con illim i
ta ta  fiducia. Oli potenza e bon tà  della V enera ta  Serva di Dio! Al secondo 
g iorno della novena giunge la g rad itissim a notizia che, anziché effettuarsi il 
licenziam ento generale , si sa reb b e  lavorato qua ttro  giorni la se ttim ana.

Con vivissim a riconoscenza le convittrici tu t te  inviano offerta per la  Causa 
di beatificazione della Serva di Dio, invitando tu tti a rivolgersi a Lei con 
fede, in q u a lu n q u e  b isogno, onde esp erim en ta rn e  la benevola condiscendenza 
e la g rande bon tà.

T orino , 4  se ttem bre  1930.
L a D ir e t t r ic e  del Convitto « M azzonis ».

G uarita da p leurite . —  L a  giovane Suora L ucia  B ian g a rd i, di San F ra n 
cesco di Sales a Lugo, era grav issim am ente am m alata  di p leurite , ed io le 
sped ii la re liqu ia  di Suor T eresa  V alsè-P an te llin i. L ’am m alata  se la pose sul
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petto , invocando l’aiu to  della Serva di Dio. L’a rd en te  febb re  che la  consu
m ava, cessò su ll’is tan te , e pochi giorni dopo, la Suora, con m eraviglia dei 
m edici, si trovò g u arita  e po tè  r ip ren d ere  le  sue  lezioni.

P .  F e d e r ic o  B e d e s c h i , A gostin iano Scalzo.

M i fa  trovare una m aestra e m i guarisce due educande. —  Avevo b i
sogno di trovare u na  buona m aestra  p e r  la  scuola. M i rivolsi fiduciosa a Suor 
T eresa  V alsè-P an tellin i e fui esaud ita .

Avevo due educande gravem ente am m alate , e ricorsi con fede a lla  Serva 
di Dio che m i o tten n e  la d es id era ta  guarig ione. Con vivissim a riconoscenza 
m ando fran ch i 80 p e r la C ausa della su a  beatificazione.

G ùine (F ran c ia ) , feb b ra io  1931. M a r g h e r it a  S c iio b l o c k .

F u i esaudita !  —  In  u na  m ia visita a ll’is titu to  M a ria  A u silia trice  di T o 
rino, m i fu d a ta  un ’im m agine  con fram m ento di re liq u ia  di Suor T eresa 
V alsè-P an tellin i. Io, p e r  quan to  non avessi m ai n eppure  inteso questo nom e, 
bisognosa di grazie, com inciai u na  novena; a lla  fine della  q u a le  o ttenni una 
grazia im p o rtan te  che per m otivi di fam iglia  non posso specificare. P erò  nel 
corso d ella  novena, essendo il m io bam bino affetto da raffreddore  e tosse, 
app lica i al pe tto  del bam bino la so p rad d e tta  im m agine, e  im m ediatam ente 
cessò la  tosse e sp a rì il raffreddore . Io sarei ben  lie ta  se  questa  m ia tes ti
m onianza potesse serv ire  alla Causa di beatificazione di d e tta  Suora che prego 
di tu tto  cuore a p roteggerm i sem pre insiem e con la  m ia fam ig lia .

S an ta  L ucia di T olm ino (G orizia), 6 febb ra io  1931.

A d e l a id e  R o s s i  M a r e s c o t t i .

Guarito da crosta lattea. —  Sciolgo il voto fatto  a lla  Serva di Dio Suor 
T eresa  V alsè-P an te llin i di ren d e rle  pubbliche grazie u n ite  ad u na  tenue o f
fe r ta  per la  C ausa della sua  beatificazione.

L a  tem uta  crosta  la tte a  aveva coperto la  guancia  des tra  del mio caro 
b im bo di due ann i, con ev idente pericolo che si estendesse a tu tto  il viso.

N ella m ia angoscia  mi rivolsi con fede a  Suor T eresa e feci ripetu ta- 
m en te  b aciare  dal mio caro angio letto  la  sua  im m agine.

E d  oh p rodigio! da quel m om ento il b im bo com inciò a m ig lio rare  ed 
ora gode o ttim a sa lu te .

Oh Suor T eresa  grazie! e degnati di con tin u are  al m io piccino la tua 
ben igna  protezione!

X..., 1931. L e t iz ia  A u d e n in o  M a c e l l o .
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Preservate dalla m iliare. —  La nostra  casa è so tto  la  protezione di Suor 
V alse e b en  sovente abbiam o occasione di sperim en tare  il pronto ed efficace 
suo  aiuto.

L a giovane A lm a, dopo aver passato tu tta  la g io rnata  nell’ufficio ov’è 
im p iegata  com e dattilo g ra fa , il 24 giugno si trovò con tu tti i sin tom i delle 
feb b ri m iliari. M essa in cam era iso la ta  e ch iam ato  im m ediatam ente il dot
to re , questi conferm ò la  m ala ttia  palesando  il  tim ore che la  m ala ta  avesse 
g ià  trasm esso il  m icrobo ad  a ltre  d u ra n te  l’incubazione. P ien a  di fiducia in 
vocai S uor T eresa  V alse a  cu i prom isi un’offerta p e r  la  C ausa della sua 
beatificazione, se nessuna bam b in a  avesse co n tra tto  il m ale e  fui p ienam ente 
esaud ita . D a tre  m esi la  giovinetta è  vispa, m ang ia  e dorm e con le sue com 
pagne senza che nessuna sia s ta ta  co lta d a l m ale tem uto.

R endo grazie a  Dio e a lla  n ostra  cara  P ro te ttr ice  supp licando la  a con
t in u a re  la  sua  protezione a lla  C asa Ita lia n a  d i Tolone e ad im petra rc i nuove 
grazie  e  celesti favori.

T oulon (P la n c ia ), 1931.
L a D ir e t t h ic e  dell’O rfanotrofio Ita liano .

M io fig lio  è stato prom osso. —  Con la V enera ta  Serva di Dio, Suor T e
resa V alsè-P an te llin i, m ia cug ina carissim a, ebb i, un  tem po, la  grazia  di 
trasco rre re  a lcun i m esi a F irenze, d u ran te  i quali apprezzai, fin d ’allora , 
tu tte  le v irtù  di cu i era  a d o rn a ; ed o ra  adem pio  la prom essa fa tta  di p u b 
b licare  un  g rande favore che m i ottenne.

I l  m io unico figliuolo doveva quest’anno d are  gli esam i di IV Istitu to  
Tecnico. T u tti  sanno le  difficoltà ch e  presen tano  gli esam i di S tato , e  noi si 
viveva in un ’ansia  g rand issim a . Mi rivolsi a llo ra  con tu tta  la m ia fed e  a 
Suor T eresa  e cercai d ’in s tilla re  nel mio figliuolo a ltre tta n ta  fiducia... I  r i
m an d a ti, pu rtroppo , furono m olti, m a il m io caro  figlio, p e r  v isibile p ro te 
zione del Cielo, fu prom osso in tu tto  nella p rim a  sessione.

In fin itam ente g ra ta , prego s i  pubblich i questa  m ia a sem pre m aggior 
g lo ria  di Dio e della S ua fedele  Serva.

Rovigo, agosto 1 9 3 1 . G io v a n n a  V a l l i n  A v e z z ù .

Guarisce senza operazione. —  Nove an n i o r sono, uno s tran o  dolore alla 
guancia  s in is tra  m i produceva acuti dolori che si m anifestavano esternam ente 
con una mossa nervosa a ll’occhio. A pplicai vari rim edi o rd in a ti da m edici 
sp ec ia lis ti, m a inu tilm en te . P assarono  c irca  tre  m esi, quando  m i accorsi che 
u na  carie  m inacciava la terza m ola superio re . M i recai da un rinom ato  d en 
tis ta  di P alerm o, che curò  d iligen tem en te  il den te , m a il  fo rte  dolore di 
g uancia  persisteva con enfiagione e febbre che period icam ente  m i assalivano.
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Dopo accu ra ti esperim enti, il P rofessore d ich iarò  tra tta rs i di u na  carie 
m ascellare con perforazione del seno m ascellare  e  trag itto  fistoloso per cui 
e ra  in d ispensab ile  l’in tervento  im m ediato d ella  ch iru rg ia .

M i posi a llo ra  sotto l’in te lligen te  e d e lica ta  cura del ch iru rgo-den tista  
F h e ro tta  F ilippo di C atan ia , il q u a le  m ise in a tto  tu tta  la  sua  non com une 
scienza per ovviare a ll’operazione, d e tta  da a ltr i  p e riti ind ispensab ile , ope
razione che, o ltre  ad essere dolorosissim a, avrebbe deform ato il viso. 11 P ro 
fessore, constatato  che il m ale e ra  veram ente re fra tta rio  ad  ogni rim edio , 
si decise per l'operazione.

