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V. I CATECHISMI DI PIETRO CANISIO IN DIOCESI 

 
1. CATECHISMUS CATHOLICUS JUVENTUTI FORMANDAE 

 
Canisius Petrus, Catechismus Catholicus juventuti formandae quam maxime 
necessarius, auctore R. P. Petro Canisio, Doctore Theologo Societatis Jesu, 

Typis Caroli Zanetti Impr. Episc., Tridenti 1664. 
 

Canisius Petrus, Catechismus catholicus juventuti formandae quam maxime 
necessarius, auctore R. P. Petro Canisio, doctore theologo Societatis Jesu, 
Typ. Joannis Baptistae Paroni, Impress. Epis., Tridenti 1704. 

 
Canisius Petrus, Catechismus catholicus juventuti formandae quam maxime 

necessarius, auctore r. p. Petro Canisio, doctore theologo Societatis Jesu, 
Tridenti, ex typogr. Episc. Joan. Baptistae Paronii, Trento s. d. [tra il 1723 e il 
1758]. 
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| (p. 3) Catechismus Catholicus juventuti formandae quam maxime necessarius, 

Auctore R. P. Petro Canisio, doctore theologo Societatis Jesu, Typis Caroli Zanetti 
Impr. Episc., Tridenti 1664. 

 
 
 

CAPUT PRIMUM 
De Fide, et Symbolo fidei 

 
Qui dicendus est Christianus atque Catholicus? 
Qui Baptismatis Sacramento initiatus, Iesu Christi veri Dei atque hominis salutarem 

doctrinam in eius Ecclesia profitetur, neque sectis vel opinionibus ullis ab Ecclesia 
Catholica alienis adhaeret. 

 
Quibus de rebus primum docendi sunt Christiani? 
De fide, spe, charitate, Sacramentis, et officiis iustitiae Christianae. | (p. 4) 

 
Quid est fides? 

Donum Dei ac lumen quo illustratus homo firmiter assentitur omnibus quae Deus 
revelavit, et nobis per Ecclesiam credenda proposuit, sive scripta illa sint, sive non 

sint. 
 
Quae summa est Fidei seu omnium credendorum? 

Symbolum Apostolorum in duodecim distinctum articulos. 
 

Qui sunt isti duodecim articuli? 
Hi videlicet: 
1. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem Coeli, et Terrae. 

2. Et in Iesum Christum filium eius unicum Dominum nostrum. 
3. Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria Virgine. 

4. Passus sub Pontio Pilato crucifixus, mortuus, et sepultus. 
5. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. 
6. Ascendit ad Coelos sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. 

7. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. | (p. 5) 
8. Credo in Spiritum Sanctum. 

9. Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sactorum communionem. 
10. Remissionem peccatorum. 
11. Carni resurrectionem 

12. Vitam aeternam. Amen. 
 

Quid sibi vult primus Symboli articulus: Credo in Deum Patrem? 
Ostendit primam in Deitate personam patrem scilicet coelestem, at aeternum, cui nihil 
factu impossibile sit, vel difficile, qui coelum, et terram, visibilia simul, et invisibilia 

cuncta ex nihilo produxerit; et producta usque conservat, et gubernat summa 
bonitate, et sapientia. 

 
Quid verus secundus articulus: Et in Iesum Christum filium eius? 
Commonstrat secundam in Deitate personam, Iesum Christum scilicet, filium Dei 

naturalem unicum illum, ab aeterno genitum, et patri consubstantialem. Dominum, ac 
Redemptorem nostrum, ut qui nos perditos liberavit. 
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Qui porro tertius: Qui conceptus est de Spiritu Sancto? | (p. 6) 

Mysterium proponit Dominicae incarnationis. Quia idem Dei filius, de Coelo 
descendens, humanam naturam assumpsit: sed modo singolari prorsus, ut qui 

conceptus fuit sine patre, ex virtute Spiritus Sancti, et natus ex Maria Virgine illibata. 
 
Quid vero quartus: Passus sub Pontio Pilato? 

Mysterium tractat redemptionis humanae. Nam idem verus Dei filius secundum 
humanam illam naturam assumptam extrema vere passus est pro nobis, et 

peccatoribus omnibus redimendis: Unde licet agnus esset sine macula, tamen sub 
Pontio Praeside in Crucem suffixus in Cruce mortuus, et deinde sepultus fuit. 
 

Quid autem quintus: Descendit ad inferos? 
Mysterium resurrectionis Christi complectitur qui secundum animam quidem Patres e 

limbo liberaturus descendit, tertio vero post mortem die resumpto corpore, ut propria 
factus est redivivus. | (p. 7) 
 

Quid sextus articulus: Ascendit ad Coelos? 
Mysterium offert gloriosae Ascensionis Christi, ut qui post expletum redemptionis 

nostrae opus ad patrem transivit ex hoc mundo, et coelo sua virtute triunphator 
ascendit, atque in ipsa aeterna patris gloria super omnia est collocatus. 

 
Quid septimus: Inde venturus est iudicare vivos, et mortuos? 
Demonstrat extremum Iudicii diem, quando Christus humana in carne visibilis rursus 

de coelo descendet, ac tremendum aget Iudicem omnium proborum, ac improborum, 
et reddet unicuique secundum opera eius. 

 
Quid vero octavus. Credo in Spiritum Sanctum? 
Exibet tertiam in Trinitate personam, Spiritum Sanctum qui ex parte, Filioque 

procedens, unus, verus, aeternusque Deus est, et regnat cum Patre, et Filio, et 
proinde cum utroque simul adoratur, et glorificatur. | (p. 8) 

 
Quid nonus articulus: Sanctam Ecclesiam Catholicam? 
De Ecclesia docet quatuor nobis esse credenda. Primum Ecclesiam esse unam, 

nimirum in uno spiritu Christi Iesu, in una fide, fideique, et Sacramentorum doctrina, 
in uno capite, ac rectori universalis Ecclesiae, Vicario Christi scilicet, ac divi Petri 

successore. Secundo hanc ipsam sanctam esse, quia tum a Christo capite, et sponso 
suo, cui per fidem et sacramenta coniungitur, sanctificatur, tum a Spiritu sancto 
perpetuo gubernatur. Tertio eandem esse Catholicam, seu universalem, quia toto orbe 

diffusa Christi fideles omnes omnium temporum comprehendit. Quarto, et postremo in 
hac ipsa Ecclesia communionem esse Sanctorum, puta non eorum solum, qui in terris 

credentes peregrinantur, verum etiam qui carnis mortalitate exuti, vel regnant in 
Coelo, vel illic regnaturi in igne purgatorio suorum peccatorum sordibus expiantur. Qui 
quidem veluti unius corporis membra se invicem inuant mutuis officiis meritis 

orationibus, et sacro- | (p. 9) sancti Missae sacrificii, Sacramentorumque Ecclesiae 
virtute participat. 

 
Quid porro decimus: Remissionem peccatorum? 
Offert presentem Dei gratiam peccatoribus omnibus, ne quis de venia peccatorum 

suorum consequenda unquam desperet, modo in Ecclesia perseveret Catholica, et rite 
eiusdem Sacramentis utatur. 
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Quid autem undecimus: Carnis Resurrectionem? 

Mortuos omnes ad vita excitandos asserit, et novissimum Iudicii diem confirmat. Nam 
ante Christi tribunal in carne redivivi omnes apparebimus, ut recipiat unusquisque 

prout gessit in suo corpore, sive bonum, sive malum. 
 
Quid demum postremus: Et vitam aeternam? 

Fidei, et virtutis Christianae premium, beatam immortalitatem ostendit, ut certo 
sciamus, post hanc vitam superesse aliam longe diversam, vereque securam, beatam, 

ac sempiternam quae credentibus, et obtemperantibus Christo destinata sit. | (p. 10) 
 
Quae est summa omnium Symboli Articolorum? 

Corde, et ore confiteor Dominum Deum, quo nihil aut maius, aut sapientius, aut 
melius potest excogitari eum, et unum in essetia, seu natura divina, et trinum in 

personis esse, ut pote Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, ita ut hi tres unum 
sint, unus verus, aeternus, immensus, et incomprehensibilis Deus. Ex quo, per quem, 
et in quo sunt omnia. Pater est conditor universorum, Filius redemptor hominum, 

Spiritus Sanctus Ecclesiae, seu christifidelium sanctificator, et rector. Igitur huic 
Sanctissimae, et individuae Trinitati, respondent symboli tres partes praecipue; prima 

quae de creatione est Patri, secunda quae de redemptione Filio: tertia qua de 
santificatione, Spiritui sancto accomodatur. 

 
Quid est Ecclesia? 
Est omnium Christi fidem, atque doctrinam profitentium congregatio, quae sub uno, et 

summo post Christum capite, et pastore in terris gubernatur. | (p. 11) 
 

Qui ab Ecclesia prorsus alieni sunt? 
Primum Iudaei, et infedeles omnes, atque a fide apostatae, deinde haeretici, ii scilicet 
qui cum baptizati sunt contra Catholicam fidem cum pertinacia tuentur errorem: 

praeterea Scismatici qui a pace, et unitate Catholica ipsi se segregant. Postremo qui a 
communione Sanctorum, a Participatione Sacramentorum, et ab Ecclesiae suffragiis, 

Divinisque officiis per Ecclesiasticam potestatem legitime escluduntur: unde et 
excommunicati dicuntur: Qui omnes a Christi corpore quod est Ecclesia, seiuncti, et 
alieni sunt, proindeque spiritualis vitae ac salutis experte, manent Sathanae mortique 

perpetuae, (nisi resipiscant) obnoxii. Ac vitandi quidem illi omnes Catholicis, sed in 
primis haeretici, et scismatici non minus, quam pestes quedam exitiales fugiendi, ac 

execrandi sunt. 
 
Quae demum est simplex, brevis, et recta fidei regula, qua Catholici ab haereticis 

discernuntur? | (p. 12) 
Ea est Christi fidem, atque Ecclesiae auctoritatem integram profiteri, illud queratum ac 

fixum tenere, quod Ecclesiae Catholicae Pastores, atque Doctores credendum 
definierint. Coeterum si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi, inquit Christus ipse, sicut 
Ethnicus, et publicanus., Non enim habebit Deum patrem qui Ecclesiam noluerit 

habere matrem. 
 

CAPUT SECUNDUM 
De Spe, et Oratione Dominica. 

 

Quid est Spes? 
Virtus est Divinitus infusa, per quam certa cum fiducia nostrae salutis, et aeternae 

vitae bona expectantur. 
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Unde modum recte sperandi, et petendi discimus? 

Ex oratione Dominica, quam Christus ipse Dominus, et Magister noster ore suo 
sacrosancto tradidit et praescripsit. 

 
Recita per Partes Orationem Dominicam? | (p. 13) 
Prima Petitio. 

Pater noster, qui es in Coelis, sactificetur nomen tuum. 
 

Secunda. 
Adveniat regnum tuum. 
 

Tertia. 
Fiat voluntas tua, sicut in Coelo, et in Terra. 

 
Quarta. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 

 
Quinta. 

Et dimitte nobis debita nostra, sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris. 
 

Sexta. 
Et ne non inducas in tentationem. 
 

Septima. 
Sed libera nos a malo. Amen. 

 
Quid sibi vult initium huius orationis. Pater noster qui es in Coelis? 
Praefanuncula est, quae nos memores reddit summi beneficii, in quo Deus Pater, per 

Christum, nos sibi in filios adoptivos, et haeredes cooptavit. Atque hoc dulcis patris 
nomine provoca- | (p. 14) mur tum ad eum redamandum, tum ad praecandum magna 

cum fiducia. 
 
Quid esplicat prima petitio: Sanctificetur nomen tuum? 

Proborum filiorum iustum, et liberale desiderium. Hi petunt semper, et ubique in se, 
aliisque promoveri cognitionem, timorem, honorem, amorem, et cultum aeternae 

Maiestatis, et quidquid demum ad summi, optimique Patris gloriam spectat. 
 
Quid secunda petitione agimus, Adveniat regnum tuum? 

Petimus gloriam regni caelestis, aeternaeque foelicitatis nobis donari, ut cito cum 
Christo in sempiternum regnemus. 

 
Quid tertia: Fiat voluntas tua? 
Petimus Divinae gratiae nobis opem adesse, ut patris voluntatem in terra, sicut beati 

omnes in coelo faciunt, sincere alacriter, et constanter adimpleamus. 
 

Quid quarta: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie? 
Petimus suppeditari nobis quae ad vitam sive corporis, sive animi foven- | (p. 15) 
dam, et sustentandam spectant, ut victum, et vestitum, verbum Dei, et Ecclesiae 

Sacramenta. 
 

Quid quinta: et dimitte nobis debita nostra? 
Petimus veniam, ac remissionem peccatorum, parati vicissim remittere quod in nos alii 

peccaverint. 
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Quid penultima: Et ne nos inducas in tentationem? 
Petimus in hac tanta vitae imbecillitate divina virtute fulciri, atque adversum mundum, 

carnem, demonemque defendi, ne quocumque modo tentationi sucumbentes, peccato 
consentiamus. 
 

Quid septima petitione: Sed libera nos a malo. Amen? 
Petimus Dei benignitatem, qua ipse nos liberet, et vindicet a miseria tum corporis, 

tum animi, sive in hac vita quoad saluti nostrae congruit, sive in futura. Et additur 
Amen, hoc est fiat, sive fiet, ut spem desideriumque monstremus accipiendi ea, quae 
septem his petitionibus continentur. | (p. 16) 

 
Quae summa est priorum orationis huius petitionum? 

Priores quatuor ostendunt, quae hic bona sperare, ac petere debeamus. Inter quae 
primum, ac summum est divinae Maiestatis honor, et gloria: Proxima nostra felicitas: 
Huic accedit Deo debita obedientia: Postremum est, corporis, animaeque sustentatio 

necessaria: Haec sommatim continentur prioribus quatuor. 
 

Quae summa est reliquiarum petitionum? 
Tres posteriores continent mala, quae deprecari debeamus, ut sunt peccata, quae 

nobis regnum Dei praecludunt, tum tentationes, quae nisi ope divina protegamur, sua 
vi ad peccandum non pertrahunt: ac postremo huius, ac futurae vitae calamitates. 
Docet igitur Dominica praecatio simul, et bona petere, et mala deprecari. 

 
Quomodo recitas salutationem Angelicam Virgini Matri? 

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et | (p. 17) 
benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. 

 
Unde modus Deiparam Virginem salutandi profluxit? 

Primum ad exemplo Angeli Gabrielis, et Sanctae Elisabethae: deinde ex usu ipso, et 
consensu Ecclesiae Catholicae. 
 

Quem vero fructum affert haec salutatio? 
Sacrosanctae Virginis, et Dominicae incarnationis gratiam, et aeque salutarem, nobis 

refricat memoriam, ac praeterea monet, ut gratiosae Virginis favorem, atque apud 
Deum intercessionem nobis conciliemus. 
 

Quid discimus ex hac salutatione? 
Eximias dotes, ac laudes incomparabilis Virginis, ut quod Dei donis, ac virtutibus 

amplissimis referta, quod eadem Virgo, et mater, quod inter omnes omnium 
temporum mulieres benedicta, quod Regis Regum, Christi Dei, | (p. 18) et Domini 
nostri parens, ac proinde inventrix gratiae, ac Genitrix vitae nobis extitit. 

 
 

CAPUT TERTIUM 
De Charitate, et Decalogo. 

 

Quid est Charitas? 
Infusa a Deo virtus, qua Deus propter se diligitur, proximus autem propter Deum. 
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Quot sunt Charitatis praecepta? 

Duo principalia; Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota mente tua, 
et ex totis viribus tuis. Hoc est primum, et maximum mandamentum. Secundum vero 

simile huic, Dilige proximum tuum, sicut te ipsum, in his duobus praeceptis universa 
lex pendet, et Prophetae. 
 

Quo iudicio se prodit Charitas erga Deum? 
Si eius observes mandata. Haec est enim Charitas Dei, ut mandata eius custodiamus, 

et mandata eius gravia non sunt. Et ipse Christus docet: Qui | (p. 19) habet mandata 
mea, et servat ea; ille est, qui diligit me. 
 

Quomodo se prodit, et agnoscitur charitas erga proximum? 
Charitas patiens est, benigna est, charitas non aemulatur, non agit perperam, non 

inflatur, non irritatur, non cogitat malum, non guadet super iniquitate, congaudet 
autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. 
 

Cur praecepta Decalogi decem proponuntur? 
Etsi duo sunt charitatis praecepta, in quibus plenitudo legis versatur, tamen praecepta 

Decalogi idcirco adiiciuntur, ut perspicue magis omnes intelligant, quae ad charitatem, 
tum Deo, tum proximo exhibenda pertinent. 

 
Quae sunt praecepta Decalogi? 
1. Ego sum Dominus Deus tuus: non habebis Deos alienos coram me: non facies tibi 

scultile, ut adores illud. 
2. Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum: nec enim infontem habebit | (p. 20) 

Dominus eum, qui assumpserit nomen Domini Dei frustra. 
3. Memento ut diem Sabbati santifices. 
4. Honora Patrem tuum, et Matrem tuam, ut sis longaevus super Terram, quam 

Dominus, Deus tuus dabit tibi. 
5. Non occides. 

6. Non moechaberis. 
7. Non furtum facies. 
8. Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. 

9. Non concupisces uxorem proximi tui. 
10. Non domum, non agrum, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, et 

universa, quae illius sunt. 
 
Quid sibi vult primum praeceptum, Non habebis Deos alienos? 

Prohibet, ac damnat cultum falsorum Deorum, artem magicam, vel divinatoriam, 
observationes superstitiosas, omnem denique cultum impium. E diverso autem 

requirit, ut unum Deum Opt. Max. credamus, colamus, et invocemus. | (p. 21) 
 
Licet ne Sanctos colere, et invocare? 

Licet non ad eum quidem modum quem iubemur Deum colere, et invocare, tamquam 
Creatorem, et Redemptorem, et largitorem honorum omnium: at longe inferiori gradu, 

nimirum veluti dilectissimos Dei amicos, nostrosque apud ipsum intercessores, et 
patronos. 
 

Huic ne praecepto adversatur usus imaginum Christi, ac Sanctorum? 
Nequaquam quia praecepto huic: Non facies tibi sculptile, causa mox additur, ut 

adores illud videlicet Ethnicorum more qui falsorum Deorum statuunt simulacra, et 
idola sua impie colunt. Nos autem in imaginibus Christum et Sanctos quos 

representant pio a maioribus tradito more veneramur. 
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Quid secundum prohibet, Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum? 
Vetat abusum divini nominis, et irreverentiam, quae committitur a periu- | (p. 22) ris, 

et blasphemis, Deum Sanctos, vel creaturam aliquam absque gravi causa veritate ac 
reverentia iurantibus. 
 

Quid imperat tertium praeceptum, Memento ut diem Sabbati sanctifices? 
Vult Sabbatum, seu diem festum in Ecclesia piis operibus celebrari: quod sit adeundo 

templum, et audiendo Missam. Laborare vero hoc tempore, et occupationibus deditum 
esse servilibus, plane interdicit. 
 

Quid iniungit quartum, Honora Patrem et Matrem? 
Ut his qui secundum Deum vitae nostrae sunt auctores, reverentiam, obedientiam, 

opemque praestemus, ac omni demum officii gruere illis ipsis satisfaciamus. Deinde 
iubet ut magistratus tum civiles, tum Ecclesiasticos parentum et maiorum loco 
habeamus, illorum dicto lubentes pareamus, et revereamur potestatem atque 

auctoritatem. 
 

Qua ratione potestatem, et auctoritatem Ecclesiasticam reverebimur? | (p. 23) 
Videlicet, si sacris et oecumenicis Conciliis, si receptis Apostolorum ac Patrum 

institutis ac decretis, si probatis maiorum consuetudinibus, denique si summis 
Ecclesiae Pastoribus ac Pontificibus tribuerimus, quam singularem illis debemus 
observantiam obedientiamque. Ubi vel maxime peccant, qui cultum divinum, ac 

sanctiones, caeremoniasque Ecclesiasticas convellunt atque comtemnerant; tum qui 
Synodis et Pontificibus obtrectant, ac in Sacerdotum iura, et templa involant, sacra 

profanantes. 
 
Quid sibi vult quintum praeceptum, Non occides? 

Prohibet vim externam, eadem et in iuriam omnem quae corpori, et vitae proximi 
afferri possit. Ad haec iram, odium, rancorem, indignationem, et quo suis modo 

spectantes excludit, et penitus resecat. 
 
Quid vetat sextum, Non moechaberis? 

Fornicationem, adulterium et obscae- | (p. 24) nos illegitimosque concubitus, tum 
quidquid honestati, verecundiae et ingenuo pudori adversatur. Nam et qui viderit 

mulierem ad concupiscendum eam, iam maechatus est eam, in corde suo. 
 
Quid praecepto septimo cavetur, Non furtum facies? 

Omnis rei alienae illicita contrectatio et usurpatio ut sit in furto, rapina, usura, lucris 
iniustis, dolis malis, et iniquis contractibus: demum quibussuis commutationibus et 

distributionibus, quibus Christiana charitas laeditur, et proximus circumvenitur. 
 
Quid in octavo agitur, Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium? 

Interdicitur testimonium falsum, mendacium, periurium, et omnis linguae contra 
proximum abusus ut est in susurronibus detractoribus, malediciis adulatoribus, 

mendacibus, ac periuris. 
 
Quid postrema duo praecepta, Non concupisces uxorem, nec rem proximi? | (p. 25) 

Vetant concupiscentiam uxoris, ac rei alienae: quoniam, quod alienum est, haud 
solum iniuste et pro libidine nostra occupare non licet, sedne voluntate quidem ad 

illud appetendum ferri debemus: ita ut nostris rebus contenti absque omni invidia, 
emulatione, et cupiditate vivamus. 
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Quae summa quisve finis praeceptorum Decalogi? 

Nimirum, ut Deus et proximus sincere diligantur; cuius rei Symbolum fuit in duas 
tabulas Decalogi a Deo facta distinctio. In priori quidem tabula tria docentur, quae ad 

charitatem Dei; in secunda vero septem quae ad dilectionem proximi spectant, 
explicantur. 
 

Qua ratione praecepta primae tabulae charitatem Dei edocent? 
Quoniam tollunt, et prohibent vitia cultu honorique Dei maxime contraria, idolatriam, 

apostasiam, haeresin, periurium, superstitiones; admonent autem verum purumque 
Dei cultum corde, ore, ac opere fideliter exiben- | (p. 26) dum esse. Quod ubi sit, 
utique solus verus Deus cultu latriae colitur, et adoratur. 

 
Quomodo praecepta secundae tabulae charitatem proximi explicant? 

Eo ipso quod nostrum erga proximum officium ordine complectuntur: videlicet, ut non 
solum maiores honoremus sed etiam opere, verbis, ac voluntate prodesse omnibus, et 
nocere nemini studeamus, sive corpus proximi, sive persona iuncta coniugio, sive 

bona fortunae considerentur. 
 

Qua summa est praeceptorum de proximo diligendo? 
Haec ipsa nimirum, quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Omnia vero quaecumque 

vultis, ut faciant vobis, homines, et vos facite illis. Haec est enim lex et Prophetae. 
 
Suntne praeter Decalogum alia praecepta? 

Sunt utique, non solum utiliter illa, verum etiam necessario observanda praesertim 
Ecclesiae praecepta, cui vel | (p. 27) sanctissimae matri sponsaeque Christi aures et 

mentes praebere, Catholici filii omnes debemus. 
 
Quot sunt praecepta Ecclesiae? 

Praecipua quinque numeratur. 
1. Statutos Ecclesiae festos dies celebrato. 

2. Sacrum Missae officium diebus festis reverenter audito. 
3. Indicta certis diebus ieiunia, et a quibusdam cibis abstinentiam observato. 
4. Peccata tua sacerdoti proprio aut alteri cum eius facultate, singulis annis confitetor. 

5. Sacrosanctam Eucharistiam, ut minimum semel in anno, idque circa festum 
Paschae sumito. 

 
Quem fructum affert horum observatio praeceptorum? 
Haec atque id genus alia Ecclesiae tum instituta, tum praecepta; primum fidem, 

humilitatem, et obedientiam Christianam exercent: deinde cultum divinum, honestam 
disciplinam, et | (p. 28) publicam tranquilitatem alunt, conservant, et ornant, eoque 

mirifice conferunt, ut decenter et ordine cuncta in Ecclesia peragatur, et praeterqua ex 
charitate observemus. 
 

 
CAPUT QUARTUM 

De Sacramentis 
 
Quid est Sacramentum? 

Est invisibilis gratiae signum visibile ad nostram sanctificationem divinitus institutum. 
Aliud est enim quod in Sacramento videmus, aliud quod in eo accipimus; signum 

videmus externum, occultam vero et spiritualem gratiam, quae Res dicitur 
Sacramenti, accipimus. 
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Quot sunt Sacramenta? 

Septem, quae a Christo Domino instituta, ad Apostolis tradita, et in Ecclesia Catholica 
sempre conservata ad nos | (p. 29) usque pervenerunt. 

Sunt autem haec: Baptismus, Confirmatio, Eucharistia, Poenitentia, extrema Unctio, 
Ordo, Matrimonium. 
 

Quaere Sacramenta veneranda et summo in praetio habenda sunt? 
Primum quidem, quia a Deo et Christo Domino in lege nova instituta: deinde, quia 

gratiam Dei nobis necessariam, eamque uberrimam non modo significant, verum 
etiam, ceu vasa quaedam sacra divini Spiritus continent, et rite suscipientibus 
conferunt: Ad haec, quoniam adversus peccatum praesentissima sunt remedia, seu 

divina medicamenta nostri Samaritani: postremo, quia bonis gratiam habentibus, eam 
ipsam conservant, augent, et amplificant. 

 
Cur Sacramentis caerimoniae solemnes et Ecclesiasticae adhibentur? 
Multis profecto, et gravibus de causis. Primum, ut Saramentorum administrationem 

spectantes admoneantur, nihil hic profanum, sed arcana quaedam, et divinis plena 
misteriis geri, quae singularem reverentiam exigant; deinde, ut ad Sacramenta ipsa 

accedentibus cultum promoveant interiorem, quem Deus praecipue postulat, et cuius 
veluti signa, testimonia et exercitia sunt caerimoniae. Praeterea, ut Sacramenta ad 

ministrantes maiore cum dignitate et fructu munus suum obeant, dum veteris 
Ecclesiae institutis, sanctorumque Patrum vestigiis fideliter inhaerent. Constat etenim 
huiusmodi caerimonias plerasque inde a temporibus Apostolorum, per continuam 

successionem ad nos usque in Ecclesia perseverasse. His demum retinetur honesta 
religiosaque disciplina; his fovetur publica tranquillitas, quae sepe rituum externorum 

aut immutatione, aut innovatione graviter interturbatur. 
 
Quid est Baptismus? 

Primum maximeque necessarium legis novae Sacramentum, quod semel in aqua 
confertur, quo spiritualiter renascimur, et peccatorum plena remissio- | (p. 31) ne 

percepta, in filios Dei adoptamur, haeredesque vitae celestis adscribimur. 
 
Quid est Confirmatio? 

Est baptizatis collatum ab Episcopo Saramentum, in quo per sanctum Chrisma, et 
verba sacrosancta confertur gratia, et robur spiritus additur, tum ad firmiter 

credendum, tum ad Nomen Domini, quando sic est opus, libere confitendum. 
 
Quot sunt praecipua de Eucharistiae doctrina capita scitu necessaria? 

Quinque: Primum est eius veritas: alterum est panis et vini in Christi corpus et 
sanguinem conversio; tertium, adoratio debita; quartum eius oblatio; quintum et 

postremum, eiusdem Sacramenti sumptio. 
 
Quae est veritas Sacramenti Eucharistiae? 

Nimirum haec, Christum verum Deum, ac hominem vere ac integre in hoc Sacramento 
contineri, et nobis adesse, ubi Sacerdos rite ordinatus panem, | (p. 32) et vinum 

verbis illis arcanis, et a Christo traditis consecravit. 
 
Quae sit conversio per verba illa, quibus hoc Sacramentum, Sacerdos consecrat? 

Ea ut per ipsa verba, operante Christo, panis, et vinum in Corpus, et Sanguinem 
Dominicum convertantur, ac transubstantientur, atque ita panis, et vinum esse 

desinant in Eucharistia. 
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Quae Sacramento huic debetur adoratio? 

Eadem sane, quae Christo Domino, ac aeterno Deo debetur, quippe quem illic 
praesentem agnoscimus: Ideoque religioso tum corporis, tum animi cultu, ut par est, 

hoc Sacramentum supplices veneramur. 
 
Quaere censetur hoc Sacramentum oblatio? 

Quia est legis novae sacrificium, et oblatio munda, cruentis legis Iudaicae sacrificiis 
incruenta succedens, quem pro vivis, ac Christi defunctis fidelibus in Missa offertur, ac 

celebratur. Unde fit, | (p. 33) ut Eucharistia non solum a fideli populo sumatur, sed 
etiam pro peccatis a Sacerdotibus, ad Dominicae passionis, et mortis continuam 
commemorationem quotidie immoletur, semperque oblata fuerint in Ecclesia Dei. 

 
Quid in sacramenti huius sumptione servandum? 

Quod fides, et auctoritas sanctae matris Ecclesiae docet, videlicet Christiano laico sat 
esse, sub una specie panis totum Christum accipere: et ex hac sumptione consequi, ut 
qui non indigne accesserit, ingentem Dei gratiam ac aeternam quoque vitam obtineat, 

qui verus, ac integer Sacramenti huius fructus existit: eoque fit efficacior, quo saepius 
sacra, et salutaris illa communio digne iteratur. 

 
Quid est Poenitentia? 

Est secunda post naufragium tabula, et necessarium relapsis Sacramentum, in quo, 
remissio peccatorum et a reis petitur, et a Sacerdotibus tribuitur. 
 

Quot sunt partes et actiones poenitentiae? | (p. 34) 
Tres, Contritio, vel dolor animi peccata sua detestantis et ad vitam meliorem 

adspirantis; Confessio, seu peccatorum suorum, coram Sacerdote, facta explicatio, et 
Satisfactio denique, seu vindicta, punitioque criminum de seipso sumpta, ad 
praestandos fructus dignos paenitentiae. 

 
Quid est extrema unctio? 

Est Sacramentum, quo aegroti per oleum sacrum, et verba Christi in magnis morbi 
molestiis elevantur, ut felicius ex hoc mundo demigrent, et corpora etiam, si ita 
expedit, sanitati restituantur. 

 
Quid est Ordo? 

Est Sacramentum, quo Sacerdotibus, aliisque ministris Ecclesiae potestas confertur, 
ad Ecclesiastica munia rite decenterque obeunda. 
 

Quid postremo est matrimonium? 
Sacramentum, quo vir, et mulier legitime contrahentes, individuam vitae societatem 

ineunt, gratiaque Divina donantur, tum ut soboles honeste, et | (p. 35) Christiane 
suscipiatur, ac educetur; tum ut foede libidinis, et incontinentiae peccatum evitetur. 
 

Estne inter Sacramenta discrimen? 
Est sane; Bapstismus enim, Confirmatio, et Ordo, semel collata, nunquam iterantur, 

sicuti cetera. Item Baptismus necessario suscipitur ab omnibus; Echaristia a ratione 
utentibus, et a relapsis Poenitentia; Arbitrarium est autem uti reliquis; modo nullum 
comtemnas, aut, cum illud sumendi tempus est, negligas. 
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CAPUT QUINTUM 

De officiis, iustitiae Christiane 
 

Quot sunt officia iustitiae Christianae? 
Haec duo: Declina a malo sine peccato, et fac bonum, sive officium iustitiae. 
 

Qui potest homo cavere peccatum, et bonum facere, seu praestare iustitiam? | (p. 36) 
Non id per se quidem, CHRISTI gratia, ac spiritu istructus Christianus potest, ac 

debet, quantum huius quidem vitae status admittit, iuste vivere, et legem implere. 
 
Quotuplex est peccatum? 

Duplex, originale, et actuale. 
 

Quid est originale? 
Quod ab ortu nobis congenitum, per Baptismum in Christo condonatur. 
 

Quid est actuale? 
Dictum, factum, vel concupitum, contra, vel praeter legem Dei, aut Ecclesiae. 

 
Quotuplex est actuale? 

Duplex: Mortale, sic dictum, quia, mortem animae presentem adfert: Anima enim, 
quae peccaverit, ipsa morietur; et Veniale, ut cui venia facile tribuitur, et sine quo ne 
iusti quidem vivunt. 

 
Quibus gradibus ad peccatum deducimur? 

His tribus: suggestione, delectatione, consensu, seu deliberata voluntate peccandi. | 
(p. 37) 
 

Qui sunt supremi gradus peccantium? 
Eorum, qui scientes, ac prudentes ex mera peccant malitia; qui etiam de peccato ipso 

gloriantur; et qui bene morientibus obstrepunt, ac salutaria consilia prorsus 
contemnunt. 
 

Quare peccatum fugiendum? 
Quia Dominum Deum offendit, summum bonum eripit, et summum affert malum 

peccanti, dum divinam tollit fruitionem nunquam recuperandam, et poenas, 
aerumnasque homini accersit sempiternas. 
 

Quae dicuntur peccata capitalia? 
Illa, ex quibus veluti capitibus, et fontibus, omnia alia peccata proficiscuntur. 

 
Quot sunt peccata capitalia? 
Septem: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Accidia. 

 
Qua ratione vitari, et vinci haec peccata possunt? 

Si IESU Christi gratiae cooperemur, peccatorum damna, et pericula consi- | (p. 38) 
derantes, et virtutes semper his peccatis contrarias exercentes. 
 

Quae virtutes peccatis capitalibus adversantur? 
Hae septem: Humilitas, Largitas, Castitas, Benignitas, Temperantia, Patientia, 

Devotio, seu sedula Pietas. 
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Quae peccata in Spiritum sanctum committi dicuntur? 

Ea, quae sua malitia sic divinam excludunt gratiam, ut neque in hoc seculo, nisi aegre 
admodum, neque in futuro remittantur. 

 
Quot sunt peccata in Spiritum sanctum? 
Sex: Praesumptio de misericordia Dei, vel de impunitate peccati: Desperatio; Agnitae 

veritatis impugnatio; Fraternae charitatis invidentia; Obstinatio; Impoenitentia. 
 

Quae peccata in Coelum clamare dicuntur? 
Quae per se vehementer abominanda sunt, et aperte humanae charitatis iura violant, 
undi vindictam clamare | (p. 39) perhibentur, et orrendi saepe modis in hac vita 

divinitus vendicantur. 
 

Quod sunt peccata in Coelum clamantia? 
Haec quatuor: Homicidium voluntarium, peccatum Sodomiticum, oppressio Pauperum, 
Viduarum, atque Pupillorum; demum merces Operariorum defraudata. 

 
Quae peccata dicuntur aliena? 

Ea, quae ab aliis quidem committuntur, sed nobis interim auctoribus vel quoquo modo 
adiutoribus, aut saltem non impedientibus, ut idcirco nobis etiam imputentur. 

 
Quot modis aliena peccata nobis imputantur? 
Novem his modis; Consilio, iussione, consensu, irritatione, laudatione, seu adulatione, 

retinentia culpae alienae, conniventia, vel indulgentia, rei alienae partecipatione, et 
prava facti alieni defensione. 

 
Quae dicuntur opera carnis? 
Ea quae homines, secundum carnem | (p. 40) viventes, et a Dei filiis spiritualibus 

degenerantes, committere solent. 
 

Quot sunt opera carnis? 
Paulus ea recenset in hunc modum: Manifesta sunt opera carnis quae sunt Fornicatio, 
immunditia, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, maleficia, inimicitiae, 

contentiones, aemulationes, irae, rixae, dissensiones, sectae, invidiae, homicidia, 
ebrietates, commessationes, et his similia, quae praedico vobis, sicut praedixi, 

quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. 
 
Estne satis Christiano, malum fugere, et a peccato declinare? 

Nequaquam; sed preterea bonum agere, et virturtes exercere necesse est. Alioquin 
scienti bonum, et non facienti peccatum est illi. 

 
Quid boni faciendum est Christiano? 
In genere quidem quidquid boni lex naturalis, divina, vel humana praecipit, vel 

ostendit. In specie vero pro sua quisque vocatione praestare officium, et acceptae Dei 
gratiae cooperari, cum gra- | (p. 41) tiarum actione debet. Omnis enim arbor quae 

non facit fructum bonum excidetur, et in ignem mittetur. 
 
Quae sunt praecipua bonorum operum genera? 

Ea, quibus sobrie, iuste, pieque vivitur in hoc saeculo, et per quem itidem Iusti magis 
magisque iustificantur, et Sancti in dies santificantur. 
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Quotuplicia sunt haec bonorum operum genera? 

Triplicia: ut pote Ieiunium, Eleemosyna, seu misericordia, et Oratio; de quibus ita 
legimus: Bona est oratio cum ieiunio, et eleemosyna. 

 
Quis est fructus bonorum operum? 
Habent ea promissionem, ac mercedem huius ac futurae vitae: Deum placant, gratiam 

conservant, et augent. Denique Christiani hominis vocationem certam faciunt, atque 
consumant. 

 
Quid est ieiunium? 
Est certis diebus, iuxta morem, et praeceptum Ecclesiae, carnibus abstinere, et saltem 

unica cibi refectione in die | (p. 42) contentum vivere frugalius. Sed si generatim hoc 
nomen accipias, Ieiunium est corporis quaedam castigatio pie suscepta, ut vel caro 

spiritui subiiciatur vel obedientia exerceatur, vel Dei gratia impetretur. 
 
Quid est Oratio? 

Est mentis in Deum elevatio, per quam vel mala deprecamur, vel bona nobis, aliisque 
petimus, vel Deo benedicimus. 

 
Quid est eleemosyna? 

Est beneficium quo alterius miseriam ex commiserationis affectu, subvenimus. 
 
Quotuplex genus est eleemosynae seu misericordiae? 

Duplex: alia quippe sunt opera misericordiae corporalia; alia vero spiritualia, quoniam, 
vel ad corporalem, ad spiritualem miseriam proximi sublevandam spectant. 

 
Quot sunt opera misericordiae corporalia? 
Septem: esurientes pascere; po- | (p. 43) tum dare sitientibus; operire nudos; 

captivos redimere; aegrotos invisere; hospitio peregrinos suscipere; mortuos sepelire. 
 

Quot sunt opera misericordiae spiritualia? 
Sunt et ipsa septem: peccantes corrigere; ignorantes docere; dubitantibus recte 
consulere; pro salute proximi DEUM orare; consolari moestos; ferre patienter iniurias; 

offensam remittere. 
 

Quae sunt virtutes omnium precipuae? 
Post Theologicas quidem illas, de quibus dictum est, Fidem, Spem, et Charitatem, 
praecipuae sunt Cardinales, quae Christianos cum primis decent. 

 
Qua dicuntur Cardinales virtutes? 

Quae tamquam fontes aliarum et Cardines, omnem honestae vitae rationem 
continent. 
 

Quot sunt virtutes Cardinales? 
Quatuor: Prudentia, Iustitua, Temperantia, Fortitudo; quibus in Christo conbsequitur 

homo, ut provide, iuste, temperanter, ac fortiter, in omni vita degat, ac placeat Deo. 
 
Quae dicuntur dona Spiritus sancti? 

Septem illa, quae super Christum requievisse Propheta testatur, et quae ab ipso, ceu 
fonte omnis gratiae, in alios derivantur: ut donum sapientiae, donum intellectus, 

consilii, scientiae, fortitudinis, pietatis, ac timoris Domini. 
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Quaenam illa, quae fructus Spiritus vocantur? 

Ea, quae pii secundum spiritum viventes operantur, et per quae spirituales a 
carnalibus dignoscuntur. 

 
Qui sunt fructus Spiritus? 
A Paulo Apostolo sic numerantur: Charitas, gaudium, pax, patientia, longanimitas, 

bonitas, benignitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. 
 

Quae dicuntur Beatitudines Evangelicae? 
Illae, propter quas in Evangelio etiam hi, qui miseri prorsus ac infelices videntur, beati 
ac felices pronuntiantur. | (p. 45) 

 
Quot sunt Evangelicae beatitudines? 

Octo, quas ita Christus in monte tradidit. 
I. Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. 
II. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. 

III. Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. 
IV. Beati qui esuriunt, et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. 

V. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. 
VI. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. 

VII. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. 
VIII. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustituam, quoniam ipsorum est 
regnum coelorum. 

 
Quae dicuntur Evangelica consilia? 

Videlicet, quae per Evangelium non tamquam ad salutem necessaria, sed velut 
suscipientibus magis expedita atque utilia a Christo non praecipiente | (p. 46) quidem, 
sed consulente proponuntur. 

 
Quot sunt Evangelica consilia? 

Principalia tria sunt, nimirum, Paupertas volontaria; Castitas perpetua; et Obedientia 
integra, quae propter Deum homini religiose exhibetur. 
 

Quae hominis novissima dicuntur? 
Ea, quae homini ad extremum accidunt, ut Mors, Iudicium, Infernus, et Coelestis 

gloria; de quibus ita docet Sapiens: In omnibus operibus tuis memorare novissima 
tua, et in aeternum non peccabis. 
 

 
FINIS 
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2. BREVE CATECHISMO CATTOLICO - CATECHISMUS PARVUS CATHOLICORUM 

 
 

Canisio P., Breve catechismo cattolico, composto già in latino dal V. P. Pietro 
Canisio teologo della Compagnia di Gesù, ora tradotto in volgare ad uso delle 
scuole, per Giamb. Monauni stamp., e libr., Trento s.d. - Catechismus parvus 

catholicorum a V. P. Petro Canisio Societatis Jesus Theologo. Latine primum 
editus, nunc italice redditus. In usum juventutis scholasticae, Typ. Joan. 

Baptistae Monauni, Tridenti s. d. [tra il 1725 e il 1801] 
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Canisio P., Breve catechismo cattolico, composto già in latino dal V. P. Pietro Canisio 

teologo della Compagnia di Gesù, ora tradotto in volgare ad uso delle scuole, Giamb. 
Monauni stamp., e libr., Trento s.d. [testo latino e italiano a fronte; tra il 1725 e il 

1801; la coppia della Biblioteca Comunale di Trento presenta date manoscritte 1751 e 
1753]. 
 

 
CAPO PRIMO 

Della Fede, e Simbolo della Fede 
 

Chi deve dirsi Cristiano Cattolico? 

Colui, che ricevuto il Sagramento del Battesimo, professa la salutevole Dottrina di 
GESU’ Cristo vero Dio, ed Uomo nella sua Chiesa: né sta attaccato ad altre sette, ad 

opinioni contrarie alla Chiesa Cattolica. 
 
Quali sono le cose, che principalmente devono sapersi dai Cristiani? 

La Fede, la Speranza, la Carità, i Sagramenti, e le parti della Giustizia Cristiana. 
 

Che cosa è Fede? 
E’ un dono di Dio, ed un lume, da cui l’Uomo illuminato fermamente crede tutte le 

cose, scritte, e non scritte, che Dio rivelò, e ci propone a credere per mezzo della 
Chiesa. 
 

Dove si contiene in compendio la Fede, ovvero le cose, che hanno a credersi? 
Nel Simbolo degli Apostoli distinto in dodici Articoli. 

 
Quali sono questi dodici Articoli? 
Sono i seguenti: 

1. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo, e della Terra. 
2. Ed in Gesù Cristo suo Figliuolo unico, Signor nostro 

3. Il quale fu concetto di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine. 
4. Patì sotto Pontio Pilato, fu crocefisso, morto, e sepolto. 
5. Discese all’Inferno, il terzo dì resuscitò da morte. 

6. Salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. 
7. Indi ha da venire a giudicare i vivi, ed i morti. 

8. Credo nello Spirito Santo. 
9. La Santa Chiesa Cattolica, la Comunione de’ santi. 
10. La Remissione de’ peccati. 

11. La resurrezione della Carne. 
12. La vita eterna. Così sia. 

 
Cosa vuol dire il primo Articolo del simbolo: Credo in Dio Padre? 
Egli dimostra la prima Persona Divina; val a dire il Padre celeste, ed eterno, cui niente 

è impossibile, o difficile a fare, che produsse dal niente il Cielo, e la Terra, e tutte le 
cose visibili, insieme con le invisibili, e le prodotte continuamente conserva, e governa 

con somma bontà, e sapienza. 
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Che cosa insegna il secondo Articolo: ed in Gesù Cristo suo Figliuolo? 

Dimostra la seconda Persona Divina, cioè Gesù Cristo, Figlio di Dio naturale, 
quell’unico, generato fin dall’eternità, della medesima sostanza del Padre, Signore, e 

Redentore nostro; come quello, che ci liberò dalla perdizione. 
 
Cosa il terzo: Il quale fu concetto di Spirito Santo? 

Ci propone il misterio dell’Incarnazione del Signore; cioè qualmente il Figliuolo di Dio 
scendendo dai Cieli, prese natura umana: ma con una maniera del tutto singolare, 

come quello, che senza Padre per virtù dello Spirito Santo fu concetto, e nacque da 
Maria Vergine senza corruzione. 
 

Cosa il quarto: Patì sotto Ponzio Pilato? 
Tratta della Redenzione umana. Imperoché lo stesso vero Figliuolo di Dio, secondo 

quella umana natura, che prese, veramente patì estremi dolori per noi, e per 
riscattare tutti gli peccatori. Onde ancora che egli fosse l’Agnello senza macchia, 
tuttavia fu sotto il Presidente Ponzio crocefisso, morto sopra la croce, e poi sepellito. 

 
Che cosa il quinto: Discese all’Inferno? 