Facevo g ià  la breve cu ra  p rep ara to ria  quando , un  lam po di fiducia nella 
potenza presso Dio della nostra  cara  Suor T eresa , da cui avevo o ttenuto altre  
volte grazie strep ito se , m’invase l’an im a. A pplicai sub ito  a lla  guancia  un ’ef
figie con re liqu ia  della Serva di Dio e ve la tenni tu tta  la notte.

Oh conforto! Mi sen tii sub ito  sollevata , dorm ii tran q u illa  fino a ll'a lb a  
del dì seguente. Il giorno fissatomi dal su llodato  P rof. F hero tta  per l'o p e ra 
zione, m i p resen ta i serena.

Il P rofessore v isita tam i accu ra tam en te  constatò essere  scom parso il b i
sogno dell’incisione esportiva! Mi tenne in osservazione anco ra  parecch i 
g io rn i, ed  ebbe a  d ich ia ra rm i del tu tto  fuori del caso operativo.

La guarig ione è  conferm ata da cinque an n i di p erfe tta  sa lu te , senza 
ch’io abb ia  m ai provato il m inim o sintom o del m ale che p e r  tre  ann i mi 
aveva travagliata .

I n  fede Suor A. M archese.

P e r  gentile rich iesta  di testim oniare quan to  sopra  è detto , ho l’onore 
di sottoscriverm i

C a t a n ia ,  3 0  a g o s to  1931 . D r. F h e h o t t a .

G uarigione da eczema. —  N onostante le  p iù sollecite e  in telligen ti cure, 
l’eczema che da lungo tem po mi aveva co lp ita , andava aggravandosi ogni 
dì più, (e aum entava in m e le sofferenze fisiche) e mi faceva prevedere im 
m inente la  n ecessità  del mio assoluto isolam ento.

Q uan tunque rassegnata , sentivo ind icib ilm ente la dolorosa prova a cui 
stavo per essere  so ttoposta. M a sia benedetto  il Cielo, pe rch è , dal m om ento 
in cu i, seguendo l’isp irazione, m an ifesta i tu tta  la m ia am bascia a lla  nostra  
c a ra  Suor T eresa  V alsè e L a supp lica i a d  in tercederm i dal S ignore la g ua
r ig ione , com inciai a m ig lio rare , e al m ig lioram ento  seguì presto la p iù  con
so lan te  scom parsa del tem uto e  doloroso m ale. Sono orm ai trascorsi vari 
m esi d a l felice evento, ed io continuo a godere ottim a sa lu te . R itenendom i 
perciò  esaud ita , rendo no ta  la  m ia riconoscenza verso la  Serva di D io, in 
v itando quan ti h an  b isogno di aiu to  ad invocarla con la certezza d ’essere 
consolati.

Cuzco (P e rù ) , se ttem bre  1931. M . M. P .
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Preservata da operazione. —  P e r un’infezione p rodo tta  d a  un  den te  m olare 
dovevo essere  so ttoposta ad  un’operazione che m ’avrebbe sfreg ia to  la guancia. 
Insiem e con u n a  m ia paren te  m i posi con viva fede sotto la  protezione di 
Suor T eresa  V alsè-P an tellin i, p rom ettendole di p ubb licare  la grazia  se m ’a 
vesse o ttenu to  di gu arire  senza operazione.

L a grazia  invocata non si fece m olto asp e tta re , e guarii felicem ente con 
so rp resa  del ch iru rgo  a cui non rim ase  che a consta tare  la in u tilità  dell’o
pera sua.

Con l'an im o pieno di infinita riconoscenza, sciogliam o la  n o stra  prom essa.

Buenos A ires (A rgen tina), se ttem bre  1931.

L u is a  e  M a r ia  d e  B a g l ie t t o .

Suor Teresa m i fece  ottenere la som m a d i cui avevo bisogno. —  Avevo 
asso lu tam ente  bisogno di una forte som m a di denaro  e  mi rivolsi con g rande 
fede a Suor T eresa  V alsè-P an te llin i, prom ettendo una percen tuale  per la  sua 
Causa di beatificazione se  m i avesse esaud ita .

L a cara  S an tin a  m i esaudì, onde p iena di riconoscenza, m ando l’offerta 
secondo la  prom essa fa tta .

G. B., 8 gennaio 1932. T . P.

E saud ita !  —  Invio la  m ia m odesta offerta in ringraziam ento  a Suor 
V alsè-P an te llin i che con la sua  efficace in tercessione m ’o ttenne d alla  V er
g ine A usilia trice  u na  g ran d e  grazia.

N apoli, gennaio  1931. M a r ia  R o s s o  ved. B a r a t t a .

Guarita d i tifo . —  U na m ia paren te  fu co lp ita  da tifo così gravem ente 
che dai dottori fu d ich ia ra ta  in pericolo di vita. Invocam m o con fede la 
Serva di Dio Suor T eresa  V alsè-P an tellin i e le  nostre  p regh iere  furono 
esaud ite . In  ringraziam ento  m ando p iccola offerta per la  C ausa di beatifi
cazione della  Serva di Dio con p regh iera  di pub b lica re  la  grazia  ricevuta.

M odica, m arzo 1931. T e r e s a  D e l  N aro  P a p a .

Felice esito d i esam i. —  T rep id an te  p e r  la riu sc ita  dei m iei Esam i di 
S tato  di Licenza M ag istra le , invocai fiduciosa la buona S uor V alsè, p rom et
tendole di p u b b lica re  la grazia  qua lo ra  li avessi supe ra ti felicem ente.
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O ttenu ta  la  prom ozione des id era ta , adem pio  la prom essa e  invio L. 50 
p er la Causa della  Serva di Dio cui se rberò  im p eritu ra  riconoscenza.

P arm a, febb ra io  1932.
M a r ia  M a n t o v a n i.

Salva m io m arito. —  A ttribu isco  ad u n a  p a rtico la re  protezione della 
Serva di Dio Suor T eresa  V alsè-P an te llin i, a  cui ogni giorno m i raccom ando 
di cuore, l’essere  sta to  mio m arito  incolum e in  u n  grave in c iden te  autom o
b ilistico . R iconoscente prego p ubb licare  il favore d a  m e ottenuto e  m ando 
offerta per la C ausa  di beatificazione d ella  m ia P ro te ttrice .

Nizza, ap rile  1932.
D e l  P r in o  D o m e n ic a .

O ttiene la guarig ione a m io m arito. —  Affidai la  guarig ione di mio m a
rito  a lla  ca ra  sa n tin a  Suor T eresa  V alsè-P an te llin i e  fu i m iracolosam ente 
esau d ita . A dem pio con anim o grato  la prom essa fa tta  d ’inv iare  un ’offerta 
p er la  C ausa della su a  beatificazione e p rego la  ca ra  Serva di Dio a volermi 
con tinuare  la  su a  efficace in tercessione  presso il S ignore.

M ilano, ap rile  1932.
M a r ia  L a c c h in i  B a r o n i.

I)a m orte a  vita. —  U no strano  m alessere si e ra  im padron ito  di tu tto  il 
m io povero fisico e  dim agrivo. P o i fui assa lita  da fo rti dolori di stom aco 
e  i m edici trovarono che ero affetta da u lcere  g as trica ; e p e r  loro consiglio 
venni tra sp o rta ta  a ll’o spedale  per essere ivi opera ta . I l  m io accen tua to  de
perim ento  fece rim a n d a re  l’a tto  ch iru rg ico . In tan to , p assa ta  la p rim a  crisi, 
dopo un  m ese di degenza a ll’ospedale  fui r ip o rta ta  a casa.

D apprim a il m ale  parve p rendere buona p iega, m a  poi r in c ru d ì, e mi 
trovai p iom bata in letto  p e r  lungo tempo.

P ochi so rsi di la tte  form avano tu tto  il m io nu trim ento  e ogni p iù p ic
colo m ovim ento m i cagionava spasim i ind ic ib ili di stom aco. P iù  volte mi 
trovai agli e strem i, m i furono an ch e  am m in istra ti gli u ltim i Sacram enti e 
d a  tu tti  si tem eva prossim a la  m ia fine.

L e F ig lie d i M a ria  A usilia trice , saputo  del pericolo in cui versavo, ven
nero  a  trovarm i, m i portarono  un ’im m agine di Suor T eresa  V alsè e m i esor
tarono  a d  invocarne l’aiuto.

Lo feci. D a quel giorno m i sen tii prod ig iosam ente m ig lio rare  ed ora, 
dopo quasi d ue  anni di m ala ttia , mi n u tro  senza difficoltà, a iu to  m ia m adre 
nei lavori di casa e mi sento  g u a r ita  m ercè la  grazia o ttenu tam i dalla  cara  
sa n tin a  Suor T eresa.
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In  riconoscenza di così segnalato  favore desidero  sia pubblicato  quanto  
so p ra  per fa r  conoscere quan to  sia  po ten te  presso Idd io  ch i in te rra  non 
cercò a ltro  che la  sua  m aggior gloria.

In  fede

S erra lu n g a  d ’A lba, g iu g n o  1932. M a s s o l in o .

Esaudita. —  A ffetta da un  grave tum ore allo stom aco soffrivo dolori 
fortissim i che mi obbligavano ad  u n a  inazione ch e  m i travag liava l’anim a 
p iù  che il  m ale  fisico. Ero costre tta  a sta re  a  le tto  per o rd ine  del m edico e 
le sofferenze aum entavano giornalm ente.

U na m ia so re lla  venu ta  a v isitarm i, m i consigliò  di rivolgerm i a Suor 
T eresa  V alse p e r  o ttenere  la  grazia della guarig ione. C om inciai sub ito  una 
novena, m a con tinuai a  sen tirm i m ale  e  d u ran te  e dopo la novena. Io però  
avevo nell’an im a u na segre ta  speranza  di essere  esau d ita  e con tinuai a p regare 
senza stancarm i.

L a no tte  del 24 se ttem bre  dello scorso anno, trav ag lia ta  p iù  che m ai da 
dolori fo rtissim i, invocai ancora l’aiu to  di S uor T eresa , p rom ettendole di 
fa r  p ubb licare  la  grazia  e di m an d are  un ’offerta per la C ausa della  sua  b ea
tificazione.

In  quell’attim o avvenne in m e qualche  cosa di m isterioso : sentii in te r
n am ente com e un  improvviso rivolgim ento e il dolore si calm ò. Da allora  
il  m ale è scom parso. È  passato quasi un anno ed io continuo a godere buona 
sa lu te .

Sciolgo la m ia prom essa facendo p u b b lica re  la grazia e  rendo  pubblica 
la m ia riconoscenza verso S uor T eresa  che dal Cielo veglia sui suoi devoti.

T recastagn i, m aggio 1932.
P . F.

Considerevole perdita  d i denaro evitata. —  N el 1930, im p lica ta  in  un 
negozio, stavo per perdere u na  som m a considerevole per le  m ie finanze. 
U m anam ente parlando , la situaz ione e ra  irrim ediab ile . Mi rivolsi con fi
ducia  a Suor V alse  facendo una novena con tu tto  fervore, incoragg iata  anche 
d alla  le ttu ra  delle  grazie  a ttr ib u ite  a lla  in tercessione della  Serva di Dio. 
le quali sono r ife r ite  in fondo al lib re tto  dei suoi C enni biografici.

N on era ancor te rm in a ta  la  novena che sub ito  la  situazione si capovolse 
in mio favore, sa lvando q uella  som m a fru tto  di tan ti m iei sudori.

R endo pubb liche  grazie a lla  Serva di Dio p regando la  a  voler pro teg
gere l’affare p iù  im portan te  d ella  salvezza dell’an im a m ia e dei m iei figli 
e  in  segno di riconoscenza invio piccola offerta.

V illa S an  Secondo, 1932. G. B.
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G uarigione da ulceri. —  D a vari an n i ero sofferente p e r  u lcera  alle gam be 
sì che ben sovente ero co stre tta  a  lunghi periodi di riposo assoluto. Consultai 
vari m edici, provai ogni so rta  di rim edi, m a a  nu lla  valevano tan te  sollec ite  
cure, che il m ale aum entava e  i dolori si facevano sem pre p iù  intensi. Si 
provò anche il cam biam ento  di clim a, m a nu lla  di nulla...

P riva  affatto  di speranza  nei mezzi um ani, mi rivolsi con confidenza a 
S uor T eresa  V alse, affinchè m i o ttenesse, se ciò fosse sta to  della m aggior 
g loria di D io, la  so sp ira ta  guarig ione, affine di po ter ancora lavorare tra  i 
nostri cari Bororos. C om inciai u na  novena, ne feci u na  seconda e con tinuai 
a p regare con la certezza di essere  esaud ita . In fa tti non ta rd a i a no tare  un 
leggero m ig lio ram ento  che p rogred ì sino  a com pleta guarig ione. Da due 
ann i godo p erfe tta  sa lu te , qu ind i, ritenendom i esaud ita , com pio la  prom essa 
di p u b b lica re  il  favore o ttenu to  ed invito quan ti soffrono a rico rre re  a ll 'in 
tercessione della n ostra  ca ra  Suor T eresa  V alsè-Pan tellin i.

M eruri (M atto  G rosso), 1932.
S u o r C a t e r in a  B o s s o  M issionaria.

R itorna  a Dio. —  Da lungo tem po il m io caro babbo viveva dim entico 
dei suoi doveri di buon c ristiano  con g rande dolore di tu tta  la  fam iglia. 
Dopo inutili e  r ip e tu te  esortazioni, p regai Suor T eresa V alse ad ottenerm i 
d a l C uore di G esù tan ta  grazia. L a  ca ra  Serva di Dio non si fece p regare  
invano e il m io buon padre rip re se  con vero fervore a co n d u rre  vita di esem 
p la re  cristiano.

L egnano, 1933. U n a  C o n v it t r ic e .

R itrova un  prezioso anello  sm arrito  e riesce a dare in  a ffitto  la casa. —  
Com pio la prom essa di fa r  p ubb licare  la seguente relazione:

1. - U n mio n ipote, dovendosi recare  a ll'o spedale  di cui egli è d ire tto re , 
g iun to  a lla  stazione s itu a ta  a u n a  lega di d istanza dalla  casa, si accorse che 
gli m ancava un  anello  di p la tino  con prezioso b rillan te , ricordo della m am m a 
defunta.

Sorpreso e addo lorato  fece sub ito  d iligen ti ricerche lungo la s tra d a  per
corsa ed io feci m ettere  sossopra tu tta  la casa, m a inutilm ente.

P e rd u ta  ogni speranza di poterlo  ritrovare , p regai Suor V alsè-Pantellin i. 
N on  la  p regai invano. A lla se ra  del terzo g iorno, mio n ipote en trò  in  casa 
rag g ian te  di gioia, perchè  aveva ritrovato  il caro  ricordo. E  dove? P assando 
presso uno dei m ucchi di sabb ia  posti lungo i m arg in i della s trad a  in  r i
parazione, il suo sguardo  fu colpito  da un  qualche  cosa di lucente. Si chinò 
e  vide il desideratissim o anello. Si figuri la sua  sorp resa  e la  n ostra  gioia.
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2. • U na seconda volta esperim entai la protezione di Suor V alse. P e r 
la  crisi non trovavo ad  affittare convenientem ente u na  m ia casa. P regai la  cara 
san tin a , e dopo pochi giorni ero p ienam ente esaud ita .

A com pim ento della prom essa fa tta , m ando la p resen te  cui aggiungo un 'o f
fe rta  per le vocazioni povere di cui Suor T eresa  ebbe sem pre p artico lare  
pensiero  ed u na  seconda offerta in favore dell’om aggio che le ex-allieve a r 
gen tine stanno p rep aran d o  alla V enerata  M a d re  M azzarello.

Buenos A ires (A rgen tina), gennaio 1933.
L y d ia  d e  C o m o t t i  

ex-allieva.

G uarita da vari m ali. —  A l princip io  dello scorso anno ebb i a soffrire 
m oltissim o per u na  nevralg ia  nella  facc ia : i dolori erano ta lm en te  fo rti e 
continu i che non m i lasciavano riposare nè di giorno nè di notte. N el m e
desim o tem po il reum atism o m ’aveva quasi im m obilizzato un ginocchio e  a 
tu tto  questo si era  aggiunto un bo ttone di ca rn e  che diveniva sem pre p iù 
g rande.

A ffranta dalle sofferenze e  non avendo il coraggio d i so ttoporm i a ll’o
perazione della crescenza di ca rn e , p regai con fede Suor V alsè P an te llin i. 
L a ca ra  Serva di Dio ebbe p ie tà  di me. Q uasi per incan to  m i sen tii libera  
d a i dolori nevralg ici e  assai so llevata dal dolore al ginocchio. C ontinuai a 
p reg are  con tu tta  fed e ; la crescenza p rese  a d im inu ire  fino a  scom parire 
totalm ente.

M antengo la prom essa fa tta  di pu b b lica re  il favore o ttenu to  col d esi
derio  di dar « loria a Dio e d i avvivare negli a ltri la  fiducia nella protezione 
di S uor V alsè-P an tellin i.

B ahia B ianca (A rgen tina), 1933. S. C. M.