Comprende il Misterio della Resurrezione di Cristo, il quale bensì coll’anima, discese al 
Limbo per liberar di là i Padri: ma poi il terzo giorno dopo la sua morte riprese il 

corpo, e per propria virtù risuscitò. 
 
Cosa il sesto scese al Cielo? 

Rapporta il Misterio della gloriosa Ascensione di Cristo, il quale dopo aver terminata 
l’opera della nostra redenzione, passò da questo mondo al Padre, e cola sua propria 

virtù ascese Trionfante al Cielo, e nella stessa eterna gloria del padre sopra tutte le 
cose fu collocato. 
 

Che cosa il settimo: Indi ha da venire a giudicare i vivi, ed i morti? 
Egli ci dimostra l’ultimo giorno del giudizio, allorché Cristo visibile in carne umana 

calerà dal Cielo per far le parti di Giudice tremendo con tutti i buoni, ed i cattivi, e 
darà ad ogniuno la mercede conforme alle loro operazioni. 
 

Cosa l’ottavo: Credo nello Spirito Santo? 
Ci propone la terza Persona della Santissima Trinità, cioè lo Spirito Santo, il quale 

procedendo dal Padre, e dal Figliuolo è uno, vero, ed eterno Dio, che regna col Padre, 
e col Figliuolo, e perciò insieme con queste due persone deve esser adorato, e 
glorificato. 

 
Che cosa il nono articolo: La Santa Chiesa Cattolica? 

Questo ci insegna esserci quattro cose da credere intorno alla Chiesa. Primieramente, 
ch’ella sia una sola, perché ha un solo Spirito di Gesù Cristo: una sola fede, e Dottrina 
della fede, e de’ Sagramenti: un sol Capo, e Rettore, che è il Vicario di Cristo, e 

successore di S. Pietro. Secondo, che la medesima Chiesa sia Santa, perché è 
santificata da Cristo suo Capo, e Sposo, al quale per mezzo della Fede, e de’ 

Sagramenti si congionge: e perché dallo Spirito Santo perpetuamente vien governata. 
Terzo, che la medesima sia Cattolica, cioè Universale, perché diffusa per tutto il 
mondo, comprende in sé tutti i Fedeli di Cristo di qualunque tempo. Quarto, ed ultimo, 

che ci sia in questa istessa Chiesa la comunione de’ Santi, cioè non solamente de’ 
viatori, ma anche di quelli, che deposta la mortal carne, o regnano nel Cielo, o hanno 

da regnarvi, sebbene adesso sono trattenuti nel Purgatorio a purificarsi dalle macchie 
de’ loro peccati. I quali, tutti come membri d’un sol capo, scambievolmente si aiutano 
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colle buone opere, coi meriti, e con le orazioni: e sono insieme partecipi del 

sacrosanto Sagrifizio della Messa, e del frutto de’ Sagramenti della Chiesa. 
 

Cosa il decimo: La remissione de’ peccati? 
Offerisce la presente grazia di Dio a tutti gli peccatori, acciocché alcuno non disperi 
d’ottener il perdono de’ suoi peccati, purché continui a stare nella Chiesa Cattolica, ed 

usi, come si conviene, i Sagramenti della medesima. 
 

Che cosa l’undecimo: La Rissurrezione della Carne? 
Dice, che tutti gli morti saranno risuscitati, e ci conferma, che ci sarà l’ultimo giorno 
del Giudizio: Imperocché, tutti risuscitati nella nostra carne compariremo avanti al 

tribunale di Cristo, per ricevere anco nel corpo la mercede del bene, o del male, che 
avremo commesso in vita. 

 
Cosa finalmente l’ultimo: E la vita eterna? 
Ci dimostra esservi uno stato d’immortalità beata destinato in premio della fede, e 

delle virtù Cristiane: acciocché sappiamo di certo, che ci resta dopo questa un’altra 
vita di gran lunga diversa, e veramente sicura, beata, ed eterna, la quale è preparata 

a coloro, che credono in Cristo, ed osservano i suoi Comandamenti. 
 

Ditemi in ristretto tutti gli articoli del Credo. 
Confesso non solamente col cuore ma ancora colla bocca il Signore Iddio, del quale 
non si può pensare alcuna cosa o più grande, o più sapiente, o più buona. Confesso 

esso essere uno solo in essenza, cioè in una natura Divina, e Trino nelle Persone, che 
sono Padre, Figliuolo, e Spirito Santo così che queste tre Persone sono una sola cosa, 

un solo, vero, eterno, immenso, ed incomprensibile Dio: dal quale, per il quale, e nel 
quale hanno l’essere tutte le altre cose. Il Padre è il Creatore di tutte le cose, il 
Figliuolo è il Redentore degli Uomini, lo Spirito Santo è il Santificatore, ed il 

Governatore della Chiesa, o sia dei Fedeli di Cristo. Adunque corrispondono a questa 
Santissima, ed individua Trinità tre parti principali del Credo: La prima, che è della 

Creazione, corrisponde al Padre: La seconda, che tratta della Redenzione, al Figliuolo: 
E la terza, che parla della Santificazione, allo Spirito Santo. 
 

Che cosa è la Chiesa? 
E’ una congregazione di quelli, che professano la Fede, e la Dottrina di Cristo, la quale 

vien governata in terra da un Capo, e Pastore dopo Cristo. 
 
Chi sono affatto separati dalla Chiesa 

Primariamente i Giudei, e tutti gl’Infedeli, e gli Apostati dalla Fede: poi gli Eretici, cioè 
quelli, li quali essendo battezzati sostengono pertinacemente errori contro la Fede 

Cattolica. In oltre gli Scismatici, li quali si separano dalla pace, ed unità del 
Cattolichismo. Finalmente quelli, che per autorità della Chiesa sono legittimamente 
privati della Communione de’ Santi, della partecipazione de’ Sagramenti, de’ Divini 

Offici, e de’ suffraggi della Chiesa: e perciò sono detti scomunicati: Li quali tutti 
essendo separati, e divisi dal Corpo di Cristo, che è la Chiesa, sono ancor privi della 

salute, e vita spirituale, e non ravvedendosi, soggetti al Diavolo, ed alla morte eterna. 
Da questi tutti devono guardarsi i Cattolici: ma principalmente devono fuggire, ed 
abbominare gli Eretici e gli Scismatici non meno, che una peste mortale. 

 
Qual è in somma la semplice, e sicura regola, colla quale si distinguono gli Eretici dai 

Cattolici? 
E’ professare tutta intiera la fede di Cristo, e l’autorità della Chiesa, e tenere per certo, 

e sicuro tutto ciò, che hanno decretato da credersi i Pastori, e Dottori della Chiesa 



23 

 

Cattolica: Per altro, se alcuno non ascolta la Chiesa, abbilo (dice Cristo istesso) come 

un Gentile, ed un Pubblicano. Imperocché colui non avrà Dio per Padre, che ricuserà 
d’aver la Chiesa per Madre. 

 
 

CAPO SECONDO 

Della speranza, ed Orazione del Pater noster 
 

Cosa è la Speranza? 
E’ una Virtù infusa da Dio, col mezzo della quale aspettiamo con certa confidenza i 
beni della nostra salute, e della vita eterna. 

 
Come si apprende il modo di ben sperare, e far Orazione? 

Dall’Orazione del Signore, cioè da quella, che l’istesso nostro Maestro, e Cristo Signore 
con la sua santissima bocca, ci ha insegnato, e prescritto. 
 

Recitatela di parte in parte. 
Prima petizione. 

Padre nostro, che sei ne’ Cieli, 
Sia santificato il nome tuo. 

 
Seconda petizione. 
Venga il Regno tuo. 

 
Terza petizione. 

Sia fatta la volontà tua, come in cielo, così in Terra. 
 
Quarta petizione. 

Il nostro pane quotidiano dà oggi a noi. 
 

Quinta petizione. 
E rimettici i nostri debiti, siccome noi rimettiamo a nostri debitori. 
 

Sesta petizione. 
E non c’indurre in tentazione. 

 
Settima petizione. 
Ma liberaci dal male. Amen. 

 
Che cosa vuol dire il principio di questa orazione: Padre nostro che sei ne’ Cieli? 

E’ una breve introduzione, che ci ricorda il grandissimo beneficio fattoci da Dio Padre, 
nel riceverci per mezzo di Gesù Cristo in suoi eredi, e figliuoli adottivi. Cosicché da 
questo dolce nome di Padre siamo eccitati a riamarlo, e pregarlo con gran confidenza. 

 
Che cosa dichiara la prima petizione: Sia santificato il nome tuo? 

Ci manifesta il giusto, e ingenuo desiderio de’ buoni figliuoli, i quali desiderano, che 
sia sempre, ed in ogni luogo promossa in se stessi, ed in altri ancora la cognizione il 
timore, l’amore, ed il culto della Divina Maestà, e tutto ciò finalmente, che 

s’appartiene alla gloria del sommo, ed ottimo loro Padre. 
 

Che cosa ricerchiamo nella seconda: Venga il Regno tuo? 
Dimandiamo d’essere fati partecipi della gloria del Regno del Cielo, e dell’eterna 

felicità per regnare tantosto con Cristo in eterno. 
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Che cosa nella terza: Sia fatta la volontà tua come in Cielo, così in Terra? 
Ricerchiamo l’aiuto della Divina grazia per fare con sincerità, prontezza, e costanza la 

volontà di Dio nostro Padre in terra, siccome la fanno tutti i Beati nel Cielo. 
 
Cosa nella quarta: Il pane nostro quotidiano da oggi a noi? 

Noi preghiamo Dio con questa dimanda, che si degni di somministrarci tutto ciò, che si 
appartiene al sostentamento sì dell’anima, come del corpo, cioè il vitto, il vestito, la 

parola di Dio, ed i Sagramenti della Chiesa. 
 
Che cosa nella quinta: E rimettici i nostri debiti, siccome noi rimettiamo a’ nostri 

debitori? 
Imploriamo il perdono de’ peccati, prontissimi vicendevolmente a perdonare a coloro, 

che ci hanno offeso. 
 
Che cosa nella sesta: E non ci indurre in tentazione? 

Consapevoli noi della nostra fragilità, ricerchiamo d’essere sostentati dalla grazia di 
Dio, difesi contro il Mondo, la Carne, ed il Demonio, acciocché noi non siamo in alcun 

modo oppressi dalla tentazione, ne consentiamo mai al peccato. 
 

Che cosa nell’ultima: Ma liberaci dal male. Amen? 
Imploriamo la misericordia di Dio, acciocché ci liberi da ogni male dell’anima, e del 
corpo, non solamente in questa vita, quando ciò sia senza pregiudizio dell’eterna 

salute ma principalmente anco nell’altra. E si dice Amen, cioè così sia, per far vedere il 
desiderio, che abbiamo di conseguire quelle cose, che si contengono in queste sette 

petizioni. 
 
Spiegatemi insomma le prime quattro petizioni del Pater noster. 

Queste ci dimostrano, quai beni noi dobbiamo dimandare, e sperare: fra i quali il 
primo si è l’onore, e la gloria di Dio: l’altro la nostra beatitudine: poi l’obbedienza a 

Dio dovuta: e finalmente il sovvenimento necessario all’anima, ed al corpo. Che è 
quanto si contiene nelle quattro prime petizioni. 
 

Ditemi in ristretto le altre tre. 
Con queste dimandiamo, che ci sieno tenuti da lontano i mali: come sono i peccati, 

che ci privano del Regno di Dio, e le tentazioni, a cui senza il suo aiuto dovremmo 
soggiacere, e per fine i mali di questa, e dell’altra vita. Adunque impariamo da questa 
orazione del Signore a chiedere insieme il bene, e l’allontanamento dal male. 

 
Come recitate voi la salutazione dell’Angelo alla B. V.? 

Dio ti salvi Maria, piena di grazia: il Signore è teco; tu sei benedetta tra le Donne, e 
benedetto il frutto del tuo ventre Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori adesso, e nell’ora della morte nostra. Così sia. 

 
Donde è nato questo modo di salutar la Madre di Dio? 

Primieramente dall’esempio dell’Angelo Gabriello, e di Santa Elisabetta: poi dall’uso, e 
dal consenso della Chiesa. 
 

Qual frutto ci apporta questa preghiera? 
Con ugual piacere, e profitto ci fa ricordare sì della B. V., come della Incarnazione di 

nostro Signore, e di più ci esorta a procacciarci la grazia, e l’intercessione della 
medesima gloriosa Vergine appresso Dio. 
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Che cosa impariamo noi da questa orazione? 

Impariamo le doti eccellenti, e le lodi di questa incomparabil Vergine: cioè qualmente 
essendo essa ricolma di beni, e virtù singolarissime: Vergine insieme, e Madre: 

benedetta fra tutte le donne di qualunque tempo: Madre del Re de’ Re, Cristo Dio, e 
Signor nostro, ritrovò la grazia, e partorì a noi la vita. 
 

 
CAPO III 

Della Carità, e del Decalogo. 
 
Che cosa è Carità? 

E’ una virtù da Dio infusa nell’anima nostra, per la quale amiamo Dio per se stesso, e 
il Prossimo per amor di Dio. 

 
Quanti sono i precetti della Carità? 
Due sono i principali: Tu amerai il Signor Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima, con tutta la tua mente, e con tutte le tue forze. Questo è il primo, e il più 
grande precetto: il secondo poi simile a questo si è: amerai il tuo Prossimo, come te 

stesso. In questi due precetti si contiene tutto ciò, che è scritto nella Legge, e ne’ 
Profeti. 

 
Quali sono i segni della Carità verso Dio? 
L’osservare i di Lui comandamenti: imperocché in ciò consiste la carità verso Dio, che 

noi custodiamo i suoi comandamenti, che non sono difficili da osservarsi: avendo 
detto l’istesso Cristo Nostro Signore colui che mi ama, che sa, ed osserva i miei 

comandamenti. 
 
Come si palesa la carità verso il Prossimo? 

La Carità è paziente, benigna, non è invidiosa, né viziosa, non opera malamente, non 
è superba, né ambiziosa, non cerca ciò, che è suo, non si lascia provocare ad ira, non 

pensa al male, non si rallegra della ingiustizia, ma si consola della verità, soffre il 
tutto, crede il tutto, spera il tutto, e tollera ogni cosa. 
 

Perché dunque sono dieci i precetti del Decalogo? 
Avvegnacché sieno due i precetti della Carità, a cui si riducono tutti gli altri precetti 

della legge: ciò non ostante si aggiungono i Comandamenti del Decalogo, acciocché 
più chiaramente tutti intendano ciò, che si appartiene ad esercitare la carità verso Dio, 
e verso il Prossimo. 

 
Quali sono i precetti del Decalogo? 

1. Io sono il Signor Iddio tuo; non averai altro Dio davanti a me: non ti 
fabbricarai alcun idolo per adorarlo. 

2. Non pigliare il nome di Dio in vano: poiché Iddio non lascierà impunito 

colui, che piglierà il suo santo Nome in vano. 
3. Ricordati di santificare le Feste. 

4. Onora il Padre, e la Madre, acciò che tu vivi lungo tempo sopra la terra, la 
quale ti darà il Signor Iddio tuo. 

5. Non ammazzare. 

6. Non fornicare. 
7. Non rubbare. 

8. Non dir falso testimonio. 
9. Non desiderar la Donna d’altri. 
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10. Non desiderar la casa, il campo, il servo, la serva, il bue, l’asino, ed ogni 

altra cosa, che è del tuo prossimo. 
 

Che cosa contiene il primo precetto: Non averai altro Dio avanti a me? 
Proibisce, e condanna l’Idolatria, o il culto de’ falsi Dei, l’arte magica, ovvero 
divinatoria, le osservazioni superstiziose, e finalmente ogni sacrilega empietà: ed 

all’opposto vuole, che noi crediamo un Dio Ottimo Massimo, e questo adoriamo, ed 
invochiamo. 

 
E’ lecito riverire, ed invocare i Santi? 
Egli è lecito: non però in quel modo, con cui dobbiamo venerare, ed invocare Dio, 

come Creatore, Redentore, e Datore d’ogni bene: ma con una maniera di gran lunga 
inferiore, cioè come amici carissimi di Dio, e nostri intercessori, e patroni appresso il 

medesimo. 
 
E’ contrario a questo precetto l’uso delle immagini di Dio, e de’ Santi? 

In niuna maniera: poiché dopo quelle parole: non ti farai alcun Idolo: soggiunge 
subito la ragione: per adorarlo, cioè secondo il rito de’ gentili, che si fabbricano statue 

di false Deità, e i suoi idoli empiamente adorano. Noi all’incontro nelle immagini 
veneriamo Cristo, e i Santi, ch’esse ci rappresentano, per certo santo costume, che 

abbiamo avuto da’ nostri maggiori. 
 
Che cosa proibisce il secondo: Non pigliare il nome di Dio in vano? 

Vieta l’abuso del nome di Dio, ed ogni irriverenza al medesimo, il che si commette da 
quelli, che spergiurano, o bestemmiano, e da quelli, che senza alcuna grave cagione, 

o senza verità, e riverenza giurano per Dio, per i Santi, ovvero per alcuna creatura. 
 
Che cosa comanda il terzo precetto? 

Vuole, che sia celebrato il Sabbato, o sia il giorno di festa coll’esercizio d’opere pie; il 
che si fa andando in Chiesa, ascoltando la S. Messa. All’incontro proibisce in questo 

tempo ogni lavoro, e lo star occupato in opere servili. 
 
Che cosa il quarto? 

Ci comanda d’ubbidire, e riverire quelli, da cui dopo Dio abbiamo l’essere, come anco 
di sovvenire, e dare ogni soddisfazione ai medesimi: poi vuole, che teniamo in grado 

de’ nostri Parenti, e Maggiori li Superiori Secolari, ed Ecclesiastici, col fare volentieri la 
loro volontà, e portare rispetto alla loro podestà, ed autorità. 
 

In qual maniera usaremo questo rispetto all’autorità della Chiesa? 
L’usaremo in questo modo, cioè col mostrare la dovuta ubbidienza, ed una singolare 

osservanza ai sagri, ed universali Concilii, alle ordinazioni, e decreti, che sono 
accettati degli Apostoli, e de’ Santi Padri, all’usanze approvate de’ nostri Maggiori, e 
finalmente ai Sommi Pastori, e Pontefici della Chiesa. Però peccano gravemente 

coloro, che rompono, e violano il culto Divino, i precetti, e le cerimonie della Chiesa, 
come anche coloro, che sparlano de’ Concili, de’ Pontefici, invadono le Chiese, si 

arrogano il diritto de’ Sacerdoti, e profanano le cose sagre. 
 
Che cosa proibisce il quinto: Non ammazzare? 

Proibisce ogni violenza, ogni occisione, ed ogni ingiuria, che possa offendere il 
prossimo nella vita: In oltre questo precetto esclude del tutto, e vieta ogni odio, 

rancore, o sdegno, e ogni mal animo, che può apportare danno al nostro prossimo. 
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Che cosa il sesto: Non fornicare? 

Proibisce la fornicazione, adulterio, ed ogni sporco, ed illegittimo accoppiamento: e 
tutto ciò, che offende l’onestà, la modestia, e la pudicizia. Imperocché chi rimira una 

donna per desiderarla, ha già peccato con essa dentro il suo cuore. 
 
Che cosa il settimo: Non rubare? 

Proibisce, che non venga toccata, o usurpata illecitamente la robba altrui: ciò che si 
commette col furto, cola rapina, coll’usura, coi guadagni illeciti, con gl’inganni, e co’ 

contratti iniqui, e finalmente con ogni cambio, o permutazione, con cui si offende la 
carità Cristiana, o s’inganna il prossimo. 
 

Che cosa l’ottavo: Non dir falso testimonio? 
Proibisce la falsa testimonianza, la bugia, lo spergiuro, ed ogni mal uso di lingua 

contro del prossimo: che commettono i susurroni, i detrattori, i maldicenti, gli 
adulatori, i bugiardi, e gli spergiuri. 
 

Che cosa proibiscono gli ultimi due: Non desiderare la Donna d’altri? 
Vietano l’ingiusto desiderio di aver la donna, o la robba altrui: imperocché non 

solamente è illecito pigliare ingiustamente, per nostro disordinato appetito ciò, che 
appartiene ad altri: ma ne anco dobbiamo lasciarci portare col desiderio a volerla; così 

che dobbiamo vivere contenti del nostro senza invidia, emulazione, e cupidigia. 
 
Ditemi il ristretto, e il fine dei comandamenti del Decalogo. 

Egli si è, che sia amato sinceramente Dio, e il prossimo, ch’è la ragione, perché Dio ha 
diviso in due tavole la legge, mettendo cioè nella prima tavola i tre primi precetti, che 

si appartengono all’amore di Dio, e nella seconda i sette, che riguardano la carità del 
prossimo. 
 

Come mai c’insegnano i tre primi precetti l’amor di Dio? 
Ce lo insegnano vietando, e togliendo i vizi più contrari al culto, e all’onore di Dio; 

come sono l’idolatria, l’apostasia, l’eresia, lo spergiurio, e le superstizioni avisandoci 
insieme di dare fedelmente a Dio un culto vero, e puro col cuore, con la bocca, e con 
l’opere: con che senza dubbio viene ad essere adorato il solo, e vero Dio con ossequio 

a lui proprio. 
 

In che modo dichiarano i precetti compresi nella seconda tavola l’amor verso il 
prossimo. 
Ce lo dichiarano con questo, che essi comprendono per ordine l’obbligo nostro verso al 

prossimo: che è non solamente onorare i Superiori, ma anche porre ogni studio per 
giovare a tutti colle parole, coi fatti, e con la volontà, e guardarsi di danneggiare 

alcuno, sia poi nel corpo, o ne’ beni di fortuna, o persona maritata. 
 
Insegnatemi brevemente i precetti della Carità verso il Prossimo. 

Sono i seguenti: Non fare ad altri quello, che non vorresti fosse fatto a te: Poiché ciò 
è, quanto comanda la legge, e i Profeti. 

 
Vi sono altri precetti, oltre quelli del Decalogo? 
Certamente ci sono precetti, che non solo possono esser utilmente osservati, ma che 

devono necessariamente esser osservati, ed ascoltati; in particolare i precetti della 
Chiesa da tutti i Cattolici, come figliuoli ubbidienti alla loro Madre, e Sposa di Cristo. 

 
Quanti sono i precetti della Chiesa? 

I principali sono cinque. 
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1. Celebrare le Feste ne’ giorni prescritti dalla Santa Chiesa. 

2. Udir con riverenza la santa Messa ne’ giorni di Festa. 
3. Digiunare ne’ tempi prescritti dalla S. Chiesa, ed astenersi dalle carni. 

4. Confessarsi almeno una volta all’anno, e comunicarsi almeno nel tempo di 
Pasqua 

5. Non celebrare le nozze ne’ tempi proibiti dalla Santa Chiesa. 

 
Qual frutto ci apporta l’osservanza di questi precetti? 

Da questi, e simili precetti, o istituzioni della Chiesa impariamo primieramente ad 
esercitarci nelle virtù della fede, dell’umiltà, e dell’obbedienza Cristiana; i medesimi 
poi accrescono il culto di Dio, conservano l’onestà della dottrina Ecclesiastica, 

mantengono la pubblica quiete, e finalmente dispongono a meraviglia, acciocché tutte 
le cose, che si praticano nella Chiesa, vengano esercitate con buon ordine, e somma 

decenza: oltre che ci fanno meritare la vita eterna; se noi li osserviamo secondo le 
regole della Carità. 
 

 
CAPO IV 

De Sagramenti. 
 

Che cosa è Sagramento? 
E’ un segno visibile della grazia invisibile ordinato da Dio per nostra santificazione. 
Imperocché altro è ciò, che vediamo nel Sagramento, e tutt’altro è ciò, che riceviamo. 

Ciò che vediamo, è un segno esteriore, e ciò che riceviamo, è una grazia invisibile, e 
spirituale, la quale per altro si chiama la cosa del Sagramento. 

 
Quanti sono i Sagramenti? 
Sono sette, e questi furono instituiti da Cristo, comunicatici dagli Apostoli, e sempre 

conservati nella Chiesa Cattolica, fino ai nostri tempi, che si chiamano: il Battesimo, la 
Cresima, l’Eucharistia, la Penitenza, l’estrema Unzione, l’Ordine, il Matrimonio. 

 
Perché dobbiamo venerare i Sagramenti, ed averli in somma stima, ed onore? 
Principalmente per essere questi stati ordinati da Dio, e da Cristo N. S. nella nuova 

Legge: po perché non solamente sono il segno della grazia abbondantissima di Dio, a 
noi tanto necessaria; ma anco perché quai vasi sagri dello Spirito Santo la 

contengono, e la conferiscono a coloro, che li ricevono, come si deve: in oltre perché 
sono potentissimi rimedi, o sia medicamenti celesti del nostro Samaritano contro al 
peccato: e finalmente, perché accrescono, conservano, ed aumentano la grazia ai 

buoni, che sono in possesso di quella. 
 

Perché si adopera nell’uso di questi Sagramenti certo rito solenne, che si dice anco 
Ecclesiastico? 
Certamente per molte, e gravi cagioni: e primariamente per dar insieme ad intendere 

a quelli, che osservano l’amministrazioni di questi Sagramenti, non esserci 
frammischiata alcuna cosa di profano, anzi contenervisi segreti profondissimi, e ripieni 

de divini misteri, e con questo vengano ad esser tenuti in gran venerazione. 
Secondariamente per promovere la riverenza interiore in quelli, che si accostano per 
riceverli: essendo le cerimonie, quasi a dire il segno, la testimonianza, e l’attuale 

esercizio del rispetto, che loro si usa, e che Dio sopra tutto ricerca. In oltre sono 
ordinate queste cerimonie, acciocché i Sagri Ministri di questi Sagramenti stando 

fedelmente attaccati alle antiche ordinazioni della Chiesa, ed osservando l’esempio de’ 
SS. PP. esercitino più degnamente, e con maggior profitto il lor Ministero. 

Conciosiaché egli è certo, che queste cerimonie, per la maggior parte, hanno avuto fin 
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dal tempo degli Apostoli un interrotto possesso, e durazione nella Chiesa, e sono 

passate successivamente alle nostre mani. E finalmente con queste si mantiene con 
decoro la religiosa disciplina, si fomenta, e si conserva la pubblica quiete nella Chiesa 

la quale, a cagione di novità, e mutazioni introdotte de’ riti, e cerimonie, viene bene 
spesso gravemente intorbidita. 
 

Che cosa è Battesimo? 
Questo è il principale, e sopra tutti il Sagramento più necessario della nuova Legge, il 

quale si dispensa una sol volta coll’acqua, ci fa spiritualmente rinascere, ci apporta ‘l 
perdono universale de’ nostri peccati, ci dona la figliolanza di Dio, e ci fa eredi della 
gloria celeste. 

 
Che cosa è Cresima? 

Questo è un Sagramento, che si dispensa solo dal Vescovo ai Battezzati, che ricevono 
con questo, per mezzo dell’Olio della Cresima, e di alcune parole Sagrosante, grazia, e 
fortezza di spirito per mantenersi costanti nella Fede, e confessare liberamente il 

nome di Dio, quando ciò sia di bisogno. 
 

Quanti sono i capi principali, e necessari da sapersi intorno l’Eucaristia? 
Sono cinque: il primo è la verità di questo Sagramento: il secondo il cangiamento del 

Pane, e Sangue di Cristo: terzo l’adorazione dovuta: quarto l’Offerta: quinto, ed 
ultimo la consumazione del medesimo Sagramento. 
 

Che cosa dobbiamo a sapere intorno la presenza di Cristo nell’Eucaristia? 
Dobbiamo credere, che appena, che il Sacerdote ben ordinato ha pronunciato sopra il 

Pane, e ‘l Vino quelle parole segrete, che Cristo insegnò, e prescrisse, si ritrova, ed è 
presente in questo Sagramento Cristo vero Dio, ed Uomo veramente, e intieramente. 
 

Qual cangiamento si fa con quelle parole della Consagrazione? 
In virtù di quelle parole Cristo Signore Nostro fa, che si converta la sostanza del Pane, 

e del Vino nella sostanza del suo Corpo, e del suo Sangue; tantoché dopo la 
consagrazione non si ritrova nell’Eucaristia né Pane, né Vino. 
 

Qual sorte di adorazione si deve a questo Sagramento? 
Quella stessa, che si deve a Gesù Cristo vero Dio, il quale crediamo ritrovarsi in quello 

realmente presente. E per questo noi con l’adorazione dovuta a un tanto Sagramento, 
e con una dimostrazione sì esterna, che interna di riverenza, e rispetto supplichevoli 
adoriamo, e veneriamo questo Sacramento. 

 
Perché si dice questo Sagramento offerta? 

Perché questo è il Sagrificio, e l’obblazione della nuova Legge pura, e senza effusione 
di sangue, ordinata in luogo de’ Sagrifici sanguinosi della Legge Giudaica, il quale si 
offerisce a Dio nella Messa a beneficio de’ Vivi, e de’ Defonti. Perciò questo 

Sagramento non solamente è ricevuto dal Popolo Cristiano, ma si offerisce, e fu 
sempre offerto nella Chiesa giornalmente da’ Sacerdoti in memoria della Passione del 

Signore. 
 
Che cosa dobbiamo osservare nell’accostarsi a questo Sagramento? 

Dobbiamo osservare ciò, che c’insegna la Fede, e la Santa Madre Chiesa; cioè, che i 
Laici Cristiani possano solamente ricevere tutto intiero il Corpo di Cristo sotto la figura 

di Pane, e che indi ne nasca, che coloro, che si accostano degnamente per 
comunicarsi, acquistino tutto intiero il vero frutto di questo Sagramento, cioè la vita 
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eterna, e l’abbondanza della Divina grazia, che si rende sempre più efficace a coloro, 

che frequentano degnamente la Comunione. 
 

Che cosa è Penitenza? 
E’ la seconda tavola dopo il naufragio, e il Sagramento necessario a color, che sono 
ricaduti nella colpa, nel quale ottengono da’ Sacerdoti il perdono de’ peccati i 

peccatori, che lo dimandano. 
 

Quante sono le parti della Penitenza? 
Sono tre: Contrizione, o dolore dell’animo, che abbomina, e detesta i suoi peccati, e 
che aspira a miglior vita. Confessione, o sia manifestazione delle sue colpe al 

Sacerdote: e finalmente soddisfazione, che è la pena, che si paga de’ peccati per 
cogliere frutti degni di Penitenza. 

 
Che cosa è estrema Unzione? 
Ella è un Sagramento, col quale gli ammalati vengono ristorati nelle loro infermità più 

gravi per mezzo dell’Oglio Santo, e delle parole di Cristo, acciocché passino più 
felicemente da questa all’altra vita. Giova anche questo Sagramento a risanare il 

Corpo, se sarà per salute dell’Anima. 
 

Che cosa è Ordine? 
L’Ordine Sagro è un Sagramento, col quale si conferisce ai Sacerdoti, e agli altri 
Ministri la podestà di fare decentemente, e come si deve, gli Offici della Chiesa. 

 
Che cosa è finalmente Matrimonio? 

E’ un Sagramento, col quale l’Uomo, e la Donna, per mezzo d’un legitimo contratto di 
convivere assieme indivisibilmente, acquistano da Dio una grazia speciale di 
procreare, ed educare i figliuoli ne’ buoni, e cristiani costumi, e di sfuggire ogni 

peccato d’incontinenza. 
 

V’è differenza fra questi Sagramenti? 
Certamente: poiché il Battesimo, la Cresima, e l’Ordine Sagro non si conferisce se non 
una volta sola a differenza degli altri. Il Battesimo è necessario a tutti, la 

Confirmazione a coloro, che hanno l’uso della ragione, e la Penitenza ai peccatori. Sta 
poi in libertà d’ogni uomo il prevalersi degli altri, purché non si disprezzi alcuno, né si 

trascuri nei tempi comandati dalla Chiesa per riceverlo. 
 
 

CAPO V 
Delle parti della Giustizia Cristiana 

 
 
Quanti sono gli Offici della Giustizia Cristiana? 

Sono due: fuggire il male, cioè il peccato, e fare il bene, cioè esercitare le parti della 
Giustizia Cristiana. 

 
In qual maniera può il Cristiano sfuggire il peccato, e fare il bene, cioè gli Offici della 
Giustizia Cristiana? 

Può, e deve il Cristiano, non già da se stesso, ma con l’aiuto della Divina grazia, e 
dello spirito del Signore, vivere secondo le Leggi della Giustizia, ed adempire la Legge, 

in quanto è permesso secondo lo stato della vita presente. 
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Di quante sorte si è il peccato? 

Di due sorte: Originale, ed Attuale. 
 

Che cosa è peccato Originale? 
E’ quella colpa, che portiamo con noi nascendo, e che nel Battesimo, per la grazia di 
Cristo, ci viene condonata. 

 
Che cosa è peccato Attuale? 

Di due sorte: cioè mortale, così detto, perché apporta la morte certa all’Anima: 
imperocché quell’Anima, che aveva peccato, morrà. E il veniale, a cui facilmente si 
dona il perdono, e da cui ne meno i giusti vanno esenti. 

 
Per quali strade siamo noi guidati al peccato? 

Per queste tre: per mezzo della suggestione, della dilettazione, e del consenso 
deliberato, e volontario di peccare. 
 

Chi sono quei, che peccano più gravemente degli altri? 
Coloro, che conoscendo la gravità del peccato, peccano con piena deliberazione, e per 

pura loro malizia: e coloro, che si vantano del peccato, e finalmente quei, che 
resistono alle buone ammonizioni, e sprezzano affatto i salutiferi consigli. 

 
Per qual cagione deve fuggirsi il peccato? 
Perché il peccato offende il Signor Iddio, e al peccatore toglie un sommo bene, e 

apporta un grandissimo male, privandolo per sempre della visione di Dio, e tirandoli 
addosso tutte le calamità, e pene eterne. 

 
Quali sono i peccati capitali? 
Quelli da cui, come da tanti capi, e fonti, scaturiscono tutti gli altri peccati. 

 
Quanti sono i peccati capitali? 

Sono sette: cioè Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, e Accidia. 
 
In qual maniera possiamo noi sfuggire questi peccati? 

Cooperando alla grazia di Gesù Cristo, e meditando i danni, e i pericoli del peccato, ed 
esercitando le Virtù contrarie a questi sette peccati. 

 
Quali sono le Virtù contrarie ai sette peccati mortali? 
L’Umiltà, la Liberalità, la Castità, la Benignità, la Temperanza, la Pazienza, la 

Divozione, o sia Pietà. 
 

Quali sono i peccati contro lo Spirito S.? 
Quei, che per loro malizia così s’oppongono alla grazia, che non mai, o almeno 
difficilmente, si perdonano in questa vita, e mai nell’altra. 

 
Di quante sorte sono i peccati contro lo Spirito Santo? 

Di sei sorte: cioè, presunzione della misericordia di Dio, o di salvarsi senza merito. 
Disperazione della salute. Impugnazione della verità conosciuta. Invidia de’ beni 
conferiti da Dio al nostro prossimo. Ostinazione ne’ peccati, ed impenitenza finale. 

 
Quali sono i peccati, che gridano in Cielo? 

Quei peccati, che meritano per se stessi in modo particolare d’esser abbominati, e 
manifestamente sono contrari ai diritti dell’umana Carità; e perciò si dice, che 

chiamano vendetta, e spesse volte anco in questa vita sono puniti con orribili castighi. 
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Quanti sono questi peccati? 
Sono quattro, cioè omicidio volontario; peccato carnale contro la natura; oppressione 

de’ poveri, e principalmente Orfani, Vedove; e finalmente fraudare la mercede agli 
Operari. 
 

Quali sono i peccati alieni? 
Sono quei peccati, che pure si commettono dagli altri, ma ci sono imputati o per 

avervi noi avuta alcuna parte, o col consiglio, o coll’aiuto, ovvero col non impedire 
potendo. 
 

In quanti modi si può cooperare al peccato alieno? 
In nove maniere: cioè col consiglio, col comando, o col consenso, irritando anco, 

lodando, o sia adulando, e tacendo la colpa altrui, e con la troppa connivenza, e 
finalmente partecipando alla robba altrui, e difendendo l’altrui iniquità. 
 

Quali sono l’opere della carne? 
Sono quell’opre, che commettono coloro, che degenerando dai veri figliuoli spirituali di 

Dio, vivono secondo lo stimolo della carne. 
 

Di quante sono l’opere della carne? 
S. Paolo le riferisce in questo modo: Sono palesi l’opere della carne: e queste sono: 
fornicazione, immondezza, impudicizia, lussuria, idolatria, incantesimo, inimicizie, 

contese, emulazioni, colere, risse, diffensioni, sette, invidie, omicidi, ubbriachezze, 
mangiare soverchio, ed altre cose simili: di cui io vi so dire, siccome v’ho detto, che 

coloro, che commettono simili cose, non entreranno nel Regno di Dio. 
 
Basta al Cristiano non fare il male, e fuggire il peccato? 

Non certamente, ma deve di più fare il bene, ed esercitarsi nelle virtù: altrimenti 
peccarebbe colui, che conosce il bene, e non lo fa. 

 
Che cosa è questo bene, che deve fare il Cristiano? 
Parlando universalmente, il Cristiano deve fare tutto ciò, che di buono s’insegna, o 

comanda la Legge Divina, ed Umana. In particolare poi ciascheduno è obbligato ad 
adempire al proprio Officio in ordine alla sua vocazione, e cooperare alla grazia, che 

ha ricevuto da Dio con atti di ringraziamento: Imperciocché l’arbore, che non porta 
buon frutto, sarà tagliato fuori, e gettato nel fuoco. 
 

Quali sono le principali buone opere? 
Di tre sorti: cioè il digiuno, l’elemosina, ovvero la misericordia, e l’orazione. Di cui sta 

scritto: L’orazione è buona col digiuno, e coll’elemosina. 
 
Qual è il frutto delle buone opere? 

Il frutto si è la promessa della vita eterna, e la mercede in questa, e nell’altra. Il 
secondo, che placano Dio, ci conservano, ed accrescono la di lui grazia, e finalmente 

fissano, e perfezionano la vocazione del Cristiano. 
 
Che cosa è digiuno? 

E’ astenersi dal mangiar carne ne’ giorni comandati, e secondo il costume della 
Chiesa; e vivere più sobriamente del solito, mangiando una sol volta al giorno. Che se 

vuoi prendere questo nome generalmente; il digiuno si è mortificare il corpo per amor 
di Dio, o per sottomettere la carne allo spirito, o per esercitare la virtù 

dell’ubbedienza, o per ottenere la Divina grazia. 
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Che cosa è Orazione? 

L’Orazione si è, alzare la mente a Dio per lodarlo, e benedirlo, per tenerci lontani i 
mali, o per impetrare a noi, ed agli altri il bene. 

 
Che cosa è Elemosina, overo Misericordia? 
Egli è soccorrere l’altrui miseria a motivo di compassione. 

 
Di quante sorte è l’Elemosina, ovvero Misericordia? 

Di due sorte: poiché altre sono l’opere della Misericordia Corporali, e altre sono le 
Spirituali: così dette, perché sono ordinate per soccorrere il Prossimo o nelle necessità 
del Corpo, o dell’Anima. 

 
Quante sono le Opere della Misericordia corporali? 

Esse sono sette: cioè dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire i 
nudi, liberar i carcerati, visitar gl’infermi, albergar i pellegrini, e sepelir i morti. 
 

Quante sono le Spirituali? 
Anco queste sono sette; cioè corregger i peccatori, istruir gl’ignoranti, consigliar i 

dubiosi, pregare Dio per la salute del Prossimo, consolar gli afflitti, sopportare con 
pazienza le ingiurie, e perdonar le offese. 

 
Quali sono le Virtù più eccellenti di tutte? 
Oltre le già dette virtù Teologiche: cioè Fede, Speranza, e Carità, vengono in secondo 

luogo le virtù Cardinali, che convengono particolarmente all’Uomo Cristiano. 
 

Quali Virtù si chiamano Cardinali? 
Quelle, che quasi fonti, e cardini dell’altre Virtù, in se comprendono tutta l’onestà del 
ben vivere. 

 
Di quante sorte sono le Virtù Cardinali? 

Sono di quattro sorte: cioè Prudenza, Giustizia, Temperanza, Fortezza, con le quali 
l’Uomo si rende prudente, giusto, temperante, e forte per tutto il corso della sua vita, 
e caro a Dio. 

 
Quai sono i doni dello Spirito Santo? 

Sono quei sette doni, che riposavano in Cristo, siccome disse il Profeta, e che dal 
medesimo, come da un fonte di tutte le grazie, derivarono negli altri, i quali sono: il 
dono della sapienza, dell’intelletto, del consiglio, della scienza, della pietà, e del timor 

di Dio. 
 

Quali sono quei frutti, che chiamano dello Spirito Santo? 
Sono quei frutti, che partoriscono coloro, che vivono secondo lo spirito, e per mezzo di 
cui si conoscono i figliuoli spirituali, dai carnali. 

 
Quali sono questi frutti? 

S. Paolo numera i seguenti: cioè carità, allegrezza, pace, pazienza, longanimità, 
bontà, mansuetudine, fede, modestia, continenza, e castità. 
 

Quale sono le Beatitudini Evangeliche? 
Sono quelle per cui dichiarò il Vangelo beati, e felici coloro, che paiono a’ nostr’occhi 

del tuto miseri, ed infelici. 
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Di quante sorte sono queste Beatitudini Evangeliche? 

Cristo Signor nostro ne insegnò otto sul monte. 
1. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il Regno de’ Cieli. 

2. Beati i mansueti, perché essi possederanno la terra. 
3. Beati coloro, che piangono, perché saranno consolati. 
4. Beati quei, che hanno fame, e sete della Giustizia, perché saranno saziati. 

5. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. 
6. Beati i mondi di cuore, perché essi vedranno Dio. 

7. Beati i pacifici, i quali saranno chiamati figliuoli di Dio. 
8. Beati coloro, che patiscono persecuzioni a cagione della Giustizia, perciocché d’essi 
è il Regno de’ Cieli. 

 
Quali diconsi i consigli Evangelici? 

Quei, che Cristo Signor nostro nell’Evangelio ci consigliò di osservare, non già come 
mezzi necessari alla salute, ma come utili a chi li osserva per ottenerla con maggior 
felicità, e prontezza. 

 
Quali sono i consigli Evangelici? 

Tre sono i principali: cioè Povertà volontaria, Castità perpetua, ubbidienza intiera, che 
si porta all’Uomo per amor di Dio. 

 
Quali, e quanti sono i Novissimi dell’Uomo? 
Sono quelli, che succedono all’Uomo sul fine della vita; cioè la Morte, il Giudicio, 

l’Inferno, il Paradiso. Dei quali c’insegna il Sapiente: se in tutte le tue azioni penserai 
ai tuoi novissimi, non peccherai in eterno. 

 
Il tutto a maggior onor, e gloria di DIO. 
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3. SUMMA DOCTRINAE CHRISTIANAE 

 
 

Canisius Petrus, Summa doctrinae christianae per quaestiones luculenter 
conscripta, auctore d. Petro Canisio Societatis Jesu teologo, apud Ignatium 
Maier, Dilingae, ad instantiam Ioanis Patronii impressor episcopalis Trident., 

[Trento] 1682. 
 

Canisius Petrus, Summa Doctrinae Christianae, per Quaestiones luculenter 
conscripta, auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo, ex 
Typographia Episcopali Joan. Bapt. Monauni, Tridenti 1722. 

 
Canisius Petrus, Summa Doctrinae Christianae, per Quaestiones luculenter 

conscripta, auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo, ex 
Typographia Episcop. Jo. Baptistae Paronii, Tridenti 1724. 
 

Canisius Petrus, Summa Doctrinae Christianae, per Quaestiones luculenter 
conscripta, auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo, ex 

Typographia Episcopali Joan. Bapt. Monauni, Tridenti s. d. [tra il 1758 e il 
1801]. 
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Canisius Petrus, Summa Doctrinae Christianae, per Quaestiones luculenter conscripta, 

auctore R. P. Petro Canisio Societatis Iesu Theologo, ex Typographia Episcop. Io. 
Baptistae Paronii, Tridenti 17241. 

 
 

| (p. 3) Ad Senatum populumque coloniensem 

Petrii Canisii Theologi 
Praefatio. 