E saudita . —  D esidererei di rendere pu b b lica  la m ia riconoscenza verso 
Suor T eresa  V alsè-P an tellin i per due segnalati favori:

1. - L’anno scorso con viva fede invocai l’aiu to  della V enerata  Serva di 
Dio per po te r togliere aU T spettoria un obbligo che, col tem po, avrebbe potuto 
cag ionare serie  preoccupazioni, e nonostan te  le g ravissim e opposizioni o t
tenni l'in ten to .

2. - U na suora  venne co lta da im provviso e serio  m alore. P ien a  di fi
ducia  nella n ostra  cara  Suor T eresa , le  raccom andai l’am m alata , e il dot
tore n ella  sua  seconda v isita d ich iarò  scom parso ogni pericolo.

V ivam ente g ra ta  com pio la  prom essa fa tta  di rend ere  pubblici i favori 
o ttenu ti.

Buenos A ires (A rgen tina), 1933. M . M a d d a l e n a  P r o m is

Isp ettrice .
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Taglio evitalo. —  N ell’au tu n n o  scorso la  m ia m am m a ebbe a  soffrire una 
fo rte  suppurazione. Avendo le tte  le grazie o ttenu te  per in tercessione di 
Suor T eresa V alsè-P an te llin i, la  pregai affinchè il necessario  taglio venisse 
evitato . E fu i esaud ita .

N on è un  m iracolo , lo so, m a una grazia  che però a suo tem po prom isi 
di pubb licare  e  sciolgo con riconoscenza la  m ia prom essa.

C atan ia , 1 9 3 3 . G. R e in a .

Libera ta  da  feb b re  e da  vari m alanni. —  D a vari giorni m i trovavo a 
letto  p e r  influenza con febb re  a lta , quando  u na  m ia consorella fu colp ita 
essa pu re  dal m edesim o m ale.

L e poche Suore rim aste  im m uni dall’influenza non avrebbero  potuto cer
tam ente  a tten d ere  a lle  m olteplici opere della  C asa e accu d ire  a lle  am m a
late. Che fare? P re g a i con tu tta  la fede Suor T eresa V alsè-Pan tellin i, e, 
sicurissim a d’essere  esaud ita , qu an tu n q u e  avessi la  feb b re  a  39 g rad i, m i 
alzai, r ip res i le m ie o rd in a rie  occupazioni e da quel m om ento mi sentii 
g u arita .

P iù  ta rd i venni colp ita da un  fo rte  dolore nella gam ba s in is tra  con tale 
s tiram en to  di nerv i da co n tra rre  il piede. Avevo pu re  gravi d is tu rb i cardiaci. 
A b b a ttu ta  d a l m ale s trano  e ribelle  a  ogni m edicina, invocai anco ra  la  nostra  
ca ra  Suor T eresa . A g loria di Dio e  d e lla  fedele  sua  Serva a ttesto  che ap 
pena invocai la  cara  n ostra  san tin a , m i sen tii notevolm ente sollevata. I l  m i
g lioram ento continuò poi sicuro  sino a guarig ione  perfe tta .

G razie, cara  Suor T eresa! con tinua a  p ro teggere e a b en ed ire  chi ti è 
e ti sa rà  sem pre sinceram en te  devota.

G and (B elgio), 1933. S uor M a r ia  C r is t in a .

Liberata da dolori d i  stom aco. —  Da parecchio  tem po sentivo forti dolori 
allo stom aco, tan to  se m i nutrivo, quan to  se  stavo d ig iu n a ; digerivo poco e 
m ale  e  trovavo nausea per tu tto . Dovevano Com inciare le scuole e io ero in 
g ran  pen a  pensando che nelle m ie condizioni non  avrei potuto d isim pegnare 
il m io ufficio.

C onsig lia ta  da u na  m ia  collega m i posi indosso una re liqu ia  della Serva 
di D io Suor T eresa  V alsè-P an te llin i, com inciando u na  novena. I  dolori a 
poco a poco sp a riro n o ; io potei r ip ren d ere  la  scuola e  lav o rar tutto  l’anno 
scolastico tranqu illam en te , anzi m eglio  degli ann i scorsi. Sem pre portai con 
me la  ca ra  im m agine d ella  Serva di Dio, invocai m olte volte il suo aiu to  e 
n e  provai sem pre l’efficace protezione.

B..., 1933. B. N.



— 353 —

D ue volte riconferm ato  neW  im piego. —  Mio m arito  fu  licenziato dal 
lavoro. Ci rivolgemm o con fede a  Suor T eresa V alsè-P an te llin i e, il secondo 
giorno della novena, venne riconferm ato  nel lavoro. F u  licenziato u na  se
conda volta e ricorrem m o ancora a lla  buona Serva di Dio ed anche questa  
volta, il secondo giorno della novena, mio m arito  riceveva di nuovo la  con
ferm a. R iconoscente e g ra ta  a lla  ca ra  Suor T eresa  invio la  m ia  offerta per 
la C ausa della  sua  beatificazione conservando im p eritu ra  riconoscenza.

P inero lo , agosto 1933.
A d e l a id e  V ia n c o .

Guarisce da  polm onite  e da m ening ite . —  U n nostro colono si am m alò 
gravem ente di po lm onite doppia in fe ttiva , a  cu i si aggiunse la  m eningite. 
F u  sped ito  dal do tto re  e dal p rofessore di F irenze, che g iudicò  dovesse m o
rire  nella no tta ta . Fu  chiam ato il Parroco  ad  am m in istra re  l’E strem a U n
zione a ll’am m alato . In tan to  io avevo m andato  un ’im m agine con la  re liqu ia  
della  m ia san ta  sore lla , S uor T eresa , con l’esortazione ai paren ti di p re
g arla  fiduciosam ente. I l  consiglio  fu  accolto  con riconoscenza. Pochi m i
n u ti dopo, con stupo re  di tu tti, il m alato  p re se  a  m ig lio rare  tan to  che il 
P arroco , che si trovava presen te , non r iten n e  essere  p iù necessario  am m i
n istra rg li l’E strem a Unzione. Il m alato  guarì presto e bene ed o ra  con s in 
cera  g ra titu d in e  porge vive grazie a lla  nostra  V enerata  S uor T eresa che lo 
scam pò da m orte certa .

In  fede

F irenze, 1933.

M archesa G. B a r t o u n i  S a l im b e n i  V a l s è - P a n t e l l in i .

Trova lavoro; guarita dal m al d i den ti. —  Ho ottenu to  per intercessione 
di Suor T eresa V alsè-P an tellin i d ue  grazie che pubblico con viva ricono
scenza.

1. - D esideravo trovare un lavoro più confacen te  alle m ie inclinazioni, 
e, siccom e um anam en te  parlando  non avevo speranza  di o ttenerlo , mi ri
volsi con fiducia a Suor V alsè e in pochi giorni m i v id i esaudita.

2. - Soffrivo m ale ad un dente, e tan to  che ero in pericolo di una pe
rio stite . P ien a  di fiducia m i rivolsi anco ra  a Suor T eresa , app lica i la  sua 
im m agine a lla  p a rte  m ala ta  p rom ettendo di fa r  p u b b lica re  la  grazia se mi 
avesse lib e ra ta  d a l m ale e fui sub ito  esaud ita .

Con tu tta  riconoscenza

C astegnato, 1934. R o s a  A n d r e o l i .

ii»
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Guarita da eczem a. —  D a d ue an n i m i trovavo am m alata  con u n  eczema 
ad una gam ba con poca o nessuna speranza  di guarig ione. A nulla avevano 
giovato le cu re  ed o ra  il do tto re  voleva ten ta re  un  u ltim o rim edio.

N el frattem po m i rivolsi con fede a  Suor V alsè-P an tellin i di cui avevo 
ap p en a  le tto  la vita, e fui p ienam ente esaud ita . In fa tti il dottore  trovò che il 
m ale  e ra  m iracolosam ente scom parso. Ho rip reso  i m iei lavori in terro tti da 
due ann i, ed o ra  godo buona sa lu te . R iconoscente a lla  m ia B enefattrice  
rendo pubb lica  la  grazia o ttenu ta .

V e s t ig n è ,  1934 . T e r e s a  R e v ic l ia n o .

Può dare g li alloggi in  a ffitto . —  C onsig lia ta  da u n a  F ig lia  di M aria 
A usilia trice  invocai io pure S uor V alsè-P an tellin i per po te r dare  in affìtto 
degli alloggi vuoti da p iù ann i. Oh m erav ig lia! A distanza di nove giorni 
l 'uno  d a ll 'a ltro  gli alloggi vennero cerca ti e affittati. R ingrazio  pu b b lica 
m ente la ca ra  S uora , fiduciosa ch 'E lla  mi v o rrà  ancora im petra re  u n 'a ltra  
grazia  im portantissim a.

Nizza M onferra to . 1934. N. N.

Può attendere ai suoi im pegni. —  U na buona persona si trovava g ran 
dem ente an g u stia ta  per non po ter pagar le forti tasse  che le  erano s ta te  im 
poste. Non trovando aiu to  f ra  i m olti conoscenti, si rivolse con fede a  Suor 
T eresa , e la buona Serva di Dio l’esaud ì in modo ch’essa potè adem piere 
a i suoi obblighi.

Con viva riconoscenza p rega sia  pubblicato  il g rande favore.
fu fede, p e r  la  graziata

Uscio, 1934 . Z e l i n d a  M a s s o n e .

Ringrazio con o fferta  la  ca ra  Serva di Dio Suor V alsè per il buon esito 
degli esam i di mio figlio.

Penne, 1 9 3 4 . M archesa G i u s e p p i n a  C a s t i c l i o n e .

R iceve  i  Sacram enti dopo tren t’anni: M io marito è riconosciuto inno
cente. —  G raziata due volte da Suor T eresa V alsè-P an te llin i, mi perm etto  
di inviare  le seguenti relazion i:

1. • D a due an n i avevo r itira to  in casa m ia  un mio prossim o paren te , 
vecchio di 78 ann i. Dopo pochi giorni di convivenza, il poverino com inciò
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a com m ettere le p iù  s tran e  bassezze. N on voleva sa pere  nè di chiesa nò di 
S an ti e nel g iugno u. s. d iede  segni di pazzia.

I m edici lo d ich iararono  affetto da  dem enza senile progressiva e pe
ricolosa. R accom andai di tu tto  cuore il povero m alato  a lla  Serva di Dio 
S uor T eresa V asè, e la  p regai che mi consig liasse com e com portarm i verso 
l’am m alato tan to  per il suo bene m ateria le , quan to  per la salvezza dell’a
n im a sua.

Dopo tre  g io rn i, potè essere  ricoverato in un  ospedale  presso la figlia 
S uora, e, nei m om enti di lucido  in tervallo , fu confortato  dai Sacram enti che 
da tr e n ta n n i non riceveva.

2. - M io m arito  fu, p e r  rancore , accusato  alle au to rità  di P u b b lica  S i
curezza d 'aver ucciso una lep re  a lcun i g iorni p rim a d e ll 'ap e rtu ra  di caccia. 
Doveva aver luogo il processo, e siccom e mio m arito  non aveva commesso il 
fa tto  ed è persona incen su ra ta  sotto ogni rapporto , lascio  im m aginare alle 
buone persone lo sta to  dell’an im a mia.

Ricorsi con p iena  fiducia a  Suor T eresa , affinchè fosse conosciuta l 'in 
nocenza di mio m arito . L a Serva di Dio mi esaud ì e mio m arito  venne as
solto in is tru tto ria  per non aver commesso il fatto.

Di tu tto  cuore rendo grazie alla buona e ca ra  Suor T eresa , e riconoscente 
m ando offerta per la  sua  beatificazione, s icu ra  che la Serva di Dio dal Cielo 
vorrà  con tinuare  a p ro teggere m aternam en te  la m ia fam iglia.

F rascaro lo , novem bre 1934. N in a  F e k r a r i s  in  R o m a n o
ex-allieva.

A. M. D. G. e t M. A.
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1. L’obbligo di ogni relig iosa di rinnegare  se  stessa. —  2. A b

negazione di T eresa. —  3. C ontinua la povertà  nel noviziato. T e
resa  in cerca di mezzi. U na sua  sentenza. —  4. Suoi p ropositi negli 
esercizi sp iritu a li del 1902. —  5. Consigli di una su perio ra . —
6. Avvisi della M adre  Isp e ttr ice  e della M adre  M aestra . —  7. Un 
pubblico  esam e.

C a p o  I V .  —  S i c o m p e r a  u n a  c a s a  a l l a  L u n g a r a .  - S u o r  T e 
r e s a  f a  l a  P r o f e s s io n e  r e l i g i o s a ........................................ » 1 3 0

1 . Insufficienza della casa di Bosco P a rra s io . —  2. Difficoltà di 
trovarne un’a ltra . —  3. F id u c ia  di Suor T eresa. —  4. R icerche in
fru ttuose . —  5. Il parroco ind ica  una casa e  i su perio ri dànno il 
perm esso di com perarla . —  6. Si firm a il con tra tto . —  7. T ra 
sporto  da Bosco P arras io  a lla  nuova casa. —  8. Suor T eresa va 
in P iem onte e fa la professione relig iosa (3 agosto 1903) a Nizza 
M onferra to . —  9. Suor T eresa  a G iaveno. —  10. Suo rito rno  a 
Rom a.

C a p o  V . —  D if f ic o l tà  n e l l a  n u o v a  c a s a .  - I n s p e r a t i  s o c c o rs i
( 1 9 0 3 - 1 9 0 4 ) ...........................................................................................» 1 3 7

1. Le occupazioni di Suor T eresa  e la benedizione della  cap 
pella  nella casa della  L ung ara . —  2. Inaugurazione del nuovo O ra
torio  e pazienza ero ica di Suor T eresa  nell’accadem ia (13 d icem 
bre  1903). —  3. D esiderio delle Suore di avere una s ta tu a  di San 
G iuseppe appagato . —  4. I debiti e un  pallone aereosta tico . —
5. Speranza fa llita  di is titu ire  u na  casa-fam iglia. —  6. Suor T eresa 
c o n tra ria  a lla  ch iusu ra  dell’O ratorio . —  7. U n P ad re  gesuita , m es
saggero  di S an  G iuseppe. —  8. Si ad a tta  l’edificio per la casa- 
fam iglia  —  9. R iconoscenza a San G iuseppe.

C a p o  V I .  —  A u m e n ta n o  l e  o p e r e .  -  U n  i n s ig n e  b e n e f a t t o r e
( 1 9 0 3 - 1 9 0 5 ) ........................................................................... » 146

1. V ita fervorosa di T eresa dopo la professione. —  2. La « S ti
reria  R o m a»  passa alla L ungara . —  3. Prem iazione delle  fan 
ciu lle del laborato rio . —  4. O ccorre un  locale più grande. —
5. Come un pio signore am ericano provvede.
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C a p o  V I I .  —  A z io n o  (li S u o r  T e r e s a  t r a  le  c o n s o r e l l e ,  le  n o 

v iz ie  e  l e  p o s t u l a n t i  ( 1 9 0 5 - 1 9 0 6 ) ........................................Va9-

1. Suor T eresa è il braccio  destro  della  superio ra . —  2. Suo 
contento nei lavori um ili. —  3. Sua delicatezza, sua a ttiv ità  e sua 
carità . —  4. P reparam en ti p e r le  feste. —  5. Come a iu ta  le conso
relle. —  6. S uo r T eresa è  l’angelo buono per le  postu lan ti e  n o 
vizie. —  7. P er i paren ti delle novizie e postu lan ti. —  8. Bada 
che le novizie si facciano m oralm ente fo rti, —  9. eucaristicam ente 
pie, —  10. e non si scusino e ne dà  l’esem pio. —  11. L e a iu ta  a 
vincersi. —  12. Sua prudenza nei consigli.

C a p o  V ili .  — Con le fanciulle dell’Oratorio . . . » 163

1. Scopo dell’O ratorio  festivo e  v irtù  di chi deve occuparsene.
—  2. D ivisione dell’azione di Suor T eresina  con le fanciu lle . —
3. Come le accoglie. —  4. Cerca di averne m olte. —  5. Come le 
a ttira . —  6. Il teatrino . —• 7. Come le istru isce  nella  Religione.
—  o. Costanza per i catechism i. —  9. Istruzione continua. —
10. Come le form a alla  p ietà . —  11. Come le  sorveglia nell’Ora- 
torio e fuori dell’O ratorio . —  12. Come le  corregge. —  13. Dopo 
le correzioni. —  14. Come le sopporta. Aneddoto.

C a p o  IX . —  S u o r  T e r e s a  co n  le  f a n c iu l l e  d e l L a b o r a t o r i o  »  1 7 9

1. Contento di S uor T eresa per l’a p e rtu ra  dei labo ra to ri. —
2. Provvede lavoro e  p rocura che sia  ben eseguito. —  3. Essere 
più buone che g iuste : conversione di una giovane. —  4. Un pen
siero. —  5. V igilanza in casa e  fuori. —  6. Zelo p e r la  M essa fe
stiva. —  7. Angelo di pace nei contrasti. —  8. Istruzione religiosa.
—  9. Le vuole ottim e. —  10. V isita le am m alate, le  soccorre.
—  11. Le consiglia. —  12. Le conforta. —  13. Im parziale. —
14. P rudente.