 
Mitto ad vos Catechismum, sive, ut ego dicere malui, Christianae Doctrinae summam, 
Lectissimi, Amplissimique Viri: opus quidem puerile, ut nonnullis fortassis 

existimabunt, et ante hac saepius editum: sed quod viros etiam exerceat, ut cui 
supremam ego manum nunc tandem impono. Cum autem ante decennium Viennae 

versarer, et laudatissimo Regi Ferdinando, qui postea Caesar declaratus est, a sacris 
essem concionibus, hoc ego qualecumque opus, ut ingenue fatear, oedem Principe sic 
postulante conscriptum in lucem primum dedi. Neque mihi hoc vitio vertendum puto, 

quod idem liber absque auctoris nomine prodierit saepe: etsi postea Veneti et Galli, 
dum opus recudunt, me quidem inscio, nomen meum adscripserunt. Ego vero talis 

tantique Principis, qui facile primas in Germania tenebat, cum auctoritate, tum 
mandatu contentus, Deo magis quam hominibus conatum hunc nostrum comprobare 

volebam. Nam et nominis ex- | (p. 4) pressi additamento id futurum providebam, ut 
multorum in me odia concitarem, et virulentos calamos acuerem. Adeo nihil fere tam 
exactum et elaboratum nunc editur, quin Momos illico reperiat, et crabrones ultro 

irritentur. Neque sane mea fefellit opinio: quod verebar, evenit. Ita neque nomen 
studiose suppressum, neque servata ubique styli modestia, cum saepe adversarios 

infectari potuissem, profuit, quo minus clam, palam huius laboris ergo morderer atque 
proscinderer; Christo interim Opt. Max. qui et ipse, cum ageret optime, audivit a suis 
pessime, gratias ago singulares, quod me dignum fecerit latratibus, atque morsibus 

sectariorum, praesertim quorum iam damnata est, et posteris execranda erit memoria 
in Ecclesia Dei; horum saevas in me sententias, et iniquas damnationis leges surdis 

veluti auribus praetereo. Et enim ad Ecclesiae Catholicae hostibus, multarumque 
haeresum patronis reprehendi, quid est aliud quaeso, quam commendari; et bonum 
Ecclesiae civem magis magisque bonis omnibus comprobari? Nos quidquid hic 

scripimus, non quaestus, et mercedis, aut gloriae cupiditate pellecti: non hominis odio 
vel amore provocati, sed quod sancte iurare possumus, Religionis et veritatis 

illustrandae studio permoti, ab illo Caesare impulsi sic scripsimus, ut Catholicorum, et 
praecipue Germanorum commodo publico inserviremus. In scribendo autem non sane 
nostrum, aut ullius pri- | (p. 5) vatum, sed communem Ecclesiae Catholicae sensum 

et consensum secuti sumus, ac sequi porro ex animo desideramus. Si quid vero est 
imbecillior, quam qui adversariorum iniquam de libro censuram possit negligere, hic 

primum cogitet secum causam, quae oppugnatur, cum universa Ecclesia quae 
Catholicae nomen meretur, nobis esse coniunctam, deinde maiora et plura quidem 
vobis favere, quam obstare suffragia intellingat. Loquor autem de iis testibus, quos 

omni exceptione maiores Caesar in suo vel diplomate, vel edicto produxit, nimirum 
Principes; Magistratus; Curias; Gymnasia: nam ab his librum eundem studiose legi, 

legendumque proponi, et publice defendi nobis etiam tacentibus passim res ipsa 
declarat. Vero imprudenter ago fortasse, qui sanctae simplicitate oblitus, haec 
persequor, velut satis non habeam Ecclesiae sanctae auctoritate fulciri, sed hominum 

quoque favore et iudicio movear. At cupio sane, quoad eius fieri potest, infirmorum 
vitare offendiculum, et providere bona (ut Paulus iubet) non solum coram Deo, sed 

                                                           
1 Qui si riproduce l’edizione del 1724 ma tralasciando le indicazioni delle fonti bibliche e patristiche che in 
questa e nelle edizioni tridentine del Canisio sono collocate a margine del testo. 
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etiam coram hominibus. Igitur veniam ab omnibus, qui recte et candide iudicabunt, 

me haud gravatim impetraturum confido, quod in hac editione nomen meum profitear, 
cum idem in Exemplaribus non paucis iam ante (ut dixi) editis circumferatur, cum et 

Caesar hoc aperte in suo edicto expresserit, cum demum et lege sit cautum 
Ecclesiastica, ut liber nullus | (p. 6) absque auctoris nomine, et inscriptione probetur. 
Caeterum in hac editione, ac potius operis recognitione, ingenue fatebor id accidisse 

mihi, quod aliis saepe doctioribus usu venire solet, ut ad sensum illustrandum, 
iuvandumque lectorem nonnulla immutaverim, multa etiam adiunxerim. Quod studium 

aequis quibus censoribus molestum esse non potest, ut qui reipsa saepe comperiunt; 
haud temere iam olim dictum esse illud: posteriora consilia meliora. Quanquam per 
nos etiam licet, si quibus ita iubet, ut prior editio retineatur. Nam utramque 

catholicam, et in astruenda veritatis doctrina consentientem esse, docti deprehendent. 
Sed iam tempus est, ut ad vos redeam, praestantissimi Viri, qui rem vestram quidem 

humanitate dignam, mihique pergratam feceritis, si opus hoc recognitum, ut dixi, 
multisque in locis locupletatum, quod reverenter a me nomini vestro noncupatur, 
aequi bonique consulatis. Neque vero mihi desunt causae noncupationis. Primum enim 

cupiebam observantiae ac gratitudinis erga vos meae testimonium aliquod exibere, ut 
qui multis annis in spectata Repub. Vestra versatur, cum liberatium artium, tum 

Sacrae Theologiae studiis apud vos operam dederim. Ad haec Catholicum opus 
eiusmodi patronis vel maxime commendandum erat, qui de re Catholica praeclare 

meriti, ingentem suae pietatis ac defensae Religionis gloriam essent consecuti. Ubi 
non praedicabo, ut | (p. 7) sane possem, Rempub. Vestram, quae non frustra tot 
seculis hoc insignitur elogio, ut inter Germanicas omnes iure quodam suo dicatur, et 

sit FELIX Agrippina Colonia, sanctae Romanae Ecclesiae fidelis filia. Parum sit urbem 
vestram in Romano Imperio nulli secundam, santorum Martyrum sanguine mirifice 

consecratam, fortunis ac opibus abundantem cernere. Mirentur alii vetus apud vos 
gymmasium, et celebre emporium. Ego vero imprimis hoc nomine vobis gratulandum, 
summasque summo Deo gratias agendas esse duco, quod Apostolico praeconio iam 

olim Romanis delato vos quoque dignos redditis, ut fides vestra in universo mundo 
annuntietur. Igitur, ut avitam, certam et integram Religionem conservetis, quod nihil 

habetis aut santius, aut antiquius impiis quidem novationibus, ac prophanationibus 
nullum in Republ. Vestra locum relinquitis, sectarios autem horumque conatus, qui 
vobis saepe insidiantur, non minus prudenter, quam fortiter profligatis: tum praeclaro 

vestrae pietatis zelo id perficitis, ut cum alibi passim distracta sint religionis studia, et 
sectae inter se prorsus dissectae pestilenter vigeant, tamen apud vos cor unum et 

anima una, unum etiam ovile sub uno pastore usque perseveret. Ita demum re ipsa 
declaratis, haud temere dictum esse, quod auctor vetustus, et veritatis 
comprobandae, magis, quam styli ornandi studiosus memoriae prodidit, cum urbem 

vestram his ver- | (p. 8) bis iam in Ecclesiae vestrae usum receptis, commendavit: 
Postquam fidem suscepisti Civitas praenobilis, recidiva non fuisti, sed in fide stabilis. 

Invideant hanc vobis felicitatem illi, qui depositum a Paulo commendatum non 
custodiunt, sed in aliud quodvis Evangelium, quam quod Apostoli annuntiarunt, 
transferri se patiuntur, neque raro fidem perinde ac monetam commutant. Deum 

immortalem ex animo precor, vobis ut hanc gratiam et fidei constantiam, qua 
praelucetis Germaniae, perpetua esse velit. Coloniae Agrippinae feriis Epiphaniae 

Domini Anno Virginei partus, MDLXVI. | (p. 9) 
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CAPUT I 
DE FIDE ET SYMBOLO FIDEI. 

 
I.  
Quis dicendus est Christianus? 

Qui Iesu Christi veri Dei et hominis salutarem doctrinam in eius Ecclesia profitetur. 
Omnes proinde cultus et sectas, quae extra Christi doctrinam et Ecclesiam ubivis 

gentium reperiuntur, ut est Iudaica, Ethnica, Mahometica, Haeretica damnat et 
detestatur penitus, qui vere Christianus est et in ipsa Christi doctrina firmiter 
acquiescit. 

 
II.  

Quo compendio Christianam doctrinam licet complecti? 
Ut nimirum Christianus ea norit et observet, quae tum ad Sapientiam, tum ad 
Iustitiam spectant. Sapientia, ut Augustinus ostendit, circa virtutes Theologicas 

versatur, Fidem, Spem, et Charitatem quae divinitus infunduntur, et cum in hac vita 
pure maximeque excoluntur, beatos homines divinosque reddunt. Iustitia vero duabus 

partibus, declinatione a malo, et bona operatione absolvitur. Hunc enim spectat, quod 
| (p. 10) Propheta inquit Regius: Diverte a malo, et fac bonum. Iam ex hisce fontibus, 

Sapientiae scilicet et Iustitiae, non dissimiliter hauriuntur caetera, quaecunque 
Christianae quidem institutioni atque disciplinae congruunt. 
 

III.  
Quid primum traditur in doctrina christiana? 

Fides, ianua illa nostrae salutis, sine qua Deum invenire et invocare, Deo servire et 
placere, nullus in hac vita potest: 2. Credere enim oportet accedentem ad Deum, 
inquit Apostolus; 3. qui vero non crediderit, condemnabitur et iam iudicatus est, ex 

Christi sententia. 
 

IV. 
Quid fidei nomine intelligitur? 
Dei donum ac lumen, quo illustratus homo, firmiter assentitur atque adhaeret iis, 

quae ut credantur, sunt divinitus revelata, et ab Ecclesia nobis proposita. Cuiusmodi 
sunt, Deum esse trinum et unum, e nihilo creatum mundum, Deum factum esse 

hominem, et pro hominibus mortem sustinuisse, Mariam et Virginem et Dei Matrem 
existere, mortuos omnes ad vitam excitandos esse, hominem ex aqua et Spiritu 
sancto regenerati, totum Christum in Eucharistia contineri, et id genus alia religionis 

nostrae veneranda mysteria, quae divinitus revelata, non humani sensus captu 
comprehendi, sed fide duntaxat percipi possunt. 

Unde Propheta: Nisi credideritis, inquit, non intelligetis. Non enim spe- | (p. 11) ctat 
fides naturae ordinem, non sensuum fidit experientiae, non potentia aut ratione 
humana, sed virtute et auctoritate divina nititur, illud plane certum habens, summam 

aeternamque virtutem, quae Deus est, nec falli posse unquam, nec fallere. 
Quamobrem id fidei vel maxime proprium est, ut in captivitatem redigat omnem 

intellectum in obsequium Christi, apud quem non est difficile, nedum impossibile, 
omne verbum. Haec fides lumen est animae, ostium vitae, fundamentum salutis 
aeternae. 

 
V. 

Estne brevis aliqua fidei complexio ac summa omnium nobis credendorum? 
Est illa, quam duodecim Apostoli suo symbolo tradiderunt, quamque in sectiones, seu 

articolos duodecim apte distinxerunt. Dignum sane opus his auctoribus, qui post 
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Christum Dominum Christianae fidei praecipui et sanctissimi fundatores extitere. Quod 

quidem Symbolum velut illustris nota est, qua Christiani ab impiis, qui vel nullam, vel 
non rectam Christi fidem profitentur, discernendi ac internoscendi sunt. | (p. 12) 

 
VI. 
Qui sunt symboli huius articuli? 

I. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem coeli et terrae. 
II. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum. 

III. Qui conceptus est de Spiritu sancto natus ex Maria Virgine. 
IIII. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. 
V. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. 

VI. Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. 
VII. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. 

VIII. Credo in Spiritum Sanctum. 
IX. Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem. 
X. Remissionem peccatorum. 

XI. Carnis resurrectionem. 
XII. Et vitam aeternam. Amen. 

 
VII. 

Quo maxime spectant haec Symboli verba? 
Eo certe, ut veram Dei divinarumque rerum cognitionem, quae ad bene beateque 
vivendum est cuique necessaria, succincte comprehensam habeamus. 

Ubi primum et praecipuum habet locum agnitio et confessio sanctissimae Trinitatis, ne 
ullo modo dubitetur, Deum, quo nihil aut maius, aut melius, aut sapientius potest 

excogitari, in essentia quidem seu natura divina unum et simplicem, in personis vero | 
(p. 13) tribus esse distinctum, ut alius Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanctus esse 
ante omnia certe credatur. Pater est, qui suum ab aeterno filium generat, fons et 

opifex rerum, Filius ex Patris genitus substantia, mundi redemptor est ac Salvator. 
Spiritus Sanctus, qui et Paracletus dicitur, Ecclesiae seu Christi fidelium est 

administrator. Iam hi tres unum sunt, hoc est, unus, verus, aeternus, immensus et 
incomprehensibilis Deus. 
Pulchre igitur huic sanctissimae simul et individuae Trinitati, partes symboli tres 

praecipie respondent. Prima nimirum de creatione, secunda de redemptione, tertia de 
sanctificatione. 

 
VIII. 
Quid sibi vult primus Symboli articulus, Credo in Deum Patrem? 

Ostendit nobis primum, Deum unum, et in Deitate primam personam esse Patrem 
coelestem, aeternum, potentia maiestateque summum, cui nihil factu impossibile sit 

vel difficile, qui vitae ac mortis potestatem omnem obtinet. 
Is ipse Pater Filium ex omni aeternitate genuit, et nos hoc tempore gratiae in filios sibi 
adoptavit. Eius tanta vis est, ut verbo solo, tam visibilia quam invisibilia produxerit ex 

nihilo, producta vero usque conservet atque gubernet summa cum bonitate ac 
sapientia: a quo et ad quem omnia ipse Pater luminum, apud quem non est 

transmutatio, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis; talis demum ac | 
(p. 14) tantus, ut ad nutum illius supera, terrestria, infera subito pareant: quo duce ac 
protectore nos in summis etiam malis atque periculis illaesi ac tuti conservamus. 

 
IX. 

Quid habet secundus articulus, Credo in Iesum Christum? 
Commonstrat secundam in Deitate personam, Iesum Christum verum Deum et verum 

hominem, dictum quidem Iesum, hoc est, Salvatorem populi sui: et Christum, id est, 
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unctum Spiritu Sancto, ac plenum omni gratia et veritate, Messiam, Regem et 

Pontificem nostrum, qui primatum tenet in omnibus, et in quo corporaliter inhabitat 
omnis plenitudo divinitatis. 

Ostendit eundem esse Filium Dei unicum, a Patre natum, ab aeterno genitum, 
naturalem, consubstantialem, et ei prorsus aequalem secundum divinitatem: 
Dominum vero nostrum et omnium in ipsum credentium, ut quos ipse perditos ex 

servitute Satanae ultro liberavit, quosque iugo peccati et damnationis obnoxios 
liberalissime redemit. 

Is impiis quoque dominatur; omnia enim pedibus eius subiecta sunt. Tum vero 
maxime Dominum Dominantium, et Regem Regum se improbis ac universo mundo 
palam declarabit, cum hostes ad unum omnes quamvis invitos suae subiiciet potestati, 

ac veluti paleam igne comburet enextinguibili. Hic dilectus filius, hi noster Emmanuel, 
et audiendus Praeceptor: nec aliud nomen est sub coelo datum hominibus, in quo nos 

salvos fieri oporteat. | (p. 15) 
 
X. 

Quid credendum proponit tertius articulus, Conceptus est de Spiritu Sancto? 
Eundem testatur Dominum, qui iam inde ab aeterno genitus a Deo Patre sine Matre 

fuit, propter nos de coelis descendisse et humanam assumpsisse naturam, qua 
temporaliter et conceptus sit in Nazareth, et sub Caesare Augusto in Bethleem natus 

idque sine patre ex illibata Virgine, operante scilicet in illa sic Spiritus sancti virtute, ut 
(quod admirationem omnem excedit) Verbum caro, et Deus homo fieret: atque Maria 
simul Dei mater et virgo esset. 

Haec Filii Dei temporalis conceptio et generatio, humanae salutis ac redemtionis 
primordia continet, nostraeque est forma regenerationis. Qua fit, ut maledicti Adae filii 

nati purificemur, tum ut e carnalibus spirituales ac plane filii Dei efficiamur in Christo, 
cui Pater aeternus conformes fieri voluit electos, ut sit ipse, quaemadmodum Paulus 
ait, in multis fratribus primogenitus. 

 
XI. 

Quid continet articulus quartus, Passus sub Pontio Pilato? 
Ostendit Christum, cum praeclare docendi, et miracula patrandi finem fecisset, suum 
pro nobis, qui pexieramus, redimendis agonem tandem absolvisse. Itaque licet agnus 

esset absque macula innocentissimus, immo et Deus simul immortalis, tamen ut | (p. 
16) charitatem erga nos suam maximam declararet, passus est ille volens a 

scelestissimis extrema et acerbissima quaeque: unde nec iudicium impii iudicis Pilati 
quamvis iniquissimum, neque crucem, probrobissimum supplicii genus, defugit, 
mortem pro nobis crudelissimam adiens, et sepulturam in alieno etiam monumento 

delatam non recusans: totum ut se vivens et moriens donaret atque impenderet 
mortalibus. 

Quae Christi passio, sanguis, crux, vulnera et mors peccatoribus consolationem, 
sanitatem, virtutem et vitam continue exhibent, si tamen paremus et compatimur 
capiti, ut ita simul et conglorificemur. Consummatus enim factus est omnibus 

obtemperantibus sibi causa salutis aeternae. 
 

XII. 
Quis usus et fructus in eo est, quod crucem Christi digitis efformamus, et ea frontem 
consignamus? 

Hunc sane ritum et veterum pietas et constans Ecclesiae consuetudo nobis 
commendat. Ac primum hinc excitamur ad gratam memoriam summi mysterii atque 

beneficii, quod nobis in cruce peractum ac amplissime donatum fuit. 
Deinde provocamur ad veram sanctamque gloriam, et totius salutis nostrae 

anchoram, in cruce Domini nostri defigendam. 
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Est hoc praeterea testimonium, nos cum inimicis crucis Christi Iudaeis ac Ethnicis nihil 

habere commune, sed contra hos omnes libere profiteri, | (p. 17) quem colimus, 
Dominum Iesum et hunc crucifixum. 

Hoc etiam signaculo, ad patientiae studium incitamur, ut si aeternae gloriae cupidi 
sumus (esse vero debemus omnes) crucem quam colimus et viam Crucis, duce 
Christo non gravatim amplectamur. Neque minus arma hinc victricia petimus adversus 

Sathanam olim crucis virtute prostratum, immo, et contra omnes nostrae salutis 
adversarios ita communimur. 

Demum ut auspicatius ordiamur, et maiorem in rebus gerendis successum 
esperiamur, hoc crucis illustre trophaeum arripimus, et in hoc signo victuri, saepe 
dicere non dubitamus: In nomine  Patris, et  Filii, et  Spiritus sancti. 

 
XIII. 

Quid credendum profert quintus articulus, Descendit ad inferos, et resurrexit? 
Christum docet, postquam mortuus esset in cruce, secundum animam quidem ad 

inferos usque penetrasse, tum ut mortis ac Sathanae devictorem, tum ut Patrum in 
limbo sedentium liberatorem sese declararet: secundum corpus autem, tertio post die, 
cum Triumphator ex inferis redire vellet, eundem ad vita sua vi immortalem ac 

gloriosum primogenitum ex mortuis surrexisse. 
Quo admirabili opere consolatur ac docet, electos de potestate Sathanae, mortis et 

inferni liberati, eamque resurgendi gratiam omnibus offert, at- | (p. 18) que 
commendat, ut vero credentes in Christum, de vitiis ad virtutem, a morte peccati ad 
vitam gratiae, in fine porro saeculorum omnium de morte corporis ad vitam 

immortalem resurgant. Nam qui suscitavit Iesum, et nos cum Iesu suscitabit. 
 

XIV. 
Quid adfert sextus articulus, Ascendit ad coelos? 
Absoluto humanae redemptionis opere Dominum Iesum ostendit, postquam redivivus 

ille suis apparuisset, multisque argumentis resurectionis suae veritatem confirmasset, 
demum quadragesimo die in coelum ascendisse, ut secundum naturam humanam 

super omnia exaltaretur, et unus omnium maxime ab omnibus celebraretur. Sed igitur 
Dominus Iesus in coelis ad dexteram virtutis Dei, parem cum Patre potestatem 
exercens, gubernans omnia, divinaque maiestate resplendens penitus: quod est 

nimirum ad Patris sedere dexteram. 
Haec laeta Christi ascensio nostrae Fidei ac Spei certitudo est, ut quo caput 

praecessit, prostratis semel hostibus, eodem membra etiam, si capiti modo pareant et 
inhaereant suo, perventura esse maxime confidamus. Vado, inquit, parare vobis 

locum. 
 
XV. 

Quid credendum exhibet septimus articulus. Inde venturus est iudicare? 
Proponit extremum iudicii diem, quando Christus in humana carne, rursus a summo 

coelo descendet, ac | (p. 19) tremendum aget iudicium totius orbis et palam unicuique 
reddet secundum opera sua. Iudicabit igitur in sede maiestatis suae ad unum omnes 
probos ac improbos, sive quos iudicii dies illa vivos adhuc in carne, vel antea mortuos 

offendet. 
Hunde admonemur, eo cautius rectiusque nobis vivendum esse, quo certius 

persuasum habemus, nostras actiones, cogitationes, et vitae rationes omnes ob 
oculos cuncta cernentis, et aequissime iudicantis Dei usque versari. Etenim aequus et 
iustus est scrutator ille cordium et vindex iniquitatum, ante cuius tribunal manifestari 

nos omnes oportet, ut unusquisque, prout gessit suo in corpore, sive bonum, sive 
malum recipiat. Qui nec boni quicquam in hac vita gestum suo praemio defraudabit, 

nec perperam facta ulla impune sinet abire. 
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XVI. 
Quae est summa articulorum de secunda in Deitate persona? 

Haec summa est, Christum verum Deum et hominem esse, qui mirificum redemptionis 
humanae opus sit aggressus, atque perfecerit, ut idem sit nobis via, veritas et vita, 
per quem unum, cum periissemus omnes, salvati et liberati. Deoque Patri reconciliati 

sumus. 
De cuius quidem Redemptionis beneficio ac vero usu ita scriptum est: Apparuit gratia 

Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem et 
saecularia desideria sobrie et iuste et pie vivamus in | (p. 20) hoc saeculo, 
expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu 

Christi: qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et 
mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Sic apostolus 

Paulus. Et alibi: Ipsius (Dei) sumus factura, creati in Christo Iesu in operibus bonis, 
quae praeparavit Deus, ut in illis ambulemus. Atque iterum, pro nobis mortuus est 
Christus, inquit, ut qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, et 

resurrexit. 
Quare cavendum illorum est error maxime, qui Christum non integre, sed veluti 

mutilatum confitentur, dum solum Mediatorem illum et Redemptorem, cui fidamus, 
agnoscunt, nec simul recipiunt eum et legislatorem, cuius iussis obtemperemus, et 

virtutum exemplar omnium, quod imitemur, et iustum iudicem, qui debitum cuiusque 
operi praemium aut supplicium certo rependat. 
 

XVII. 
Quid docet octavus articulus, Credo in Spiritum Sanctum? 

Subiungit tertiam in Deitate personam, Spiritum sanctum, qui ex Patre Filioque 
procedens, verus, utrique coaeternus, coaequalis, consubstantialis Deus existit, et 
eadem fide parique cultu et honore colendus est. 

Hic ille Paracletus et Doctor veritatis, qui corda credentium gratia sua, suis donis 
illustrat, purificat, sanctificat, et in omni sanctitate confirmat. Hic est pignus 

haereditatis no- | (p. 21) strae, qui adiuvat infirmitatem nostram, et singulis prout 
vult, varias donationes suas distribuit impertitque. 
 

XVIII. 
Quid addit articulus nonus, Credo Ecclesiam sanctam Catholicam? 

Ostendit Ecclesiam, id est, cunctorum Christi fidelium visibilem congregationem, pro 
qua Dei filius hominis natura suscepta, cuncta et fecit et pertulit: Eamque docet 
primum unam esse et consentientem in fide, fideique doctrina, et administratione 

Sacramentorum, quaeque sub uno capite suo Christo, unoque vices eius in terris 
gerente Pontifice Maximo regitur, ac in unitate conservatur. 

Deinde hanc Sanctam esse praedicat, quia per Spiritum Santum a Christo usque 
santificatur, ut sancti homines et sanctae leges nunquam in illa desint. Nec ullus extra 
huius consortium sanctitatis particeps esse potest. 

Tertio esse Catholicam, id est, universalem, adeo ut per orbem, longe lateque diffusa, 
omnes omnium temporum, locorum ac nationum homines qui modo in Christi fide ac 

doctrina conveniunt, uno quasi materno sinu excipiat, concludat ac salvet. | (p. 22) 
Quarto esse in eadem Ecclesia Sanctorum Communionem, ut qui in Ecclesia veluti 
Domo Dei familiaque versantur, societatem quandam inter se et unionem servent 

individuam, et sicuti unius corporis membra, mutuis officiis, meritis et orationibus se 
invicem iuvent. Apud hos est unitas fidei, doctrina consentiens, conformis usus 

Sacramentorum: qui etiam, qualescunque demum quorundam errores aut diffensiones 
incidant, solliciti sunt servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. In qua quidem 

communione, non modo Sanctae Ecclesiae militantis in terra peregrinantes, verum 



43 

 

etiam beati omnes Ecclesiae cum Christo in coelis, felicissime triumphantis, ac insuper 

piorum animae, quae ex hac vita egressae, nondum tamen illam beatorum felicitatem 
sunt consecutae simul comprehenduntur. 

Extra hanc Sanctorum communionem (sicuti extra Noè arcam) certum quidem 
exitium, nulla vero salus mortalibus: non Iudaeis aut Ethnicis, qui fidem Ecclesiae 
nunquam receperunt: non Haereticis, qui receptam deseruerunt, vel corruperunt: non 

Schismaticis, qui pacem et unitatem Ecclesiae reliquerunt: postremo neque 
Excommunicatis, qui qualibet alia gravi de causa id meruerunt, ut ab Ecclesiae 

corpore, ceu pernitiosa quaedam membra praescinderentur ac separarentur. Atque 
istiusmodi omnes, quoniam ad Ecclesiam eiusque sanctam communionem non 
pertinent, divinae gratiae et salutis aeternae non possunt | (p. 23) esse participes, 

nisi Ecclesiae, a qua suo illi vitio sunt semel avulsi, primum reconcilientur atque 
restituantur. Certa est enim Cypriani et Augustini regula: non habebit Deum Patrem, 

qui Ecclesiam noluerit habere Matrem. 
 
XIX. 

Quid proponit articulus decimus? 
Remissionem peccatorum, qua sine iustus et salvus esse nullus potest. Hunc autem 

vere divitem thesaurum Chrstus nobis acerba morte, suoque pretioso sanguine 
comparuit, totus ut mundus peccatis eorumque poenis perpetuis liberaretur. 

Cuius quidem thesauri per Christi gratiam participes duntaxat fiunt ii, qui se Fide et 
Baptismo ad Christi adiungunt Ecclesiam, et in eius unitate obedientiaque persistunt. 
Deinde qui se commissis post baptismum peccatis poenitentiam serio agunt, et iis 

adversus peccata pharmacis, quae Christus insitituit, hoc est, Sacramentis 
convenienter utuntur. 

Atque huc spectat potestas, ut vocant clavium, quam Christus ad remittenda peccata 
ministris Ecclesiae, et in primis Apostolo Petro eiusque successorius legitimis, utpote 
summis Ecclesiae rectoribus commendavit. 

 
XX. 

Quid habet undecimus articulus?  
Carnis resurrectionem, quae in novissimo die bonis malisque continget. Nam corpus 
hoc, quod fragile, caducum, multisque morbis et perpetua aerumnis obnoxium, et post 

mor- | (p. 24) tem quoque vermibus exedendum circumferimus, eum reviviscet, cum 
in extremo illo die mortui omnes Christo vocante iudice simul ad vitam et iudicium 

excitabuntur. Igitur ante Christi tribunal in carne cuncti apparebunt, ut citra 
exceptionem unusquisque, prout gessit in corpore suo, quod ille reddetur integram, 
sive bonum, sive malum recipiat. Procedent autem qui bona fecerunt, in 

resurrectionem vitae: qui vero mala egerunt, in resurrectionem iudicii et in supplicium 
aeternum. 

Hac fide vir bonus et patiens in aerumnis se vel maxime consolatur, ut in supremo 
etiam vitae agone dicat, Scio quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra 
resurrecturus sum, et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum. 

Prudentes illi sane, qui terrena haec et muribunda membra, in iustitua ac virtutis 
servitutem redigunt, quique corpus hoc veluti vas purum, beatae praeparant 

immortalitati. 
 
XXI. 

Quis est postremus articulus? 
De vita eterna, quam electi post mortem superesse minime dubitemus. Atque hic 

fructus et finis est fidei, spei, patientiae, et exercitationis Christianae. 
Cuius vitae consequendae causa nullum pietatis opus arduum, nullus labor gravis, 

nullus dolor acerbus, nullus in agendo, patiendoque tempus diuturnum ac molestum 
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vere credenti debet existimari. | (p. 25) 

Quod si vita hac, quae calamitatis alioquin plena est, nihil dulcius ac optabilius dicitur; 
quanto illa demum potior habenda est, quae ab omni malorum sensu et metu procul 

abest, quae caelestibus et ineffabilibus sine fine gaudiis, deliciis ac voluptatibus omni 
ex parte semper abundat. 
De qua vita Christus, Nolite timere pusillus grex, inquit, quia complacuit Patri vestro 

dare vobis regnum. Qui et in extremo iudicii die dicet electis: Venite benedicti Patris 
mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.  

Impiis vero in hunc modum loquetur: Discedite a me maledicti in ignem aeternum, qui 
paratus Diabolo, et Angelis eius. Id quod non solum ad Ethnicos, Haereticos, 
Schismaticos et palam flagitiosos pertinet, verum etiam ad Chistianos, quos in mortali 

peccato mors opprimit, est referendum. 
Adiicitur demum clausula ist haec Amen, ut fidei et confessionis huius Christianae 

testimonium apud nos indubitatum esse ac solidum demonstretur. 
 
XXII. 

Estne satis christiano ea sola credere, quae complectitur Symbolum? 
Primum et maxime quidem ea, quae Symbolo traduntur Apostolico, cuivis credenda et 

aperte profitenda sunt. Ea vero explicatiora fiunt ex collatione tum Nicaeni Symboli, 
dum eius quod Athanasio inscribitur. 

Secundo Christianus, quaecunque Scriptura Divina seu Canonica com- | (p. 26) 
plectitur, credat necesse est. Certos vero et legitimos scripturae libros non aliunde, 
quam ex Ecclesiae iudicio et auctoritate petere fas est. 

Tertio huc illa pertinet, quae partim ex Symboli articulis, partim ex Scripturis, velut 
divinis fontibus necessario deducuntur. 

Quarto demum pro sacrosanctis habenda, firmissimaque fide complectenda sunt, quae 
Spiritus sanctus credenda nobis revelat, pronuntiatque per Ecclesiam, sive scripto illa, 
seu vivae vocis traditione nobis commendentur. Qua de re postea commodius 

disseretur. 
Circa haec igitur omnia fides orthodoxa versatur, qua sine Sectarii omnes frustra sibi 

ac aliis gratiam et salutem in Christo pollicentur. 
 
 

 
CAPUT II. 

DE SPE ET ORATIONE DOMINICA. 
 
I. 

Quid est Spes? 
Virtus est divinitus infusa, per quam certa cum fiducia nostrae salutis et aeternae 

vitae bona expectantur. 
Parum est alioquin Deo Deique verbo fidem habere, ac divina quae in Ecclesia 
praedicantur dogmata profiteri, nisi Christianus Dei bonitate percepta, spem inde 

concipiat ac fiduciam consequendae gratiae et salutis aeternae. 
Quae spes tantopere iustum fulcit in | (p. 27) summis aerumnis, ut etiam si mundi 

praesidiis omnibus destituatur, intrepide tamen dicat: Etiamsi me occiderit, in eum 
sperabo. Et: In Deo speravi, non timebo, quid faciat mihi caro. Deus meus in te 
confido, non erubescam. 

 
II. 

Qua ratione hanc spem licet consequi? 
Primum hunc pertinet ardens et frequens ad Deum precatio. Deinde nutrienda spes 

est et excitanda quotidiana meditatione bonitatis ac beneficiorum Dei, illorum 
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praesertim, quae Christus Dominus pro immensa in nos charitate sua praestitit ac 

promisit vel immerentibus. Demum conscientiae puritas coniungenda venit, eaque piis 
operibus et invicata in adversis patientia semper est comprobanda. Nam quibus bonae 

conscientiae testimonium aut melioris vitae propositum deest, hi spem, quam oportet, 
non adferunt, sed praesumptionem potius, et vano omnino fiduciam temere iactant, 
quantumvis de Christi meritis Deique gratia glorientur. 

Spera, inquit Propheta, in Domino, et fac bonitatem. Idemque rursus. Subditus esto 
Domino, et ora eum. Et alius, Bonus est Dominus sperantibus in illum. Quam Spem ab 

omni timore disiungendam non esse, satis illud ostendit: Beneplacitum est Domino 
super timentes eum; et in eis qui sperat super misericordia eius. | (p. 28) 
 

III. 
Quae bona sub Spem cadunt, et Christiano speranda sunt? 

Praecipue quidem bona illa Regni coelestis, quae homines beant, nec sinunt ulla ex 
parte miseros esse. Tum illa domum, quaecunque mortalibus in hac vita conducibilia 
recte a Deo desiderantur atque petuntur, in bonis sperandis et expectandis debent 

haberi. Ea vere praecipue relucent in Dominica Oratione, utpote quam Christus 
Dominus ore sacro prodidit, et admirabili sapientia praescripsit omnibus, qui spem 

suam ac vota oratione cupiunt Deo explicare. 
 

IV. 
Quae forma est Dominicae Orationis? 
Haec est Pater noster, qui es in coelis, 

1. Sanctificetur nomen tuum. 
2. Adveniat regnum tuum. 

3. Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. 
4. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 
5. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

6. Et ne nos inducas in tentationem. 
7. Sed libera nos a malo. Amen. 

 
V. 
Quae summatim in Dominica Oratione tractantur? 

Septem in ea petitiones proponuntur, ad quas referri omnes omnium orationum 
species et formae possunt ac debent, sive pro expetendis bonis, sive pro delendis 

peccatis, sive pro avertendis malis quibuslibet divinam | (p. 29) opem imploremus. In 
prioribus autem tribus petitionibus, quae proprie ad aeterna pertinent, ordine 
poscuntur: in reliquis quatuor etiam temporalia, quae et ipsa propter aeterna 

consequenda sunt nobis necessaria. 
 

VI. 
Quid sibi vult initium orationis, Pater noster, qui es in coelis? 
Praefatiuncula est, et nos memores reddit summi beneficii, quo Deus Pater, aeterna 

illa maiestas, in coelis perbeate regnans, nos hic recipit in gratiam, et propter 
Christum Filium in suos quoque filios et regni coelestis haeredes per Spiritum Sanctum 

adoptavit. 
Quae tantorum beneficiorum memoria non solum attentionem excitat, sed etiam ad 
redamandum Patrem, illique obtemperandum provocat filios, neque minus orandi 

impetrandique illis auget fiduciam. 
 

VII. 
Quis est sensus primae petitionis, Santificetur nomen tuum? 

In nobis quemadmodum in omnibus aliis promoveri semper et augeri petimus, 
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quicquid ad gloriam summi optimique Patris nostri spectat. 

Id vero fit maxime, cum verae fidei confessio, Spes etiam et Charitas ac simul 
Christianae vitae conversatio suam in nobis lucem ac vim exerit, ut spectantes alii 

quoque glorificent Patrem. | (p. 30) 
 
VIII. 

Quid continet secunda petitio, Adveniat regnum tuum? 
Petimus, ut solus Deus per gratiam et iustitiam regnet in Ecclesia Deus, imo et in 

mundo universo, eiectis demum hinc adversariis potestatibus et cupiditatibus, malis 
omnibus e medio profligatis. 
Tum optamus et precamur, ut ex hoc mundo, veluti e gravi peregrinatione militiaque 

vocati, quamprimum transferamur ad regnum gloriae et felicitatis aeternae, ut cum 
Christo et Sanctis eius in sempiternum regnemus. 

 
IX. 
Quid includit tertia petitio, Fiat voluntas tua? 

Rogamus, ut sicut in coelo Angeli et Beati omnes, nos quoque in terris, quamvis 
imbecilles et exigui, exactam Deo praestemus obedientiam, nihil habentes prius, 

quam ut divinae voluntati tum in prosperis, tum in adversis libenter nos subiiciamus, 
et nostra, quae ad malum prona est, voluntate reiecta, in divina semper 

acquiescamus. 
 
X. 

Quid habet quarta petitio, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie? 
Ab omnis boni Autore ac fonte nos veluti pauperes et mendici, ea desideramus, quae 

ad hanc vitam corporis quotidie sustentandam sunt satis, victum scilicet et vestitum, 
praeterea, quae ad vitam animae promovendam faciunt, nimirum verbum Dei, animae 
spirituale pabulum, sacrosanctam Eucharistiam panem illum | (p. 31) caelestem, 

caeteraque salutifera Ecclesiae Sacramenta, ac Dei dona, quae ad bene beateque 
vivendum pascunt, curant et confirmant hominem interiorem. 

 
XI. 
Quo pacto intelligitur quinta petitio, Dimitte nobis debita nostra? 

Hic petimus, a labe peccati, quo nihil foedius, nihil animae pestilentius esse potest, 
clementer expurgari, et ea ipsa, quae peccando contraximus, debita relaxari. 

Ne vero frustranea sit precatio, animo in proximum perperam affecto, illud addimus, 
nos vindictae cupiditatem ac simultate posita, cum proximis in gratiam rediisse, et 
cuivis ex animo noxam omnem condonasse. 

Hoc est enim, quod Christus alibi voluit, cum diceret: Dimittite et dimittemini. Et 
iterum: Si non dimiseritis hominibus, nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra. 

 
XII. 
Quid continet sexta petitio, Ne nos inducas in tentationem? 

Quoniam praesens haec vita perinde ac militia est super terram, dum variis 
tentationibus semper impugnamur, graviterque cum mundo, carne et Satana 

conflictamur, idcirco pie solliciti divinam opem imploramus, ne huiusmodi 
adversariorum impugnationibus succumbamus, atque succumbendo damnemur, sed 
ut in hac perpetua pugna durantes, Deique dextera nitentes, potestati Satanae 

resistamus fortiter, contemnamus mun- | (p. 32) dum, castigamus carnem, atque ita 
demum veluti invicti milites Christi coronemur. Neque enim coronabitur, Apostolo 

teste, nisi qui legitime certaverit. 
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XIII. 

Quid est in septima et postrema petitione, Libera nos a malo? 
Precamur ad extremum, ut huius saeculi calamitatibus, quibus exercentur etiam pii, 

non sinat nos Deus perdi, et everti cum impiis, sed ut benignitate sua nos liberet, 
quatenus saluti nostrae congruit, atque ab omni malo tum corporis, tum animae, sive 
in hac vita sive in futura propitius tueatur. Nam et ipse promisit: Invoca me in die 

tribulationis, eruam te, et honorificabis me. 
Demum totam precationem hac una voce Amen claudimus, ut nostram in orando 

simul et impetrando fiduciam comprobemus, tum propter Christi, qui non fallit, 
promissionem: Petite, inquit, et dabitur vobis: tum propter Patris erga nos immensam 
clementiam et propensam in omnes misericordiam, ut hinc Iohannes dixerit. 

Quodcunque petierimus secundum voluntatem eius, audit nos. 
 

XIV. 
Quae est summa orationis dominicae? 
Formulam absolutam continet non solum orandi ac postulandi bona, verum etiam 

deprecandi ac fugiendi mala quaelibet. 
Inter bona vero primum est illud expetendum, ut Pater coelestis ab omnibus semper 

et ubique glorificetur; | (p. 33) deinde vero, ut illius regni participes efficiamur: tum 
ut ea nobis media suppetant, quibus ad regnum Dei commode pervenitur. Quale est 

ex parte quidem animae nostrae, voluntati divinae conformari, ex parte vero corporis 
victum habere necessarium. 
Quae autem secundo loco ad finem usque totius precationis adduntur, affectum 

exprimunt mala deprecantis, ut Dei gratia et virtute aut penitus illa removeantur, 
peccata nimirum bonorum omnium corruptelae, et reliquorum lernae malorum, aut 

eadem sic temperentur, ne sua vi saluti consequendae officere possint. Eiusmodi sunt 
variae in hoc mundo tentationes, et quaelibet cum praesentis, tum futurae vitae 
calamitates. Reliqua de oratione tractanda in eum reservabuntur locum, qui bonorum 

operum genera triplicia declarabit. 
 

 
 

DE SALUTATIONE ANGELICA. 

 
XV. 

Quae salutatio dici Angelica solet? 
Ea, quae sanctissimae Virgini Deique Matri his verbis defertur: Ave Maria, gratia 
plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui 

Iesus, Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis 
nostrae. Amen. | (p. 34) 

 
XVI. 
Unde nobis hic modus Deiparam Virginem salutandi profluxit? 

Primum ex Evangelicis verbis et exemplis nata est ista salutatio, quando nos ita 
docent afflati divino spiritu, magnus Gabriel Archangelus, et praecursoris Domini 

mater sancta Elisabetha. 
Deinde confirmat nobis hanc salutandi formulam usus et consensus Ecclesiae 
perpetuus, quem sancii Patres et maiores in hunc usque diem religiosissime 

observarunt, ac observare a nobis voluerunt. 
 

XVII. 
Quid prodest huiusmodi salutatione uti? 

His praeclaris verbis admonemur primum summi beneficii, quod per Mariam Deiparam 
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aeternus Pater inchoare voluit in Christo, et humano generi redimendo clementer 

exhibere. 
Tum insignis haec est commendatio sacrosanctae et admirandae Virginis, quam nobis 

Deus inventricem gratiae ac vitae genitricem esse decrevit. 
Quare nihil mirum, si post pia vota, quae in precatione dominica Deo 
commendavimus, hic acceptae per Christum gratiae memores, non modo Christi 

Matrem, sed etiam Deum Patrem in eadem Virgine Deipara laudemus, et collaetantes 
Angelis, eandem reverenter et saepe quidem salutemus. | (p. 35) 

 
XVIII. 
Quis est huius salutationis sensus? 

Primis quidem verbis iure gratulamur, et gratulando praedicamus eam, quae nobis 
Evam secundam eamque felicem praestitit. Etenim quod illa prior mundo intulit, vae 

maledictionis, haec suo salutifero partu substulit, ipsamque maledictionem filiorum 
Adae, benedictione perpetua commutavit. 
Digna quidem illa, quae gratia plena praedicetur, ut quae plena Deo, plena virtutibus, 

sola (nam Ambrosii verbis utemur) gratiam quam nulla alia meruerat, consecuta est. 
Et quis potuit in eius anima vel corpore locus esse vitiorum, quando Sancti sanctorum 

est templum effecta? 
Additur porro, Dominus tecum, quia et virtus Patris illi singulariter obumbravit, et 

Spiritus sanctus cumulatisime suppervenit, et Verbum caro factum est ex illa, 
tamquam sponsus de thalamo suo admirabiliter processit. 
Ad haec benedicta in mulieribus, quia virginitate sponsa simul et foecunditate mater 

existit, quam proinde summo iure beatam dicunt, semperque dicent omnes 
generationes. Mulier tota pulchra et immaculata, Virgo ante partum, in partu et post 

partum semper incorrupta, ab omni peccati labe libera, super coelos omnes exaltata, 
quae nec minus vivificando profuit, quam infelix Eva obfuit mortalibus occidendo. 
Et benedictus fructus ventris tui Iesus, ut qui ex Maria radice velut flos | (p. 36) 

ascendens et ipse quodammodo terrae fructum se praestitit et aeternae salutis 
fructum ita membris suis, sicut vitis palmitibus succum et vigorem suppeditat. Vere 

beatus venter, qui portavit et edidit mundo Salvatorem: Vere beata ubera, quae de 
coelo plena, filium Dei lactaverunt. 
Et additur demum ab Ecclesia, Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

etc. Quippe sanctorum Patrum vestigiis insistentes non modo laudabilem et 
admirabilem illam Virginem, quae sicut lilium est inter spinas, salutamus, sed et eam 

virtute Dei auctam esse tanta credimus atque profitemur, ut possit prodesse, favere, 
annuere miseris mortalibus, dum hi praesertim se suaque vota illi commendant, ac 
divinam gratiam matris intercessione supplices expetunt. 

 
XIX. 

Patrum de Maria Virgine testimonia? 
Irenoeus. Sicut Eva seducta est, ut effugeret Deum; sic Maria suasa est obedire Deo, 
ut virginis Evae virgo Maria fieret advocata: et quemamdmodum adstrictum est morti 

genus humanum per virginem, solvatur per virginem aequa lance disposita virginalis 
inoebediantiae per virginalem obedientiam. 

Chrysostomus. Ut vere dignum et iustum est glorificare te Deiparam et semper 
beatissimam, et penitus incontaminatam Matrem Dei nostri, honoratiorem Cherubin, 
et gloriosiorem incomparabiliter Seraphin, quae citra corruptionem Deum peperisti, 

vere | (p. 37) Deiparam te magnificamus. Ave gratia plena Maria, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, quoniuiam Salvatorem 

animarum nostrarum peperisti. 
Ambrosius. Sit nobis tanquam in imagine descripta virginitas vitaque beatae Mariae, 

de qua velut speculo refulget species castitatis et forma virtutis. Quid nobilius Dei 
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Matre? quid splendidius ea, quam splendor elegit? quid castius ea, quae corpus sine 

corporis contagione generavit? Talis fuit Maria, ut eius unius vita omnium disciplina 
fuit. 

Athanasius. Quandoquidem ipse Rex est, qui natus est ex Virgine, idemque Dominus 
et Deus, ea propter et mater quae eum genuit, et Regina et Domina, et Deipara 
proprie et vere censetur. Ista nova Eva mater vitae appellatur, variegataque permanet 

ad primitias vitae immortalis omnium viventium. Dicimus eam igitur iterum, atque 
iterum et sempre et undequaque beatissimam. Ad te clamamus, recordare nostri 

sanctissima Virgo, quae etiam a partu Virgo permansisti. Ave gratia plena: Dominus 
tecum: beatam te praedicant omnium Angelorum et terrestrium hierarchiae. 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui: Intercede Hera et 

Domina, et Regina, et Mater Dei pro nobis. | (p. 38) 
Gregorius Nazianzenus. 