C a p o  X . —  S p e r a n z e  a v v e r a t e .  - S u o r  T e r e s a  n e l  r a c c o n to
a u to b io g r a f ic o  d i a l c u n e  o r a to r i a n e  . . . . »  191

1. S uor T eresa non d ispera mai di rendere buone le o ra to ria 
ne. 2. U na baruffa. —  3. Non p arla  m ai m ale  delle fanciulle, 
anzi le  d ifende. —  4. R isu lta ti consolanti. —  5. Ragazze salvate.
—  6. Si form a delle co llaboratric i. —  7. Racconti autobiografici.

C a p o  X I .  —  F o r te z z a  (li S u o r  T e r e s a .  - R in n o v a z io n e  d e i
V o t i  e  p r o p o s i t i  p r e s i ......................................................................» 20 3

1. Elogio della  fortezza. —  2. Fortezza di S uor Teresa. —
3. Mezzi che adoperava p e r  p ra tica rla . —  4. Indebolim ento di sa 
lu te. —  5. U na signorina supp len te  p e r  il canto. —  6. Sintom i di 
lunga m ala ttia . —  7. Suor T eresa in P iem onte. —  8. R innova- 
vazione dei Voti e propositi presi. —  9. R itorno  a R om a; risveglio 
della m ala ttia  e rassegnazione di Suor Teresa.
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Capo XII. — Rassegnazione di Suor Teresa e contegno nella
m a l a t t i a ..............................................................................patj. 213

1. La rassegnazione a ttu tisce  i m ali. —  2. Rassegnazione di 
Suor T eresa. D esiderio  di soffrire. —  3. C onform ità al divin volere 
e  se ren ità  di m ente. —  4. N essun  m alum ore nè tristezza d’anim o.
—  5. N on cerca com patim ento . —  6. Sem pre contenta , m ortificata 
e indifferente p e r  i cibi. —  7. D istu rb a  il meno che può. —  8. Sem 
pre  riconoscente. —  9 . A ttenzione per non com unicare il suo m ale.
—  10. P ensa  alle postu lan ti e novizie per a iu ta rle . —  1 1 . A iu ta  le 
consorelle. —  12. Sem pre senza lam enti e p retension i. —  13. Pensa 
a lle  o rato riane. —  14. P ena  delle  o ra to riane . —  15. P roposta  d’an 
dare  a T orino . —  16. V isita la casa. Ricordo alle oratoriane.

PA R TE I I I .

Bellezza in teriore d i Suor Teresa.

C a p o  I. —  Ritra tto  di Suor T e r e s a ..................................» 229
1. R itra tto  fisico di Suor T eresa . —  2. Sua gentilezza natu ra le  

e so p ran n a tu ra le . —  3. Suo cara tte re . —  4. Sua fortezza. —  5. Sua 
fede e sp irito  di fede. —  6. Sem plicità , a ttiv ità  e raccoglim ento.
—  7. La v irtù  costa anche a lei. —  8. A m m irazione delle orato 
riane . In sp ira  la fede nelle o ra to riane . Am a vederla in tu tti e 
perciò desidera an d a re  m issionaria . —  9 . V ede nel P a p a  il V i
cario  di Gesù C risto . —  10. Sua speranza um ile  e operosa. —
11. L a speranza conforto nelle  tribolaz ioni della vita. —  12. L ’in
fonde in a ltr i. —  13. A sp ira  al P arad iso .

Capo II. — Amor di D i o .................................................. » 238
1. Am or di Dio di Suor T eresa  fin da ll’in fanzia. A ttestazioni 

del cugino e di Suore. —  2. A ttestazioni di o rato riane. —  3. A- 
m ore perfe tto . —  4. Con G esù, in Gesù, per Gesù. —  5. P a r la  di 
Dio. —  6. D esiderio  delle m issioni. —  7. Zela com e può a tto rno  
a  sè. —  8. V olontà di Dio. —  9 . L’incu lca a lle  fanciu lle . D i
sprezzo del m ondo.

C 'A ro  I I I .  — P i e t à .................................................................................» 2 4 8

1. Suor T eresa  m antiene  e fom enta in sè l’am or di Dio con 
le p ra tiche  di p ietà . —  2. D ivozione al Sacro  C uore e a  M aria  
A usilia trice . —  3. Divozione a Gesù S acram entato . —  4. Zelo 
p er il decoro delle sacre funzioni. —  5. Zelo per im pedire il pec
cato e dare a  Dio riparaz ione . —  6. D uran te  la  m alattia .

Capo IV. — Amor del p r o s s im o .......................................... » 254
1. A m ore retto  e d isin teressato  verso il prossim o. —  2. Amore 

ai paren ti. —  3. A m ore a ll’is titu to . —  4. C erca di conoscerne 
sem pre meglio lo sp irito . —  5. Am ore alle  Superiore. —  6. Amore 
alle  consorelle.
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C a p o  V . —  U m i l t à ................................................................................p a g .  2(»2
1. Dio resiste  a i su p e rb i, agli u m ili dà  le sue grazie. —  2. Suor 

T eresa  am a e  p ra tica  la sa n ta  fo llìa  del nascondim ento . —  3. Sua 
um iltà  nel ricevere osservazioni. —  4. F arsi san ta  senza singo la
rità . —  5. Non s'invanisce nei felici successi, n è  si lasc ia  ab battere  
da cattive riuscite . —  6. Am a s ta re  coi poveri, ev ita di trovarsi 
con persone di r ig u a rd o ; a r tis ta  del nascondim ento . —  7. Sa co
gliere  tu tte  le occasioni per um iliarsi. Si um ilia  nel d om andar con
sig lio , nell’u b b id ire  a lle  in ferio ri. —  8. La p rim a nel sa lu ta re ; 
um ile nel dom andare q u a lch e  favore. —  9. Um ile nel ricevere in 
su lti e rim proveri. —  10. P ropositi pel 1904.

C a p o  V I .  —  I  v o t i  r e l i g io s i  d i  P o v e r t à  e C a s t i t à  . . » 2 7 3  
1. V antaggi dei voti religiosi. —  2. Contento di S u o r T eresa 

e  sua  osservanza del voto di povertà . Sceglie le cose peggiori. —
3. N iente r ig u a rd a  com e su o : tu tto  consegna a lla  su perio ra . —
4. A biti logori, m a o rd inati e  p u liti. —  5. C a stità ; Suor T eresa 
è un angelo . R iserbo nel m ondo. —■ 6. In religione. —  7. R acco
m anda la m odestia e purezza a lle  fanciu lle . A ngioletto  del mio 
Dio - p ra tiche  - sim boli - poesie - sc ia lle  b ianco. —  8. R ispetto 
delle fanciu lle  per la purezza di Suor T eresa. —  9. R iservatezza 
costan te  in ogni tem po e luogo. —  10. A m m irazione dei dottori 
per la  sua  riservatezza.

C a p o  V I I .  —  Il v o to  d i  O b b e d ie n z a  e  l ’o s s e r v a n z a  d e l l a
R e g o l a .................................................................................................... »  2 8 2

1. U bbidienza pron ta , ila re  e  cieca. P reviene i desideri. —
2. M ai critich e  o d isapprovazioni. —  3. U bbidisce a tu tti. —
4. S an ta  ind ifferenza .—  5. Dio, S uperio ri, Regola. E ra  l’ubbidienza 
personificata. —  6. P u n tu a le  n e ll’osservanza della R egola. E ra un 
a ltro  San G iovanni B erchm ans. E ra  la  Regola vivente. —  7. P e r 
sonificazione dell’osservanza della R egola. A ttestazioni di conso
relle. A ttestazioni di o rato riane.

C a p o  V i l i .  —  P r o g r e s s o  c o n t in u o  n e l l a  v i r t ù  e d  e s e m p l a r i t à  »  2 8 8  
1. P rogresso  dell’an im a g iusta . P rogresso  di Suor T eresa  fin 

da ll’in fanzia. —  2. T estim onianza dell’avvocato Rosa e di M adre 
Soardi. —  3. P rogresso  in religione. —  4. T estim onianze di suore  
e di ragazze. —  5. D elicatezza di coscienza. —  6. N on sc ru p o 
losa. —  7. E sem plare.

C a p o  I X . —  M o r t i f i c a z i o n e ............................................................ »  2 9 7

1. O bbligo di m ortificarsi. Suor T eresa p ratica  la  m ortifica
zione in onore della M adonna. M ortificazione con tinua in tu tto .
—  2. In relig ione m ortificata nel cibo e nelle occupazioni; nel non 
lagnarsi del tem po. —  3. L a m orte alle piccole cose. A neddoti 
su lla m ortificazione del vitto e della b iancheria , della gola e del 
sonno. —  4. M ortificata nel dare a iu to : —  5. negli affetti verso 
le superiore, le postu lan ti, le ragazze, e non perm ette  d im ostra
zioni sensibili. —  6. Ragazza sg a rbata . —  7. M ortificazione n e l
l'affetto  ai parenti. —  8. R e ttitud ine  d ’intenzione.
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PA R TE IV.