O ter beata Mater, o lux virginum, quae templa coeli lucidissima incolis, mortalitatis 
liberata sordibus. Ornata iam immortalitatis es stola: meis benignam ab alto aurem 
exibe verbis, measque virgo suscipe, obsecro, preces. 

Augustinus: Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro 
populo, interveni pro clero, intercede pro devoto foemineo sexu: sentiant omnes tuum 

iuvamen, quicunque celebrant tuam commemorationem.  
Fulgentius. Facta est Maria fenestra coeli, quia per ipsam Deus verum fudit seculis 

lumen. Facta est Maria scala coelestis, quia per ipsam Deus descendit ad terras, ut 
per ipsam homines ascendere mereantur ad coelos. Facta est Maria restauratio 
faeminarum, quae per ipsam a ruina primae maledictionis probantur esse subtractae. 

Bernardus: Virgo regia ipsa est via, per quam Salvator advenit, procedens de ipsius 
utero, tanquam sponsus de thalamo suo. Per te accessum habemus ad filium, o 

benedicta inventrix gratiae, genitrix vitae, mater salutis, ut per te nos suscipiat, qui 
per te datus est nobis. | (p. 39) 
 

 
 

CAPUT III. 
DE CHARITATE ET DECALOGO. 

 

I.  
Estne satis Christiano in fidei ac spei doctrina institui? 

Refert summopere illum, qui Fidem ac Spem est consecutus, Charitate quodem 
praeditum esse. Nam de his tribus coniunctim docet Paulus. Nunc manent, inquit, 
Fides, Spes, Charitas, tria haec; maior autem horum est Charitas. 

Magna certe Fides, quae satis esset quaeat ad montes transferendos, et patranda 
miracula, magna etiam Spes salutis quaedam galea et anchora, quae proposita Dei 

bonitate, et praemii magnitudine tum efficacem consolationem laborantibus, tum 
fiduciam singularem precantibus suggerit. Maxima vero Charitas, virtutum omnium 
princeps, quae modum finemque mescit: nec morientes deserit, morte ipsa fortior, 

qua fine fides et spes Christiano quidem inesse, sed ad bene beateque vivendum 
sufficere minime possunt. Unde a Ioanne dictum est: Qui non diligit, manet in morte, 

quamvis interim credat ac speret ille, ut fatuae virgines in Evangelio nobis exemplo 
esse possunt. | (p. 40) 
 

II. 
Quid vero est Charitas? 

Virtus infusa divinitus, qua sincere diligitur propter se Deus, et propter Deum 
Proximus. 

Diligendus enim praecipue est Deus in omnibus, et super omnia, et propter se solum, 
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ut qui unus summum aeternumque bonum existit, quod solum nostros explet animos, 

cuius amor et honor nostrae tum voluntatis, tum actionis omnis initium et scopus esse 
debet. 

Deinde propter Deum amandus Proximus, hoc est, citra discrimen homo quilibet, 
quando inter nos omnes proximi maximaque propinquitate coniuncti sumus, 
secundum eandem scilicet naturam humanam filiis Adam commune, et ob divinam 

gratiam aeternamque gloriam cunctis, qui velint, communicabilem. 
 

III. 
Quot sunt Charitatis praecepta? 
Duo quidem summaria: quorum primum de diligendo Deo, sic in veteri novaque lege 

proponitur, Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et in 
tota mente tua, et ex omnibus viribus tuis. Hoc est primum et maximum mandatum. 

Secundum autem simile est huic: Diliges Proximum tuum sicut teipsum. In his duobus 
praeceptis universa Lex pendet et Prophetae. 
Haec Charitas est plenitudo legis et summa iustitiae, hoc est, vinculum perfectionis: 

Charitas, inquam, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. | (p. 41) 
 

IV. 
Quo indicio se prodit sincera Charitas? 

Probatio dilectionis seu charitatis exibitio est operis, et divinorum observatio 
mandatorum. Unde et Ioannes Christo dilectus inquint. Haec est vera Charitas Dei, ut 
mandata eius custodiamus et mandata eius gravia non sunt. Et rursum: Qui dicit se 

nosse Deum, et mandata eius non custodit, mendax est, et in hoc veritas non est. Qui 
autem servat verbum eius, vere in hic charitas Dei perfecta est. In hoc scimus, 

quoniam in ipso sumus. 
Quin etiam ipse Christus docet: Si diligitis me, mandata mea servate. Qui habet 
mandata mea et servat ea, ille est, qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a 

Patre meo et ego diligam eum et manifestabo ei meipsum. Qui non diligit me, 
sermones meos non servat. 

 
V.  
Quae sunt mandata Dei ad Charitatem praecipue spectantia? 

Decem Dei verba, primum per Moysen Iudeis tradita, et deinde per Christum et 
Apostolos Christianis omnibus commendata, quae et Decalogi nomen obtinuerunt, 

atque ita recensentur: 
Ego sum Dominus Deus tuus. 
I. Non habebis Deos alienos coram me. Non facies tibi sculptile, ut adores illud. 

II. Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum. 
III. Memento, ut diem Sabbati sanctifices. | (p. 42) 

IV. Honora Patrem tuum, et Matrem tuam, ut sic longaevus super terram, quam 
Dominus Deus tuus dabit tibi. 
V. Non occides. 

VI. Non Moechaberis. 
VII. Non furtum facies. 

VIII. Non loqueris contra Proximum tuum falsum testimonium. 
IX. Non concupisces uxorem Proximi tui. 
X. Non domum, non agrum, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum et 

universa quae illius sunt. 
 

VI. 
Quid sibi vult hoc exordium, Ego sum Dominus Deus tuus? 

Decalogum exorditur Deus a notitia sui, et ab insinuatione maiestatis suae, ut 
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cognitum Legislatorem magis revereamur, eiusque propositis mandatis maior apud 

omnes authoritas constet. Nempe tam serio nobiscum agitur, ut si unquam salvi esse 
velimus, hic velut in clarissimo speculo, divinae maiestatis voluntatem omnenque 

recte vivendi rationem certo contemplemur, agnitamque legem illam sanctissimam, 
adiuvante Christi spiritu, accurate servemus. Nec enim praecipit solum, sed 
benedictionem quoque promittit, et opem tribuit noster Legislator. Spiritum meum, 

inquit, ponam in medio vestri et faciam, ut in praeceptis meis ambuletis, et iudicia 
mea custodiatis, et operemini. 

Quare cum Christus etiam praecepisset: Tollite iugum meum super vos, ne quis 
causaretur difficultatem, | (p. 43) adiecit: Iugum enim meum suave est et onus 
meum leve, iis videlicet, qui gratiae Spiritu imbuti, in charitate non ficta ambulant. 

 
VII. 

Quid complectitur in se primum praeceptum? 
Prohibet ac damnat idololatriam, observationes superstitiosas, usum etiam artis 
magicae vel divinatoriae. 

Docet etiam atque exigit, ut nullam prorsus creaturam, quantumvis excellentem pro 
Deo habeamus, sed solum unum verum, aeternum immensumque Deum credamus et 

confiteamur, eique uni sacrificium et singularem summumque cultum, quem Graeci 
latreian appellant, exibeamus. Hoc fit, ut super omnia colamus, invocemus, adoremus 

summum illud aeternumque bonum, Optimum Maximum Creatorem, Redemptorem, 
Salvatorem, unum, et immortalem Deum, qui est super omnia benedictus, omnis 
gratiae et gloriae largitorem. 

 
VIII. 

Quomodo praeter Deum Sanctos colimus et invocamus? 
De Santis, hoc est, sanctificatis et in Christo renatis omnibus hoc loco non agimus, 
sicut Paulus hoc nomen ad Christianos omnes crebro refert. Sed eos intelligimus, qui 

vera suae sanctitatis in coelo praemia sunt consecuti. De quibus idem Paulus testatur, 
quod per Fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam et adepti sunt repromissiones. | 

(p. 44) 
Ac hi vere quidem sancti et immaculati sine macula et ruga, haec praestantiora 
Ecclesiae membra et electa prorsus organi divini Spiritus. In quae peccatum ac malum 

iam nullum cadere potest. Qui Santi partim ex Angelica, partim ex humana natura 
constant, creaturae quidem illae omnium nobilissimae ac beatissimae, quibus datum 

est, ut summis et aeternis in coelo bonis affluant, et cum Christo Domino semper 
coniunctissime vivant. 
Igitur et illius gratia, quae apud nos in terris geruntur, possunt intelligere: et quoniam 

eximia in fratres etiam absentes charitate flagrant: salutis nostrae cura tanguntur, 
nobis perpetuo favent, et optant, quaeque salutaria, tantoque studiosius causam 

nostra agunt, quo sunt minus de seipsis solliciti, quoque materiam sincerae charitatis 
ac virtutis omnis, quae beatis congruit, perfectionem continenter exercent. 
Est igitur cur haec caeli lumina et Ecclesiae firmamenta simul et ornamenta post 

Deum maxima veneremur: est cur Sanctos hos caeteris mortalibus quantumlibet 
excellentibus, magnificiamus honoribus, pro nostra quidem exiguitate: est denique cur 

eos ipsos pro Christiana bonitate compellamus, sive invocemus, non sane ut per se 
largiantur, sed ut apud Deum omnis boni largitorem nobiscum precentur, sintque vel 
immerentibus faventes et efficaces intercessores. | (p. 45) 

Cuiusmodi cultus et invocatio, si recte fiat, nimirum ut summus ille cultus et honor 
summo Deo debitus, quam latreian diximus, integre conflet, nihil sane habet 

incommodi, neque cum scriptura pugnat, sed firmis Ecclesiae testimoniis comprobatur 
multumque affert utilitatis. 

Quod autem hunc in modum Sanctos colimus et cum Ecclesia invocamus, adeo Christi 
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Salvatoris et Domini nostri gloriam non obscurat, ut etiam magis illustret, amplificet 

augeatque. Hic enim eximia Christi Redemptoris virtus splendescit ac gloria, quod is 
non quidem in se tantum, sed in Sanctis etiam suis est, apparetque potens, gloriosus, 

mirabilis, quod eosdem honorat ipse, nimisque honorari vult in cielo et in terra, quod 
per eos itidem, et propter eos multa largitur, et parcit saepe immerentibus. Nec enim 
obscurum est, quod Abraham, Isaac, Iacob, David, Ieremias, quamquam defuncti, 

vivis tamen praefuisse legantur. 
Unde Patres, cum de Sanctis loquuntur, suffragatores eos, et intercessores 

patronosque nostros frequenter appellant. Nec immerito sane, quod Sanctorum fida 
suffragia, cum humiliter et pie in Christi nomine implorantur, experientia teste multis 
opitulentur. | (p. 46) 

Quare iam pridem damnati sunt, Vigilantiani, qui Sanctos et horum reliquias sacras 
suis fraudant honoribus, quos illis Ecclesia tribuit orthodoxa. 

Nec audiendi etiam calumniatores, qui fingunt divinum honorem in homines hac 
ratione transferri, Sanctos pro Diis adorari, creaturas creatori a Catholicis exaequari. 
Nam longe secus rem habere, cum alia multa convincunt, tum vetus et solemni illa 

testatur supplicatio, quam Litaniam vocant, ubi Deus divinaeque personae primum, ac 
multo quidem sublimius, quam Sancti et Sanctorum ordines omnes coluntur et 

invocantur. Hinc et illa de Sanctis istitutae feriae, quas Augustinus adversus Faustum 
Manichaeum scribens, ita defendit: Populus christianus, inquit, memorias Martyrium 

religiosa solemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum 
consocietur, atque orationibus adiuvetur. 
 

IX. 
Pugnatne cum hoc primo praecepto usus receptus imaginum Christi atque Sanctorum? 

Haudquaquam: quia non, sicut Ethnici solent, adoramus sculptilia, ligna, lapides, 
perinde ac Deos quosdam (id enim hoc praecepto cavetur maxime) sed more 
Christiano et mente pia Christum ipsum et Sanctos illic veneramur, ubi per imagines 

propositas nobis repraesentantur. 
Ita tum praesens, tum vetus Ecclesia sommo consensu docet, com- | (p. 47) mendans 

nobis pias et venerandas Imagines, ut quarum usum Apostolica etiam traditione 
commendatum acceperimus, et sacrosanta Patrum Synodo approbatum retineamus. 
Imo et veteri Synagogae suas Deus imagines dedit. 

Quapropter damnatus est error Iconoclastarum, ut qui inter simulacra deorum et 
imagines Christi, atque Sanctorum discrimen nullum constituerunt: neque rationem 

temporis gratiae seu novae Legis haberent, quo Deus homo factus imaginem 
similitudinemque suam initio a se creatam ipse induit, atque in ea se nobis 
repraesentavit. Neque solus imperitus error, sed etiam nefandus istorum furor est, qui 

sacris e locis imagines ipsas et in his Dominicam quoque crucem eiiciunt, ac sacrilegis 
manibus sacra fere omnia, ubi possunt, demoliuntur. 

 
X. 
Quid nobis praescribit secundum praeceptum? 

Prohibet abusum divini nominis et irreverentiam, quae committitur a periuris, 
blasphemis, et per Deum, Sanctos vel sacra temere iurantibus, contra illud. Nolite 

iurare: sit sermo vester, est est, non non. | (p. 47) 
Deinde requirit, ut iuxta rectum linguae usum ingentem reverentiam divino nomini 
exhibeamus, iuramenta servemus, vota Deo et Ecclesiae facta non violemus, denique 

ut verbum Dei tractemus reverenter. 
 

XI. 
Quid imperat tertium praeceptum? 

Postulat Sabbathum seu diem festum in Ecclesia, piis operibus transigi. Vult igitur, ut 
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animus tunc adsit curis vacuus, qui se libere transferat ad cultum interiorem et 

exteriorem Deo in fide, spe et charitate praestandum. Vult, ut expediti divina 
meditemur beneficia, tractemus sacra, oremus et adoremus Deum cum privatim, tum 

publice cum aliis in spiritu et veritate. 
Prohibet autem diebus festis laborare, operibus vacare machanicis et occupationibus 
deditum esse prophanis, nimirum ut otio sancto vacemus adeundo templum et 

audiendo publicum Ecclesiae sacrum, seu Missam, et statam concionem, 
quemadmodum hoc praeceptum observare pii consueverunt. 

 
XII. 
Quae summa est horum trium praeceptorum? 

Haec tria priora quidem praecepta, quae sunt primae tabulae, nos eo instituunt, ut 
verum Deo cultum praestemus, interiorem scilicet et exteriorem corde, ore et opere, 

privatim et publice. 
Reliqua septem, quae porro sequuntur, praecepta secundae tabulae dicun- | (p. 49) 
tur: in hoc addita, ut nostrum erga Proximum officium explicent. 

 
XIII. 

Quid proponit et iniungit quartum praeceptum? 
Docentur hic filii, quid suis debeant Parentibus, quorum et ope in hanc lucem editi, et 

labore liberaliter sunt educati. Docentur et subditi, suum deferre officium maioribus, id 
est, omnibus, qui dignitate et potestate quadam, sive in Politicis, sive in Ecclesiasticis 
Magistratibus gerendis praecellunt. 

Debent autem et illi parentibus, et hi maioribus suis tum interiorem, tum exteriorem 
quandam reverentiam et observantiam, opem itidem et obedientiam. 

Vetatur praeterea, ne quacunque ratione vel offendamus, vel contristemus personas 
eiusmodi sublimiores, sive verbis, aut signis, sive factis id committatur. 
 

XIV. 
Quid includit quintum praeceptum? 

Non solum externam prohibet caedem et vim omnem, quae corpus et vitam proximi 
laedit, sed etiam iram, odium, rancorem, indignationem, vindictae cupiditatem, et 
quosvis internos affectus ad proximi laesionem propensos amputat. 

Requirit vero animi mansuetudinem, humanitatem, clementiam, comitatem, 
beneficentiam: nimirum ut iniuriarum facile obliviscamur, nec vindictam expetamus, 

sed ita con- | (p. 50) donemus invicem offensas, sicut in Christo Deus nobis donavit. 
 
XV. 

Quid habet sextum praeceptum? 
Prohibet fornicationem, adulterium et omnem concubitum illegitimum, ac impuram 

qualemcunque libidinem. 
Caveri praeterea, et praescindi vult occasiones, quae carnis libidinem irritant, ac 
fovent, ut sunt obscoena verba, cantilenae inhonestae, gestus impudici. 

Requirit ex adverso fidem in coniugio, tum pudicitiam omnem, sive cordis in 
cogitationibus, et desideriis, sive corporis in lingua, facie, oculis, auribus, tactu atque 

in omni demum habitu cultuque exteriore, ut sive soli, sive cum aliis vivamus, non 
modo luxus et intemperantiae nota effugiamus, verum etiam modestiam, 
frugalitatem, continentiamque sedulo exerceamus. 

 
XVI. 

Quid docetur in septimo praecepto? 
Prohibetur omnis rei alienae illicita contrectatio et usurpatio, per furtum, rapinam, 

simoniam, usuras, lucra iniusta, dolum malum, et quosvis contractus alios, quibus 
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fraterna laeditur charitas, ac proximus fraude circumvenitur. Exigit e regione hoc 

praeceptum, ut in omni negotio seu commercio inviolata servetur aequitas, et proximi 
utilitas, sicubi sese offerat occasio quacunque ratione ac ope nostra promoveatur. | 

(p. 51) 
 
XVII. 

Quid in octavo praecepto comprehensum est? 
Prohibemur eo falsum, dolosumve testimonium in quenquam proferre, et quoquo 

modo proximi causam in iudicio subvertere, vel etiam extra iudicium famam illius 
laedere: quod sane fit a susurronibus, detractoribus, maledicis, criminatoribus et 
adulatoribus. Breviter, omne mendacium et omnis linguae contra proximum abusus 

hic interdicitur. 
Docemur interim de proximo bene, et commode loqui, nempe ad illius defensionem et 

utilitatem sine fuco, simulatione insidiisve. 
 
XVIII. 

Duo postrema praecepta quid continent? 
Vetant concupiscentiam uxoris, ac rei alienae: ut non solum ab uxore aliena, illicitis 

commerciis et aperta externaque iniustitia nos abstineamus, sed etiam ne voluntate 
quidem noceamus cuiquam, aut nocere deliberemus. 

Igitur hoc utrumque praeceptum cordis sinceritatem et benevolentiam erga omnes 
integram esse vult, ut quae in rem et salutem proximi cedunt, optemus ex animo 
neque cupiditati unquam cum levi etiam alterius iniuria consentiamus. 

 
XIX. 

Quo demum referenda sunt mandata Decalogi omnia? 
Ad charitatem, quam nobis geminam quoque duae illae Tabulae, quibus Dei digito 
mandata haec inscripta fue- | (p. 52) re, commendant. Docent enim primae mandata, 

quae ad charitatem Dei: mandata vero secundae Tabulae, quae ad charitatem proximi 
spectant. 

Igitur ex his decem duo quidem priora id faciunt, ut quae vitia, cultui, honorique Dei 
maxime adversantur, Idololatria scilicet ac periurium, inprimis caveamus. 
Tertium porro mandatum admonet, verum purumque cultum, corde, ac opere fideliter 

exibendum esse. Quod sane ubi recte observatur, solus utique Deus in omnibus et 
super omnia diligitur et honorificatur. 

Iam summa Praeceptorum, quae ad proximum diligendum pertinent, vel hoc uno 
constat. Quod tibi non vis fieri, alteri non feceris. Cui respondet illa Christi sententia. 
Omnia quaecunque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis; Haec est enim 

Lex et Prophetae. 
 

XX. 
Quae sunt fraternae Charitatis officia et argumenta? 
De his Paulus ita disserit. Charitas patiens est, benigna est, Charitas non aemulatur, 

non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa: Non quaerit quae sua sunt, non 
irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. 

Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. 
Christus vero ut seipsum nobis verae perfectaeque Charitatis exemplum praebeat, in 
postrema illa coena, quam praeclaris suae Charitatis indiciis, mire | (p. 53) condividit, 

tam serio dicit: Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, ut et 
vos diligatis invicem. Ac iterum: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem: sicut 

dilexi vos. Quod tanti est sane momenti, ut Paulus affirmet. Qui diliget proximum, 
Legem implevit. 

Igitur ut hunc de Charitate locum oraculo Divino absolvamus: Elige ergo vitam, ut et 
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tu vivas et semen tuum: et diligas Dominum Deum tuum, atque obedias voci eius, et 

illi adhaereas. Ipse enim est vita tua, et longitudo dierum tuorum. 
Tum ne quisquam dubitet Evangelicam Christi doctrinam hac in parte cum Lege 

quadrare, dictum illud a Christo meminerimus: Si vis ad vitam ingredi, serva 
mandata. Et alibi post commendata Charitatis praecepta et opera, idem haec verba 
subiungit, Hoc fac et vives. Non enim auditores legis iusti sunt apud Deum, sed 

facteres legis iustificabuntur. 
Ex hisce factoribus erant, Abel, Noe, Abraham, Zacharias, et caeteri, quos scriptura 

iustos apud Deum fuisse testatur, ut qui opere et veritate Deum proximumque 
diligerent. 
Quare David inter eos haud postremus et sancte gloriabundus canit: Viam 

mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum: Dilexi, servavi, custodivi 
mandata tua et testimonia tua: In custodiendis illis retributio multa: Maledicti qui 

declinant a mandatis tuis. | (p. 54) 
 
 

 
DE PRAECEPTIS ECCLESIAE. 

 
 

I. 
Suntne praeter decalogum alia praecepta Christianis observanda? 
Sunt utique, quando Legislator et Magister noster Christus non solum docuit praecepta 

Decalogi, sed etiam in universum praecepit, quae ad obedientiam Apostolicis et 
Ecclesiasticis mandatis praestandam spectant. 

Hinc extant evangelicae illae sententiae: Sicut misit me Pater et ego mitto vos. Qui 
vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit: Si non audierit eos, dic Ecclesiae. 
Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus. Ubi summum 

atque extremum iudicium Christus defert, deferrique iubet ad Ecclesiam, id est ad 
Ecclesiae Praepositos et Rectores, sicut Chrysostomus interpretatur, et verba Evangelii 

mox sequentia declarant atque convincunt. Proinde nec frustra scriptum est de 
apostolo Paulo: Perambulat Syriam, et Ciliciam, confirmans Ecclesias, praecipiens 
custodire praecepta Apostolorum et Seniorum. 

 
II. 

Cuiusmodi porro sunt Apostolorum Seniorumque praecepta, quae Paulus custodire 
iussit? 
Pauli discipulus Dionysius Areopagita testatur, duplicis ea gene- | (p. 55) ris: utpote 

partim scripta, partim non scripta esse. Ad utrumque genus pertinet, quod Ioannes 
affirmat Evangelista: Qui novit Deum, audit nos: qui non est ex Deo, non audit nos: in 

hoc cognoscimus Spiritum veritatis, et Spiritum erroris. 
Ac primum quidem genus, quod literis mandatur, scriptisque legibus constat, satis est 
perspicuum, quia libris Canonicis constat. 

Posterius vero circa praecepta et instituta ea versatur, quae uno Traditionum nomine 
comprehendi, et sic a Patribus nuncupari solent. Non enim scripto, ut superiora, sed 

viva voce tradita, et veluti per manus a Maioribus ad nos transmissa, Ecclesiaeque 
commendata retinentur. 
 

III. 
Estne utrumque hoc praeceptorum genus observatu necessarium? 

Est plane, si doctorem Paulum sequimur praecipientem: State et tenete traditiones, 
quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram. Unde laudat 

Corinthios, quod Apostolica praecepta, quae viva voce tradita iam acceperant, sedulo 
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custodirent. Tum admonet Thessalonicenses, ut ab omni se fratre subducant, qui 

inordinate, et non secundum traditionem ab Apostolis acceptam ambulat. 
Atque hoc est, quod sacrosancta Synodus Nicaena divinae scripturae consonans, 

verbis tam luculentis expressit: Oportet nos Ecclesiasticas traditiones, sive scripto, 
sive consuetudine in Ecclesia retentas, unanimiter et inviolabili- | (p. 56) ter 
observare. Et apud Cyprianum legimus, non minus ratum esse, quod dictante Spiritu 

sancto Apostoli traderunt, quam quod Christus ipse tradidit. Sicut enima par est 
Spiritui sancto et Christo divinitas: ita utriusque in suis institutis aequa est auctoritas 

et potestas. 
 
IV. 

Quomodo cognoscemus, quae sint Apostolicae et probatae in Ecclesia Traditiones? 
De his nobis regulam observatu dignam Augustinus praescribit. Illa, inquiens, quae 

non scripta, sed tradita, custodimus; quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur 
intelligi, vel ab ipsis Apostolis vel plenariis Conciliis, quorum est in Ecclesia 
saluberrima autoritas, commendata acque statura retineri. Sic idem contra Donatistas, 

imo Haereticos omnes differens, hoc graviter admonet. Quod universa tenet Ecclesia, 
nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi autoritate Apostolica 

traditum certissime creditur. 
Cui Leo ille Magnus, consonans ait: Dubitandum non est, quicquid in Ecclesia in 

consuetudinem est devotionis retentum, de Traditione Apostolica, et de sancti Spiritus 
prodire doctrina. 
 

V. 
Cuiusmodi sunt traditiones Apostolicae, quae Christianis veniunt observandae? 

Exempla satis multa apud Patres extant, et eos quidem, qui vel ante mille annos fidem 
publicam me- | (p. 57) ruerunt. Nimirum secundum Traditionem Origenes et 
Augustinus docent, parvulos esse baptizandos. 

Dionysius et Tertullianus ostendunt, praecationes et oblationes pro defunctis ad altare 
fieri oportere. 

Hinc Hieronymus et Epiphanius statas Ecclesiae ieiunationes, praesertim 
Quadragesimae, observandas esse commonstrant. 
Sic etiam Ambrosius et Chrysostomus eorum dignitatem adstruunt, quae in sacro 

Missae officio solenniter peraguntur. 
Tum praeter Damascenum Patres, quos Nicaena Synodus secunda citat, eadem 

ratione testantur, quod Christi et Sanctorum eius imagines deceat venerari. 
Demum, ut caeteros omittamus, Magnus ille Basilius ob traditionem retineri vult 
sacrum Chrisma aliasque solennes ceremonias, quae Sacramentis sanctissimis 

adhibentur. 
Et addit Basilius: Si instituta, consuetudinesque non scriptas, tanquam in eis vis 

magna non insit, semel repudiare aggrediemur, clam ac pedetentim ratas ipsas 
Evangelii sententias improbabimus, aut potius ad inane nomen eius praedicationem 
contrahemus. Sed Apostolicum existimo, ait, in iis etiam Traditionibus, quae scriptae 

non sunt, inhaerere. 
 

VI. 
Quantum hodie circa Traditiones Apostolicas et Ecclesiasticas aberratur? 
Plurimum, dum eas plerique contemnunt, alii negligunt, aut cer- | (p. 58) te plures 

non faciunt, quam politicorum magistratuumque constitutiones: et haec instituta esse 
hominum fingunt, quae vel observare vel obmittere liberum sit, exiguaeque aut nullius 

omnino frugis: Ipsi adiafora vocant.  
Sunt qui universas fere Traditiones eiusdem esse ponderis volunt, atque adeo foede 

commiscent Scripturae loca, perinde ac idem sit iudicium de Traditionibus Pharisaicis 
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et Apostolicis, de Iudaicis et Ecclesiasticis, de privatis seu particularibus, et iis, quae 

totius Ecclesiae consensu receptae, communique piorum usu tot seculis comprobatae, 
ac veluti per manus ad nos transmissae ubique fere gentium comperiuntur. 

 
VII. 
Quid vero de iis iudicandum, qui Ecclesiae Traditiones repudiant, ac pro nihilo habent? 

Hos verbum Dei redarguit ac damnat, cum Traditiones observandas esse decernit, 
cum iubet Ecclesiam audire et Apostolorum Seniorumque praecepta custodire. Verbum 

Dei est, quod subiicit nos Magistratibus cum Politicis, tum Eccleslasticis modestis iuxta 
et discolis propter conscientiam, vult illorum legibus, et reverentiam et obedientiam 
deferri maximam. Obedite, inquit Praepositis vestris et subiacete eis. Omnia, 

quaecunque dixerint vobis, servate et facite, secundum opera vero eorum nolite 
facere. 

Quapropter isti non tam homines spernunt, quam Deum ipsum Opt. Max. | (p. 59) 
quem in Apostolis eorumque successoribus audire ac revereri sane oportebat. Igitur 
plane verbo Dei resistunt, et hinc sibi damnationem acquirunt. 

Nimirum Divina est isthaec ordinatio nec aboleri potest humana autoritate, ut certis 
legibus iisque partim scriptis partim non scriptis, quas Apostolica nobis commendat 

Traditio, Ecclesia regatur, dogmata conserventur, Religio vendicetur, alatur concordia, 
disciplina retineatur. 

 
VIII. 
Quid Patres hac de re iudicarunt? 

Origenes, qui celebris et pervetustus est autor, in haec verba scripsit: Haereticus 
nobis habendus est omnis ille, qui Christo se credere profitetur, et aliud de veritate 

Christianae fidei credit, quam habeat definitio Traditionis Ecclesiasticae. Tum idem 
alibi: illa sola credenda est veritas, inquit, quae in nullo ab Ecclesiastica discordat 
Traditione. Et Hieronymi verbum est: ego illud te breviter admonendum puto, 

Traditiones Ecclesiasticae, praesertim quae fidei non officiunt, ita observandas, ut a 
maioribus traditae sunt. 

Augustinus vero ita docet: Si quid Divinae Scripturae praescribit autoritas, non est 
dubitandum, quin ita facere debeamus, ut legimus: similiter etiam, si quid per orbem 
frequentet Ecclesia. Nam hoc, quin ita faciendum sit disputare insolentissimae insa- | 

(p. 60) niae est. Tum rursum idem: In his rebus, de quibus nihil certi statuit Scriptura 
divina, mos populi Dei, vel instituta Maiorum pro lege tenenda sunt. Et sicut 

praevaricatores divinarum legum, ita contemptores ecclesiasticarum consuetudinum 
coercendi sunt. 
Demum Tertullianus, doctissimus et antiquissimus Ecclesiae scriptor, toto libro 

adversus eos disputat, qui nihil quod literis sacris non sit expressum admittunt, 
graviterque contendit traditiones et observationes quasdam Ecclesiasticas esse non 

scriptas, quae non possint nisi ab Haereticis repudiari. Si quis autem videtur 
contentiosus esse (ut Paulinis verbis utamur), nos talem consuetudinem non 
habemus, neque Ecclesia Dei. 

 
IX. 

Age vero quid est Ecclesia? 
Ecclesia est omnium Christi fidem atque doctrinam profitentium universitas, quam 
Princeps Pastorum Christus, tum Petro Apostolo, tum huius successoribus pascendam 

tradidit atque gubernandam. 
Quare nomen Ecclesiae non merentur, sed falso arrogant sibi Haeretici et Schismatici 

omnes, qui etsi fidem atque doctrinam Christi profiteri videntur, tamen summi 
Pastoris atque Pontificis, quem Christus ovili Ecclesiae loco suo praefecit; et perpetua 

successione in Romana Ecclesia usque conservavit, oves esse detrectat. 
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Hanc Petri Cathedram, hunc Ecclesiae primatum qui negant et oppugnant, primum illi 

quidem Christi | (p. 61) magnificas promissiones Petro factas, et mysticas regni 
coelestis claves illi uni traditas, aliaque multa de Petro Apostolorum Principe, ore, 

vertice scripta non intelligunt: Deide pacem Ecclesiae ordinemque certum manifeste 
perturbant, quae absque summo Antistite et huius praecellenti auctoritate atque 
contra portas infernorum soliditate necessaria diu contineri posset. Postremo Patribus 

horumque Synodis et scriptis de hac illustri Ecclesiae nota consentientibus, et imo et 
totius orbis Christianae consonae voci detrahunt impudenter. 

Agnovit hanc Ecclesiam eiusque dignitatem Hieronymus, cuius haec verba sunt: Qui 
Petri Cathedrae iungitur, meus est. Agnovit Optatus Afer, qui Petri Carhedram inter 
veras Ecclesiae notas primam esse testatur. Agnovit Augustinus, qui aperte scribit, in 

Romana Ecclesia sempre Apostolicae Cathedrae principatum viguisse. Agnovit 
Cyprianus, qui omnium haeresum et chismatum pullulantium causam in eo statuit, 

quod uni et summo Sacerdoti ac iudici vice Christi non obtemperatur. Agnovit 
Ambrosius, ut dixerit, se in omnibus cupere Romanam sequi Ecclesiam. His autem 
omnibus antiquior, et Apostolorum temporum vicinus vereque Apostolicus vir Iraeneus 

tale tribuit elogium Ecclesiae Romanae: Ad hanc, inquit, Ecclesiam propter 
potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est | (p. 

62) eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab iis, qui sunt undique, conservata 
est ea, quae est ab Apostolis, traditio. 

 
X.  
Quaenam Ecclesiae dignitas est, atque autoritas? 

Multis et eximiis sane dotibus, promissionibus ac beneficiis illustrat Deus Ecclesiam 
suam, qua nihil habet in terris charius. Hanc usque ornat, conservat, defendit, 

vindicat. 
Hanc porro constituit esse domum suam, in qua omnes filii Dei foveantur, doceantur 
et exerceantur. 

Voluit esse columnam et firmamentum veritatis, ut de illius non dubitemus doctrina, 
quae tanquam magistra, custos et interpres veritatis, fidem atque auctoritatem 

obtinet inviolabilem. 
Praeterea fundatam esse supra firmam petram decrevit: ut certi essemus, eam 
immobilem inconcussamque stare atque inferorum etiam portis, hoc est, gravissimis 

adversariorum impugnationisbus, inexpugnabilem praevalere. 
Demum vult eam sanctissimam quandam esse civitatem supra montem positam 

omnibusque conspicuam atque aditu facilem: ne quis ea relicta pestiferas 
Haereticorum speluncas latebrasque consectetur, atque falsis illis vocibus: Ecce hic est 
Christus, ecce illic, forte perculsus, ab ea divertat aut dimoveatur. 

Haec est, quam Scriptura nobis pro- | (p. 63) ponit atque commendat, Christi amica, 
soror et sponsa unica, pro qua redimenda, mundanda, congregranda, sanctificanda et 

prorsus adiungenda sibi, Filius Dei nihil non fecit ac pertulit, ut corpus etiam 
sanguinemque suum sacrosanctum illius amore tradere non dubitarit. 
Pro hac rogavit et impetravit, ut fides, unitas et firmitudo eius deficeret nunquam. 

Huic promisit fideliterque transmisit et reliquit Doctorem, Praesidem ac Rectorem 
Spiritum sanctum. Ille, inquit, docebit vos omnia, ille suggeret vobis omnia, 

quaecunque dixero vobis, ille manebit vobiscum in aeternum: ille docebit vos omnem 
veritatem, quae videlicet scitu credituque est necessaria. 
 

XI. 
Per quos tandem nos docet Spiritus in Ecclesia veritatem? 

Per eos plane, quos Apostolus testatur a Spiritu sancto, ut Ecclesiam regant, esse 
constitutos, quales vocat Episcopos, Praepositos, Pastores itidem atque Doctores. Et hi 

post Apostolos fuere semper, ac etiam num sunt, primarii Dei Ecclesiaeque ministri et 



59 

 

summi dispensatores mysteriorum Dei. 

Horum vero autoritas in sacris Synodis quam maxime cernitur, ubi de fide ac 
religione, illi non modo definire quaedam, sed suo etiam iure ac pro auctoritate 

Apostolica contestari possunt ac dicere: Visum est Spiritui sancto et nobis, sicut ex 
actis constat primi | (p. 64) Concilii Hierosolymis celebrati. Certim olim nefas erat, ex 
extremo supplicio expiabatur crimen, si quis iudicio summi Sacerdotis, qui Moysi 

regebat Cathedram, non obtemperasset. Atqui haudquaquam inferiorem nunc habet 
Ecclesia, quam tunc Synagoga in regendo, iudicando aut decernendum auctoriatem. 

Quod ius obediendi manebat Iudeis, etiam Christianis imcumbit, ut Sacerdotum 
praecellenti dignitate praestantium, iudicia, de his quae ad Religionem pertinent, 
recipiantur, approbentur atque observentur. 

Qua propter magno se illi crimine contaminant, qui Magistratibus Ecclesiasticis 
auctoritatem et obedientiam adeo non deferunt, ut etiam convellere et oppugnare 

paleam audeant, iam quidem sacras summorum Pontificum sanctiones, penes quos de 
sacris definiendi suprema semper potestas fuit: iam vero venerandas Conciliorum 
generalium constitutiones, quorum in Ecclesia, ut Augustinus loquitur, saluberrima est 

auctoritas: iam demum certas Patrum de Fide sententias, quorum in re una communis 
sensus atque consensus firmum est testimonium Christianae veritatis, illud praeclare 

dictum est a piis Imperatoribus, iniuriam facit iudicio Synodi, si quis semel iudicata et 
recte disposita revolvere, et publice disputare contendit. | (p. 65) 

 
XII. 
Quorsum vero spectat Divina isthaec ordinatio, ut Pastores et Doctores in Ecclesia 

conserventur? 
Non parum utilis ac salutaris est nobis divina haec ordinatio, qua potestas et 

Hierarchia Ecclesiastica Politicos magistratus omnes longe antecellit. Est enim 
potestas haec spiritualis, qua Christianus populus ad spiritualia aeternaque bona 
consequenda promovetur. 

Prodest enim, ut Pauli verbis utamur, ad consummationem sanctorum, hoc est, ut qui 
illa potestate funguntur, exibeant omnem hominem perfectum in Christo, sicut idem 

Paulus alibi loquitur, suoque studio fideles ad sanctitatis, in quam vocati sunt, 
perfectionem adducant. 
Prodest etiam in opus ministerii, ut qui sunt et dicuntur ministri praecipui Ecclesiae, 

habeant quod vigilent ac curent semper pro concrediti sibi summi muneris ratione. 
Prodest praetera in aedificationem corporis Christi, ut norint hi spirituales et sapientes 

architecti, circa corpus Christi mysticum, quod singularem in aedificando 
contentionem requirit, continenter sibi esse versandum, ut iam verae fide fundamenta 
iaciant ac confirment, iam reliqua fidelibus ad perfectam iustitiam necessaria 

superstruant. 
Prodest demum, ut non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento 

doctrinae, in nequitia hominum. Hoc est propter imbecilliores, qui sem- | (p. 66) per 
in Ecclesia sunt plurimi, necessarium est munus antistitum Ecclesiasticorum, 
praesertim haeresum ventis ac persecutionum procellis in Ecclesiae domum 

irrumpentibus. Tum enim opus est praesente eorum praesidio, qui pro auctoritate 
velint et possint arcere lupos, oves defendere, zizania extirpare, et sane confirmare 

dogmata, ne semplices alioquin fallacium ac perditorum hominum verbis, scriptis et 
exemplis a via veritatis regia seducantur, quin potius ut omnes veritatem non modo 
cognoscentes, sed etiam facientes, in illo qui caput est Christus, grandescant atque 

proficiant. 
 

XIII. 
Quo pacto insignes hos fructus consequemur? 

Ita nimirum, si non alte, sed sobrie sapiamus, soliciti semper servare unitatem 
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Spiritus in vinculo pacis, ut nosmet oves Christi humiles obedientesque praestemus. 

Quarum sane ovium illud est proprium, Lupos fugere: nec alienos, sed suos Pastores 
sequi: illis velut Ordinariis, ovilis dominici Praefectis sese submittere; in illis audire 

Spiritum veritatis. 
Is est, qui per malos etiam Praepositos Dominicum gregem docere, pascere et 
conservare dignatur: quique per eosdem, tum Dei Patris, tum Ecclesiae Matris 

praecepta nobis his verbis commendat: Audi, fili mi, disciplinam patris tui, et ne 
dimittas legem matris tuae. Et rursus idem inculcans. Conserva, inquit, filii mi 

praecepta | (p. 67) patris tui, et ne dimittas legem matris tuae. 
 
XIV. 

Quae sunt praecepta Ecclesiae? 
Praecipua quinque numerantur, cuique Christiano et scitu, et observatu certe 

necessaria: 
1. Statutos Ecclesiae festos dies celebrato. 
2. Sacrum Missae officium diebus festis reverenter audito. 

3. Ieiunia certis diebus, temporibusque indicta observato, ut in Quadragesima, 
quatuor anni Temporibus, et Festorum quorundam solennium pridianis diebus, quos 

Maiores nostri, quod iisdem temporibus in templis noctu pervigilaretur, Vigilias 
appellarunt. 

4. Peccata tua Sacerdoti proprio annis singulis confitetor. 
5. Sacrosanctam Eucharistiam ad minimum semel in anno, idque circa Festum 
Paschae, sumito. 

 
XV. 

Quem fructum adfert horum praeceptorum observatio? 
Haec et eiusmodi reliqua Ecclesiae tum instituta, tum praecepta tot saeculis recepta, 
magnoque piorum consensu, et usu confirmata, pietati atque rationi valde 

consentanea, insignes secum adferunt commoditates. 
Sunt enim Fidei, humilitatis et obedientiae Christianae salutaria exercitia: honestam 

disciplinam et concordiam popularem promovent: Religionis pulchra extant Symbola: 
notas praebent demum et indicia interio- | (p. 68) ris nostrae pietatis, quibus ad 
aedificationem et bonis collucere, et malis praelucere oporteat.  

Breviter haec eo nos promovent, ut Apostolicus ille Canon, Omnia honeste et 
secundum ordinem fiant in vobis, ad unguem observetur. 

 
XVI. 
Ubi necessaria est nobis Ecclesiae autoritas? 

Primum in eo quidem, ut scripturas canonicas et veras ab adulterinis certo 
discernamus. Unde testatur Hieronymus: Novum et vetus Testamentum recipimus in 

illorum librorum numero, quem sanctae Ecclesiae Catholicae tradit autoritas. Et 
Augustinus: Ego vero, inquit, Evangelio non crederem, nisi me Catholicae Ecclesiae 
commoveret autoritas. 

Deinde ut constet de vero Scripturae sensu et apta interpretatione: ne alioquin sine 
fine dubitemus vel disceptemus de verborum sententia. Omnes enim Haeretici, ut 

scripsit idem Augustinus, ex sacris Scripturis falsas atque fallaces opiniones suas 
conantur defendere. Atqui non in legendo, sed in intelligendo Scripturae consistunt, 
Hieronymo teste. 

Tertio, ut in gravioribus de fide quaestionibus acque controversiis, quae possunt 
incidere, iudex adsit, atque legitima illius auctoritas interponatur. Ut enim verissimum 

est, quod contra Haereticos docet Epiphanius, a Divina Scriptura non posse accipi 
omnia, ita rectissime Aug. illud affirmat: Palam est, quod in re dubia ad fidem | (p. 

69) et certitudinem valeat autoritas Ecclesiae Catholicae. Non enim deesse potest 
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Ecclesiae Spiritus, qui ipsam in omnem ducat veritatem, sicut Christus ipse promisit. 

Rursus ut pro ratione personarum, locorum et temporum Canones constituantur, 
disciplina integra conservetur, ac iura dicantur. Dedit enim hanc potestatem Deus 

Ecclesiae ad aedificationem, et non ad destructionem. 
Praeterea, ut quam Christus instituit coercendi et excommunicandi potestatem, qua 
Paulus etiam est usus, pervicaces sentiant ipsaque corrigantur et comprimantur. Hinc 

Augustinus: Eis, inquit, per quos Ecclesia regitur, adest, salva pace potestas 
disciplinae adversus improbos aut nefarios exercendae. 