D aW  esilio alla r a tr ia .

C a p o  I .  —  V e r s o  l a  f in e  d e l l ’e s i l i o ........................................ Va9- 3 0 9

1. A Rufina. —  2. A T orino . A m m irazione delle consorelle per 
la pazienza di S uor T eresa , il suo abbandono in Dio e la sua  e sa t
tezza a lle  p ra tich e  di p ietà . P a tim en ti e  p regh iere  per la conver
sione dei peccatori e per le A nim e del P u rga to rio . —  3. Pensa  alle 
sue  o ra to riane . —  4. Calm a e so rr id en te ; indifferen te  p e r  il letto, 
pe r le m edicine, ecc. —  5. P reg h ie re  per la  guarig ione. —  6. R i
conoscenza. —  7. D esiderio  del Cielo. —  8 . L a vita è  un  dovere.
« In  fin di vita si raccoglie... ». —  9 . Le ap p are  Don Bosco. G ua
r irò  in P arad iso . —  10. C reatu ra  angelica. Compostezza e m ode
stia . 11. Sfinitezza; pena p e r aver preso u n a  pesca. —  12. R i
ceve i Sacram enti. —  13. P revede il giorno della sua  m orte.

C a p o  I I .  —  A l C i e l o .......................................................................» 317

1. Le eserc itande passano a vedere Suor T eresa. —  2. U n tele
gram m a del fra te llo . —  3. D esiderio  di essere  assis tita  da Suor 
M a ria . M anda l 'in fe rm iera  a riposare . « M i avvisi quando  sa rà  
m ezzano tte» . F a  la le ttu ra  sp ir itu a le . L a lan ce tta  dell’orologio 
su lle  se tte . —  4. « Devo ch iam are  Suor M aria?  » Riconoscenza. 
C hiam ata del confessore. —  5. D om anda perdono a Suor G enta. 
R icordo ai p aren ti. « Adesso m e lo possono già po rta re  G esù? »
—  6. Sue am basciate. R icordo a lle  suore, a lle  novizie. —  7. U na 
dom anda della M aestra . —  8. R iceve il V iatico . —  9 . R ingrazia
m enti a chi si occupò di lei. —  10. « V ed rò  io la M a d o n n a ? »

11. U na visione? 12. Com e si deve p ra tica re  l’ubbidienza.
13. T im ore d ’aver m ancato . P reziosa m orte.

C a p o  I I I .  —  D o p o  l a  m o r t e .............................................................»  326

1. L a cam era a rd en te  e i funera li. —  2. L a sa lm a tra sp o rta ta  
a Nizza M onferrato . 3. Im m agine-ricordo. —  4. Condoglianze.
—  5. S u o r T eresa è  il Dom enico Savio delle F ig lie  di M aria  Ausi- 
lia trice . 6. G razie e favori. Suor G iulim ondi guarita  da p a ra 
lisi. —  7. L a C ausa di Reatificazione.

A p p e n d i c e  P r i m a . —  C o m e  s i in i z iò  la  C a u s a  d i  B e a t i f i c a 
z io n e  d i  S u o r  T e r e s a  V a l s è - P a n t e l l i n i  . . . .  »  3 3 1

A p p e n d i c e  S e c o n d a . —  P u b b l i c h i a m o  r e l a z io n i  d i  a l q u a n t e  
g r a z i e  a t t r i b u i t e  a l l ’ i n t e r c e s s io n e  d e l l a  S e r v a  d i  D io  
S u o r  T e r e s a  V a l s è - P a n t e l l i n i ...................................................» 3 3 7



DEL MEDESIMO AUTORE

U n  a i u t o  a l l ’e d u c a t o r e .  -  U n  b e l v o lu m e  o b lu n g o  in -24°, d i  p a g in e  
X V i-400. S e s ta  e d iz io n e . T ra d o t to  a n c h e  in  s p a g n u o lo .

P r e g h i e r e  d e l l ’e d u c a t o r e .  -  U u  b e l  v o lu m e  in -24°, d i p a g in e  x v i-1 9 2 , 
con  31 in c is io n i .  T e rz a  e d iz io n e .

L ’i s t i t u z i o n e  p u e r i l e ,  d i  A n t o n io  M u i ì e t , c o n  l a  t r a d u z io n e  in  v e r s i  
i ta l ia n i  e f ra n c e s i ,  e p r e c e d u ta  d a l l a  v i ta  d e l m ed es im o ; e t r e  d ia 
lo g h i p e r  c o lle g io . - U n  v o lu m e  d i  p a g in e  64 co n  r i t r a t to .

B o z z e t t i  e  d i a l o g h i .  - D u e  v o lu m i in -24°, di p a g in e  200.

E d u c a z i o n e  d o m e s t i c a .  N u o v i b o z z e t t i  e d ia lo g h i .  - U n  v o lu m e  in-16°, 
d i p a g in e  10 0 .

L a  s a n t a  C r e s im a .  I s t r u z io n e ,  p re g h ie re , c o n s ig li .  (D o n o  a i c re s im a n 
d i) . - U n  v o lu m e  d i p a g in e  245 . S e c o n d a  e d iz io n e .

P i c c o lo  m a n u a l e  d e l l ’a s s o c i a z io n e  d i  M a r i a  A u s i l i a t r i c e  p e r  l e  g io 
v i n e t t e .  - U n  v o lu m e  in -24°, d i p a g in e  300.

L a  p r i m a  C o m u n io n e .  I s t r u z io n i  e p re g h ie re .  (D ono  a i f a n c iu l l i  e 
fa n c iu l le  d e l la  p r im a  C o m u n io n e ). - E le g a n te  v o lu m e  d i  p a g in e  272. 
S e c o n d a  e d iz io n e .

A d  u n  g i o v a n e  o p e r a io  (L e tte re ) .  - U n v o lu m e  iu -8°, d i  p a g in e  263. 
(D ono  in d ic a tis s im o  a g l i  o p e ra i) . S e c o n d a  e d iz io n e .

L a  p r i m a  C o n f e s s io n e .  I s t r u z io n e  p e r  i f a n c iu l l i  c h e  s i  p re p a ra n o  a  
q u e s to  S a c ra m e n to . - U n  v o lu m e  d i  p a g in e  64.

O g n i  g i o r n o  a  Q -esù . P e r  la  M e ssa , p e r  la  C o m u n io n e , p e r  la  v is i ta  
a l  SS. S a c ra m e n to . C o n s id e ra z io n i c o n  esem p i d i u o m in i i l lu s t r i  
e  p re g h ie re . - N o n a  e d iz io n e  a u m e n ta ta  d a  s e rv i r e  a n c h e  p e r  il 
m ese d i g iu g n o . U n v o lu m e  d i  p a g in e  192 co n  l e g a tu r a  in te la .  
T ra d o t to  a n c h e  in te d e s c o  e  in g le se .

V i t a  d i  S a n t ’A g o s t in o ,  D o tto re  d i S. C h iesa . - U u  v o lu m e  d i  p a g in e  72.

C e n n i  b i o g r a f i c i  d i  S u o r  M a r i a  M a z z a r e l l o .  - U n  v o lu m e  d i  p a g in e  64. 
T e rz a  e d iz io n e  i l l u s t r a t a  (80° m ig lia io ) . T ra d o t to  a n c h e  in  in g le se , 
s p a g n u o lo , te d e sc o , ecc.

L a  S e r v a  d i  D io  S u o r  M a r i a  M a z z a r e l l o .  V i ta  c o m p e n d ia ta .  - S e c o n d a  
e d iz io n e . U u v o lu m e  d i  p a g in e  300 . •

U n  m o d e l lo  d i  g i o v i n e t t a  o ss ia  P a l m a  G a g l i a r d o ,  a l l ie v a  d e l la  te rz a  
c la sse  N o rm a le . - T r a d o t to  a n c h e  in  ted esco .

C e n n i  b io g i 'a f ic i  d e l l e  F i g l i e  d i  M a r i a  A u s i l i a t r i c e ,  d e f u n t e  n e l  
p r i m o  d e c e n n i o  d e l l ’i s t i t u t o .  - U n v o lu m e  o b lu n g o  d i p a g in e  64. 
E d iz io n e  e x tra -c o m m e rc ia le .



M a s s im e  p e r  o g n i  g i o r n o  d e l l ’a n n o  d i  S u o r  M a r i a  M a z z a r e l lo .  - Un 
v o lu m e  in  64°, d i  p a g in e  160.

t l n  f io r e  d ’ u m i l t à  oss ia  S u o r  T e r e s a  V a l s è - P a n t e l l i n i  d e l l e  F i g l i e  d i  
M a r i a  A u s i l i a t r i e e .  - U n  v o l u m e  o b l u n g o  con  e le g a n te  c o p e r t in a ,  di 
p a g i n e  174 e r i t r a t t o .  T r a d o t t o  in s p a g n u o lo .

I l  m e d e s i m o .  S e c o n d a  e d iz io n e  r i v e d u t a  s u l  P ro c e s s o  d io c e s a n o  in f o r 
m a t iv o .  - U n  v o lu m e  d i  p a g i n e  x u - 3 6 8  c o n  i l l u s t r a z io n i .

D u e  e r o i n e  d e l l a  c a s t i t à :  C le m e n t in a  Secch i  e M a r i a  G o re t t i .  - T r a d o t to  
i n  tedesco .

I I  m a tr im o n io  c r is t ia n o . I s t r u z i o n i ,  c o n s ig l i  e p r e g h ie r e .  (D ono  ag l i  
s p o s i  e  ai f id an za t i ) .  - T e r z a  e d i z io n e  m ig l io r a t a .  L e g a t u r e  se m p lic i  
e d i  lu sso .  E l e g a n t e  v o lu m e  d i  p a g in e  180.

G i o v a n i  e r o i .  B iog ra f ie  d i  p ic c o l i  S a n t i  e M a r t i r i .  - T e rz a  e d iz io n e ,  
p a g in e  403.

G li  a n n i v e r s a r i  d e l l a  r e l i g i o s a .  - E l e g a n t e  v o lu m e  d i  p a g in e  220.

B e ste m m ie  e b e s te m m ia to li .  - S e c o n d a  e d iz io n e .  E l e g a n t e  v o lu m e  di  
p a g i n e  102. T r a d o t t o  a n c h e  in  c a s t i g l i a n o .

L a  N o v e n a  d i  M a r i a  S S . I m m a c o l a t a .  - U n  v o lu m e  d i  p a g in e  101.

L a  N o v e n a  d e l  S a n t o  N a t a l e .  - U n  v o lu m e  di  p a g in e  108.

I l  v a l o r e  d e l l a  v i t a .  C o m m e n to -d o g in a t i c o  m o r a l e  a l  C a te c h i s m o  di  
P i o  X . - T e s to  d i  R e l ig io n e  p e r  g l i  I s t i t u t i  M a g i s t r a l i  S u p e r io r i  e 
p e r  le  S cuo le  M e d ie  d i  p a r i  g r a d o ,  a p p r o v a t o  con lode d a l l a  S. C o n 
g r e g a z i o n e  del  C o nc il io  Ufficio C a te c h i s t i c o  - R o m a  17 a p r i l e  1926.
- V o lu m e  I ,  Credo o fo n d a m e n ti . .  Q u a r t a  e d i z io n e  a r r i c c h i t a  d i  t a 
v o le  s in o t t i c h e .

I l  v a l o r e  d e l l a  v i t a .  - V o lu m e  I I ,  M orale o com andam enti e viriti e r is i.

I l  v a l o r e  d e l l a  v i t a .  - V o lu m e  I I I ,  M ezzi d i salvezza.
I l  v a l o r e  d e l l a  v i t a .  - V o lu m e  IV ,  Culto o Saura L itu rg ia . (Q ues to  v o 

lu m e  è  reso  in d i p e n d e n t e  d a g l i  a l t r i  t re ) .

I l  S a n t o  R o s a r i o .  N a t u r a ,  e c c e l l e n z a ,  v a n t a g g i  con e s p o s iz io n e  dei  
m is te r i  ed  e sem pi  d i  u o m in i  i l l u s t r i .  - U n  v o lu m e  di  p a g in e  100.

V i t a  d i  S . F e r d i n a n d o  r e  d i  S p a g n a .  - Un v o lu m e  di  p a g i n e  250 con 
i l l u s t r a z io n i .

C o r o n a  d i  g r a z i e  a t t r i b u i t e  a l l ’ i n t e r c e s s i o n e  d i  S u o r  M a r i a  M a z 
z a r e l l o .  - D u e  v o lu m i d i p a g in e  c o m p le s s iv e  486.

L ’a p o s t o lo  d i  M o r n e s e  oss ia  V i t a  d e l  S a c .  D o m e n ic o  P e s t a r i n o ,  ch e  
f u  efficace s t r u m e n t o  n e l l e  m a n i  di D o n  Bosco p e r  la  f o n d a z io n e  
d e l l e  F i g l i e  d i  M a r i a  A u s i l i a t r i e e .  - U n  v o lu m e  di  p a g in e  176 con 
i l lu s t r a z io n i .

C en n i b io g ra fic i d i  S u o r V irg in ia  M agone, F i g l i a  d i  M a r i a  A u s i l ia -  
t r ic e .  - P a g i n e  45.



C e n n i  b i o g r a f i c i  d e l l a  S e i* v a  d i  D io  S u o r  T e i ’e s a  V a l s è - P a n t e l l i n i ,
F ig l i a  »li M a r ia  A u s il ia t r ic e . - P a g in e  71. T ra d o t to  in  v a r ie  l in g u e .

M a z z o l in o  d i  p r i m e  C o m u n io n i .  E se m p i p e r  i F a n c iu l l i  d e l la  p r im a  
C o m u n io n e  con  le  p r e g h ie re  p e r  la  s a n ta  M e ssa , la  s a n ta  C o m u n io n e , 
l a  V is i ta  a l  SS. S a c ra m e n to . - P a g in e  179.

L a  V i t a  d i  G e s ù  C r i s t o  r a c c o n ta ta  a i g io v a n i con  le  s te s s e  p a ro le  del 
V an g e lo  e  con  r e la t iv i  a m m a e s tra m e n t i  in  lin e  d ’o g n i c a p o . - D ue 
v o lu m i d i  p a g in e  c o m p le ss iv e  l y -790.

L a  v o c a z i o n e  p e d a g o g i c a  d i  S a n  G i o v a n n i  B o s c o .  - U n v o lu m e  di 
p a g in e  84.

L a  N o v e n a  a  S a n  G i o v a n n i  B o s c o  c o n  u na  p r e g h ie r a  p e r  g li  e d u c a 
to r i,  d u e  p e r  i g io v a n i  e u n 'a l t r a  p e r  o t te n e re  g r a z ia  sp e c ia le . - T r a 
d o t to  in  v a r ie  l in g u e .

L ’I s t i t u t o  d e l l e  F i g l i e  d i  M a r i a  A u s i l i a t r i c e .  O rig in e , sco p o  d if fu 
s io n e . - O p u sc o le tto  i l lu s t r a to  d i  p a g in e  32.

L ’A t t o  d i  C o n t r i z i o n e  c h i a v e  d e l  P a i 'a d i s o .  - P a g in e  72 . t r a d o t to  
in sp a g lin o lo , te d e s c o , ecc .

Q u i n d i c i  l e t t e r e  d i  M a d r e  M a r i a  M a z z a r e l l o ,  con  a n n o ta z io n i .  - P a 
g in e  71.

S u o r  M ax ù a  M a z z a r e l lo ,  P r im a  S u p e r io ra  G en era lo  d e l l 'i s t i t u t o  d e lle  
F ig lie  d i M a r ia  A u s il ia t r ic e . - U n  v o lu m e  in - 8° g ra n d e , d i p a g in e  
720, con  i l lu s tr a z io n i  fu o r i  te s to  e r i l e g a tu r a  in  c a r to n c in o .

L a  C o r o n c in a  d e l  S S . S a c r a m e n t o .  O rig in e , n a tu r a ,  e c c e lle n z a , v a n 
ta g g i ,  c o n  s p ie g a z io n e  d e i m is te r i  e u c a r is t ic i .  - U n  v o lu m e  d i  p a 
g in e  250.

L a  d i v o z io n e  a l  S . C u o r e  d i  G e s ù .  I s t r u z io n i  e P re g h ie re .  - U n  v o 
lu m e d i p a g in e  238.

M e d i t a z i o n i  s u i  N o v e  U f f iz i  d e l  S . C u o r e  e  s u l l e  d o d ic i  p r o m e s s e .
- U n  v o lu m e  d i p a g in e  158.

G io v a n e ,  p r e g a  c o s ì .  L ib ro  d i p re g h ie re  p e r  l a  g io v e n tù .  - U n  v o lu m e  
d i p a g in e  230.

C e n n i  b i o g r a f i c i  d e l l a  S e r v a  d i  D io  S u o r  M a d d a l e n a  M o r a n o ,  F i 
g lia  d i  M a r ia  A u s il ia t r ic e .  - U u  v o lu m e  d i p a g in e  50.
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