Igitur in his omnibus, ut coetera omittamus, Ecclesiae autoritatem non solum utilem, 
sed etiam necessariam esse constat, ut sine illa nihil aliud Christiana Republica, quam 
confusio Babylonica possit existimari. Proinde sicut Scripturae propter testimonium 

Divini Spiritus in illa loquentis credimus, adhaeremus ac tribuimus maximam 
auctoritatem: sic Ecclesiae fidem, reverentiam obedientiamque debemus, quod eo 

ipso spiritu a Christo capite, sponsoque suo informata, dotata simul et confirmata sit: 
ut non possit non esse, quod dicitur columna et firmamentum veritatis. | (p. 70) 
 

XVII. 
Quis est doctrinae totius de Ecclesiae praeceptis et traditionibus usus ac fructus? 

Ingens profecto est ac varius. Atque primus quidem, ut intelligamus nos solis literis 
vel scripturis divinis minime alligari. Quid enim (ut Irenaei verbis utamur) si neque 

Apostoli quidem scripturae reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi 
Traditionis, quam tradiderunt iis, quibus committebant Ecclesiae? Itaque luculenter 
dixit Basilius, Dogmata in Ecclesia servantur ac praedicantur, quaedam habentur e 

doctrina scripto tradita, quaedam rursus ex Apostolorum Traditione in mysterio, id est, 
in occulto tradita, recepimus. Quorum utraque parem vim habent ad pietatem, nec his 

quisquam contradicit, quisquis sane vel tenuiter expertus est, quae sint iura 
Ecclesiastica. 
Neque dubium esse potest, quin Christus et Apostoli multa tum egerint, tum 

docuerint, quae etsi scripta quidem non sint, ad nos tamen posterosque maxime 
pertineant. De quibus generatim Paulus admonens: De caetero Fratres, inquit, 

quaecunque sunt vera, quaecunque pudica, quaecunque iusta, quaecunque sancta, 
quaecunque amabilia, quaecunque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, 
haec cogitate. Quae et didicistis et accepistis, et audistis, et vidistis in me, haec agite, 

et Deus pacis erit nobiscum. 
Proximus est recte uti Christiana libertate, quam homines otio luxuque | (p. 71) capti, 

si unquam alias, nunc maxime dant in occasionem carnis, ut Apostolus loquitur, illius 
praetextu, foedis voluptatibus inserviunt, et quicquid fere libet, etiam circa Religionis 
instituta mutanda, id licere sibi arbitrantur. Atqui ab ista profana novitate ac 

remeritate nos revocant, tuentur, deterrent Apostolica et Ecclesiastica dogmata simul 
et instituta: quae frenum iniiciunt humanae licentiae, docent convenienter uti 

Christiana libertate: ita nimirum, ut nos a iugo peccati et a servitute veteris legis per 
Christum liberi effecti, ultro libenterque praestemus Christianum officium, serviamus 
Deo in iustitia et sanctitate, ducem sequamur Spiritum in lege Charitatis, Iustitiae 

servi, obedientiae filii, humilitatis cultores, patientiae custodes, paenitentiae et crucis 
amatores. Vos, inquit Apostolus, in libertatem votati estis Fratres, tantum ne 

libertatem in occasionem detis carnis, sed per charitatem Spiritus servite invicem. Ad 
quam spiritus Charitatem sanctae servitutis obsequio, et alendam et conservandam 
cum honesta cuncta prosunt, tum ingens pondus adferunt pie observatae Ecclesiae 

Traditiones. Postremus est, ut verum inter legitimos et notos Ecclesiae filios seu inter 
Catholicos et Haereticos discrimen inde accipiamus. Illi enim simpliciter in doctrina 

Ecclesiae, sive scripto ea, nempe biblicis literis tradita sit, sive Patrum Traditione 
comprobata, acquiescunt. Sequuntur enim Verbum Dei. Ne transgrediaris terminos 

antiquos, quos posuerunt Patres tui. | (p. 72) 
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Hi vero, qui sunt Haeretici, ab hac simplicitate Fidei, et a venerandae matris Ecclesiae 

sanctorumque Patrum probata sententia discedunt, nimiumque sibi, vel desertoribus 
Ecclesiae fidunt, adeoque ne moniti quidem resipiscunt. Quare Paulus de iis serio 

sanxit, dum ait: Haereticum hominem post unam et secundam correptionem de vita, 
sciens, quia subversus est, qui huiusmodi est. Atque ut cum Cypriano concludamus, 
quisquis ab Ecclesiae unitate discesserit, cum Haereticis necesse est inveniatur. 

 
XVIII. 

Quae demum est summa omnium superiorum? 
Quae a principio quidem hucusque tractata sunt de summa Christianae doctrinae, eo 
spectant, ut vera Christiani hominis Sapientia constituatur: quae tribus illis virtutibus 

Fide, Spe et Charitate comprehenditur. Et Fide quidem veritati Dei firmiter assentitur, 
eique innititur anima. Spe autem proprius adhuc apprehendit bonitatem Dei Fide iam 

cognitam atque conceptam: Charitate demum Deo proximoque propter Deum 
coniungitur et unitur. 
Caeterum de Fide nos docet Symbolum Apostolicum, dum ea proponit, quae maxime 

sunt credenda et profitenda Christiano. De his vero, quae speranda et desideranda, 
precatio nos instituit Dominica: ad Charitatem porro spectant, quae duabus tabulis 

decalogus exhibet. | (p. 73) 
Praeclare igitur Origenes: Puto, inquit, quod prima salutis initia, et ipsa fundamenta, 

Fides est: profectus vero et augmenta aedificii Spes, perfectio autem et culmen totius 
operis Charitas. 
Illi demum beati, qui audiunt et custodiunt verbum Dei, quique voluntatem Patris 

cognoscunt et faciunt, in Fide, et Charitate duce Christo ambulantes et perseverantes. 
Et hactenus, pro instituti quidem nostri ratione satis de summis illis virtutibus, quae 

cum divinitus infundantur, ac divinos mortales faciant; iure quidem Theologicae 
noncupantur, recteque ad Sapientiam Christianam referuntur. 
 

XIX. 
Anne aliud quicquam ad Doctrinam Christianam spectat?  

Etiam: huc enim plane spectat doctrina de Sacramentis, ut norint Christiani, quibus 
veluti instrumentis divinitus institutis habeant opus ad Fidem, Spem, et praecipue 
Charitatem accipiendam, exercendam, augendam, conservandam, et etiam 

reparandam. 
Adde, quod non Sapientia modo, neque Iustitia Christiana constitui, ac retineri absque 

Sacramentis potest, sine quibus Religionem universam extingui prorsus necesse sit. 
Habent igitur ea sublimem in doctrina Christiana locum, et necessariam quoque 
tractationem. | (p. 74) 

 
 

 
CAPUT IV. 

DE SACRAMENTIS. 

 
I. 

Cur de Sacramentis docendi sunt Christiani? 
Quia sacramentorum cognitio et usus facit, ut illi accepta ex Iesu Christi meritis gratia, 
quae per Sacramenta ipsa confertur, legitime exerceantur, et conserventur, atque 

promoveantur in divino cultu. 
 

II. 
Quid et quotuplex est cultus Divinus ? 

Cultus divinus dicitur, quem Christianus tanquam praecipuum ac summum obsequium 
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debet ac praestat Creatori ac Salvatori suo Deo Optimo Maximo. 

Neque enim est dubium, hominem ea potissimum causa, ut Deum pure integreque 
colat, et initio conditum, et postea redemptum, atque ad id omino destinatum esse 

docet. 
Divinus autem cultus est duplex: interior et exterior. Interior, quo per intellectum et 
affectum Deo coniungimur, Fide, Spe et Charitate, ut antea dictum est, perficitur. 

Exterior est professio quaedam cultus interioris, quem externis quibusdam et 
visibilibus signis ritibusque declaramus. Deus enim, qui bonorum nostrorum non eget, 

quippe beatus, per se totusque perfectus, tamen sicut totum ipse ho- | (p. 75) 
minem, tum corpore tum animo constare voluit, sic eundem quoque totum, hoc est, 
secundum omnem sui partem reposcit, a quo sincere studioseque colatur: anima 

quidem secundum interiorem, uti docuimus: corpore vero secundum exteriorem 
cultum cum interiore coniunctum, quod multis sane modis, sed vel maxime, e 

saluberrime per usum Sacramentorum praestatur. 
Sic enim divinae visum est sapientiae, mortalium se imbecillitati accommodare, 
suamque virtutem per quasdam externas res et signa, quae sensibus percipiuntur, 

exercere. Animus quippe noster immortalis, in hoc obscuro et caduco corpore velut 
carcere quodam inclusus, sensuum ministerio plurimum utitur, neque citra hoc 

adminiculum ad divina capessenda solum assurgere. Itaque tum in veteri tum in nova 
Lege Sacramenta, multaque ad cultum externum pertinentia instituit Deus, ac Dei 

populus semper observavit. 
 
III. 

Quid est sacramentum? 
Est Divinae et invisibilis gratiae externum et visibile signum a Christo institutum, ut 

per id quisque Dei gratiam accipiat, atque sanctificationem. 
Quare non quaevis signa sunt, quae Ecclesiae Sacramenta dicuntur: sed certa, 
sacrosancta et efficacia signa, Christianis ex Divina institutione et promissione 

commendata. 
Signa quidem idcirco, quoniam externa quadam specie et similitudine | (p. 76) id 

nobis referunt et declarant, quod per ipsa Deus nobiscum invisibiliter atque 
spiritualiter agit. 
Certa vero sacrosancta simul et efficacia signa, quoniam indubie quam gratiam 

significant, etiam continent conferuntque ad nostram sanctificationem. Sacramenta 
enim, quantum in se est (ut Cyprianus loquitur) sine propria esse virtute non possunt, 

nec ullo modo Divina se absentat Maiestas mysteriis, quamvis etiam ab indignis 
administrentur. 
Ut exempli causa, in Sacramento Baptismi exterior ablutio, quae sordes corporis 

purgat, efficax est Symbolum interioris ablutionis, utpote testimonium praebens 
indubitatum, quod spiritualiter anima purificetur. Sic res aliae visibiles et externae, ut 

oleum, panis, vinum, quarum in Sacramentis necessarius est usus, apte nobis 
constituuntur, tum ad significandum, tum ad conferendum homini divinam gratiam 
animaeque salutem, modo ad haec non indigne accedatur. 

Per Baptismum etenim regeneramur et renovamur: per Confirmationem augemur et 
roboramur: per Eucharistiam nutrimur et reficimur, per poenitentiam restituimur et 

sanamur in vita spirituali: in qua per reliqua itidem Sacramenta, pro sua cuiusque 
ratione iuvamur atque provehimur, ut suo deinde loco aperiemus. | (p. 77) 
 

IV. 
Quibus partibus constat unumquodque Sacramentum? 

Verbo et elemento. Per Verbum hic intellige certa quaedam et determinata verba, in 
quibus ipsa consistit forma, quam vocant, Sacramentorum. Per Elementum accipe res 

externas, quae vera materia sunt Sacramentorum; ut aqua, oleum, panis, vinum et 
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eiusmodi. 

Iam his partibus perfecte sumptis adiunguntur reliqua, quae ad cuiusque Sacramenti 
tum idoneam collationem; tum dignam susceptionem spectant, videlicet institutio 

Divina, minister idoneus, intentio recta in ministro. Fides in suscipiente, et si quae 
sunt huius generis alia. 
 

V. 
Quot sunt Sacramenta? 

Septem, quae a Christo per Apostolos accepta conservavit, ac fideliter dispensavit 
hucusque Christi sponsa, et columna veritatis Ecclesia. Sunt autem haec: Baptismus, 
Confirmatio, Eucharistia, Poenitentia, Extrema Unctio, Ordo et Matrimonium. 

Nec refert sane, si eiusmodi vocabula in Scripturis non extent omnia, modo de re ipsa 
constet, ac Sacramentorum veritas et virtus Divinis testimoniis approbetur. 

Quamquam ea, quae universalis Ecclesia ex Apostolorum traditione retinet, atque 
conservanda commendat, etiamsi in Scriptura divina non reperiantur, plenam apud 
nos | (p. 78) fidem, ut antea docuimus, habere merentur. Ac de singulorum quidem 

Sacramentorum institutione postea suo loco. 
Vis autem eorum, ut fidissimus Scripturae interpres Augustinus inquit, inenarrabiliter 

valet plurimum, et ideo contempta sacrilegos facit. Impie quippe contemnitur, sine 
quo non potest perfici pietas. Atque, ut idem alibi docet: Contemptor visibilis 

Sacramenti invisibiliter sanctificari nullo modo potest. 
 
VI. 

Quare instituta sunt Sacramenta? 
Primum, ut sint praesentissima remedia contra peccatum, quod laetalis est animae 

morbus, ac nisi hoc tempore curetur, perpetuam adfert damnationem. Quamobrem 
longe praestant legis antiquae Sacramentis, virtute utique maiora, utilitate meliora, 
numero pauciora, intellectu augustiora, observatione faciliora, significatione 

praestantiora, quae praeterquam quod significant, etiam sanctificant, ac salutem 
dant: ut e Scripturis Augustinus optime colligit. 

Secundo, ut habeamus certa efficaciaque signa Divinae erga nos gratiae et voluntatis, 
quae, dum in sensus externos incurrunt, non solum excitant fidem in Christum Deique 
misericordiam et bonitatem, verum etiam vivifica sunt instrumenta, per quae visum 

est Deo salutem nostram efficaciter operari. Ut praeclare dictum sit iam olim per 
seipsum quoque Sacramentum multum valere. | (p. 79) 

Terno, ut extent velut Symbola et externae notae Christianae professionis, quibus Dei 
et Ecclesiae filii se mutuo agnoscant, tum in unione, humilitate et obedientia se 
fructuose exerceant et contineant, atque ita unius religionis necessariis quasi nexibus 

et foederibus inter se invicem maneant colligati. Alioquin sine Sacramentis nec 
constare, neque discerni satis ulla Religio potest. 

 
VII. 
Quid vero sentiendum est de Sacramentorum ministris? 

Ita plane sentiendum est de illis; tanquam ministris Christi et dispensatoribus 
mysteriorum Dei, qui portant vasa Domini tabernaculoque deserviunt, qui et sacris ex 

professo praesunt, eaque iure quodam administrant. Non enim omnibus indifferenter, 
sed Sacerdotibus et Episcopis incumbit Sacramenta conficere, dispensare vel 
administrare. 

At ne putemus unquam ex vita et probitate Ministrorum Sacramenta pendere, hanc 
nobis Regulam praescribit Augustinus: Non ideo veriora et sanctiora sunt Sacramenta, 

inquit, quia per meliorem ministrantur: illa namque per seipsa vera et sancta sunt, 
propter verum et sanctum Deum cuius sunt: Et rursus: Memento Sacramentis Dei 

obesse nihil mores malorum hominum, quo illa vel omnino non sint vel minus sancta 
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sint. Suffragatur his Ambrosii illa sententia: Non merita personarum consideres, sed 

officia Sacerdotum: puta in administratione Sacra- | (p. 80) mentorum. Nam et per 
indignos consuevit Deus operari, et nihil propter Sacerdotis vitam Sacramenti gratia 

laeditur, Chrysostomo teste. 
 
VIII. 

Quid iudicandum de Caeremoniis, praecipue quarum solennis est usus in Sacramentis? 
Caeremoniae ab Ecclesia probatae, ritus quidam sunt externi, religiose ac decenter 

instituti: Primum, ut signa, testimonia et exercitia sint cultus interioris, quem Deus in 
primis requirit. 
Deinde, ut viva extent Religionis incitamenta, quibus fragilitas humana, ceu 

adminiculis fulciatur, et ad sacra mysteria tum capessenda, tum retinenda veluti manu 
ducatur. 

Postremo, ut quae ad cultum Divinum promovendum, et ad disciplinam 
concordiamque conservandam publicam pertinent, honeste ac decenti quodam ordine, 
sicuti Apostolus iubet, in Ecclesia peragantur. 

Eae vero, quarum est usus in Sacramentorum administratione, quasque veluti per 
manus traditas et commendatas nobis a Patribus accepimus, ingenti praecipue studio 

retineri et observari debent. Nam praeterquam quod decorem illae Sacramentis 
afferunt, et reverentiam quandam conciliant, singulari quoque antiquitatis 

commendatione nobis sunt venerandae. 
Tum praeter institutionem vetustissimam et Apostolicam habent foecunditatem 
mysteriorum gravitate atque | (p. 81) dignitate plenam, ut sanctissimi, doctissimique 

Patres annotarunt. De his demum aliisque id genus, praeclare ita Damascenus: Quae 
Christiana religio erroris nescia, suscipit, et in tot secula servat inconcussa, minime 

vana sunt, sed utilia, Deo placita, salutique nostrae conducibilia plurimum. 
Rident interim Sectarii caerimonias, quae Sacramentis adhibentur: sed ipsi magis 
ridendi, aut potius deplorandi, quod caeco iudicio et hostili odio (pessimis 

consultoribus) freti, adversus veritatem clarissimam bellum gerant. Certe de Baptismi 
caerimoniis vel antiquissimi Theologi nobis testantur, Dionysius, Clemens, 

Tertullianus, Origenes, Cyprianus, Basilius, Chrysostomus, Cyrillus. 
Nugentur licet ac blasphement impii: magno quidem Patres illi consensu commendant 
abrenuntiationem, exorcismos, aquam benedictam, sacrum Chrisma, crucis 

signaculum. Ante annos bis sexcentos fere scripsit Basilius in hunc modum. 
Consecravimus aquam Baptismatis, et oleum Unctionis, et praeterrea eum qui 

Baptismum accipit. 
Verum de Caerimoniis, quae Sacramentis omnibus adiunguntur, sigillatim admonere, 
ut longum est, ita difficile, et huic quidem instituto haud necessarium. Quin et aperte 

fatetur Origenes, in Ecclesiasticis huiusmodi observationibus esse nonnulla, quae 
omnibus quidem facere necesse sit: rationem autem eorum, cur ita fiant, nondum 

satis esse compertam. | (p. 82) 
 
 

 
DE BAPTISMI SACRAMENTO 

 
I. 
Quid est Baptismus, et an cunctis necessarius? 

Est hoc novae legis primum et maxime necessarium Sacramentum in ablutione 
corporis exteriore, et legitima verborum enuntiatione iuxta Christi institutionem 

consistens. 
Necessarium, inquam, Sacramentum non solum adultis, sed etiam parvulis, ac simul 

eis efficax ad salutem aeternam conquendam. Nascuntur omnes irae filii: opus igitur 
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habent, etiam parvuli, emundatione peccati, nec possunt absque hoc Sacramento 

mundari, et in filios Dei rigenerari. Nam et generatim Legislator edixit: Nisi quis 
renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest ingredi in regnum Dei. Alibi vero: 

Non est voluntas ante Patrem, qui in coelis est, ut pereat unus de pusillis istis. 
Perirent autem non baptizati etiam parvuli, sicut olim in Synagoga Hebraeorum 
incircumcisi. 

Iam cum sit unum Baptisma Christi fidelium, hoc semel acceptum, nefarium est 
prorsus iterare, quidquid demum praetexant iam olim damnati Anabaptistae: Cum 

Synodo Nicaena dicendum est, Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. 
Et cum Augustino. Rebapti- | (p. 83) zare hominem omnino peccatum est: rebaptizare 
autem Catholicum, immanissimum scelus est: quod idcirco, Caesareis etiam legibus 

prohibetur. 
 

II. 
Quae circa hoc Sacramentum praecipue sunt notanda? 
Elementum abluens eiusque significatio, verbum et effectus Baptismi. 

Elementum est aqua simplex, materia ad hoc necessaria, quae natura sua sordes 
omnes abluere solet. Cui haec pulchre respondet significatio, Baptismo animam 

emundari peccatis, et hominem, ut dicemus, iustum effici. 
Verbum, quo Sacramenti forma consistit, ex Christi praecepto sic habet: Ego te 

baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. 
Et quanquam sit Sacerdotum munus baptismum administrare, tamen ubi necessitas 
vehementer urget, baptizare possunt alii quoque, ne impiis quidem et haeretis 

exceptis: modo a forma Ecclesiae et eius verbis conceptis non recedatur. 
 

III. 
Quem fructum et effectum praestat Baptismus ? 
Eum plane, quem docente Christo, as testibus Apostolis Petro et Paulo discimus, 

nimirum per Baptismum peccatum remitti, et Spiritum dari, quo et verus homo 
aboleatur, et nova fiat in Christo creatura. 

Quippe susceptus rite Baptismus non hoc modo largitur, ut impio plene peccata omnia 
condonentur atque tollantur, | (p. 84) sed etiam ut baptizatus plane innovetur, ac 
vere innocens, iustus, sanctus et coelesti gloria dignus in Christo efficiatur. Ut iure a 

Paulo dictum sit omnibus baptizatis: Abluti estis, sanctificati estis, iustificati estis in 
nomine Domini Iesu Christi, et in spiritu Dei nostri. Atque alibi testatur idem, 

Baptismum esse Lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus sancti: Lavacrum 
etiam aquae in verbo vitae. Et rursus ille scribit: Quicunque in Christo baptizati estis, 
Christum induistis. 

Scite Bernardus, ac breviter Sacramenti huius effectus praecipuos complectitur; 
Lavamur in Baptismo, inquit, quia deletur chirographum damnationis nostrae, et 

gratia haec nobis confertur, ne iam nobis concupiscentia noceat, si tamen a consensu 
abstineamus. 
Quae concupiscentia in renatis manens, non per se peccatum est, sed ut Theologi 

appellant , fomes peccati, ad agonem relictus, ut baptizati hac occasione vigilantius 
Dei gratiam quaerant, virtutem studiosius exercenat, fortiusque certando maiorem sibi 

gloriam parent. Itaque, ut Paulus docet: Nihil damnationis est iis, qui sunt in Christo 
Iesu, qui non secundum carnem, sed secundum spiritum ambulant, quique secundum 
Pauli doctrinam et exemplum, veterem hominem renovantur: id quod proprium est 

baptizatorum. | (p. 85) 
 

IV. 
Quid a nobis requirit acceptum tanti Sacramenti beneficium? 

Primum a nobis summam postulat et assiduam animi gratitudinem, ut praedicemus, 
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amemus et celebremus eum, qui secundum suam misericordiam salvos nos fecit per 

lavacrum hoc regenerationis et renovationis Spiritus sancti, quem effudit in nos 
abunde per lesum Christum Dominum nostrum, ut iustificati gratia ipsius, haeredes 

simus secundum spem vitae aeternae. 
Deinde sic huius Sacramenti mysterium rememorandum est, ut identidem se ipsum 
quisque admoneat praeclare illius suae sponsionis et Christianae professionis, quam in 

sacro lavacro per sponsores edidit. Cogitet igitur Christianus, illic se ex irae filio et 
satanae servo, Dei filium, Christique membrum et cohaeredem vivumque templum 

Spiritus sancti factum esse.  
Ingressus es regenerationis sacrarium, inquit Ambrosius, Repete, quid interrogatus 
sis, recognosce, quid responderis. Renuntiasti diabolo et operibus eis, mundo et 

luxuriae eius ac voluptatibus. Memor esto sermonis tui, et nunquam tibi excidat tuae 
series cautionis. Et praeclara Pauli Baptizatos omnes adhortantis vox est: An ignoratis, 

fratres, quia quicunque baptizati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati 
sumus? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem: ut quomodo 
Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. 

| (p. 86) 
 

 
 

DE CONFIRMATIONIS SACRAMENTO. 
 
I. 

Quod est alterum a Baptismo Sacramentum? 
Confirmatio, quae Sacramentum est novae legis aeque sacrosanctum, ut Augustinus 

inquit, ac ipse Baptismus: quod baptizatis confertur cum impositione manuum 
Episcopalium, et sacri Chrismatis inunctione. 
 

II. 
Unde nobis comprobatur hoc Sacramentum? 

Testimonium habet a Divina scriptura secundum Patrum et Ecclesiae concordem 
sententiam atque interpretationem. Huc enim spectat, quod Lucas Evangelista semel 
atque iterum scribit de Apostolis, qui super baptizatos manus imposuerunt; hoc signo 

utentes visibili divinitusque instituto, per quod Christo iam initiatis nova et amplior 
Spiritus sancti gratia conferretur. Quare cum Apostoli manus illis imposuissent, 

acceperunt, ut Lucas de iisdem baptizatis refert, Spiritum sanctum; cum accessione 
scilicet ac exuberantia quadam gratiae spiritualis. 
Nunc vero ubi Apostolorum vicem Episcopi gerunt et locum tenent, non fraudat Deus 

Ecclesiam suam hac tam salutari gratia, sed per eosdem Episcopos in hoc Sacramento 
efficaciter | (p. 87) operatur, ut adsit, Cypriano teste, et veritas signo, et Spiritus 

Sacramento. 
Atque hoc pertinet veteris Ecclesiae Canon: Omnes fideles per manus impositionem 
Episcoporum Spiritum sanctum post Baptismum accipere debent, ut pleni Christiani 

inveniantur, quia cum Spiritus sanctus infunditur, cor fidele ad prudentiam et 
constantiam dilatatur. 

 
III. 
Quae necessaria sunt ad conficiendum hoc Sacramentum? 

Tria praecipue ad hoc requiruntur: Sacramenti propria materia, certa verborum forma 
et minister idoneus. 

Materia ex oleo et balsamo mixta est, quae ab Episcopo consecrata, sacri Chrismatis 
nomen iam olim obtinuit, et in hoc Sacramento fronti solenni ritu illinitur. 

Forma verborum haec praescripta est: Consigno te signo crucis, et confirmo te 
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Chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. 

Minister Sacramenti huius solus est Episcopus, ut Apostolorum exemplum, forma et 
traditio retineatur. Qua de re iam olim ita sancitum accepimus: Manus impositionis 

Sacramentum magna veneratione tenendum est, quod ab aliis perfici non potest, nisi 
a summis sacerdotibus: nec tempore Apostolorum ab aliis, quam ab ipsis Apostolis 
legitur et scitur esse peractum. | (p. 88) 

 
IV. 

Cur autem baptizati sacro Chrismate inunguntur? 
Quia per Spiritum sanctum sic nobis Apostoli tradiderunt, sicut Clemens et Dionysius, 
Petri Paulique Apostolorum discipuli probant. Tradiderunt autem illi, quod a Domino 

ipso utique acceperant, de Chrismate conficiendo, ut gravis est testis Fabianus, idem 
et Christi Martyr et Pontifex Ecclesiae. 

Sacrosanctae etiam Synodi praeceptum de hoc tale extat: Oportet baptizatos post 
Baptismum sacratissimum Chrisma percipere, et coelestis regni participes fieri. 
Rationem Cyprianus reddit hanc, ut accepto Chrismate, id est, unctione, Christianus 

esse unctus Dei, et habere in se Christi gratiam possit, teneatque sanctitatem. 
Atqui unguentum hoc visibile, quo Ecclesia baptizatos ungit, ut Augustinus docet, 

significat invisibilis gratiae donum, quo Spiritus sanctus Christum in primis, qui et a 
Chrismate nomen suum trahit, ac deinde Christianos omnes interna unctione imbuit 

atque confirmat. Unde pulchre Tertullianus, velut ad olei naturam alludens, de hoc 
Sacramento scripsit: Caro ungitur, ut anima muniatur. Caro manuum impositione 
adumbratur, ut anima Spiritu illuminetur. 

Unde qui sacrum Chrisma reiiciunt, magnum illi imperitiae suae argomentum 
praebent, ut qui aperte antiquissimam et vetustissimam Apostolorum institutionem 

negent, ac perpetuum | (p. 89) Ecclesiae usum ac traditionem temere damnent. 
 
V. 

Quis Sacramenti huius est usus et fructus? 
In Baptismo regeneramur ad vitam: post Baptismum autem in hoc Sacramento 

confirmamur ad pugnam. In Baptismo abluimur, hoc vero post Baptismum roboramur, 
ut regeneratis custos et consolator et tutor adsit Spiritus sanctus. Haec summi et 
Pontificis et Martyris Melchiadis est doctrina. Nec dissentit ab eo, quod Clemens 

testatur, se ab Apostolis ipsis accepisse. Cum regeneratus, inquiens, quis fuerit per 
aquam, postmodum septiformis Spiritus gratia ab Episcopo confirmetur, quia aliter 

perfectus Christianus esse nequaquam poterit. 
Prodest igitur hoc Sacramentum mirifice, ut qui fidei mysteriis initiati sunt, sicut geniti 
modo infantes et adhuc imbecilles, in Christo adolescant atque corroborentur. 

Hos ceu Christianae militiae tyrones Episcopus admonet inunctione, ut adversus tot 
hostes et quotidiana pericula Spiritu principali confirmentur. Consignat illis Cruce 

frontem, quae pudoris est sedes, ut constanter et intrepide nomen Domini 
confiteantur: impingit et alapam, ut Christianam militiam invicta patientia exercendam 
et ornandam esse sibi perpetua memoria retineant. | (p. 90) 

 
 

 
DE EUCHARISTIAE SACRAMENTO. 

 

I. 
Quid significat nomen Eucharistiae? 

Summum illud et longe sacratissimum Sacramentum, quo nihil habet Ecclesia dignius, 
admirabilius, efficacius, salubriusve, hoc uno nomine designatur. 

Et recte quidem Eucharistia, tanquam bona gratia, seu gratiarum actio dicta est, quia 
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praecipuum et maximum Dei donum, ipsumque omnis gratiae fontem et autorem 

continet; summorumque nos bonorum admonet, pro quibus acceptis gratiarum 
actionem, laudem et gloriam summam Deo summo debemus. Maius enim beneficium 

optare non potuissemus, quam quod Christus Iesus Dominus noster de Virgine natus, 
cruci affixus et in gloriam assumptum se nobis totum ita largiatur, ut etiam nunc 
corpus eius sanguinemque vere sumamus, illique per hoc Divinum Sacramentum 

prorsus incorporemur. 
 

II. 
Quae in hoc Sacramento praecipue continentur? 
Tria continet Eucharistia, species visibiles, veritatem corporis et sanguinis Dominici, et 

spiritualis gratiae virtutem. 
Quod enim oculis nostris apparet, | (p. 91) species sunt visibiles, panis videlicet ac 

vini, quod autem sub speciebus iisdem Fides nostra, non sensus aut ratio 
comprehendit, id verum corpus et sanguis est Christi Salvatoris. 
Caeterum, quod participatione Sacramenti huius consequimur, eximia est Spiritus 

sancti gratia, fructus nimirum et effectus, ut ostendemus, salutaris Eucharistiae. 
 

III. 
Quae sunt praecipue de hoc Sacramento capita scitu necessaria? 

Ea quinque potissimum sese offerunt: Primum de veritate Eucharistiae. Alterum de 
panis et vini transsubstantiatione. Tertium de adoratione eius. Quartum de eiusdem 
oblatione et Sacrificio. Postremum de sumptione ipsius sub altera vel utraque specie. 

De his enim praecipue hac quidem tempestate scire, magnum est operae pretium. 
 

IV. 
Quid igitur de veritate Eucharistiae sentiendum? 
Id plane, ut cum tota Ecclesia contra omnes Capharnaitas certo credamus sub 

speciebus panis et vini veram Iesu Christi carnem, ac verum eius sanguinem in 
Eucharistia exhiberi ministerio quidem Sacerdotis, virtute autem ac potentia Domini 

nostri Iesu Christi apud quem impossibile non est omne verbum. Ipse dixit, et facta 
sunt, ipse mandavit et creata sunt. 
Dixit autem in coena illa pridie quam pateretur, instructa, cum pa- | (p. 92) nem 

primum ac deinde calicem suis manibus apprehendisset, cumque de huius Sacramenti 
tum institutione tum veritate certos omnes reddere vellet, dixit inquam planissime; 

Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Dixit, Hic est sanguis meus. De qua 
institutione dixit et antea: Caro mea vere est cibus, et sanguis meus, vere est potus. 
Dixit: Ego sum panis vivus, qui de coelo descendi, Si quis manducaverit ex hoc pane, 

vivet in aeternum. Et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. 
Nec obscura sunt alia tum Evangelistarum tum apostoli Pauli testimonia, quae nobis 

hanc fidem evidenter adstruunt, ne quis dubitare possit Christum in Eucharistia totum 
secundum Divinam humanamque naturam existere, et nobiscum manere usque ad 
seculi consummationem. 

Igitur eandem plane Christi carnem in templis habemus, et sumimus, quae olim in 
Palestina coram cernebatur sed ea nec sensibus hic patet, nec transmutationi et 

corruptioni est obnoxia: utpote invisibilis, impassibilis, immortalis, summa et divina 
resplendens gloria, quam solis fidei oculis licet hoc temporre intueri: Beati autem in 
caelis clare percipiunt incredibili cum voluptate. 

Et sunt adhuc Sacramentarii (o hortendam, saepeque damnatam impietatem!) qui 
adorandum hoc magis, quam investigandum mysterium dum sensu suo assequi non 

possunt, etiam negari audent, Evangelii | (p. 93) verba quamvis loculenta mire 
depravantes. Quod nihil est aliud sane, quam velut e mundo solem tollere, summoque 

sponsi thesauro sponsam Ecclesiam spoliare, et panem vitae fidelibus eripere: ne sit 
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demum, unde exules illi in hoc mundi deserto pascantur, atque sustententur. 

 
V. 

Quid vero de Transubstantiatione? 
Hic duo in primis animadvertenda, eaque aperte profitenda sunt: alterum, Sacerdotem 
qui conficiat Eucharistiam, legite ordinatum esse oportere: alterum tantam inesse vim 

in verbis illis arcanis et consacratoriis, quibus quidem sacerdos Christi vice panem et 
vinum in altari consecrat, ut panis quidem in corpus, vinum autem in sanguinem 

Domini subito transmutetur. 
Vere stupenda, solaque fide metienda transmutatio, quae omnipotente Christi virtute 
per ea ipsa verba operante sit: nec immerito Transsubstantiatio tum a Synodis, tum a 

Patribus appellata est, quod panis vinique substantia in corpus sanguinemque Christi 
certo convertatur. 

Si enim valuit tantum sermo Eliae, ut ignem de caelo devocaret, non valebit Christi 
sermo (sic enim colligit Ambrosius) ut species mutet elementorum? De totius mundi 
operibus legisti, Ipse dixit, et facta sunt: Ipse mandavit, et creata sunt. Sermo ergo 

Christi, qui potuit ex nihilo facere, quod non erat, non potest ea quae sunt, in id 
mutare, quod non erant? Non enim | (p. 94) minus est novas rebus dare, quam 

mutare naturas. Atqui Christi sermone nihil apertius, dum ait. Hoc est corpus meum: 
Hic est sanguis meus, ut nullo omnino relictus sit locus suspicandi post 

consecrationem panem et vinum in Eucharistia manere. 
 
VI. 

Estne venerandum nobis, adorandumque hoc Sacramentum? 
Est maxime, sic postulante a nobis officio Religionis, ut quem adesse in Eucharistia 

credimus, cultu quoque debito prosequamur creaturae creatorem, servi Dominum 
atque Redemptorem Opt. Max. 
De quo Scriptura ipsa pronuntiat: Adorent eum omnes angeli eius. Et rursus: 

Adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei. Tum alibi divinus 
Propheta, cum hoc Sacramentum, eiusque magnitudinem contemplatur, non sat habet 

dicere, Edenti pauperes et saturabuntur et laudabunt Dominum. Sed hoc etiam addit: 
Adorabunt in cospectu eius universa familia gentium. Item, Manducaverunt et 
adoraverunt omnes pingues terrae. 

Laudantur sane Magi similesque nonnulli apud Evangelistas, quod Christo adhuc in 
carne mortali honores divinos exhibuerint, coram eo procidentes eumque adorantes. 

Atqui nobis idem nunc est Christus in Eucharistia: non mortalis, sed immortalis, omni 
gloria et virtute prorsus admirabilis. Quam nos fidem religioso corporis animique cultu 
iure testamur, | (p. 95) dum Christianae humilitatis et debitae gratitudinis officium 

coram tremenda illa, semperque reverenda Dei Maiestate venerabundi ac supplices 
exhibemus. 

 
VII. 
Quid porro de Altaris Sacrificio credendum est? 

Id procul dubio, institutam esse Eucharistiam non in eum usum tantum, ut a 
Christianis velut alimentum salutare sumatur: unde cibus, potus, vivus ac vitae panis 

dicitur: sed etiam ut tanquam summum et proprium novi Testamenti sacrificium 
offeratur: ut hinc iam olim nomen acceperit hostiae, sacrificii, victimae, oblationis, 
holocausti. 

Offertur autem in iugem passionis Dominicae memoriam et gratiarum actionem, atque 
ut credentibus prosit ad huius et futurae vitae mala depellenda bonaque impetranda: 

neque solum vivis, sed etiam defunctis prosit in remissionem peccatorum, sicut e 
scriptura Divina et traditione Apostolica gravissimi Patres asseverant. 

Hoc est eximium et incomparabile sacrificium, quod Christus in extrema coena sub 
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panis et vini specie instituens, suis Apostolis, ut primis novi Testamenti sacerdotibus, 

horumque successoribus, ut offerrent, his verbis mandavit: Hoc facite in meam 
commemorationem. 

Hoc est oblatio, quae per varias sacrificiorum naturae et legis tempore similitudines 
figurabatur, utpote quae bona omnia per illam tum signifi- | (p. 96) cata, velut illorum 
omnium consumatio et perfectio complectitur. 

Hoc illud est iuge sacrificium, quod non nisi ad finem mundi abolendum, Daniel 
testatur. 

Ad hoc spectat Sacerdotium secundum ordinem Melchisedech, quod etiam David in 
Christo futurum et permansurum praedicat. 
Haec oblatio munda, quam nulla vel indignitas, vel malitia offerentium inquinare 

possit: quae Iudaicae legis Sacrificiis quam plurimis unice succedens, apud Gentes in 
omni loco, id est toto orbe terrarum, ad celebrandum Dei et Redemptoris nostri 

nomen offertur, atque sacrificatur, ut apud Malachiam legimus. 
Haec est missae oblatio, Sacrificium, Liturgia, cui testimonium omni exceptione maius 
praebent Canones et Traditiones Apostolorum, sanctae Synodi, magnus consensus et 

usus perpetuus totius Ecclesiae Graecae et Latinae, Orientalis et Occidentalis. 
Quod Missae Sacrificium, si rem omnem aeque perpendimus, est revera Dominicae 

passionis et illius cruenti Sacrificii, quod in cruce pro nobis est oblatum, sancta 
quaedam et viva repraesentatio, atque simul incruenta, et inefficax (sic) oblatio. 

Ex qua fit primum, ut memoria, fi- | (p. 97) des, et gratitudo nostra in Redemptorem 
ipsum vivida quotidie excitetur confirmeturque secundum illud: Hoc facite in mei 
commemorationem. Quorum verborum Ecclesia tam sedula interpres fuit, ut omnem 

incruenti huius Sacrificii externum ornatum, vestes sacras, vasa, ritus, actionesque 
omnes ita instituerit, ut ob oculos circumstantium nihil aliud quam commemoratio illa 

sancta obversetur, tantique sacrificii maiestas magis commendetur, ac mentes 
fidelium his tum signis, tum adminiculis exterioribus ad meditationem rerum 
divinarum, quae in hoc sacrificio latent, facilius sustollantur et veluti manu ducantur. 

Hinc fit etiam, ut oblationis Christi in cruce factae et Redemptionis fructus nobis, 
atque credentibus itidem omnibus defunctis, quam vivis applicetur. 

Quare Cyprianus hoc Sacramentum ad sanandas infirmitates et purgandas iniquitates 
tum medicamentum tum holocaustum esse testatur. Martialis vero, apostoli Petri 
discipulus, ita scribit: Quod Iudaei per invidiam immolaverunt, putantes se nomen 

eius a terra abolere, id causa salutis nostrae in ara sanctificata proponimus, scientes 
hoc solo remedio nobis vitam praestandam et mortem effugiendam. Omittimus 

interim eiusdem fidei ac sententiae testes Patres alios, ut instituta nobis brevitas 
retineatur. 
Ex quibus liquido constat Christum dici et esse nobis Sacrificium duplici modo, cruento 

videlicet ac | (p. 98) incruento. Nam in cruce cruentum ille Sacrificium pro nobis 
obtulit sese, ut typo Paschalis agni, qui apud Iudaeos immolabatur, verus ipse agnus 

sine macula, id est, figurae veritas, responderet. In coena vero, sicut et in altari, 
modo cultuque incruento, quemadmodum et Cyrillus vocat, idem offerri voluit, ut 
oblatio Melchisedech, qui panem et vinum obtulit, consummationem suam acciperet 

maneretque verus Sacerdos secundum ordinem Melchisedech, ac eius sacerdotium 
esset in aeternum, nullo unquam alio succedente. 

Illic semel et uno duntaxat in loco Iudeae peregit sacrificium, de quo Paulus Hebraeis 
scribens disserit: hic vero saepius et omni in loco, nempe per omnem passim 
Ecclesiam sacrificatur, ut Malachias Propheta confirmat. Illic in mortem offertur, hic in 

mortis illius iugem vivamque recordationem, et salutiferam eius, quae inde velut a 
capite ad membra dimanat, participationem, ut nimirum illius in cruce oblati sacrificii 

fructus, ac efficientia hoc Missae sacrificio quotidie nobis exhibeatur atque applicetur. 
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VIII. 

Estne sub altera tantum, panis scilicet, an vero sub utraque panis ac vini specie, 
sumenda Eucharistia? 

De Sacerdotibus quidem seu sacrificantibus constat ambas Sacramenti species illis 
esse sumendas, sine quibus etiam neque rite consecrare neque offerre possent 
unquam Eucharistiam. Cuius rei causam ex Sacrificio ipso | (p. 99) pendentem 

reddere, hic iam necesse non est. 
De aliis vero fidelibus non sacrificantibus illud fatendum est, nullos eos Divino 

praecepto ad utramque speciem sumendam astringi, sed ad salutem illis esse satis, 
alterius specie communionem. Igitur si veteris Ecclesiae statum repetimus, nunc 
unam tantum, nunc utramque speciem fidelibus dispensatam fuisse comperiemus. Si 

vero Scripturam sacram consulimus sic illa de hoc Sacramento disserit, ut modo panis 
et calicis, modo solius quidem panis soleat meminisse. Ubi enim legimus, Nisi 

manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in 
vobis. Legimus etiam: Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Et qui 
dixit: Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in 

illo: affirmavit et illud: Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum: ut omittamus 
quae Lucas de fractione solum panis adducit. 

Neque vero Christi nobis hic deest exemplum, qui primum in extrema illa caena sub 
utraque specie hoc instituit, ac Apostolis tradidit Sacramentum. Deinde vero in Emaus 

cum duobus discipulis agens, sub una solum specie porrexit illis Eucharistiam, ac 
postea statim illinc sese subduxit, sicut Evan- | (p. 100) gelicum hunc locum Patres 
interpretantur. 

Proinde damnandi non sunt, sive qui nunc unica contenti specie ab usu calicis 
abstinent, et multis ab hinc saeculis abstinuisse leguntur, sive qui olim, cum ita 

probaret Ecclesia, utramque speciem in usu publico habuere. 
Verum magister rerum usus paulatim docuit, maiore cum populi commoditate, ac 
minore periculo multisque de causis frugifere fieri, ut omisso calicis usu, alterius 

tantum speciei communio retineretur. Atque ita faciendum iamdiu decrevit Ecclesia 
non discedens illa quidem a Sponsi sui instituto praeceptove (columna enim et 

firmamentum veritatis est et mysteriorum Dei fida dispensatrix) sed potestatem a 
sponso acceptam in dispensandis mysteriis ad aedificationem communemque fidelium 
utilitatem, convertens, prout temporum hominumque conditio, quae nonnulla etiam in 

sacris immutari cogit, postulare videtur. 
Nam et Evangelii nobis verba declarant, Christum in coena cum illis egisse, quibus 

potestatem fecit non sumendae modo, sed etiam consecrandae offerendaeque 
Eucharistiae, immo et ordinandae et administrandae totius Ecclesiae. Horum iudicio, 
prudentiae et authoritari reliquit, cum de aliis plerisque ad rem Christianam 

spectantibus, tum de modo ordineque dispensandae fidelibus Eucharistiae, ius in 
posterum constituendi, atque pro ratione temporum rite disponendi. | (p. 101) 

Id probat etiam ex Paulo Augustinus et multis Apostolorum institutis evinci facile 
potest. 
Nec est, cur Laicis iniuria irrogari ulla putetur, si ut in plerisque itidem aliis, hac in 

parte non aequantur sacerdotibus. Nam in confesso est, Christum non esse dissectum 
in partes duas secundum duo Sacramenti huius signa: sed tam sub una, quam sub 

utraque specie, immo sub unius etiam hostiae consecratae particula, Christum totum 
exhiberi atque sumi, videlicet secundum carnem, animam, sanguinem, divinitatem. 
Ubi autem Christus totus ac integer sumitur, illic deesse non potest integer quoque 

fructus et efficax gratia tanti Sacramenti. Quapropter nulla hic laici utilitate 
fraudantur, sive rem ipsam in Sacramento contentam, Christum scilicet Deum et 

hominem spectes, sive fructum et gratiam, quae Eucharistiam sumentibus ad 
animarum salutem donatur, quaeras: sed tantum hi sub altera accipiunt, quantum sub 

utraque, si licet, speciem essent percepturi. 
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Qua de re vel ambigendi, vel disceptandi amplius nullus iam relictus est locus, 

posteaquam Spiritus sanctus, qui iuxta promissionem Christi docet ac regit Ecclesiam, 
certam nobis et explicatam sententiam edidit, editamque semel, ac iterum 

sacrosanctae Synodi non violanda autoritate confirmavit. Unde perspicue colligi potest 
hanc sub altera specie communicandi consuetudinem praecepto divino haud adversari, 
Ecclesiae legitima auctoritate sulciri, | (p. 102) temporis longaevitate magnoque 

populorum fidelium consensu comprobari, ratione ac utilitate certa commendari: ac 
demum pro lege, quam sola mutari possit Ecclesia, certo habendam esse. Sed nec 

adversarii, quanvis hic obstrapant, eiusmodi in communicando ritus initium ullum 
possunt demonstrare. 
Ut mirum sit adhuc reperiri, qui privatae pietatis specie ducti, aliter sibi persuadeant, 

et hac in parte cum novis Ecclesiae contemptoribus adversus venerandae totius 
Ecclesiae auctoritatem conspirent. His verendum est sane, ne dum externa 

Sacramenti signa tantopere urgent, et contentioni serviunt, Sacramenti fructum 
internum, adeoque Christum totum amittant, ut ab omni usu Sacramenti praeter eos 
penitus abstinere. Quandoquidem neque Fides, neque Sacramenta ullis, nisi 

persistentibus in Ecclesiae unitate, sunt salutaria. Ut hinc Augustinus dixerit: Omnia 
Sacramenta Christi non ad salutem, sed ad iudicium habentur sine charitate unitatis. 

Ac iterum. Quid prodest homini sana fides, vel sane fortasse fidei Sacramentum, ubi 
lethali schismatis perempta est sanitas charitatis? Nec dubium sane, quin graviter in 

Christum ipsum peccent, qui hoc unitatis sanctissimo symbolo ad schismaticae 
divisionis symbolum audent abuti. | (p. 103) 
 

IX. 
Quem fructum exhibet rite sumpta Eucharistia? 

Plurimum sane maximumque praebet. Hoc enim sacrum est convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, et futurae 
gloriae nobis pignus datur: ut praeclare horum fructuum sensu experientiaque 

excitata decantat Ecclesia. 
Hic est panis, qui de coelo descendit, et dat vitam mundo nostrosque animos in vita 

spirituali sustentat atque confirmat. 
Haec sacra Synaxis sive communio, quae fideles tanquam eiusdem corporis membra 
inter se iungi, ac sanctorum piorumque omnium meritis associati significat atque 

praestat: tum, quod augustius est, eosdem capiti suo Christo arctissime unit, ut in eo 
illi maneant, et ipse in illis atque ita vitam aeternam consequantur. 

Hoc est viaticum nostrae peregrinationis, quod in huius vitae deserto militiaque 
versantibus, et hinc ad coelestem Hierusalem contendentibus, veluti Manna Patribus 
datum, adfert consolationem, delectationem, virtutem et gratiam longe 

efficacissimam. 
Duo Sacramentum illud (ut egregie docet Bernardus) operatur in nobis, ut videlicet et 

sensum minuat in minimis, et in gravioribus peccatis tollat omnino consensum. Si quis 
vestrum non tam saepe modo, non tam acerbos sentit iracundiae motus, invidiae, 
luxuriae, aut coeterorum huiusmodi gratias | (p. 104) agat corpori et sanguini Domini, 

quoniam virtus Sacramenti operatur in eo, et gaudeat, quod pessimum ulcus accedat 
ad sanitatem. Et idem alibi: Hoc corpus Christi aegris medicina, peregrinantibus vita: 

quod debiles confortat, valentes delectat, languorem sanat: Per hoc homo mansuetior 
efficitur ad correptionem, patientior ad laborem, ardentior ad amorem, sagacior ad 
cautelam, ad obedientiam promptior, ad gratiarum actionem devotior. Festinate igitur 

(inquit beatus ille Ignatius) frequenter accedere ad Eucaristiam et gloriam Dei. 
Quando enim assidue hoc ipsum agitur, expelluntur potestates Sathanae, qui actus 

suos convertit in sagittas ignitas ad peccatum. Maedicamentum est panis ille 
immortalitatis, antidotum non moriendi, sed vivendi per Iesum Christum in Deo. 
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X. 

Quaenam ad Eucharistiam digne sumendam eiusque fructus consequendos 
requiruntur? 

Expedita est Apostoli responsio: Probet seipsum homo, et sic de pane illo edat: 
quemadmodum et Augustinus dixit, in Christi corpore vita nostra consistit: mutet ergo 
vitam, qui vult accipere vitam. 

Haec autem probatio sui, et vitae mutatio in quatuor potissimum rebus versatur, ut 
adsit fides, poenitentia, mentis attentio, et Christiani hominis habitus decens. 

Fides hoc postulat, ne de his, quae diximus, aliisque similibus ad hoc my- | (p. 105) 
sterium pertinentibus quicquam dubitet. Id fiet, si simpliciter quidem in fide atque 
sententia Ecclesiae, ut est sane necessarium, per omnia acquiescas. Poenitentia, de 

qua mox plura dicemus, peccatorum detestationem et explicatam coram Sacerdote 
confessionem impetratamque absolutionem exigit. 

Animus deinde praesens accedat opus est, qui sese per meditationes et precationes 
pias ad hoc tantum Sacramentum convertat. 
Postremo decens habitus et compositio postulat, ad sacram Synaxim neminem, nisi 

castum, ieiunum, modestum, humilem, supplicem, minimeque sordidum accedere 
oportere. 

Qui vero sacram Eucharistiam indigne sumunt, non vitam sed iudicium sibi sumunt, et 
rei sunt corporis et sanguinis Domini, Apostolo teste cum Iuda igirur, et Iudaeis 

sanguinariis Christi hostibus gravissime condemnandi. 
 
 

 
DE POENITENTIAE SACRAMENTO 

 
I. 
Quid est Poenitentiae Sacramentum? 

Est, in quo Sacerdotalis absolutio a peccatis, quae detestatus riteque confessus quis 
fuerit, impenditur. 

Quam absolvendi potestatem ut in | (p. 106) Ecclesia certam haberemus, divina 
promissio Sacerdotibus facta haec fuit: Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis 
peccata, remittuntur eis et quorum retinueritis, retenta sunt. Tum alio in loco: Amen 

dico vobis, inquit Dominus, quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata et in 
coelo, et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo. 

Ex quibus liquido cernitur, praestantem et consolationis plena Sacramenti huius 
efficaciam esse, ut quo remittantur quaecunque peccata foedissime perpetrata, et 
solvantur indiscriminatim, qui coram Deo reas habent conscientias: idque Sacerdotum 

ministerio ex divina Christi institutione. Quare Sacerdotum potestas et auctoritas nunc 
longe quam olim, est excellentior plerisque facienda, ut quibus non corporis lepram, 

verum animae sordes non dico purgatas probare, sed purgare prorsus concessum est 
Chrysostomo teste. Et Augustinus: Quid facit Ecclesia, inquit, cui dictum est, quae 
solveritis, soluta erunt; nisi quod ait Dominus ad discipulos: Solvite illum, et sinite 

abire. 
 

II. 
Cur opus est Poenitentiae Sacramento? 
Ut homo post Baptismum relapsus et inimicus Dei factus, per hoc Sacramentum 

remissione peccatorum accepta, Deo reconcilietur, et ex mortuo vivus, ex impioque 
iustus efficiatur. | (p. 107) 

Unde Patres poenitentiam non temere secundam post naufragium Tabulam vocant, 
qua silicet ex vortice mortalis peccati, tanquam e naufragio subvehi, et in gratiam 

amicitiamque Dei transferri unusquisque possit, quantumlibet multis magnisque 
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criminibus praegravatus. 

 
III. 

Quando hoc sacramentum rite accipitur, et efficaciter operatur? 
Cum is, qui remissionem peccatorum implorat, tres illas partes seu actiones adhibet, 
Contritionem, Confessionem, et Satisfactionem, quae totam hominis ad Deum 

conversionem, poenitentis officium et renovationem complectuntur. De quibus ita 
Chryostomus: Perfecta poenitentia cogit peccatorem omnia libenter ferre: in corde 

eius contritio, in ore confessio, in opere tota humilitas.  
Hanc esse frugiferam poenitentiam Chrysostomus asserit, ut, quibus modis Deum 
offendimus (offendinus autem corde, ore, ac opere) iisdem reconcilientur Deo, corde 

quidem per Contritionem, ore per Confessionem, ac opere per Satisfactionem. 
Ad Contritionem pertinet illud Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et 

humiliatum Deus non despicies. 
Confessionem his verbis Lucas indicat: Multi credentium veniebant confitentes et 
annuntiantes actus suos. Et Iacobus Apostolus docet: Confitemini alterutrum peccata 

vestra. 
Ad Satisfactionem porro spectant | (p. 108) digni poenitentiae fructus, quos Ioannes 

Baptista postulat, inter quos et eleemosynae. De his autem Daniel Propheta: Peccata 
tua, inquit, eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum. 

Grande scelus grandem habet necessariam satisfactionem, ait Ambrosius. 
Atque eo referendum etiam, quod Paulus ait de Corinthiis deplorandis, quandoquidem 
super immunditia, fornicatione et impudicitia, quam gesserant, poenitentiam necdum 

egissent. 
 

IV. 
Quid est Contritio? 
Est animi dolor, qui de peccatis propter Dei offensum concipitur detestatio, cum 

proposito vitae in melius commutandae coniuncta. 
Haec contritio paratur, si quis peccatorum suorum foeditatem, magnitudinem ac 

multitudinem sedulo intueatur: si de summa bonitate offensa, de Dei gratia, 
caeterisque donis amissis sollicite cogitet: si mortis incertae ineluctabilem 
necessitatem, futuri iudicii horrendam severitatem, ac paratas etiam peccatoribus 

poenas sempiternas expendat atque pertimescat. 
Huc pertinet illud Ezechiae: Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae 

meae: et illud Davidis, A iudiciis tuis timui: Et quod ille gemens orat. Afflictus sum et 
humilatus sum nimis, rugiebam a gemitu cordis mei, nec multo post, Iniquitatem 
meam annuntiabo, et cogitabo pro peccato meo. | (p. 109) 

Quin et manifesta Dei vox est ad peccatorem: Charitatem tuam primam reliquisti: 
memor esto itaque unde excideris, et age poenitentiam. Sed et Christus in evangelio: 

Timete eum, inquit, qui postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam: 
ita dico vobis, hunc timete. Iam vero contritionis hic dolor ita demum ad remissionem 
peccatorum non praeparat, si cum fiducia divinae misericordiae votoque praestandi 

ea, quae ad poenitentiae Sacramentum spectant coniungatur. 
 

V. 
Estne Confessio necessaria? 
Est utique, non solum autem, ut quidam falso autumant, interior illa, quae coram Deo 

quotidie facienda est Davidis exemplo, qui ait: Dixi: confitebor adversum me 
iniustitiam meam Domino: Verum etiam haec exterior, quae apud Sacerdotem de 

criminibus peragitur, omnibus, quae post examinatam sedulo conscientiam in mentem 
homini veniunt. 

Ita de hominibus Ecclesiae primitivae scriptum est: Multi credentium veniebant 
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confitentes et annuntiantes actus suos. 

Quam confitendi rationem esse necessariam non Ecclesiae modo sacra iura, et Patrum 
veneranda Scripta confirmant, sed etiam Christi divina verba concludunt declarantque, 

cum ait: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta 
sunt. Atqui remittere, vel retinere peccata (cum iudicis haec sint officia) nullus recte 
potest Sacerdos nisi | (p. 110) peccantis causam, de qua iudicandum est, probe antea 

cognitam habuerit atque perspectam. Quae causae cognitio prius haberi non potest, 
quam is, qui expendendum se Sacerdoti, ut iudici ac medico suo, absolvendumque 

tradit, spontanea confessione vulnera sua sigillatim detegat, atque ita aperiat, ut 
Sacerdos ubi peccata solvenda, et ubi liganda sint, explicate cognoscere queat. 
 

VI. 
Quomodo Patres de confessione scribunt? 

Hi certe non modo confitendi utilitatem et usum, qui semper in Ecclesia fuit, sed ius 
etiam atque necessitatem nobis magno consensu commendant comprobantque. 
Ut vero e plurimis paucos, et probatissimos illos testes producamus, sic habet in 

primis magnus ille Basilius: Necessarium videtur his, quibus dispensatio Mysteriorum 
Dei commissa est, confitenda esse peccata. Sic enim et hi, qui antiquitus poenitebant, 

inveniuntur apud Sanctos confessi esse peccata sua. 
Tum Cyprianus, Confiteantur, inquit, singuli, quaeso vos fratres, delictum suum, dum 

adhuc qui delinquit, in seculo est, dum admitti eius confessio potest, dum satisfactio 
cuiusque, et remissio facta per Sacerdotes apud Dominum grata est. Accedit his 
Augustini sententia, qui docet in hunc modum: Agite poenitentiam, qualis agitur in 

Ecclesia, ut oret pro vobis Ecclesia. Nemo sibi dicat, Occulte ago, apud Deum ago: 
novit Deus qui mihi | (p. 111) ignoscit, quia in corde ago. Ergo sine causa dictum est: 

Quae solveritis in terra, soluta erunt in coelo? Ergo sine causa sunt claves datae 
Ecclesiae Dei? Frustramus Evangelium Dei, frustramus verba Christi? Promittimus 
vobis quod ille negat? Nonne vos decipimus? Tum alibi: Sunt, inquit, qui sufficere sibi 

ad salutem autumant, si soli Deo, cui nihil occultum est, quem nullius latet 
conscientia, sua confiteantur crimina. Nolunt enim aut erubescunt, sive dedignantur 

se ostendere Sacerdotibus, quos tamen inter lepram et lepram discernere per 
legislatorem constituit Dominus. Sed nolo, ut ipsa decipiaris opinione, quatenus 
confundaris confiteri coram Domini Vicario vel tabescens prae rubore vel cervicosus 

prae indignatione. Nam ipsius similiter subeundum est iudicium, quem Dominus sibi 
non dedignatur Vicarium. 

Nec minus est evidens, quod Leo ille Magnus scriptum reliquit. Multiplex misericordia 
Dei ita lapsibus subvenit humanis, ut non solum per Baptismi gratiam, sed etiam per 
poenitentiae medicinam spes vitae reparetur aeternae, ut qui regenerationis donum 

violassent, proprio se iudicio condemnantes, ad remissionem criminum pervenirent: 
sic Divinae bonitatis praesidiis ordinatis ut indulgentia Dei, nisi supplicationibus 

Sacerdotum, nequeat obtineri. Mediator enim Dei et hominum homo Christus Iesus, 
hanc praepositis Ecclesiae tradidit potestatem, ut et confitentibus satisfactionem 
poeni- | (p. 112) tentiae darent, et eadem salubri satisfactione purgatos, ad 

communionem Sacramentorum per ianuam reconciliationis admitterent. 
 

VII. 
Quid porro de satisfactione sentiendum est? 
Id videlicet, quod alia Christi Redemptoris propria, alia fidelium poenitentium 

communis sit Satisfactio. Illa semel in corpore Christi crucifixi, dum agnus ille mundi 
peccata tulit, peracta est, ut qui natura sunt irae filii, Deo reconcilientur. Haec vero, 

quae ad poenitentes pertinet, a Christi membris in Ecclesia quotidie peragitur, cum 
poenitentes post Confessionem ea, quae Sacerdos absolvens iniunxit, perficimus: aut 

cum ultro quidem dignos poenitentiae fructus edimus, quibus anteactae vitae sive 



77 

 

commissa, aliqua saltem ex parte compensemus. 

Haec vindicatoria simul et emendatoria quaedam est Satisfactio; et Redemptoris 
Christi beneficium atque satisfactionem adeo non obscurat, ut magis etiam 

commendet illustretque. Illa enim praeeunte, ac praecipue cooperante, iuxta divinam 
scripturam iudicium facimus, et iustitiam, delicta nostra contra nos ipsos vindicantes, 
et residuas in nobis peccatorum reliquias diluentes, Deique gratiam nobis pleniorem 

conciliantes atque promerentes: denique hac ratione testantes, nos Christi Crucem 
libenter amplecti abnegare nos ipsos, mortificare carnem, veteris nos hominis odio | 

(p. 113) commotos ad perfectiora conniti, dum adversus depravati animi motus 
ardenti zelo fortiterque certamus. Quo quidem pacto satisfactioni operam dabant 
David, Ninivitae et alii, quos in cilicio, cinere, gemitu, luctu, ieuniis, aliisque 

afflictionibus poenituisse constat, qui et hinc Deo grati et approbati fuisse leguntur. 
Quam poenitentiae partem Scriptura confirmans, nobisque commendans clamat: 

Convertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio et fletu et planctu. Et alibi: 
Convertimini et agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris: et non erit vobis 
in ruinam iniquitas. Et quidem Paulus docet, tristitiam quae secundum Deum est, 

operari vindictam, et generatim admonet: Si nos ipsos diiudicaremus, non utique 
iudicaremur a Domino. 

Ea propter non est, cur de Satisfactionis nomine, quod certe Patribus est perquam 
familiare, disceptemus, cum in scripturis res ipsa perspicue proponatur. 

 
VIII. 
Profer aliquot Patrum de satisfactione sententias? 

Cyprianus ille, sanctissimus Martyr et testis gravissimus in hunc modum docet: Deus, 
quantum Patris pietate indulgens est, tantum iudicis maiestate metuendus est. Alto 

vulneri diligens et longa medicina non desit: poenitentia crimine minor non sit, orare 
oportet impensius, diem luctu transigere, vigiliis noctes ac fletibus insomnes ducere, 
tempus lachrymosis oc- | (p. 114) cupare lamentationibus, stratos adhaerere cineri, in 

cilicio volutari et sordibus. Idemque rursus: Rogandus est Deus et satisfactione nostra 
placandus, delicta nostra reputanda, actus nostri et animi secreta volvenda, 

conscientiae merita ponderanda. Nec multo post: Poenitentiae iter, quod ostendit 
Antistes, amplectamur: remedia vitalia, quae de scripturis coelestibus ille depromit, 
assumamus et ex vulneribus etiam occultis, quorum exomologesin fecimus, 

exponentes apud eum conscientiae nostrae pondus, salutarem medicinam 
exquiramus: nec cessemus in agenda poenitentia atque in Domini misericordia 

deprecanda, ne quod minus esse in qualitate delicti videtur, in neglecta Satisfactione 
cumuletur. 
Et Augustinus clarissime dixit: Non sufficit mores in melius commutare, et a factis 

malis recedere, nisi etiam de iis, quae facta sunt, satisfiat Deo per humilitatis 
gemitum, per contriti cordis sacrificium, cooperantibus eleemosynis. 

Et apud Hieronymum legimus in hunc modum: Affligendum corpus, quod multis 
vacavit deliciis, longus risus perpeti compensandus est fletu; mollia linteamina et 
serica preciosissima, asperitate cilicii commutanda. 

Eodem spectans Ambrosius: Qui agit paenitentiam, inquit, non solum diluire lachrymis 
debet peccatum suum, sed etiam emendationis factis operire et tegere superiora 

facta, ut ei non imputentur. Atque idem alibi: Grandi plagae alta et prolixa opus est | 
(p. 115) medicina. Grande scelus grandem necessariam habet Satisfactionem. Ita 
demum Gregorius: Cogitandum est summopere, ut qui se illicita meminit commisisse, 

a quibusdam etiam licitis studeat abstinere: quatenus per hoc conditori suo satisfaciat. 
 

IX. 
Estne satisfactioni etiam post mortem locus? 

Ad hoc explicandum varia morientium conditio est observanda. Horum enim alii 
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gratiam Dei, vitaeque innocentiam ad finem usque conservant. Ad quos pertinet 

Manassis dictum, Iustis et iis qui non peccaverunt, ut Abraham, Isaac, et Iacob, 
poenitentiam non esse positam. Alii peccaverunt quidem, et ex accepta Dei gratia 

exciderunt, sed criminum sordes dignis poenitentiae fructibus in hac vita expiarunt: ut 
David, Ezechias, Petrus, Magdalena. Utrumque hoc genus nulla post mortem eget 
Satisfactione, sed ab ea prorsus est liberum. 

At longe plures sunt homines medii generis morientes, nec valde mali, ut Augustinus 
iudicat, qui peccatorum suorum poenitentiam in vita perfectam non praestiterunt: 

ideoque per ignem salvandi, ut quod satisfactioni pro hac vita convenienti defuit, in 
altero saeculo iustitiae divinae persolvatur. Nihil, enim coinquinatum intrabit in 
sanctam illam civitatem. | (p. 116) 

Huiusmodi ergo defunctis, ut ad quaestionem propositam respondeamus, subeunda 
est quaedam et gravis illa profecto post mortem satisfactio. Quam interim Deus pro 

ingenti clementia sua relaxare consuevit, pietate vivorum intercedente, ut defuncti, 
suorum in Ecclesia fratrum, adeoque membrorum adiuti suffragiis a peccatis 
horrendisque peccatorum poenis releventur. Et huc spectat, quod sacrae Scripturae 

tradit autoritas: Sancta et salubris est cogitatio, pro defunctis orare, ut a peccatis 
solvantur. Unde laudatus est Iudas ille Machabaeus, quod singulari religione ductus, 

pro mortuorum peccatis non preces modo, sed etiam sacrificium offerri sollicite acque 
sumptuose curarit. 

In hanc sententiam concedunt venerandae Synodi et Patres, qui veram Ecclesiae 
doctrinam tradiderunt. Ex quibus ut unus pro multis, idemque fide dignissimus testis 
Augustinus proferatur, in Machabaeorum libris (inquit) legimus, oblatum pro mortuis 

sacrificium. 
Sed etsi nusquam omnino in Scripturis veteribus legeretur, non parva est universae 

Ecclesiae, quae in hac consuetudine claret autoritas, ubi precibus Sacerdotum, quae 
Domino Deo ad eius altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio 
animarum. Et rursus alibi: Purgatorias poenas nullas futuras opinandum est, nisi ante 

illud ultimum tremendumque iudicium. Et quid illis verbis luculentius? Orationibus 
sanctae Ec- | (p. 117) clesiae, inquit, et sacrificio salutari et eleemosynis, quae pro 

eorum (defunctorum) spiritibus erogantur, non est dubitandum mortuos adiuvari, ut 
cum eis misericordius agatur a Domino, quam peccata eorum meruerunt. Hoc enim a 
Patribus traditum universa observat Ecclesia. Sic Augustinus ante MCC annos, ut 

interim eo vetustiores etiam, Cyprianum, Originem, Dionysium, Clementem in hac 
doctrina maxime consentientes praetermittamus. 

Quocirca Chrysostomus palam hortatur, ut pro viribus et ipsi defunctos iuvemus et 
alios, qui pro ipsis orent, commonefaciamus. Non enim temere ab Apostolis sancitum 
est, ut in tremendis mysteriis defunctorum agatur commemoratio. Sciunt enim illis 

inde multum contingere lucrum, utilitatem multam. Ita Chrysostomus. 
Hoc est demum, quod adversus Aërianos Ecclesia fida Scripturae interpres, usque 

docuit, ignem esse quendam purgatorium seu emendatorium, ut Augustinus appellat, 
eoque poenas peccatorum, quas hic poenitentia perfecte non diluit, defunctis in 
Christo fidelibus luendas, et expiandas esse, nisi, prout Augustinus loquitur, viventium 

suorum pietate illi releventur. | (p. 118) 
 

X. 
Quae commendatio ac dignitas est poenitentiae? 
Haec est Evangelicae praedicationis exordium, Angelorum in coelis gaudium, via in 

terris arcta, et angusta porta, per quam fideles ad vitam contendunt, et violenti 
rapiunt regnum coelorum. Haec lapsos erigit, saucios curat, imbecilles roborat, 

mortuos vivificat, perditos restituit: omnia demum, quae peccatum vitiat, Poenitentia 
in nobis redintegrat. Hac veteris vitae odium nostri comtemptum et omnem 

submissionem testamur; hac ipsa duce lugentes consolationem, afflicti curationem, 
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humiles vero exaltationem reportamus. Haec est, qua Daemones et vitiorum pestes 

superamus: qua meritas poenas avertimus, Dei placamus iram, conciliamus gratiam, 
et gloriam aeternam comparamus. 

Hinc illae Christi voces in Evangelio: Poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum 
coelorum. Non veni vocare iustos, sed peccatores ad poenitentiam. Nisi poenitentiam 
habueritis, omnes similiter peribitis. At is demum veram poenitentiam agit, ut Cypriani 

verbis haec omnia concludamus, qui Dei et Sacerdotis praeceptis obediens, et 
obsequiis suis, et operibus iustis Dominum promeretur. | (p. 119) 

 
 

DE SACRAMENTO EXTREMAE UNCTIONIS. 

 
I. 

Quid de Sacramento extremae unctionis credendum est? 
Idipsum nempe, quod Catholica Ecclesia constanter docet, Signum hoc esse sacrum, 
in sacrato oleo institutum, ut per illud coelestis virtus ad salutem non animae solum, 

sed et corporis applicetur aegrotis ex divina institutione. 
Cui Sacramento testimonium longe clarissimum praebet divus Iacobus Apostolus, cum 

in haec verba scribit: Infirmatur quis in vobis, inducat Presbyteros Ecclesiae et orent 
super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: et oratio fidei salvabit infirmum, et 

alleviabit eum Dominus: et si in peccatis fuerit, remittentur ei. 
 
II. 

Quid his verbis docet Apostolus? 
Primum Sacramenti huius ostendit elementum, seu materiam oleum esse, Pontificali 

benedictione (ut recte ait Beda) consecratum. Significat autem hilaritatem animi et 
confirmationem internam, quae per Dei gratiam Sacramenti huius virtute ab aegroto 
percipitur. 

Deinde per Apostolum designatur Sacramenti minister proprius, nimirum Sacerdos, 
qui sacram hanc Unctionem cum orationibus decenter exer- | (p. 120) ceat. Nec 

frustra de Apostolis est scriptum, Ungebant oleo multos aegrotos, et sanabantur. 
Praeterea, qui suscipiunt hoc Sacramentum, a Iacobo dicti sunt infirmi, quoniam, ut 
Ecclesiae mos est, in gravibus et periculosis infirmitatibus tantum sacra isthaec unctio 

celebratur. 
 

III. 
Quis est Sacramenti huius fructus et effectus? 
Confert primum ad remissionem peccatorum, quae quidem ab aegroto Poenitentiae 

remediis non sunt expurgata, ut decumbentis anima peccatorum suorum onere ac 
morbo in primis levetur. 

Deinde prodest ad corporalem infirmitatem vel depellendam, vel alleviandam, 
quatenus expedit eam aegroto recuperare. 
Postremo ad consolationem et fiduciam subministrandam valet, qua sane in supremo 

illo agone exituque animae, opus est maxime, quando et cum doloribus acerbissimis, 
et cum horrendis Daemonibus morituro est gravissime conflictandum. Unde licet salus 

corporis aegroto non restituatur, ut qui post acceptam hanc unctionem moritur, saepe 
tamen gratia in hoc Sacramento peculiaris praebetur ad morbi vim molestiasque 
constantius perferendas, et ad mortem ipsam facilius excipiendam. Atque hoc est, 

quod per Apostolum suum Deus promisit: Oratio fidei salvabit infirmum et alleviabit 
eum Dominus et, si in peccatis fuerit, remittentur ei.  

Ad quos quidem designandos effectus etiam olei natura, seu nativa vis pulchre 
congruit, ut explicat Theophylactus. Quocirca retinendum est prorsus, quod 

saluberrime monet Augustinus: Quoties aliqua infirmitas supervenerit, corpus et 
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sanguinis Christi illi qui aegrotat accipiat, et inde corpusculum suum ungat, ut illud 

quod scriptum est impleatur in eo: Infirmatur aliquis, inducat presbyteros, et orent 
super eum, ungentes eum oleo, et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum 

Dominus, et si in peccatis sit, dimittentur ei. | (p. 121) 
 
 

DE ORDINIS SACRAMENTO 
 

I. 
Quid est Ordinis Sacramentum? 
Est, quo singularis gratia ac potestas spiritualis quibusdam traditur, ut munus in 

Ecclesia ex professo gerant. 
Hoc est Sacramentum, per quod velut ostium, necessario intrant legitimi 

dispensatores mysteriorum et eloquiorum Dei, ministri Christi et Ecclesiae, Episcopi, 
Sacerdotes, Diaconi, et quotquot demum in ecclesiasticis muniis obeundis rite et cum 
authoritate versantur. 

Nemo enim, ut Scriptura testatur, sibi sumit honorem, exercendorum videlicet 
ministeriorum Ecclesiae, nisi qui vocatur a Deo tanquam Aaron, hoc est, | (p. 122) nisi 

Sacramento visibilis Ordinationis initiatus et ab Episcopo legitime ordinatus missusque 
fuerit ad opus certi ministerii, quod in Ecclesia pro suo statu gerat iuxta leges Divinae 

et Apostolicae Traditionis. 
 
II. 

Nonne omnes Christiani ex aequo sunt Sacerdotes? 
Dici quidem ita possunt hactenus, quot sicut Sacerdotes externa quaedam Sacrificia et 

ministeris sacra exercere solent: sic quotquot sunt in Christo renati, spiritualia 
quaedam Sacrificia, nimirum orationes, laudes, gratiarum actiones, carnis 
mortificationem, et id genus alia quotidie possint ac debeant offerre seduloque 

exercitare. Ut hinc spirituales coram Deo Sacerdotes, et spirituales afferre hostias in 
scriptura dicantur. 

Verum si proprie nomen hoc sacerdotii accipimus, non sunt promiscue Sacerdotes 
omnes, sed hi duntaxat quibus authoritas Ecclesiae ut Sacramentorum proprii sint 
ministri, demandavit, atque ad consecrandum, offerendum, dispensadumque sacram 

Eucharistiam, et ad peccata hominum tum remittenda, tum retinenda ius contulit. 
Ac de his quidem novae legis Sacerdotibus seu Presbyteris ita Paulus: Qui bene 

praesunt Presbyteri duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et 
doctrina. Id, quod certe congruere non potest mulieribus, quas in Ecclesia idem 
Apostolus docere vetat ac tacere iubet; neque omni- | (p. 123) no plebeis convenit, 

quorum est ovium more pasci non pascere, regi non regere, nec se praeferre, sed 
subiicere et subiacere praepositis, et quaecunque hi, sive boni sive mali, in Cathedra 

sedentes dixerint, audire, servare, et facere, ut verbo Dei praeceptum legimus. 
Quapropter sicut in Ecclesia triumphante Angeli sunt ordine ac potestate differentes, 
qui iniuncta sibi munia decenti quadam observata dispositione obeunt, ac fideliter 

exequuntur: sic militans etiam Ecclesia, quae domus Dei et velut castrorum acies 
quaedam ordinata est, ministros habet sibi peculiares, a reliquis Christianis seiunctos, 

et pulchro ordine inter se dispositos ad publica et communia Ecclesiae ministeria 
peragenda: nimirum, ut pro Christiano populo in his, quae ad Deum salutemque 
animarum spectant, suas illi operas ex professo ac pro dignitate praestent. 

 
III. 

Quo loco Scriptura testimonium huic Sacramento praebet? 
Illic scilicet, ubi de Apostolis docet, quod in Ecclesiae ministris deligendis, instituendis 

atque ordinandis usi sunt manuum impositione. Hoc enim veluti symbolo certo et 
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efficaci praesentis gratiae, quae in ordinum collatione exhibetur, et accipitur, 

Sacramentum illud nobis est commendatum. 
Quare Paulus ad Timotheum a se creatum Episcopum scribens, et acceptae in hoc 

Sacramento gratiae illum | (p. 124) monens: Noli, inquit, negligere gratiam, quae in 
te est, quae data est tibi per prophetiam cum impositione manuum Presbyterii. Et 
rursus ad eundem: Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quae in te est per 

impositionem manuum mearum. 
Quoniam vero permagni refert, quales in Ecclesia quibuscunque muniis praeficiantur, 

et Ecclesiasticam potestatem ex hoc Sacramento accipiant, ad omnem Episcopum 
dicitur: Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis. 
 

IV. 
Quot gradus in se continet hoc Sacramentum? 

Generatim quidem minores ordines maioresque continet; minores scilicet quatuor: 
Ostiariorum, Lectorum, Exorcistarum et Acolythorum: maiores vero tres nempe: 
Subdiaconorum, Diaconorum, ac Presbyterorum. Ex Presbyteris porro alii maiores, alii 

minores a Christo instituti inveniuntur. 
Maiores enim Presbyteri Apostoli sunt, eorumque successores Episcopi, magna sane 

potestate et reverenda dignitatis praerogativa excellentes. Nam horum est (Scriptura 
teste) attendere sibi et universo gregi, quem a Spiritu sancto curandum 

pascendumque accipiunt, regere Ecclesiam, ea quae desunt corrigere, per civitates 
item Presbyteros constituere. 
Minores vero Presbyteri sub Episcopis, sicut septuaginta duo illi Discipuli sub Apostolis, 

in Ecclesiae mi- | (p. 125) nisterio deserviunt, dona et sacrificia pro peccatis offerunt 
atque in curanda Dominica messe, tanquam operarii secundum illos existunt. 

Ac minorum quidem quatuor ordinum Clerici hoc proprium habet munus ut 
Sacerdotibus et Episcopis multis in rebus praesto sint, ut ad sacra convenientem 
populum ordinent, utque paulatim ipsi velut quibusdam gradibus ad maiora munia in 

Ecclesia obeunda rite instituantur atque praeparentur. 
Caeteri vero maiores tres ordines cum aliis, tum in sacris Eucharistiae mysteriis 

maiorem conferunt potestatem. Igitur Subdiaconus et Diaconus dictis iam mysteriis 
tanquam administrari adesse, ipsisque Sacerdotibus proximi esse possunt. Et 
quamquam quod ad Ordinis Sacramentum ac sacrificandi authoritatem attinet, 

discrimen inter Episcopos, et Sacerdotes non sit, tamen sunt illi Sacerdotibus multo 
excellentiores, si Ecclesiae gubernandae, si pascendarum animarum ius, tum 

baptizatos confirmandi et Clericos ordinandi, potestatem consideremus. 
Verum praesentis instituti non est, quae singulis ordinibus functiones et leges 
praescriptae sint, enucleare. Illud sane constat, magno in pretio cunctos Ordines 

habendos, ac sedulo retinendos esse. Firmum enim testimonium illis praebet sacra 
Traditionis Apostolicae Ecclesiasticaeque observationis disciplina, quae ad nos usque 

transmissa perdurat. | (p. 126) 
 
V. 

Quomodo veteres Patres de hoc Sacramento scribunt? 
Certe Augustinus Doctor vere Catholicus suam et Ecclesiae sententiam his verbis 

manifeste declarat: Quod insufflasse in discipulos Dominus legitur, post dies paucos 
resurrectionis suae et dixisse: Accipite Spiritum sanctum, Ecclesiastica potestas collata 
intelligitur esse. Quia enim omnia in Traditione Dominica per Spiritum sanctum 

aguntur, idcirco cum regula eis et forma traditur huius disciplinae, dicitur eis: Accipite 
Spiritum sanctum. Et quia vere ad ius Ecclesiasticum pertinet, statico subiecit, dicens: 

Cuius tenueritis peccata, tenebuntur, et cuius remiseritis, remittentur ei. Inspiratio 
ergo haec gratia quaedam est, quae per Traditionem infunditur Ordinatis, per quae 

commendatiores habeantur. Unde Apostolus dicit ad Timotheum: Noli negligere 
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gratiam, quae est in te, quae data est tibi per impositionem manuum Presbyterii. 

Semel ergo fieri oportuit, ut de caetero traditio ista non sine dono Spiritus sancti esse 
crederetur. Hucusque Augustinus. 

Extant et Apostolorum Canones, in quibus hoc modo statuitur: Episcopus a duobus aut 
tribus Episcopis ordinetur; Presbyter ab uno episcopo ordinetur; ita Diaconus et reliqui 
Clerici. Tum infra: Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut Hypodiaconus 

aut Lector, aut Cantor sacram Quadragesimam non ieiunave- | (p. 127) rit, aut 
quartam feriam, aut Parasceven (hanc sextam feriam nunc dicimus) Ordine moveatur, 

nisi forte infirmitas corporis impediat. 
Gaius vero ante annos MCCC Pontifex et Martyr illustris, hos ipsos gradus et Ordines 
sigillatim recenset, quum ait: Si quis Episcopus esse meruerit, primo Ostiarius, deinde 

Lector, post Exorcista, deinde sacretur Acolythus: dehinc vero Subdiaconus, Diaconus 
et postea Presbyter: exinde, si meretur, Episcopus ordinetur. 

Laudat igitur Cyprianus Cornelium Episcopum, ac bonis omnibus tum in Clero, tum in 
populo eundem laudabili praedicatione commendare scribit: quia non iste ad 
Episcopum subito pervenit, sed per omnia Ecclesiastica officia promotus, et in divinis 

administrationibus Dominum saepe promeritus ad sacerdotii sublime fastigium cunctis 
Religionis gradibus ascendit, tum deinde Episcopatum ipsum nec postulavit, nec voluit 

nec vi invasit: sed quietus, modestus, castus, humilis, verecundus, demum et coactus 
excepit. 

Quos igitur ordines vetus et Apostolica probavit Ecclesia, sicut Dionysii, Anacleti, 
Ignatiique scripta declarant, quos aetas etiam omnis complexa posterior, eos praesens 
Ecclesia non potest sane non conservare atque defendere. 

 
VI. 

Quis est Ordo in Ecclesia magis celebratus? 
Presbyterorum Ordo sive Sacerdotium; de cuius ingenti semperque | (p. 128) 
reverenda dignitate Chrysostomus et Ambrosius libros integros ediderunt. De quo 

magnus etiam ille Ignatius, Sacerdotium, inquit, summa est omnium bonorum, quae 
in hominibus consistunt: quod si quis inhonoraverit, Deum inhonorat, et Dominum 

Iesum Christum primogenitum totius creaturae et solum natura principem Sacerdotum 
Dei. Sic ille. Quin et dilucide testatur Divinum oraculum. Labia Sacerdotis custodient 
scientiam, et legem requirent ex ore eius, quia Angelus Domini exercituum est. Et 

rursus: Qui superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat 
Domino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille, et auferes malum de Israel, 

cunctusque populus audiens timebit, ut nullus deinceps intumescat superbia. Hinc et 
Apostolus iubet: Adversus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus 
aut tribus testibus. Idque ad Timotheum Ephesiorum Episcopum scribitur, sicut et illud 

iam ante citatum: Qui bene praesunt Presbyteri, duplici honore digni habeantur, 
maxime, qui laborant in verbo et doctrina. 

 
VII. 
Quid vero de malis Sacerdotibus est sentiendum? 

Divina isthaec est ordinatio, quae non potest aboleri, ut non boni modo, sed mali 
quoque Sacerdotes in Ecclesia honorentur. Vult enim in suis ministris agnosci, recipi, 

audiri, atque observari ille qui dixit: Super cathedram Moisi sederunt Scribae et | (p. 
129) Pharisaei: omnia ergo, quaecunque dixerint vobis, servate et facite, secundum 
autem eorum opera nolite facere. Dicunt enim et non faciunt. 

Caeterum inter malos, delectus quidam habendus est, ut quod ad munus 
autoritatemque docendi spectat, illis tantum fidem obedientiamque deberi 

intelligamus, qui ab Episcopis legitime ordinati ac missi, sanam Ecclesiae doctrinam 
profitentur: ab aliis vero, ut hostibus et pestibus sedulo caveamus. 

Qua de re sapientissime monet atque hunc in modum docet antiquissimus Irenaeus, 
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lis, qui in Ecclesia sunt, Presbyteris obaudire oportet, et qui successionem habent ab 

Apostolis et qui cum Episcopatus successione charismata veritatis acceperunt: 
Reliquos vero, qui absistunt a principali successione, quocunque loco colliguntur, 

suspectos habere, vel quasi haereticos et malae sententiae, vel quasi scindentes et 
elatos. Nec multo post, ab omnibus talibus absistere oportet: adhaerere vero his, qui 
Apostolicam, sicut praediximus, doctrinam custodiunt et cum Presbyterii Ordine 

sermonem sanum et conversationem, sine offensa praestant ad confirmationem et 
correctionem reliquorum. Haec Irenaeus ille, qui sancti Ioannis Evangelistae 

discipulum Polycarpum praeceptorem audivit. Nec aliter Tertullianus docet, qui 
haereticis exprobrat dicens: Ordinationes eorum temerariae, leves, inconstantes. Nunc 
Neophytos collocant: nunc saeculo obstrictos, nunc Apostatas nostros: ut eos gloria 

obligent, quia | (p. 130) veritate non possunt. Nusquam facilius proficitur, quam in 
castris rebellium, ubi ipsum esse illic promereri est. Itaque alius hodie Episcopus, cras 

alius: hodie Diaconus, qui cras Lector: hodie Presbyter, qui cras Laicus. Nam et Laicis 
sacerdotalia officia iniungunt. Hucusque Tertullianus, perpulcre nobis dipingens non 
suae tantum, sed huius etiam aetatis praeposteros mores, et prophanos in turbandis 

sacris ordinandisque ministris conatus sectariorum ostendens. 
 

VIII. 
Quae virtus est huius Sacramenti, et quis effectus? 

Eximia certe virtus est, et effectus multiplex. Nam qui septem his ordinibus, quos 
diximus, rite initiantur, Deo consequuntur gratiam et potestatem spiritualem, ut quae 
ad Ordinum ipsorum functiones proprias pertinent, salubriter exequantur ac inter 

Deum Deique populum idonei ministri sint constituti. Unde Ambrosius: In loco Ordinis 
officii Ecclesiastici positus, gratiam habet, qualisvis sit, non utique propriam, sed 

Ordinis per efficaciam Spiritus sancti. 
Habent praeterea itidem Ordinati certum ex eo et illustre testimonium, quo se 
ministeriaque sua commendent et comprobent aliis. Ita fit, ut iis ordinibus insignes et 

in ministerium Ecclesiae segregati recte cognoscantur, et suo in loco habeantur, 
meritoque honorentur. Vae autem iis, quos non Aaronis a Deo votati exemplum 

impellit, sed novandarum rerum studium | (p. 131) ac animi tumor atque superbia, ad 
instar Oziae Regis, ad Sacerdotalis dignitatis munera quomodocunque occupanda ac 
arripienda praecipitat. In quos divinus ille sermo recte competit. Non mittebam 

Prophetas, et ipsi currebant: non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant. 
Et hos non Ecclesiae ministros habendos, sed uti fures, latrones, vulpes, canes et 

lupos cavendos esse Scriptura monet: quoniam illi non per ostium ingrediuntur, sed 
autem propria temeritate, aut propter Magistratus duntaxat civilis vel turbae popularis 
favorem Ecclesiastica munia sibi sumunt absque legitima quidem vocatione et 

ordinatione in sacra illa munia involantes. Quomodo autem praedicabunt, nisi 
mittantur? ut segregatus ille in ministerium Paulus inquit. 

Certe ordine confuso, et sublato Sacerdotio Ecclesiastica corrueret Hierarchia, quae 
tum ex Presbyteris et alliis ministris, tum vero ex Episcopis recte ordinati constat: nec 
esse Ecclesia, quod dicitur, castrorum acies ordinata, nec veri et legitimi Ecclesiae 

ministri internoscerentur: praeterea docendi munus et auctoritas vilescerert. 
Sacramentorum dispensatio infide praepostereque curaretur, ac vana etiam foret: 

functiones demum Ecclesiasticae perturbarentur, atque sicut res nunc ipsa nimium 
docet, novae falsaeque doctrinae per novos istos falsosque sponsae ministros 
gliscerent, unde gravibus etiam et exitialibus motibus, quos experimur, identidem 

Ecclesia concuteretur. Quapropter apostolus Paulus | (p. 132) non modo gradus 
ministrorum in Ecclesia diversos posuit, verum etiam quam salutares ac necessarii 

essent, adiunxit, ut affirmet divinitus eos esse datos Ecclesiae, quemadmodum antea 
dictum fuit, Ad consummationem Sanctorum in opus ministerii, in aedificationem 

Corporis Christi, et ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento 
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doctrinae in nequitia hominum, in astutia, ad circumventionem erroris. 

Et est profecto illustris haec nota Ecclesiae, multoque certissima, quod videmus 
perpetuam illam, nullaque hactenus aetate interruptam Episcoporum ac legitimorum 

in ea ordinum successionem, quos Deus in ea ad huius regni sui gubernationem 
integram collocavit. Eoque magis ministrorum isthaec institutio, tanquam nexus 
firmissimus Ecclesiae, et conservandae unitatis pulcherrimum vinculum, sedulo 

retinenda, et in malis etiam Ecclesiae ministris (ut diximus) propter divinam 
ordinationem est usque honoranda. 

Quod Augustinus intellingens. In illum, inquit, ordinem Episcoporum, qui ducitur ab 
ipso Petro usque ad Anastasium, qui nunc eandem Cathedram sedet, si quisquam 
traditor per illa tempora subrepsisset, nihil praeiudicaret Ecclesiae, et innocentibus 

Christianis, quibus Dominus providens, ait de praepositis malis: Quae dicunt facite: 
quae autem faciunt, facere nolite. Haec Augustinus. | (p. 133) 

 
 
 

DE MATRIMONII SACRAMENTO. 
 

I. 
Quid est Matrimonium? 

Matrimonium est legitima viri feminaeque coniunctio, ad consuetudinem vitae 
individuam inter ipsos coniuges transigendam divinitus instituta. 
Legitima, inquam, ut mutuus amborum consensus accedat, et gradus, quos vocant, 

consanguinitatis ac affinitatis, aliaque id genus matrimonium vel prohibentia,vel 
dirimenta: minime intercedant. Cuius quidem coniugalis coniunctionis si primarium 

auctorem quaeris, Deus est Opt. Max. qui primos coniuges et humani generis parentes 
in ipso paradyso coniunxit, suaque benedictione cohonestavit. Sin finem institutionis 
spectas, est humani generis ad Dei gloriam propagatio, et coniugum inter se familiaris 

fidusque convinctus, ac praeterea fornicationis in hac naturae corruptae imbecillitate 
devitatio. 

 
II. 
Qua ratione Matrimonium est Sacramentum? 

Quatenus ea coniunctio, quae inter virum et uxorem arctissima intercedit, congruum 
et sacrum | (p. 134) est signum divinitus institutum, quo Christi sponsi et Ecclesiae 

sponsae coniunctio sanctissima firmissimaque designatur. 
Hoc ipsum signum Christianis coniugibus, quando matrimonium rite auspicantur, ad 
gratiam Dei prodest accipiendam. Quae gratia coniugibus naturalem perficit amorem, 

et indissolubilem unitatem confirmat, eosque sanctificat, ut non modo duo sint 
maneantque in carne una secundum suam vocationem, verum etiam ut mutuam inter 

se fidem, pacem, dilectionem et consensionem maximam usque conservent. Atque ita 
in eis efficitur, quod Apostolus docet, honorabile connubium in omnibus et thorus 
immaculatus. 

Proinde Paulus idem, ubi coniunctionis eiusmodi tractat mysterium, perspicue dixit: 
Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Sic et 

Augustinus. Non tantum, inquit, foecunditas, cuius fructus in prole est nec tantum 
pudicitia, cuius vinculum est fides, verum etiam quoddam Sacramentum nuptiarum 
commendatur fidelibus coniugatis. Unde dicit Apostolus: Viri diligite uxores vestras, 

sicut et Christus dilexit Ecclesiam. Et rursus: In nuptiis plus valet sanctitas 
Sacramenti, quam foecunditas ventris. 
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III. 
An dirimi unquam potest Matrimonium? 

Matrimonium dirimi non posse, sed illius nexum indissolubi- | (p. 135) lem esse, primi 
hominis verba illa demonstrant, Relinquet homo patrem suum et matrem; et 
adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Quam rem Christus quoque 

confirmavit, cum Adae verba veluti divina repeteret, illud etiam adiungens: Quos Deus 
coniunxit, homo non separet. Atque alibi docet: Omnis qui dimiserit uxorem suam, at 

alterma ducit, moechatur: et qui dimissam a viro ducit, moechatur. Hanc porro Dei 
legem et inviolabilem ordinationem de perpetua coniugalis nexus firmitate Paulus 
illustrans: His, ait, qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus, 

uxorem a viro non discedere: quod si discesserit, manere innuptam aut viro suo 
reconciliari. Et vir uxorem non dimittat. Ac postea subiicit: Mulier alligata est legi, 

quanto tempore vir eius vivit. 
Etsi igitur nulla etiam speretur proles, et quaelibet vitae incommoda durissimique 
casus accedant; tamen contractum semel matrimonium valet, adeoque ratum et 

firmum est, si praesertim sit consummatum, ut usque indissolubile in omni vita 
perseveret. Unde non potest alter coniugum ab altero in universum divertere, nisi 

forte, priusquam inter coniuges carnale commercium intercesserit, religiosae vitae 
institutum suscipiatur. Ubi vero causae quaedam offerunt sese, ob quas aliquando 

coniuges separentur, non idcirco vinculum solvitur, sed thori et cohabitationis 
communitas, quae antea fuit, impeditur. | (p. 136) 
Cuius rei causam in Christo ipso statuemus, qui summa, perpetua et inseparabili 

prorsus unione Ecclesiam, sponsam illam unicam, semperque charissimam sibi 
adiunxit atque copulavit. Neque solum haec ipsa, quae inter virum et uxorem est 

coniunctio, vinculi coniugalis habet firmitatem, verum etiam omnem inde Polygamiam, 
ne videlicet viro plures nubant, aut una pluribus detur maritis, penitus excludit. Quare 
Christus, ut Matrimonium et certius confirmaret, et ad puriorem primaevumque illum 

statum revocaret, significanter dixit: Erunt duo in carne una: Et rursum: Iam non sunt 
duo, sed una caro. 

 
IV. 
Estne permissum omnibus Matrimonium? 

Minime. Tradiderunt enim sancti Apostoli, ut Epiphanius inquit, peccatum esse post 
decretam votoque firmatam virginitatem ad nuptias converti. Idque tale ac tantum 

esse peccatum asserit Hieronymus, ut dicat, Virgines, quae post consecrationem 
nupserint non tam adulteras, quam incestas esse. Et Augustinus ait: Virgo, quae si 
nuberet, non peccaret: sanctimonialis si nupserit, Christi adultera reputabitur. 

Respexit enim tetro de loco, quo accesserat. 
Proinde quod Apostolus habet, Melius est nubere quam uri, prout Ambrosius diserte 

pronuntiat, ad non pollicitam, ad nondum velatam pertinet. Caeterum quae se 
spopondit Deo, et sanctum velamen accepit, iam nupsit, | (p. 137) iam immortali 
nupta est viro et, si iam voluerit nubere communi lege coniugii, adulterium perpetrat, 

ancilla mortis efficitur. Sic Ambrosius. Unde semper laudatum fuit Ioviniani 
imperatoris rescriptum et a Iustiniano Imperatore in Codicem relatum, quod sic habet: 

Si quis non dicam rapere, sed attentare tantum iungendi causa matrimonii 
sacratissimas virgines ausus fuerit, capitali poena feriatur. 
Iam de Monachis et sacris ordinibus initiatis eadem ratio, idem iudicium est prorsus: 

damnationem enim habent, si laxatis libidini habenis, primam fidem Deo et Ecclesiae 
datam fefellerint, seu, ut Apostolus loquitur, irritam fecerint. Qui ultro se abdicarunt 

coniugio, dum servandum perpetuo caelibatum, aut voto expresse nuncupato 
firmarunt, aut sacrorum Ordinum susceptione, saltem tacite comprobarunt, acque 

testati sunt. 
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Audiant igitur verbum Dei: Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere. Et, Quodcunque 

voveris, redde. Tum alibi: Vovete et reddite Domino Deo vestro. Quin et Christus ipse 
docet: Nemo mittens manum ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei. | 

(p. 138) 
 
V. 

Cogit igitur ad Caelibatum quosdam Ecclesia? 
Non cogit sane pia providaque mater, quae legem caelibatus nemini imponit: ab iis 

vero, qui legem eam, uti dictum est, ultro receperunt, exigit, ne solvant religionem 
neve conventionem, quam cum Christo et eius Ecclesia sancte iniverunt, violent atque 
rescindant. 

Merito igitur urgentur illi stare promissis, et servare, quod semel firmiter amplexi 
sunt, Consilium Evangelicum, de quo Paulus: Et qui matrimonio iungit virginem suam, 

bene facit (quam diu scilicet Deo voto coelibatus adstricta non est) et qui non iungit, 
melius facit. Ac rursus: Bonum est homini mulierem non tangere. Quocirca laudantur 
a Christo et in Ecclesia semper apprime laudati fuerunt Eunuchi Evangelici: sive ut 

Tertullianus vocat, spadones voluntarii, qui seipsos propter Dei regnum castraverunt, 
ut sint sancti et corpore et spiritu, Deo in carne sine carne militantes. 

Ubi duplex error nobis est valde cavendus: alter eorum, qui cum Ioviniano 
matrimonium sic extollunt, ut aut aequent, aut anteponant hunc statum celibatui seu 

virginitati, cum Paulus quidem et Patres omnes aperte reclament: alter eorum qui 
fingunt continentiam et coelibatum ab hominibus Christianis vix posse praestari, 
ideoque nulli eum facile suscipiendum, aut sancte promittendum esse | (p. 139) 

contendunt. Nec intelligunt isti Evangelicae gratiae ubertatem, que talis et tanta per 
Christum tot seculis data est, et quotidie datur credentibus, petentibus, quaerentibus, 

pulsantibus, ut hi iugum Domini suave et continentiae viam non minus sibi 
commodam, quam salutarem experiantur. Inter quos erat et Paulus palam adfirmans: 
Fidelis Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam 

cum tentatione proventum. Quamobrem Augustinus, ubi locum illum, vovete et 
reddite Domino Deo vestro: explicat, ita scriptum reliquit: Non sitis pigri ad 

vovendum. Non enim viribus vestris implebitis. Si autem de illo cui voveris, vovere, 
securi reddetis. Et idem alibi: Felix necessitas quae ad meliora compellit. 
 

VI. 
Quae est summaria doctrina superiorum? 

Quae pro instituta dicta sunt hactenus brevitate, eo sunt demum referenda, ut 
habeant simplices assertionem Catholicam de septem Ecclesiae Sacramentis. Quae 
duplicis quidem esse generis inveniuntur. Alia enim, ut priora quinque, singularem 

uniuscuiusque fidelis salutem promovent: alia vero duo videlicet posteriora, 
multiplicando Dei populo et Ecclesiae propagandae deserviunt. Utrumque autem illud 

ex divina, nobisque necessaria institutione efficiunt. 
Enimvero Baptismus ad spiritualem vitam, quae in Christo est, regene- | (p. 140) rat.  
Confirmatio vires porro ac robur addit regenerato. Eucharistia cibus, potus ac viaticum 

est peregrinanti. Poenitentia praesens adversus omnes animi morbos pharmacum, 
lapsum hominem erigit curatque vulneratum. Succedit extrema unctio, quae in 

postrema cum morte lucta munit atque consolatur emigrantem. Ordo deinde ministros 
praebet Ecclesiae, qui sacris praesint ac superiora omnia rite procurent, dispensent, 
conservent et applicent. Denique Matrimonium Christianam gentem propagat, et 

humanae providet incontinentiae 
Ubi etiam istud discrimen retinendum est, quod Baptismus, Confirmatio et Ordo semel 

collata nunquam iterentur. Baptismus item necessario suscipitur ab omnibus. 
Eucharistia a ratione utentibus: et a relapsis Poenitentia. At est arbitrarium uti 

reliquis, modo nullum comtemnas aut negligas in tempore. 
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Haec sunt igitur antidota, divinaque remedia, quae misericordia plenus ille 

Samaritanus instituit, et Ecclesiae praepositis dispensanda concredidit, nimirum ad 
probe curandos aegros, id est, peccatores omnes in Ecclesia, quoad illi, si velint, 

veram perfectamque sanitatem adipiscantur. Quae quidem remedia rite cognoscere, 
salubriter acciperet atque fideliter etiam aliis applicare, non artis profecto humanae, 
sed Christianae est sapientiae. De qua cum satis dictum sit hactenus, quemadmodum 

praesentis instituti ratio tulit, reliquum est, ut Christo duce ad | (p. 141) alteram 
huius operis partem, quae Christianam iustitiam continet, porro transeamus. 

 
Ecclesiastici IV 

SAPIENTIA filiis suis vitam inspirat, et suscipit inquirentes se et praebit in via 

IUSTITIAE: et qui illam diligit, diligit vitam 
 

 
 

DE IUSTITIA CHRISTIANA. 

 
I. 

Quaenam pertinent ad Iustitiam Christianam? 
Summatim duo, quae his verbis continentur: Declina a malo, et fac bonum: sicut et 

Esaias docet: quiescite agere perverse, et discite bene facere. Hoc est, quod Paulus 
monet, veterem cum actibus suis exuendum, et novum hominem in iustitia et 
sanctitate veritatis induendum esse. Prius est in cognoscendis fugiendisque peccatis 

positum, quoniam ea ipsa maxima sunt mala mortalibus: posterius vero in bonis 
expetendis atque consectandis versatur. 

Ut autem iustitiae hoc officium utrumque praestemus, Dei gratia per Iesum Christum 
nobis parta et promissa, semperque necessaria est, ea vero praeeunte atque 
cooperante, efficitur id in nobis, quod Ioannes affirmat: Qui facit iustitiam, iustus est, 

sicut et ille (Deus) iustus est. Addit porro: Qui facit peccatum, ex Diabolo est. | (p. 
142) 

 
II. 
Quid est peccatum? 

Augustino teste, Peccatum voluntas est retinendi vel consequendi, quod Iustitia vetat, 
et unde liberum est abstinere. Et alibi docet, Peccatum esse dictum, vel factum, vel 

concupitum contra legem Dei. Ambrosius vero. Quid est peccatum, inquit, nisi legis 
divinae praevaricatio, et coelestium inobedientia praeceptorum? 
 

III. 
Quotuplex vero peccatum est? 

Triplex: Originale, Mortale, ac Veniale. 
Primum Originale vocamus, quod a primo humani generis parente Adam transfusum, 
nobis in ipsa conceptione contractum, per Baptismum in Christo tollitur. De quo Paulus 

in hunc modum: Per unum hominem, inquit, peccatum in hunc mundum intravit, et 
per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes 

peccaverunt. Et rursus ad baptizatos loquens, ut vim Christiani Baptismi ad ho quoque 
peccatum expiandum porrigi ostenderet, aperte testatur: Abluti estis, sanctificati estis, 
iustificati estis, in nomine Domini nostri Iesu Christi, et in Spiritu Dei nostri. 

Mortale vero, est peccatum, (ut vocant) actuale, quod vitam spiritualem eripit, ac 
mortem adfert animae peccantis: quae mors et a Deo Deique Regno separat, et 

supplicio aeterno dignum facit. Unde scriptum est: Stipendia peccati mors. Iniustitia 
mor- | (p. 143) tis est acquisitio. Impii autem manibus, et verbis accersierunt illam? 

Demum Veniale peccatum est actuale quidem, sed quod Dei inimicum hominem non 
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efficit, cuiusque a Deo venia fidelibus facile impetratur. De hoc Ioannes dixit: Si 

dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis 
non est. Nam et Iacobus aperte fatetur: In multis ostendimus omnes. Et si Sapienti 

credimus: Septies cadit iustus in die, et resurgit. 
Iam vero peccatum unum altero esse gravius consat, et quidem graviori poenam 
maiorem deberi, non solum humanae, sed etiam divinae est iustitiae consentaneum. 

Proinde Christus inter culpam poenamque scienter ac ignoranter peccantes ita 
decrevit: Ille servus, inquit, qui cognovit voluntatem Domini sui, et non se 

praeparavit, et non fecit secundum voluntatem eius, plagis vapulabit multis: qui 
autem non cognovit et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Alibi vero idem de peccato 
irae eiusque gradibus loquens, hanc tulit sententiam: Omnis qui irascitur fratri suo, 

reus erit iudicio: qui autem dixerit fratri suo Racha, reus erit concilio: qui autem 
dixerit, fatue, reus erit gehennae ignis. Ubi per gradus culpae crevit ordo sententiae, 

ut Gregorii verbis utamur, dum ira sine voce, Iudicio: ira in voce Concilio, ubi causae 
sententia definitur: ira vero in voce atque sermone, gehennae ignibus mancipatur. | 
(p. 144) 

 
IV. 

Quare peccatum est fugiendum? 
Primum, quia Deus nemini mandavit impie agere, et nemini dedit spatium peccandi, 

sed odit omnes qui operantur iniquitatem, ut aperte Scriptura testatur. Nec est 
quicquam Deo magis invisum ac exosum, qui diligit alioquin omnia, quae sunt, et 
praeter peccatum nihil odio atque supplicio persequitur, illudque nec in coelo, nec in 

terra finit impunitum abire. 
Deinde peccatum, ne parum execrandum videatur, Christo Domino, qui alioquin 

peccatum non fecit, causam praebuit subeundae crucis et acerbissimae mortis 
perferendae. Etenim Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est 
propter scelera nostra: posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum: Ipse est 

propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius 
mundi. Ac propterea quidem lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo, ut quotquot 

cum ipso per baptismum in mortem consepeliuntur, hi peccatis mortui, iustitiae 
vivant, ac in novitate vitae per ipsius gratiam ambulent continenter. Caeterum qui 
post acceptam in Baptismo Christi gratiam, iterum voluntarie peccant, in Christum 

peccant, in Christum persequuntur, Chrisum denuo crucifigunt, quos Christo iusto 
Iudici poenas maiores quam sceleratos Ethnicos, dare oportebit. Sic enim Paulus 

docet: Voluntarie peccantibus post acceptam notitiam veritatis, iam non relinquitur 
pro peccatis hostiae, ter- | (p. 145) ribilis autem quaedam expectatio iudicii. De 
quibus et Apostulus Petrus dixit: Melius erat illis non cognoscere viam iustitiae, quam 

post agnitionem retrorsum converti, ab eo quod illis traditum est sancto mandato. 
Quare qui stat, videat ne cadat: nam cadendo posteriora prioribus deteriora fiunt. 

Praeterea qui faciunt peccatum, et iniquitatem, hostes sunt animae suae, si Raphaeli 
credimus. Nam homo per malitiam occidit animam suam. Anima quae peccaverit, ipsa 
morietur. Nihil autem ea morte infelicius, qua homo a Sanctorum omnium consortio, 

ab Angelorum et Coelitum gaudio, atque ab ipso denique summo et aeterno bono, in 
cuius cognitione ac fruitione sane omnis salus et perfecta hominis beatitudo consistit, 

in aeternum separatur. 
Ad haec ea peccati natura est atque malignitas, ut non solum a Deo Deique gratia et 
gloria homines etiam iustos abducat, sed praeterea summis aeternisque malis cum 

corporis tum animae subiicit: nec solum in hac, sed etiam in futura vita infelicissimos 
reddit, ut in potestatem daemonum redacti, supplicis gravissimis et malis omnibus 

perpetuo addicantur. Hinc notanda sunt in Scripturis sacris, quae passim de 
reprehensis ac punitis peccatoribus exempla proferuntur, ut de Cain, Pharaone, 

Nabuchodonosor, Sodomitis, Aegyptiis, Israelitis, et coeteris, quorum scelera iustus 
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Deus miris ac horrendis modis est persequutus. Observandae quoque sententiae, quae 

peccatorum pestes fugien- | (p. 146) das et execrandas, docent. Ut: Qui facit 
peccatum, servus est peccati. Odio sunt Deo impius et impietas eius. Miseros facit 

populos peccatum. Quasi a facie colubri fuge peccata. Non Deus volens iniquitatem tu 
es, neque habitabit iuxta te malignus, neque permanebunt iniusti ante oculos tuos. 
Qui in uno peccaverit, multa bona perdet. Omnibus diebus vitae tuae in mentem 

habeto Deum et cave, ne aliquando peccato consentias, et praetermittas praecepta 
Dei nostri. Hanc eo spectant, ut aequissimum peccatorum vindicem Deum homo 

cognoscat, cognoscendo timeat, timendo caveat saluti suae, et cavendo poenas 
evadat horribiles peccatorum. Multa enim flagella peccatoris. 
 

V. 
Quae via ad peccati foveam ducit? 

Tribus praecipue gradibus ad peccatum pervenitur: Suggestione, delectatione, 
consensu. 
Suggestione quidem hostis, dum nobis prava ingeritur cogitatio, sive tentatio a 

mundo, carne, vel Sathana: delectatione autem dum animo iam nimium adlubescit, 
quod prava suggessit tentatio: demum et proprio consensu, dum in peccatum ipsum 

voluntas allecta consentit deliberate. Ex quo sane consensu peccatum iam 
consummatur, ut hominem non modo immundum iniquumque faciat, et spiritualiter 

occidat; verum etiam coram Deo gehennae obnoxium reddat, etiamsi non semper 
opere perpetretur. Unde non temere dictum est illud: In suggestione semen, in 
delectatione | (p. 147) nutrimentum, in consensu perfectionem inesse peccati. 

Quod si exactius consideremus, qui soleant gradus esse peccati, imprimis oritur ex 
suggestione cogitatio, ex cogitatione affectio, ex affectione delectatio, ex delectatione 

consensus, ex consensu operatio, ex operatione consuetudo, ex consuetudine 
desperatio, ex desperatione peccati defensio, ex peccati defensione gloriatio, ex 
gloriatione damnatio. Haec est demum longa illa et horrenda peccatorum catena: hi 

funes atque compedes, quibus adstrictum hominem Satanas nunc in omne genus 
malorum, ac tandem in tartaream abyssum praecipitat infelicissime. Atque idcirco 

plurimum refert peccatorum gradus eiusmodi atque propagines, ne fallamur, atque 
periclitemur, studiose discernere et observare. 
 

VI. 
Quomodo peccata facile devitantur? 

Primum quidem, si quae peccatis mala et pericula succedant, provideamus: deinde si 
illorum initiis, pravisque sugestionibus, quibus ad peccandum facile sollicitamur, 
statim occurramus atque repugnamus fortiter: postremo si virtutes peccatis contrarias 

exercitare nitamur, Christo in his omnibus auxiliante. 
Monet igitur Ecclesiasticus: Post concupiscentias tuas non eas, et a voluntate tua 

avertere. Si praestes animae tuae concupiscentias eius, faciet te in gaudium inimicis 
tuis. Unde divinum etiam oraculum pronunciat: Non- | (p. 148) ne si bene egeris, 
recipies? sin autem male, statim in foribus peccatum aderit? sed sub te erit appetitus 

eius, et tu dominaberis illius. Atque hic locum habet armatura spiritualis, qua vult 
Paulus Christi milites adversus peccatum et insidias omnes Diaboli esse munitos, ut 

peccato repugnare, in die malo resistere, et omnia tela nequissimi extinguere possint. 
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DE SEPTEM PECCATIS CAPITALIBUS 

 
 

I. 
Quae sunt peccata praecipue animadvertenda? 
Ea nimirum, quae dicuntur Capitalia, quod sint velut fontes vel capita reliquorum, et e 

quibus velut ex corrupta radice, pestiferi plane fructus nascuntur, et longa quasi stirpe 
omnis generis vitia, turpitudines, scandala, damna, corruptelae, ac pestes humani 

generis descendunt, et vi magna profluunt. 
 
II. 

Quot sunt peccata eiusmodi Capitalia? 
Septem, quae sic numerantur: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Acedia. 

Sed ut haec maximo semper odio prosequenda fugiendaque, sic virtutes septem, quae 
peccatis illis opponuntur, summe quidem studio et amore, si vitam animae quaerimus, 
sunt consectandae. Superbiae contraria est Humilitas, Avaritiae Li- | (p. 149) 

beralitas, Luxuriae Castitas: cum Invidia pugnat Charitas, Gulae opponitur 
Abstinentia, Irae Patientia: Demum Acediae Devotio seu pia sedulitas, sedulaque 

pietas adversatur. 
 

III. 
Quid est superbia, et quas gignit filias? 
Superbia est inordinatus appetitus excellentiae, sive intus lateat in animo, sive 

extrinsecus etiam sese prodat. 
Haec etsi vitiorum quidem omnium mater princeps ac regina est: praecipue tamen 

infelicem hanc sobolem gignit: inobedientiam, iactantiam, hypocrisin, contentionem, 
pertinaciam, discordiam, curiositatem. 
Ut autem delictum hoc maximum caveatur, Tobias in hunc modum admonet: 

Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittas: in ipsa enim 
initium sumpsit omnis perditio. Hinc Apostolica illa doctrina: Deus superbis resistit, 

humilibus autem dat gratiam. Imo si Ecclesiastico credimus, Orribilis est coram Deo et 
hominibus superbia. Radices gentium superbarum arefecit Deus, et plantavit humiles 
ex ipsis gentibus. Quid ergo superbis terra et cinis? 

 
IV. 

Quid est Avaritia, et quarum filiarum mater? 
Avaritia est habendi appetitus inordinatus. Avarus enim recte iudicatur, non solum qui 
rapit, sed etiam qui concupiscit aliena, vel cupide servat sua. | (p. 150) 

Filiae sunt huius pessimae matris: Proditio, fraus, fallacia, periurium, inquietudo, 
violentia, immisericordia seu inhumanitas, et cordis durities. Damnat hoc vitium 

Apostolus, ut Idolorum servitutem dixerit: nec eo contentus, ita scribit: Qui volunt 
divites fieri, incidunt in tentationem et laqueum Diaboli, et desideria multa et inutilia 
et nociva, quae mergunt homines in interitum, et perditionem. Radix enim omnium 

malorum est cupiditas. Et alibi scriptum habemus. Avaro nihil est scelestius. Item: 
Nihil est iniquius, quam amare pecuniam. Hic enim et animam suam venalem habet. 

Et Christus ipse testatur: Non potestis Deo servire et mammonae. Et iterum: Nolite 
solliciti esse in crastinum. Quod Paulus etiam explicatius reddens, ita monet. Sint 
mores sine avaritia, contenti praesentibus. Ipse enim dixit, non te deferam, neque 

derelinquam: ita ne confidenter dicamus, Dominus mihi adiutor. Habentes alimenta, et 
quibus tegamur, his contenti sumus. 
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V. 

Quid est Luxuria, qualemque sobolem gignit? 
Luxuria est appetitus inordinatus impurae et libidinosae voluptatis. Gignit autem ex se 

mentis caecitatem, inconsiderationem, inconstantiam, praecipitationem, amorem sui, 
odium Dei, desiderium huius vitae nimium, mortis futurique iudicii horroris, ac 
fecilitatis aeternae desperationem. 

Adversus hoc peccatum, quod sa- | (p. 151) pientes amentes, et homines pene 
pecudes facit, ita Paulus: Fugite fornicationem. Omne enim peccatum quodcunque 

fecerit homo, extra corpus est: qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. 
Quamobrem et alibi in hunc modum scribit: Fornicatio et omnis immunditia aut 
avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet Sanctos: aut turpitudo aut stultiloquium, 

aut scurrilitas, quae ad rem non pertinent, sed magis gratiarum actio. Ac mirum est 
sane, ingenti pudore, non affici Christianos, qui coram Deo et angelis eius foeda se 

libidine polluunt: cum corpora membraque sua Spiritui sancto, et Christo Domino 
veluti templa pura in baptismate consecrarent. Hinc iterum Paulus: An nescitis 
quoniam membra vestra templum sunt Spiritus sancti, qui in vobis est, quem habetis 

a Deo, et non estis vestri? Tum rursus: Nisciti quoniam corpora vestra, membra sunt 
Christi? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? Ac demum ita 

concludit: Empti estis pretio magno: glorificate et portate Deum in corpore vestro: 
Fornicatores enim et adulteros iudicabit Deus. 

 
VI. 
Quid est Invidia, et quas procreat filias? 

Invidia est tristitia de bono alterius, et odium alienae felicitatis respectu superiorum, 
quia eis non aequatur, et respectu inferiorum, ne sibi aequentur: et respectu parium, 

quia sibi aequantur, ut Augustinus inquit: Filias vero procreat odium, | (p. 152) 
susurrationem, detractionem, in adversis aliorum rebus exultationem, in prosperis 
afflictionem. 

Certe Cain Abel germano fratri, et Saul Davidi destinato regi generoque suo legitur 
invidisse: Hoc execrandum crimen, praeterquam quod ab omni est charitate et 

humanitate remotum, homines etiam daemonibus persimiles reddit: Invidia enim 
Diaboli mors introivit in orbem terrarum: imitantur autem illum, qui sunt ex parte 
illius. Recte igitur Apostolus monet: Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem 

provocantes, invicem invidentes. 
 

VII. 
Quid est Gula, et quaenam illius filiae? 
Gula est cibi ac potus appetitus inordinatus: Filias habet ineptam laetitiam, 

multiloquium, scurrilitatem, spurcitiem, sensuum et intellectus hebetudinem. 
Quid vero foedius, quam hominem a belluis naturali quadam fragilitate contentis 

superari, dum ventris, crapulae et violentiae quasi mancipium agit, dum bona dissipat, 
valetudinem laedit, morbos eccersit, ac vitam demum ipsam abrumpit eripitque sibi? 
Nam vere dictum est illud: Propter crapulam multi obierunt, qui autem abstinens est, 

adiiciet vitam. Item, In multis escis erit infirmitas. Iubet ergo Christus, Attendite 
vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula et ebrietate. Caeterum ab ebrietate 

nos revocans Paulus, Nolite, ait, inebria- | (p. 153) ri vino; in quo est luxuria. Ebriosi 
regnum Dei non possidebunt: ut idcirco tam graviter interminetur quoque Propheta 
potatoribus: Vae qui potentes estis ad bibendum vinum, et viri fortes ad miscendam 

ebrietatem. 
 

VIII. 
Quid est Ira, et quae soboles ex illa nascitur? 

Ira est immoderata cupiditas puniendi eius, a quo laesum se quis arbitratur. 
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Nascuntur ex illa detestandae filiae: rixae, tumor mentis, contumeliae, clamor, 

indignatio, atque blasphemia. 
Est hoc animi virus perniciosum, omnem iudicii prudentiaeque vigorem, et animi 

saepeque corporis sanitatem labefactans. Quare monuit Ecclesiastes, Ne sis velox ad 
irascendum: quia ira in sinu stulti requiescit. Et gentium doctor praecepit: Omnis 
amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a vobis cum omni 

malitia. Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Deus in 
Christo donavit vobis. Caeterum adversus iracundos, contentiosos, contumeliosos iam 

lata est Christi sententia, valdeque metuenda illa: Omnis, qui irascitur fratri suo, reus 
erit iudicio: qui autem dixerit fratri suo Racha, reus erit concilio: qui autem dixerit 
fatue, reus erit gehennae ignis. 

 
IX. 

Quid est Acedia, et quas gignit filias? 
Acedia est remissi animi languor ad bene operandum: praesertim vero tristitia est de 
re spirituali. Quae has | (p. 154) gignit filias, malitiam, rancorem, pusillanimitatem, 

desperationem, torporem circa praecepta necessaria, mentisque circa res illicitas 
evagationem. 

Huic peccato sunt obnoxii homines otiosi, inertes, et quos tepidos scriptura vocat, ac 
omnes demum, qui tempus hoc gratiae, idemque salutis rebus ac studiis vanis 

tranfigunt. Finis autem huius peccati, quem docet in Evangelio Christus: Omnis arbor, 
quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignem mittetur. Tum alibi: Inutilem 
servum eiicite in tenebras exteriores. Neque tacuit ille: quid interim a nobis, ne 

torpeamus, fieri velit: Videte, inquiens, vigilate et orate: nescitis enim quando tempus 
sit. Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, quaerent intrare, 

et non poterunt. 
Haec summatim perstrinximus, ut qui iustitiae vias sunt minus edocti, praecipuos 
humani generis morbos, atque execrandas pestes, quas ostendimus, non solum 

cognoscant et observent, sed etiam ex praescripto divinae legis, a se aliisque 
depellere, et penitus arcere conentur. Beatus vero vir, qui non abiit in consilio 

impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit. 
Quemadmodum Psaltes canit Regius, ut primam iustitiae ac beatitudinis partem 
cantico suo primo demonstret. | (p. 155) 

 
 

 
DE PECCATIS ALIENIS. 

 

 
I. 

Quae peccata dicuntur aliena? 
Ea, quae licet aliorum manibus operaque perficiantur, et interim nobis tamen merito 
imputantur nostrasque conscientias damnationis coram Deo reas constituunt. 

Quamobrem de his accipi potest, quod scriptura imperat: Ne communicaveris peccatis 
alienis. Et quod orat Propheta regius: ab occultis meis munda me Domine, et ab 

alienis parce servo tuo. Eodem refert Basilius Magnus, quod Ephesiis scriptum est a 
Paulo: Nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem redarguite. 
Tum illud eiusdem Apostoli: Subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et 

non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis. 
 

II. 
Quot numerantur eiusmodi aliena peccata? 

Novem, sicut novem fere modis committuntur, utpote Consilio, Iussione, Consensu, 
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Irritatione, Laudatione seu Adulatione, Reticentia culpae alienae, Conniventia vel 

Indulgentia, Participatione criminis, ac prava defensione. | (p. 156) 
 

III. 
Quando peccatum alienum Consilio perpetratur? 
Cum mali scilicet consilii, quod alii sequuntur vel sequi possent, ipsi sumus auctores et 

administri. Exemplo sit Cayphas, qui consilio suo Senatum Iudaicum in mortem Christi 
concitavit atque permovit. Contra vero laudatur Ioseph ab Arimathaea, et vir bonus 

iustusque dicitur, quia non consenserat consilio et actibus eorum, Pontificum scilicet, 
et Pharisaeorum in Christi necem impie conspirantium. Eiusdem classis fuit Demetrius 
ille, qui cum aliis opificibus, et suo studere quaestui, totam pene urbem Ephesiorum 

adversus Paulum Paulique doctrinam ingenti seditione complevit. Impegit hic etiam 
infamis Herodias, qua Rex Herodes per adulterium foede abutebatur. Nam illius 

consilio et suasu instructa saltatrix filia, quod crudeliter appetivit sanctissimi Ioannis 
obtruncatum caput, nefarie impetravit. 
 

IV. 
Quando Iussio est peccatum alienum? 

Cum ex decreto, mandato, imperiove nostro redit ad proximum iniuria, vel malum 
quodcunque perpetratur. Sic David rex innocentem occidit Uriam, non suis quidem, 

aut servorum manibus, sed per literas hoc agens atque demandans, ut in praelio ille 
occideretur. Et praeses Pilatus mortis Christi reus est, quod illum in Iudaeorum 
gratiam cruci affigendum etsi invitus quodammodo, autoritate | (p. 157) sua 

adiudicavit ac tradidit. Ita summo se crimine Pharao et Herodes obligarunt, cum 
legem tyrannicam de occidendis Hebraeorum infantibus ferrent. Vae autem illis, qui 

conducunt leges iniquas. 
 
V. 

Consensus quando alieni peccati nos reos facit? 
Cum quod ab aliis fit nequiter, a nobis quasi suffragium accipit, et saltem approbatur. 

Ita peccavit Saulus in Stephani protomartyris necem consentiens. Peccarunt et viri ex 
Iudaeis plures quadraginta qui facta etiam voti nuncupatione in Pauli necem armarunt 
sese. Peccaverunt demum et cives Hierosolomytani, suis Magistratibus, quo Christus 

perderetur, suffragantes, ut idcirco Petrus illis exprobrans dixerit: Autorem vitae 
interfecistis. Notanda est igitur Pauli sententia, Non solum, qui faciunt mala, sed etiam 

qui consentiunt facientibus, digni sunt morte. Et huc referri potest, quod apud 
Cyprianus legimus, Non est immunis a scelere, qui, ut faceret, impetravit: nec alienus 
a crimine, cuius consensu licet non a se admissum crimen, tamen publice legitur. 

 
VI. 

Quando Irritatione nobis peccatum alienum conflatur? 
Cum scientes alium ad iram, vindictam, blasphemiam, crudelitatem aut consimilia 
vitia, sive dictis id fiat, sive factis, aut quacunque ratione alia, provocamus. Ut cum 

uxor lob, | (p. 158) patientissimo viro petulanter insultans, quantum in se quidem 
erat, suasit etiam Deum blasphemare. Et Tobiae uxor aeque morosa, maritum suis 

convitiis frequenter infestans et exasperans hoc facit, ut vir anxius domesticam 
iniuriam suspiriis, lachrymis et precibus ad Deum fusis prosequi cogatur. Contra vero 
monet Ecclesiasticus: Abstine te a lite, et minues peccata. Homo enim iracundus 

incendit litem, et vir peccator turbabit amicos, et in medio pacem habentium immittit 
inimicitiam. Sic et Salomon dixit: Semper iurgia quaerit malus, angelus autem crudelis 

mittetur contra eum. 
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VII. 

Quando per Laudationem, vel Adulationem nostram peccato alieno foedamur? 
Cum aliquem in malefactis, vel de improbitate commendamus, vel tanquam re bene 

gesta caleat addimus male currenti, ut ille in pravo instituto pergat. Vae autem qui 
consuunt pulvillos sub omni cubitu manus, et faciunt cervicalia sub capite universae 
aetatis ad capiendas animas, ut est apud Prophetam. In hoc vitium incidunt 

nonnunquam Ecclesiastici concionatores, et magistratus male vulgo blandientes, dum 
eius licentiae palam favent et applaudunt. Recte autem Esaias: Populus meus, qui te 

beatum dicunt, ipsi te decipiunt, et viam gressuum tuorum dissipant. Unde Paulus eos 
iubet vitari Doctores, qui per dulces sermones et benedictiones seducunt corda 
innocentium. Quoniam | (p. 159) enim laudatur peccator in desideritis animae suae et 

iniquus benedicitur, exacerbabit Dominum peccator: ut Regius Propheta testatur. 
 

VIII. 
Quando Reticentiae nostrae culpa peccatum alienum in nos redundat? 
Cum intempestivum nostrum silentium sive subdito, sive cuivis alteri adfert 

detrimentum. Exempli causa, si docendi, monendi, corripiendique fratris aut populi 
nobis munus incumbit, et in eo interim, dum prodesse possumus, sine iusta causa 

cessamus. Unde per Esaiam testatur Dominus omni Evangelizanti: Clama ne cesses, 
quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eorum et domui Iacob 

peccata eorum. Audi porro periculum in his, qui non abs te canes muti latrare non 
valentes dicuntur. Si dicente me ad impium dicit Dominus, morte morieris, non 
annuntiaveris ei, neque locutus fueris, ut avertatur a via sua impia et vivat; ipse 

impius in iniquitate sua morietur: sanguinem autem eius de manu tua requiram. Adeo 
necessarium est observatu, quod Paulus non sine gravi obtestatione postulat: 

Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa, in omni 
patientia et doctrina. Tum idem alibi: Peccantes, inquit, coram omnibus argue, ut et 
caeteri timorem habeant. | (p. 160) 

 
IX. 

Quando nostra Conniventia alienis criminibus implicamur? 
Quoties id, quod facultate vel autoritate nostra emendari vindicarique potest, et 
debet; nos tamen impunitum et in peius abire sinimus. 

Ita peccant Magistratus, cum gladium frustra portant, neque quod dicuntur, ministri 
Dei sunt et vindices in iram his, qui agunt scelerate vel seditiose. Hoc modo a Rege 

Saul peccatum fuit, cum adversus Dei mandatum elementior esset ac parceret 
hostibus Amalechitis. Peccatum idem ab Achab Rege admissum est, quando Benadab 
Regem Siriae in gratiam recepit: unde nec severam ita comminantis Prophetae 

sententiam effugit: Haec dicit Dominus: Quia dimisisti virum dignum morte de manu 
tua, erit anima tua pro anima eius, et populus tuus pro populo eius. Eodem referti 

potest quod Apostolus Corinthiis praecipit: Auferte malum ex vobis ipsis: Nescitis quia 
modicum fermentum totam massam corrumpit? Expurgate vetus fermentum. 
Secundo hic peccant Patres et Matres familias, Heri et Praeceptores, dum sibi 

concreditos nimia dissimulatione, et indulgentia quadam in educando perdunt, et 
negligentia socordiaque sua in discrimen adduci permittunt. Sic paternae prorsus 

indulgentiae culpa depravatos legimus filios Heli, qui idcirco immodicae lenitatis suae 
poenas graves dedit. | (p. 161) 
Hic etiam addi potest peccatum, quod vocari solet omissio fraternae correptionis, 

admonitionis vel reprehensionis. Quando Christus quoque semel atque iterum et tertio 
corripiendum esse fratrem monuit, ut peccantem illum lucrifaciamus. Quanquam alii 

distinguunt inter huiusmodi omissionem et priorem, de qua diximus, conniventiam, ut 
duos alieni peccati modos ex hisce constituant. 
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X. 

Quid est Participatione alienum peccatum contrahere? 
Id maxime fit, quando in partem lucri cum furibus sive raptoribus venimus: cum 

itidem bona iniuste parta, vel quovis modo aliena nobis una cum aliis scienter 
vendicamus aut retinemus: cum insuper spoliis alienis ditescimus. Quo pertinere 
videtur, quod Psalmographus dixit, cum furibus ipsis currere, et cum adulteris 

portionem habere, sicut Esaias obiicit populo Iudaico: Principes tui infideles socii 
furum, omnes diligunt munera: sequuntur retributiones. Gravius adhuc delinquunt, 

qui lucrum sibi ex aliqua turpitudine aperte parant, ut Lenones; quive latronibus, et 
notae turpitudinis vel factionis hominibus praebere audent hospitium et locum, quo se 
illi, aut sua recipiant. 

 
XI. 

Quomodo alienum peccatum nostra Defensione committimus? 
Cum aut malefactoribus patrocinamur, aut doctrinam alterius quamvis perversam et 
impiam tue- | (p. 162) mur, ac spargimus, quum nostra itidem cura vel opera, quod 

contra fas et aequum instituitur, promovere atque propugnare contendimus. Adversus 
hos divinum intonat oraculum: Vae qui dicitis malum bonum, et bonum malum, 

ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras: ponentes amarum in dulce, et dulce in 
amarum. Ac rursus: Non sequeris turbam ad faciendum malum: nec in iudicio 

plurimorum acquiesces sententiae, ut a vero devies. 
Haec satis de peccatis, ut vocant, alienis, quae nunc profecto longe lateque patent, et 
summa quotidie licentia, a magnatibus praesertim, perpetrantur. Adeoque vulgo ea 

non caventur, ut plerique peccata non esse putent ac floccipendant, etiam si suas et 
aliorum saepe conscientias his criminum sordibus conspurcent, ac perpetuis poenis 

obligent. Possunt autem dictae species omnes in tria fere genera coniici breviterque ut 
Magnus Basilius ostendit, comprehendi. Quod enim in alieni erroris vel peccati 
societatem incidimus, id fit aut re et opere, aut voluntate certove animi proposito 

tantum: aut supina negligentia, si quando admonendi et emendandi officio nostro alii 
defraudantur. 

Sed longe omnium deterrimum peccandi genus est, quo delinquitur in Spiritum 
sanctum. | (p. 163) 
 

 
 

DE PECCATIS IN SPIRITUM SANCTUM. 
 
 

I. 
Quid est peccatum in Spiritum sanctum? 

Est, oblatam Dei munificentiam, et gratiam, quae Spiritui sancto, seu fonti bonorum, 
tribui peculiariter solet, ex malitia contemptim abiicere. Atque hoc est peccare 
inexpiabiliter, ut iuxta Christi verbum, nec in hoc ipso neque in futuro saeculo talis 

tantique peccati remissio impetretur. Hac enim lege nobiscum agit Deus, ut nec 
gratiam in terris neque gloriam in coelis tribuat aliis, quam qui peccatum detestantur 

agnitum, et praeter id bonum sibi proponunt rectumque eligunt vitae institutum. 
Caeterum in hisce peccatis, quae fiunt in Spiritum sanctum, abest tum peccati 
detestatio, tum boni quod sectandum erat, electio, et abiicitur praeterea id, quo 

Spiritus sanctus pro sua gratia hominem a peccando solet revocare. Hinc fit, ut 
eiusmodi peccatis implicati, Dei gratiam aut nunquam, aut raro et aegre admodum 

consequantur. Peccatur enim non ex humana imbecillitate vel fragilitate: quod vocant 
peccare in Patrem Patrisque potentiam, ut in Petro Apostolo Christum ipsum negante 

cernimus: neque rursus ex ignorantia, quod est peccare, ut appellant, in Filium Filiique 
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sapientiam, | (p. 164) sicut Saulo accidit Ecclesiam persequenti; sed quod longe 

gravius est, ex malignitate et pervicacia mentis peccatur: ut exemplum praebent 
perversissimi et obstinatissimi illi Pharisaei. 

 
II. 
Quod sunt peccata in Spiritum sanctum? 

Eiusmodi sex recensentur, ut vulgo quidem recepta sunt eorum haec nomina: 
Praesumptio de misericordia Dei, vel de impunitate peccati, Desperatio, Agnitae 

veritatis impugnatio, Fraternae charitatis invidentia, Obstinatio et Impoenitentia. 
Significantius autem erit, si quis ita numeret: 
I. Divina misericordia confidenter abuti. 

II. De gratia Dei vel salute sua prorsus desperare. 
III. Veritatem Religionis adversus suam ipsius conscientiam hostiliter oppugnare. 

IV. Pertinaci invidia concitati graviter ob alienae salutis et virtutum fraternarum 
successum. 
V. Obfirmato animo in crimine scienter persistere. 

VI. Absque poenitentiae proposito perversae vitae finem nullum facere. 
 

III. 
Quaenam Praesumptio facit peccatum in Spiritum sanctum? 

Ea, quae hominem sola Dei misericordia confidentem et ad peccandum audacem facit, 
seposita videlicet ac abiecta omni iustitiae timorisque Divini ratione. 
Et sic sane peccant hodie complures, | (p. 165) qui sola fide in Christum sibi 

blandientes vel in mediis peccatorum sordibus, ut iumenta, computrescunt, nec sibi 
solum, sed aliis itidem polliceri audent securitatem, modo meritis Christi et Dei gratiae 

per fidem apprehensae fidant, quantumvis interim poenitentiae fructus negligantur. 
Horum vero singulis acclamat gentium Doctor in fide et charitate Paulus: An divitias, 
inquit, bonitatis Dei et patientiae et longanimitatis contemnis? Ignoras, quoniam 

benignitas Dei ad poenitentiam te adducit? Quamobrem idem Paulus alibi fidem solam 
adeo iactare non vult, ut etiam credentes omnes iubeat cum metu ac tremore salutem 

suam operari, fidemque commendat, non mortuam ut Iacobus vocat, sed vivam et 
efficacem, quae per Charitatem legitime operatur. Contra hoc enorme peccatum sic 
Ecclesiasticus clamat: De propitiato peccato noli esse sine metu, neque adiicias 

peccatum super peccatum. Et ne dicas: Miseratio Domini magna est, multitudinis 
peccatorum meorum miserebitur. Misericordia enim et ira ab illo cito proximant, et in 

peccatores ira illius respicit. Tum alibi: Honor Regis iudicium diligit. 
 
IV. 

Quomodo peccatur in Spiritum sanctum Desperatione? 
Cum praesumptioni, de qua dictum est, contrarium prorsus vitium accesserit, ut 

omnem spem abiiciat ho- | (p. 166) mo vel impetrandae apud Deum veniae, vel 
salutis aeternae consequendae. 
Hoc modo peccavit desperando Cain, ut sua ipse voce testatur, cum inquit: Maior est 

iniquitas mea, quam ut veniam merear. Peccavit et Iudas Christi proditor, cum salutis 
desperatione commotus, vitam laqueo sibi infelix abrupit. Atqui nulla nimis est sera 

homini poenitentia, uti Latronis exemplo demostratur, qui in cruce extremisque vitae 
spatiis Christi ingentem gratiam et coelestem gloriam est consecutus. 
 

V. 
Quando veritatem impugnans peccat in Spiritum santum? 

Cum de fidei, et Religionis negotio veritas non ex ignorantia, sed malitia studiose 
oppugnatur, ut hinc veritatis Catholicae laedatur sinceritas. Huic peccato Pharisaei 

obnoxii erant, quibus vel precipue videmus cura fuisse, tam maligne quam falso 
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blasphemare Christum, insectari doctrinam Evangelii, testimonium Apostolorum 

supprimere idque contra suam ipsorum conscientiam. His non sunt absimiles, qui a 
Propheta dicuntur sedentes in cathedra pestilentiae, a Petro autem Magistri 

mendaces, qui introducunt sectas perditionis, a Paulo demum vocantur Haeretici 
homines, corrupti mente, reprobi circa fidem, attendentes spiritibus erroris, subversi 
et suorum ipsorum iudicio condemnati. Quibus annumerari potest seductor Elymas, 

quem Paulus palam obiurgans | (p. 167) mira cum vehementia dixit: O plene omni 
dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis iustitiae, non desinis subvertere vias 

Domini rectas. 
Refertur ad hanc quoque classem blasphemia Spiritus: quod peccatum Christus in 
Iudeis magnopere taxat, ac reliquis peccatis deterius facit. Atque utinam modo hic 

non peccaretur. Nam blasphemant Spiritum sanctum et illi ut scribit Damasus, qui 
contra sanctos Patrum Canones, Spiritus sancti instinctu dectatos, libenter aliquid aut 

proterve agunt, aut loqui praesumunt, aut facere volentibus sponte consentiunt. Talis 
enim praesumptio manifeste unum genus est blasphemiarum in Spiritum sanctum, sic 
Damasus. 

 
VI. 

Quomodo Invidentia fraternae gratiae peccatum est in Spiritum sanctum? 
Quando dolemus ac tristamur graviter de splendore augmentove virtutum 

donorumque Dei, quibus frater est conspicuus. 
Quod crimen non tam hominis videtur esse proprium, quam Satanae, qui Dei gratiam 
in homine tum augeri tum conservari fert impatientissime: et idcirco non modo 

fratrum accusator, verum etiam bonorum omnium implacabilis est adversarius, qui 
tanquam Leo rugiens circumit quaerens quem devoret. Satanae filii ex Iudaeis fuere, 

qui nascentem Evangelii gratiam omnino gentibus invidebant, ut in actis Apostolicis 
legimus. | (p. 168) 
 

VII. 
Quae obstinatio facit peccatum in Spiritum sanctum? 

Ea nimirum, quae obfirmatum plane animum adfert adversus bene monentem, ut 
nullis quidem rationibus ab instituto damnabili se deflecti quis patiarur.  
Fuit hoc peccato insigniter obstrictus Rex Pharao, qui etsi toties moneretur a Moyse, 

et subinde flagellis Dei gravissimis affligeretur: tamen in proposito Tyrannico perstitit 
et periit obstinatus. Nota est et Iudaeorum invicta pertinacia, quos suis veluti 

coloribus depingens Stephanus: Dura cervice, inquit, et incircumcisi cordibus et 
auribus, vos semper Spiritui sancto restitistis. Nec sunt dissimiles hodie, qui novis 
addicti sectis, ne audire quidem aut legere sustinent Catholice docentem, quasi 

aspidum instar occlusis illi contra dulcem melodiam, id est, sanam Ecclesiae doctrinam 
auribus, dicere videantur: Recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus. Quod 

nihil aliud est, quam, ut Paulus loquitur, secundum duritiam et impoenitens cor 
thesaurizare sibi iram in die irae, et revelationis iusti iudicii Dei. Nam ut Salomon 
docet: Viro qui corripientem dura cervice contemnit, repentinus eius superveniet 

interitus, et eum sanitas non sequetur. 
 

VIII. 
Quando peccatum impoenitentiae committitur? 
Cum homo peccatorum suorum, quae salutari poenitentia expian- | (p. 169) da 

forent, finem modumque nullum facit, ac proponit insuper nunquam poenitere. 
Talium certe, qui deplorare peccatores sunt, ac manere volunt, vita iuxta et mors 

pessima est, cum illi si non verbis, at te ipsa dicere videantur: Percussimus foedus 
cum morte, et cum inferno fecimus pactum. Ac de his etiam dictum accipi potest, 

quod Ioannes testatur: Est peccatum ad morte non pro illo dico ut roget quis. 
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Haec dicta sint hactenus de peccatis in Spiritum sanctum, gravissimis illis quidem, et 

quae aut nunquam, aut aegre admodum a Deo homini remittuntur. Quapropter 
adversus saepe nos ipsos munire, et alios confermare debemus, ut observetur illud: 

Nolite contristare, nolite extinguere Spiritum Dei: Hodie si vocem eius audieritis, nolite 
obdurare corda vestra. Non obduretur quis ex vobis fallacia peccati. Cor enim durum 
habebit male in novissimo. Nunc porro ad peccata, quae et ipsa non parum enormia 

sunt, et in coelum clamantia dici solent, accedamus. 
 

 
 

DE PECCATIS IN COELUM CLAMANTIBUS. 

 
 

I. 
Quae dicuntur peccata in Coelum Clamantia? 
Ea, quae prae caeteris insignem et manifestam improbitatem habe- | (p. 170) re 

noscuntur, divinamque iram et ultionem insigniter accersunt iis, a quibus 
committuntur. Eiuscemodi quatuor e Scriptura numerantur, Homicidium voluntarium, 

Peccatum Sodomiticum, Oppressio pauperum, et Merces operariorum defraudata. 
 

II. 
Quomodo Scriptura vindicari docet Homicidium voluntarium? 
Graviter sane, quemadmodum hisce verbis Deus ostendit, quibus Cain primum 

increpat homicidam: Quid fecisti? inquit, vox sanguinis fratris tui clamat ad me de 
terra. Nunc igitur maledictus eris super terram. Et alibi vox quoque Divina testatur: 

Quicunque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius. Ad imaginem 
quippe Dei factus est homo. Concinit Psaltes Regius: Viri sanguinum non dimidiabunt 
dies suos. Summum enim hoc scelus est, et atrocissimam proximo iniuriam adfert, qui 

vitam ei adimit absque legitima authoritate. Unde a Christo etiam dictum est. Omnes 
qui acceperint gladium, gladio peribunt. 

 
III. 
Quid vero de Sodomitico peccato, eiusque punitione scriptum extat? 

Homines Sodomitae, inquit Scriptura, pessimi erant, et peccatores coram Domino 
nimis. Nefandum hoc et flagitiosum peccatum Petrus et Paulus coarguunt: tum natura 

ipsa execratur: Scriptura vero tanti flagitii magnitudinem his etiam verbis declarat: 
Clamor Sodomorum et Gomor- | (p. 171) rhaeorum multiplicatus est, et peccatum 
eorum aggravatum est nimis. Unde ad Loth iustum et ab infandis Sodomitarum stupris 

maiorem in modum abhorrendum sic Angeli loquuntur: Delebimus locum istum, eo 
quod increverit clamor eorum coram Domino, qui misit nos, ut perdamus illos. Igitur 

Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de coelo et 
subvertit civitates has et omnem circa regionem. Neque tacet Scriptura causas, quae 
ad hoc pergrave peccatum Sodomitas impulerunt, et alios itidem permovere possunt. 

Sic enim legimus apud Ezechielem: Ecce haec fuit iniquitas Sodomae sororis tuae: 
superbia, saturitas panis, et abundantia, et otium ipsius et filiarum eius, et manum 

egeno, et pauperi non porrigebant. 
Huic autem flagitio numquam satis execrando sunt obnoxii, qui divinam, immo et 
naturalem legem in Levitico scriptam violare non verentur. Ea sic habet, cum masculo 

commiscearis coitu foemineo, quia abominatio est. Cum omni pecore non coibis, nec 
maculaberis cum eo. Quod si fiat, tetram ipsam tam tetris ac nefandis libidinibus 

pollui, ac iram divinam adversus populum maiorem in modum concinari, tum crimen 
mortis supplicio expiandum esse, eodem loco monemur. Unde Paulus non semel etiam 

arguit masculorum concubitores: damnat praeterea immundos atque molles. E quibus 
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unus erat Onan Iudae filius, qui praesentem Dei ultio- | (p. 172) nem effugere non 

potuit, quod in terram semen funderet, peiorque bestiis, naturae honestatem ac 
ordinem vellet perrumpere. 

 
IV. 
Quid Scriptura de de pauperum Oppressione proponit? 

Advenam non contristabis, dicit Dominus, neque affliges eum: advenae enim et ipsi 
fuistis in terra Aegypti. Viduae et pupillo non nocebitis: si laeseritis eos, 

vociferabuntur ad me et ego audiam clamorem eorum et indignabitur furor meus 
percutiamque vos gladio et erunt uxores vestrae viduae et filii vestri pupilli. 
Quapropter Aegyptii tot plagis attriti, et cum suo Rege crudelissimoque Tyranno 

Pharaone, qui ne a parvulis quidem Hebraeorum occidendis sibi temperavit, submersi 
demum fuere, videlicet ob suam in Israelitas plusquam Barbaricam immanitatem. Vidi, 

inquit Dominus, afflictionem populi mei in Aegypto et clamorem eius audivi, propter 
duritiem eorum qui praesunt operibus, et sciens dolorem eius descendi, ut liberem 
eum de manibus Aegyptiorum. Hinc apud Esaiam quoque interminatur Dominus: Vae 

qui condunt leges iniquas: et scribentes iniustitiam scripserunt: ut opprimerent in 
iudicio pauperes, et vim facerent causae humilium populi mei: ut essent viduae 

praeda eorum, et pupillos diriperent. At apud eundem Prophetam de inhumanis et 
iniquis Magistratibus extat haec quaerimonia: Principes infideles, socii furum: omnes 

diligunt munera: sequun- | (p. 173) tur retributiones, pupillos non iudicant, et causa 
viduae non ingreditur ad illos. Item: Popolum meum exactores sui spoliaverunt. Nec 
dubium, quin civitates et provinciae hoc execrando peccato quod a Tyrannicis 

Magistratibus perpetratur, in summum saepe discrimen adducantur. 
 

V. 
Quid postremo Scriptura docet de mercede operariis retenta, vel imminuta? 
Apud Iacobum Apostolum legimus, quam is graviter divitibus exprobret crudelem 

tenacitatem summamque in defraudendis operariis iniquitatem. Ecce merces, inquit, 
operariorum, qui messuerunt regiones vestras, quae fraudata est a vobis, clamat et 

clamor eorum in aures Domini Sabbaoth introivit. Ecclesiasticus vero in hunc modum: 
Panis egentium, ait, vita pauperis est; qui defraudat illum, homo sanguinis est quia 
aufert in sudore panem, quasi qui occidit proximum suum. Qui fundit sanguinem, et 

qui fraudem facit mercenario, fratres sunt. Itaque lege divina sancitum est: Non 
negabis mercedem indigentis et pauperis fratris tui, sive advenae, qui tecum moratur 

in terra, et intra portas tuas est: sed eadem die reddes ei precium laboris sui ante 
solis occasum, quia pauper est, et ex eo sustentat animam suam: ne clamet contra te 
ad Dominum, et reputetur tibi in peccatum. | (p. 174) 

 
VI. 

Quo referenda est omnis haec de peccatis tractatio, et quis illius usus? 
Haec tractatio ad priorem spectat Christianae iustitiae partem, quae in malis 
cognoscendi et fugiendis est posita: usus autem ac fructus tractationis est, ea, quae 

vere mala, Deo contraria, hominibus perniciosa sunt, rite discernere, discreta prorsus 
cavere, et si quid horum admissum sit, sedulo expiare. 

Hinc etiam discimus, quomodo sapiens a stulto, iustus ab impio differat: Sapiens enim 
timet et declinat a malo: Stultus vero transilit et confidit: Non enim recipit stultus 
verba prudentie, nisi ea dixeris, quae versantur in corde eius, teste Salomone, qui hoc 

etiam scriptum reliquit: Iustorum semita quasi lux splendens, procedit et crescit 
usque ad perfectam diem: via impiorum tenebrosa, nesciunt ubi corruant, plerique 

certe peccata, quae indicavimus, perniciosas illas animorum pestes turpiter ignorant: 
alii ut norint maxime, non fugiunt tamen, neque detestantur. Pessimi vero illi sunt, qui 

peccati consuetudine obduruerunt, de quorum genere dictum est illud: Impius cum in 
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profundum venerit, contemnit: se sequitur eum ignominia et opprobium. Ea vero in 

primis contemnit, quae Christiana Iustitia non solum ad vitiorum observationem seu 
diferentiam cognoscendam, sed etiam ad eorum deviationem et expiationem 

adhibendam postulat. | (p. 175) 
 
VII. 

Quibus vero modis peccata expiantur? 
Hic in primis est extra controversiam, Christum nobis esse propitiatorem, et illum Dei 

agnum, qui tollit peccata mundi, quique solus remissionem peccatorum nobis potuerit 
promereri, et purgationem eorum facere. 
Deinde certum est, Deum fide purificare corda, ut Petrus inquit, quod citra fidem 

(humanae salutis hostium ac fundamentum) nullus peccatorum remissionem aut 
expiationem, consequi aut sperare possit. Fide vero destituuntur, qui cum Ecclesiae 

fide non consentientes, vana quadam fiducia peccati remissionem et iustificationis 
gratiam propter Christum sibi aliisque pollicentur. 
Qui vero in Ecclesiae fide et eius unitate persistentes, a peccatis cupiunt liberari, 

multos illi modos ad peccatorum suorum expiationem in Scriptura propositos habent, 
inter quos principem tenet locum Poenitentiae Sacramentum, quo neglecto, frustra de 

reliquis lethalium peccatorum remediis adhibendis agitur. Hoc enim ut praesens, ira 
necessarium pharmacum Christus animarum medicus instituit, contra omnem peccati 

lepram valiturum, idque commendans dixit sacerdotibus: Quorum remiseritis peccata, 
remittuntur eis. 
Secundo purgantur et expiantur eleemosyna: quia scriptum est: Eleemosyna ab omni 

peccato, et a morte liberat et non patietur animam ire in | (p. 176) tenebras. Monet 
igitur Propheta: Peccata tua eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis 

pauperum. 
Tertio remittuntur peccata, dum quantumvis laesi, fratri offensam condonamus; 
dicente Domino: Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et vobis Pater 

coelestis delicta vestra. 
Quarto idem fit, cum peccantem fratrem corripiendum emendamus ac lucrifacimus 

sicuti scriptum est: Qui converti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit 
animam eius a morte et operiet multitudinem peccatorum. 
Quinto huc pertinet abundantia sincerae charitatis, ad impetranda et conficienda bona 

omnia praepotentis ob quam de Magdalena dicitur: Remittuntur ei peccata multa, 
quoniam dilexit multum. Charitas enim operit multitudinem peccatorum. 

Sexto ad idem valet contriti cordis sacrificium, quod nunquam despicit Deus, et 
humilis cognitio sui, confessioque peccatorum. Respicit enim Dominus in orationem 
humilium, et non despicit preces eorum. Ut hinc etiam David de seipso testetur. Dixi, 

confitebor adversum me iniustituam meam Domino, et tu remisisti impietatem peccati 
mei. Ac Ioannes generatim omnibus vere confitentibus hanc gratiam pollicetur: Si 

confiteamur, inquit, peccata nostra, fidelis est et Christus, ut remittat nobis peccata 
nostra, et emundet nos ab omni ini- | (p. 177) quitate. Igitur Ninivitae cum humilitatis 
et poenitentiae operibus sedulo insisterent, praesentem Dei iram placaverunt, et 

iamiam imminens urbi, ac patriae exitium averterunt. Quare sic de illis scriptum 
legimus: Vidit Deus opera eorum, quia conversi sunt de via sua mala et misertus est 

Deus super malitiam, quam locutus fuerat, ut faceret eis, et non fecit. 
Sic demum Scriptura teste discimus his aliisque modis et officiis virae pietatis Christi 
gratia editis hoc effici, ut credentium et poenitentium in Ecclesia, sicut diximus, 

peccata expientur. Eoque spectans Apostolus monet: Has habentes promissiones 
charissimi, mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, perficientes 

sanctificationem in timore Dei. Nec minus graviter Iacobus: Emundate, inquit, manus, 
peccatores, et purificate corda, duplices animo. Miseri estote, et lugete et plorate: 

risus vester in luctum convertatur, et gaudium in moerore. Humiliamini in conspectu 
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Domini, et exaltabit vos. Etenim non sufficit mores in melius commutare, et a factis 

malis recedere, ut Augustini verbis iterum utamur, nisi etiam de iis, quae facta sunt, 
satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis 

sacrificium, cooperantibus eleemosynis. 
Alioquin quisquis de peccatis lethalibus in se aliqua dominari cognoverit, ut idem 
Augustinus est autor: | (p. 178) nisi digne se emendaverit et si habuerit spatium, 

longo tempore poenitentiam egerit, et largas eleemosynas erogaverit, et a peccatis 
ipsis abstinuerit, illo transitorio igne, de quo dixit Apostolus, purgari non poterit, sed 

aeterna illum fiamma sine ullo remedio cruciabit. Non enim capitalia post hanc vitam, 
sed minuta peccata purgantur expianturque. 
 

VIII. 
Quid vero de minutis peccatis est sentiendum? 

Id scilicet, quod eiusmodi leviora, uti mentis evagatio, verbum otiosum, risus 
immoderatus, et consimilia, quae quotidiana seu venialia peccata dicuntur, et sine 
quibus haec vita non ducitur: In multis enim offendimus omnes. Ut ante quoque 

monuimus: etsi lethalia non sunt, et in speciem minuta videntur, tamen 
haudquaquam sunt contemnenda. Siquidem Deo displicent, seu ut Paulus loquitur, 

contristant Spiritum sanctum, obfuscant conscientiam, Charitatis fervorem imminuunt, 
virtutumque profectum remorantur, et ad graviora saepe vitia periculaque pertrahunt. 

Unde scriptum est: Qui spernit modica, paulatim decidet. Qui amat periculum, peribit 
in illo. Qui in uno peccaverit, multa bona perdet. 
Cavendae sunt igitur, quantum licet, hae labes et sordes animae, quoniam ut legimus: 

Non intrabit in coelestem Hierusalem aliquid coinquinatum. Ac nisi in hac vita illae 
diluantur, etiam post mortem hominem gravant, nec | (p. 179) sine poenis quidem 

acerbis purgatorii ignis expiantur. Qui quidem ignis, etsi perpetuus non sit, tamen si 
Augustino credimus, gravior est quam quicquid homo in hac vita potest perpeti. 
 

IX. 
Quibus autem remediis peccata leviora purgantur? 

Ut eiuscemodi animae sordes in hac vita diluantur, Ecclesia vetus remedia isthaec 
agnovit et in usu habuit, humilem sui accusationem, Dominicam precationem, pectoris 
tunsionem et alias id genus pias in Deum, ac etiam erga proximum exercitationes, 

corporisque afflictiones sponte ac religiose susceptas. Quae quidem remedia tanto 
lubentius ac studiosius amplectuntur sapientes, quo rectius norunt, et diligentius 

expendunt divinae iustitiae in vindicandis peccatis severitatem. Quod vel ex illa 
metuenda Christi sententia planum fieri potest. Dico vobis, quoniam omne verbum 
otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii. Ut hinc 

lob, vir alioquin iustus et innocens, dixerit: Verebar omnia opera mea sciens, quia non 
parceres delinquenti. Et Apostolus Paulus: Horrendum est incidere in manus Dei 

viventis: Quod si nos ipsos diiudicaremus, ut idem admonet, non utique iudicaremur. 
Beatus igitur homo, qui semper est pavidus: qui vero mentis est durae, corruet in 
malum. | (p. 180) 

 
X. 

Anne satis est a peccatis abstinere? 
Iustitia quidem Christiana, de qua hucusque diximus, duas partes proponit et velut 
aeque necessarias nobis commendat hisce verbis: Declina a malo et fac bonum, sicut 

et Paulus docet: odientes malum et adhaerentes bono. Non sufficit igitur, quod 
Augustinus perspicue dixit, abstinere a malo, nisi fiat quod bonum est: et parum est, 

nemini nocere, nisi studeas multis prodesse. 
Quapropter absoluta utcunque Iustitiae priore parte, quae mala prohibet, consequens 

est, ut favente Christo de altera porro, quae in bonis consectandis est posita, dicere 
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pergamus. 

 
 

 
DE TRIPLICI GENERE BONORUM OPERUM. 

 

 
I. 

Iustitia Christiana circa quae bona versatur? 
Haec iustitia tam late patet, ut omnia bona, quae honeste, praeclare ac pie fiunt, in se 
contineat, nobisque expetenda, et consectanda proponat. Unde ita fideles Apostolus 

commonefacit: Ambuletis digne Deo, per omnia placentes, in omni opere bono 
fructificantes: providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus 

hominibus. | (p. 181) Hic enim nostrae vocationis et Christianae iustitiae per Christum 
partae, verus est usus ac fructus proprius, Petro teste, ut peccatis mortui iustitiae 
vivamus, hoc est; quemadmodum a Paulo explixatum est: Ut abnegantes impietatem, 

et saecularia desideria, sobrie et iuste, et pie vivamus in hoc saeculo. In eundem 
sensum nobis proponitur Evangelicum illud: Ut sine timore, de manu inimicorum 

nostrorum liberati, serviamus illi in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus 
nostris. Nam idcirco redemit nos Christus, ab omni iniquitate ut mundaret sibi 

populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Ipsius enim Dei sumus factura, 
creati in Christo Iesu in operibus bonis, quae praeparavit Deus, ut in illis ambulemus. 
Ita constanter Paulus scribit omnesque admonet de observanda et colenda semper 

iustitia Christiana. Proinde Ioannes etiam prudenter admonet, ac absolute definit, ita 
scribens: Filioli, nemo vos seducat. Qui facit iustitiam, iustus est, sicut et ille iustus 

est: qui facit peccatum, ex Diabolo est. Et Iacobus constante docet: Ex operibus 
iustificatur homo, et non ex fide tantum. Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est: 
ita et fides sine operibus mortua est. Tum idem rursus: Qui perspexerit in lege 

perfectae libertatis (sive in legem perfectam quae est libertatis) et permanserit, non 
auditor obliviosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. | (p. 182) 

Nec aliud sane voluit Paulus, cum in hunc modum diceret: Non auditores legis iusti 
sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur. 
 

II. 
Quem fructum pariunt opera iustitiae Christianae? 

Praeclarum sane atque multiplicem, cum in hac, tum in futura vita. Huc enim spectat 
Pauli sententia: Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae nunc est, 
et futurae. Tum alibi scriptum legimus: Bonorum laborum gloriosus est fructus. 

Primum quidem haec opera ex viva fide, id est, per charitatem operante profecta, non 
modo signa sunt Christianae vocationis, sed eandem nobis quoque confirmant 

certamque faciunt. Quamobrem Petrus Apostolus, qui ad opera bona nusquam non 
cohortatur, hoc etiam adiecit: Fratres magis satagite, ut per bona opera certam 
vestram vocationem et electionem faciatis. Haec enim facientes, non peccabitis 

aliquando. 
Secundo gratiam credentibus augent, atque sanctificationem perficiunt, Apostolo 

teste: ut hinc etiam Iacobus affirmet, quod Fides quae operibus cooperatur, ex iisdem 
quoque consummetur. 
Tertio fiduciam bonae conscientiae pariunt, magisque adorandum et quidlibet a Deo 

impetrandum animant. Scriptum est enim: Fiducia magna erit coram summo Deo 
eleemosyna omnibus facientibus eam. Et rursus: Charissimi, si cor nostrum non 

reprehend- | (p. 183) derit nos, fiduciam habemus ad Deum: et quicquid petierimus, 
accipiemus ab eo, quoniam mandata eius custodimus, et ea, quae sunt placita coram 

eo, facimus. Exemplum extat in Ezechia Rege, qui bona conscientia fretus, ac Dei voce 
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in hoc ipso comprobatus dixit: Obsecro Domine, memento quaeso, quomodo 

ambulaverim coram te in veritate, et in corde perfecto et, quod bonum est in oculis 
tuis, fecerim. 

Demum id efficiunt, ut laborantes in vinea Christi, denarium diurnum accipiamus, hoc 
est, ut promissam aeternae vitae mercedem iustitiaeque coronam, quam in Ecclesia 
Dei mandata servantes, in Christo promeremur. Ait igitur Dominus: Voca operarios et 

redde illis mercedem. Ait David: Servus tuus custodit ea, divina scilicet praecepta: in 
custodiendis illis retributio multa. Ac iterum: Inclinavi cor meum ad faciendas 

iustificationes tuas in aeternum propter retributionem. Ait et Paulus: Bonum certamen 
certavi, cursum consummavi, fidem servavi; in reliquo reposita est mihi corona 
iustitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die iustus iudex: non solum autem mihi, 

sed et iis, qui diligunt adventum eius. Ait denique et ipse Christus: Si vis ad vitam 
ingredi serva mandata. Tum alibi: Qui facit voluntatem Patris mei, qui in coelis est, 

ipse intrabit in regnum coelorum. 
Ex quibus fit perspicuum, quanti | (p. 184) omnium nostra referat, si vitam aeternam 
cupimus, divinas observare voces: Qui iustus est, iustificetur adhuc: et sanctus 

sanctificetur adhuc. Ecce venio cito et merces mea mecum est, reddere unicuique 
secundum opera sua. Bonum igitur facientes non deficiamus, tempore enim suo 

metemus non deficientes. 
 

III. 
Quot sunt genera bonorum operum, in quibus iustitia Christiana praecipue cernitur et 
exercetur? 

Eiusmodi sunt triplicia, sicut sacris e literis accipimus, videlicet, Oratio, Ieiunium et 
Eleemosyna. Nam reliqua fere benefacta, quae ex fide viva proficiscuntur, et iustitiam 

Christianam commendant, augent atque consummant, ad hosce tres fontes facile 
referuntur. Hinc illa praeclara vox angeli Raphaelis: Bona est Oratio cum Ieiunio et 
Eleemosyna magis quam thesaurus auri recondere. Augustinus vero dilucide dixit: 

Haec iustitia hominis in hac vita, Ieiunium, Eleemosyna, Oratio. 
De quibus Christus apud Mattheum sigilatim docet, additque promissiones de parata 

coelesti mercede iis, qui in Ecclesia citra hypocrisin sincere ieiunant, orant, ac 
eleemosynam tribuunt. Hinc fidelis illa sponsio toties repetita: Pater tuus, qui videt in 
abscondito, reddet tibi. Et haec ipsa sunt, in quibus Christus, ut bene beateque 

vivamus, abundare vult nostram iustitiam, et ita lucere coram hominibus, ut videant 
opera nostra bona, | (p. 185) et glorificent Patrem. Ad haec praestanda in Christo 

creati, et destinati sumus, quae nimirum praeparavit Deus, ut in illis ambulemus. 
Propter haec e charitate praestita, iusti in regnum adsciscentur aeternum: ob eadem 
vero neglecta iniusti in gehennam ignis praecipitabuntur. 

Ut vero Pharisaicum ac vanum est, cum aliorum contemptu se ipsum iustificare, et 
suis operibus fidere: ita Chistianum est atque legitimum, hominem cum sui 

submissione operibus bonis operam sedulam dare, et si quando gloriari velit, in 
Domino gloriari, ut qui operatur in nobis velle et perficere, Apostolo teste. 
 

IV. 
Quid est Ieiunium? 

Non simplex huius nominis est acceptio. Magnum et generale Ieiunium Augustinus 
vocat abstinere ab iniquitatibus et illicitis voluptatibus seculi. Deinde Philosophicum, ut 
quidam vocant, Ieiunium, est Parsimonia illa cibi ac potus, moralisque sobrietas, qua 

temperate etiam ab Ethnicis secundum rectam rationem vivitur. Tertio Ecclesiasticum 
est Ieiunium, utpote cum iuxta certum Ecclesiae morem atque praescriptum, certis 

diebus et carnium esum nobis subtrahimus, et unica duntaxat refectione contenti 
sumus. Cuiuscemodi Ieiunium pie et Christiane suscipitur ad cultum divinum 

religiosius exibendum, ad carnem edomandam spirituique subiiciendam, ad fructus 
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poenitentiae dignos praestandos, ad obe- | (p. 186) dientiam exercendam, ac demum 

ad quamlibet Dei gratiam consequendam. 
 

V. 
Quid vero his respondendum est, qui legem Ecclesiastici Ieiunii convellunt atque 
contemnunt? 

Primum admonendi sunt isti, ne falso Catholicis affingant, quod Apostolus detestatur, 
et Ecclesia semper damnavit in Iudaeis, Manichaeis et Priscillianistis, quod videlicet 

aut secundum legem Mosaicam, aut ex superstitione a cibis quibusdam abstineant. 
Catholici enim, sicut Augustinus Fausto Manichaeo respondet, quod a carnibus 
abstinent, edomandi corporis causa id faciunt propter animam ab irrationalibus 

motibus amplius humiliandam, non quod carnes esse immundas credant. Nec solum a 
carnibus verum a quibusdam etiam terrae fructibus abstinent, vel semper, sicut pauci, 

vel certis diebus atque temporibus, sicuti per Quadragesimam ferme omnes. Sic 
Augustinus: atque ante illum idipsum etiam docet Epiphanius, ubi confutat Aärianam 
haeresim, quae stata Ecclesiae Ieiunia cuique libera esse vult, atque ad ea neminem 

obligari. 
Quod autem in publicis Ieiuniis, sicut in praecationibus, et feriis, ratio temporis 

observatur, id ordinem et concordiam publicam in Ecclesia confirmat, illustrat ac 
promovet. Deinde privata Ieiunia non ita multi quidem imponeerent sibi, utpote 

naturali | (p. 187) carnis amore ventrisque studio ad suscipienda ea impediti. 
Iam quod magni momenti, et certi meriti sit, eiusmodi Ieiunia reverenter amplecti, 
seduloque observare, tam aperte probat Hieronymus contra Iovinianum, hac de re 

amplius ut a nullo possit dubitari. Quibus addenda sunt, quae supra docuimus de 
Praeceptis Ecclesiae observandis, idque ad scandalum evitandum, et ob disciplinam 

publicam retinendam, neque modo propter iram, sed etiam propter conscientiam, ut 
Apostolus dixit. 
Constat autem, sicut omnium aetatum scriptores comprobant, Ecclesiae disciplinam, 

consuetudinem, traditionem, sanctionem hanc et esse constantem, et inde ab initio 
fuisse, ut diebus quibusdam, praesertim Quadragesimae, Ieiunium hoc Ecclesiasticum 

observaretur. Ita docent Canones Apostolorum, et sacrosanctae Synodi Gangrensis 
quidem Anathemate eos ferit, qui communia totius Ecclesiae Ieiunia contemnunt: 
Toletana vero communione eos privari iubet, qui sine inevitabili necessitate, et 

evidenti languore carnibus in Quadragesima vescuntur. | (p. 188) 
Et singularis Patrum est ardor in commentando, urgendo et exigendo Ieiunio, 

praesertim Quadragesimae, quod quidam ab Apostolis institutum videri volunt. Ab hoc 
Patrum spiritu sunt alieni, qui Ieiuniorum legem sibi aliisque relaxant, et carnis 
licentiae, non libertati Evangelicae patrocinantur. Hi carnem cum vitiis et 

concupiscentiis nolunt crucifigi, ac proinde quae sunt spiritus, non sapiunt: sed 
spiritum potius extinguunt, adversus doctrinam Apostolicam. Deide palam obsistunt 

Ecclesiae matri, immo etiam Christo in Ecclesia sponsa loquenti atque praecipienti, ubi 
sibi certam damnationem acquirunt, quando sanctum et salutiferum, et ab Ecclesia 
nobis usque commendatum Ieiuniorum institutum abrogant, repudiantve. 

 
VI. 

Quid de Ieiunio sacra Scriptura tradit? 
Divina vox est, quae per Ioëlem ad peccatores clamat: Convertimini ad me in toto 
corde vestro, in Ieiunio et fletu et planctu. Nec multo post: Canite tuba in Sion, inquit, 

santificate ieiunium, vacate coetum, congregate populum. Vel sicut alii legunt, 
santificate ieiunium, praedicate curationem. Ut hinc discamus, Ieiunium sanctificari 

caeteris bonis operibus, et sanctificatum curationi proficere peccatorum, ut 
Hieronymus interpretatur. Nam ut idem e sacris literis colligit, per ieiunia Daniel vir 

desideriorum, futura cognovit: et Ninivitae | (p. 189) iram placaverunt Dei: et Elias ac 
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Moses quadraginta dierum esurie, Dei familiaritate saturati sunt, et ipse Dominus 

totidem diebus in solitudine ieiunavit, ut nobis solennes ieiuniorum dies relinqueret: et 
actiora daemonia docuit, non nisi oratione et ieiuniis posse superari: et Apostolus 

frequentar se ieiunasse dicit: et in Psalmis poenitens loquitur: Manducabam sicut 
cinerem panem meum, et potum meum cum fletu miscebam. Et Cum mihi molesti 
essent, induebar cilicio, humiliabam in ieiunio animam meam. Demum quid eo 

manifestius, quam quod Christus affirmat fore, ut cum ipse sponsus discipulis suis 
maxime dilectus ablatus sit, tunc illos licet Spiritus sancti plenos, ieiunaturos esse? 

Igitur Paulus fideles omnes horatur. Exhibeamus nosmetipsos, sicut Dei ministros, in 
multa patientia, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate. Qui enim sunt Christi, carnem suam 
crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. 

 
VII. 

Quid est Oratio? 
Est pius nostrae mentis in Deum affectus, quo petuntur fideliter, quaecunque sunt 
nobis aut aliis salutaria: quo divinam quoque gratiam et virtutem celebramus, aut 

qualicunque ratione coram summa et aeterna illa Maiestate nos devotos testamur. Ut 
huc spectet non solum precatio, sed etiam adoratio, oblatio, seu sacrificium, invocatio, 

laudatio, gratiarum actio. 
Modum precandi, et formulam singularem Christus praescripsit, | (p. 190) sicuti supra 

declaravimus: Et nullum est sane opus magis in Scriptura commendatum, nullum piis 
sanctisque hominibus familiarius, nullum quod a pluribus et saepius ac diligentius, 
magisque necessario in hac vita sit exercendum, atque precatio. Vere dictum illud: 

Oratio humiliantis se nubes penetrabit. Item: Oportet sempre orare, ardenti scilicet 
cordis affectu, et citra hypocrisim, at absque laudis humanae respectu, hoc est, in 

spiritu et veritate. 
Interim orantes externum corporis gestum et habitum ritusque nonnullos adhibent 
saepe. Et recte quidem, ut exempla Scripturae commonstrant: Nam et Christus 

Dominus nunc sublevatis in coelum oculis, nunc elata voce, nunc in terram prostratus 
Patrem oravit. Tum Danielis ac Ninivitarum precatio, quia non sine ieiuniis, sacco, et 

cinere instituta fuit, magis commendatur. Nec frustra de Publicano dictum est, quod 
humili facie, depressis oculis, pectorisque tunsione suam in templo precationem 
instruxit. Quae quidem licet externa videantur, et ab impiis etiam fieri ac ostentari 

queant, tamen hactenus laudem illa merentur, quatenus et pie corpus exercent, 
rediguntque in obsequium Creatoris, et animum excitant, fulciunt ac promovent in 

cultu interiore. Praeterea sunt haec testimonia quaedam fidei, humilitatis, atque 
pietatis non negligenda, ut quae non solum spectanti proximo, sed etiam Ecclesiae 
adferunt aedificationem. | (p. 191) 

 
VIII. 

Cur in orando seduli et assidui esse debemus? 
Primum ob maximas et infinitas eorum, qui rite precantur, utilitates. Deinde quod 
Oratio proprium et necessarium est fidei exercitium. Habet praeterea praeceptum in 

divinis literis passim, neque modo frequentem, sed etiam eximiam plenamque 
consolationis et suavitatis promissionem. Dico vobis, inquit ipsa Veritas Christus: 

Omnia quaecunque orantes petitis, credite, quia accipietis et evenient vobis. Et 
rursum: Ego dico vobis, petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et 
aperietur vobis. Omnis enim, qui petit, accipit et qui quaerit, invenit et pulsanti 

aperietur. Atque iterum: Si vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris, 
quanto magis Pater vester, qui in coelis est, dabit bona petentibus se? Talibus quidem 

dictis, ut recte colligit Chrysostomus, ac tali spe provocavit nos ad orandum 
universorum Dominus. Nos vero decet obtemperantes Deo semper omnem vitam in 

laudibus Dei, precibusque transigere, maiore studio curam agentes divini cultus, quam 
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vitae nostrae. Sic enim contigerit semper vivere vitam homine dignam. Haec ille. 

 
IX. 

Quibus exemplis vim Orationis et fructum colligemus? 
Iacobus Apostolus, ut orationis virtutem explicaret exemplo, ita scripsit, Elias homo 
erat similis nobis, | (p. 192) passibilis et oratione oravit, ut non plueret super terram, 

et non pluit annos tres et menses sex. Et rursum oravit, et coelum dedit pluviam et 
terra dedit fructum suum. Pluribus exemplis Augustinus rem eandem comprobat: 

Orante Moyse et Samuele vincuntur a Iudaeis hostes Amalechitae atque Philistaei. 
Orans Ieremias confortatur in carcere. Orans Daniel inter leones exultat. Orantes tres 
pueri in fornace tripudiant. Orans de cruce latro invenit paradisum. Susanna per 

orationem inter senes falso accusantes defenditur. Stephanus orans in coelum 
suscipitur, et inter lapidantes pro Saulo exauditur. 

Quibus exemplis non modo fructus orationis ostenditur, sed etiam precandi studium ac 
sedulitas nobis commendatur. Quare Scriptura quoque Apostolica cohortatur: Sine 
intermissione orate, in omnibus gratias agite. Et rursus: Orate pro invicem, ut 

salvemini: multum enim valet deprecatio iusti assidua. Item: Haec est fiducia, quam 
habemus ad Deum, quia quodcunque petierimus secundum voluntatem eius, audit 

nos. Praeterea: Qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petat et 
dabitur ei vita. | (p. 193) 

 
 
 

DE ELEEMOSYNA ET OPERIBUS MISERICORDIAE 
 

 
X. 
Quid est Eleemosyna? 

Est beneficium seu munus, quo alterius miseriae ex nostro commiserationis affectu 
subvenitur. Quo spectat id, quod apud Tobiam Raphael Angelus testatur: Bona est 

Oratio cum Ieiunio et Eleemosyna: ut intelligamus, sicut Cyprianus admonet, 
Orationes nostras ac Ieiunia minus posse, nisi Eleemosynis adiuventur. Bona 
misericordia, inquit Ambrosius, quae et ipsa perfectos facit, quia imitatur perfectum 

Patrem. Nihil tam commendat Christianam animam, quam misericordia. Sic ille: 
Estote ergo misericordes, sicut et Pater vester misericors est, ut sitis filii Patris vestri 

qui in coelis est, qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos 
et iniustos. Ita Christus Salvator et Samaritanus noster omni gratia et misericordia 
plenus, qui pertransiit bene faciendo, et sanando omnes oppressos a Diabolo. 

 
XI. 

Quo pacto Scriptura nobis commendat Eleemosynam? 
Multis quidem et apertis praeceptis, promissionibus et exemplis. Quin Cyprianus docet 
in Evangelio, nihil praecipi frequentius, | (p. 194) quam ut insistamus eleemosynis 

dandis: nec terrenis possessionibus incumbamus, sed coelestes thesaurus potius 
recondamus. Hinc illae Christi sententiae: Quod superest, date eleemosyam et ecce 

omnia munda sunt vobis. Vendite, quae possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis 
sacculos, qui non veterascunt, thesaurum non deficientem in coelis. Atque alibi: Facite 
vobis amicos de Mammona iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos in aeterna 

tabernacula. Breviter: Date, et dabitur vobis. Proinde Daniel Propheta impio Regi 
consulit: Peccata tua eleemosynis redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum. 

Tum alibi legitur: Ignem ardentem extinguit aqua et eleemosyna resistit peccatis. 
Neque hominis vero, sed Angeli vox ea fuit: Eleemosyna a morte liberat, et ipsa est, 

quae purgat peccata et facit invenire misericordiam, et vitam aeternam. Quin et 
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Christus ipse pronunciat: Quicunque potum dederit uni ex minimis istis, calicem aquae 

frigidae, tantum in nomine discipuli, amen dico vobis, non perdet mercedem suam. 
Beati igitur misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. E contrario 

autem, ut Iacobus affirmat: Iudicium sine misericordia illi, qui non facit misericordiam. 
 
XII. 

Quibus exemplis Eleemosynae virtus, et fructus declaratur? 
In sacris quidem literis Abraham et Loth propter hospitalitatem Deo placuisse, et 

Angelos hospitio | (p. 195) excepisse dicuntur. Tobiae et Centurionis eleemosynae 
tantum valuerunt, ut in memoriam ascenderint in conspectu Dei, et non solum testes, 
sed etiam collaudatores habuerint sanctos Angelos. Zachaeus Christi verbis permotus, 

et ex Principe Publicanorum speculum misericordiae factus, dimidium bonorum dat 
pauperibus, et mox Abrahae filius a Christo ipso pronuntiatur. Tabitha, ut plena 

operibus bonis et eleemosynis, quas viduis praesertim faciebat, a Luca celebratur. Sic 
piae matronae laudem habent in Evangelio singularem, quae cum Magdalena et 
Martha Christo Domino, eiusque pauperibus discipulis liberaliter de suis facultatibus 

inserviebant. Et de Laurentio Levita et Martyre iustissime canitur: Dispersit, dedit 
pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi. 

 
XIII. 

Quid est misericordia? 
Est, sicut Augustinus affirmat, alienae miseriae quaedam in nostro corde compassio, 
qua utique si possimus, subvenire compellimur. Quod misericordiae nomen pro 

eleemosyna dici et accipi persaepe solet: Omnis autem misericordia, teste Divina 
Scriptura, faciet locum unicuique secundum meritum operum suorum. Hanc saepe et 

mirifice commendat Chrysostomus, nec dubitat alicubi dicere: Misericordia est salutis 
praesidium, fidei ornamentum, propitiatio peccatorum: haec est, quae iustos probat, 
sanctos roborat, Dei cultores ostentat. Quin | (p. 196) etiam, si Ambrosio credimus, 

omnis summa disciplinae Christianae in misericordia et pietate est. 
 

XIV. 
Suntne unius generis misericordiae opera? 
Duplicis ea generis esse inveniuntur: cum alia sint corporalia, alia spiritualia. 

Corporalia quidem dicta, quoniam ad corporalem miseriam Proximi sublevandam 
exercentur: Spiritualia vero, quod in his saluti Proximi spirituali bene consulimus 

atque operam damus. Huius multiplicis misericordiae clarum praebet exemplum lob 
benignissimus, qui de seipso testatur: Ab infantia mea crevit mecum miseratio et de 
utero Matris meae egressa est mecum. Oculus fui caeco, et pes claudo: pater eram 

pauperum, et causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam. Conterebam 
molas iniqui, et de dentibus illius auferebam praedam. Item: Foris non mansit 

peregrinus, ostium meum viatori patuit. 
 
XV. 

Quot sunt opera misericordiae tum corporalia, tum spiritualia? 
Septem in utroque genere numerantur. Ac primum quidem corporalia haec sunt: 

Esurientes pascere, potum dare sitientibus, operire nudos, captivos redimere, 
aegrotos invisere, hospitio peregrinos suscipere, mortuos sepelire. 
Spiritualia vero haec: Peccantes corrigere, ignorantes docere, dubitantibus recte 

consulere, pro salute Proximi Deum orare, consolari moe- | (p. 197) stos, ferre 
patienter iniurias, offensam remittere. Quae humanae pietatis officia, hominibus 

praesertim Christianis, nec Barbaris plane, tam aperta sunt, ut longa tractatione 
neutiquam egeant. 

  



108 

 

 

XVI. 
Quomodo isthaec Scripturis ostenduntur? 

Pulchre quidem ac passim: sicut imprimis illa Esaiae verba, aut potius Dei praecepta 
commonstrant: Frange, inquit, esurienti panem tuum et egenos vagosque induc in 
domum tuam. Cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeris. 

Quorum officiorum ingens quoque fructus ibidem subiicitur: Tunc anteibit faciem tuam 
iustitia tua, et gloria Domini colliget te. Et Ioannes, qui in charitate et misericordia 

fraterna nobis commendanda totus est, inter caetera docet: Qui habuerit substantiam 
huius mundi, et viderit fratrem suum necesse habere, et clauserit viscera sua ab eo, 
quomodo charitas Dei manet in eo? Neque contentus hoc dicto, praeclare concludit: 

Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. In hoc 
cognoscimus, quoniam ex veritate sumus. Haec sunt fidelium vereque iustorum opera, 

quae in extremo illo iudicio Christus agnoscet, et palam approbabit: propter quae 
regnum promissum decernet, iustitiaeque coronam reddet misericordibus, quos et 
ipse iustos praedicat. Quae quidem opera tanto plus verae laudis aeternique praemii | 

(p. 198) porrigunt, quanto fiunt ab animo Christiano sincerius, alacrius, liberalius, 
nimirum ut in illis humanae vanitati atque cupiditati quam minimum loci relinquatur, 

ea vero ad Dei gloriam proximique cui serviunt commodum proprie referantur. Hinc 
illae Scripturae voces observandae. Qui tribuit, in simplicitate: qui miseretur in 

hilaritate. Noli avertere faciem ab ullo paupere. Quomodo potueris, ita esto misericors. 
Hilarem datorem diligit Deus. In omni dato hilarem fac vultum tuum. Iucundus homo, 
qui miseretur et commodat. Certe Christus apud Lucam talem depingit Samaritanum, 

qui non solum Christianis, sed etiam Ethnicis praeclarum exemplum praebeat summae 
humanitatis, perfectaeque misericordiae ignotis etiam et immerentibus ultro 

praestandae. Qui vero parce seminat, parce et metet, Apostolo teste. Satis autem 
hactenus de corporalibus praecipue operibus misericordiae. 
 

XVII. 
De spiritualibus quid porro Scriptura testatur? 

Debemus, inquit, nos firmiores imbecillitatem infirmorum sustinere: et non nobis 
placere. Unusquisque vestrum Proximo suo placeat in bonum ad aedificationem. 
Etenim Christus non sibi placuit. Ac rursus: Estote invicem benigni, misericordes, 

donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit vobis. Item. Estote ergo imitatores 
Dei sicut filii charissimi: et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit | (p. 199) 

nos. Praeterea: Induite vos sicut electi Dei, sancti et dilecti Dei, viscera, misericordiae, 
benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes invicem et donantes 
vobismetipsis, si quis adversus aliquem habet querelam, sicut Dominus donavit vobis, 

ita et vos. Iterum vero: Corripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite 
infirmos, patientes estote ad omnes. 

Haec aliaque id genus permulta passim inculcat Paulus: qui, ut omnes faceret salvos, 
omnibus omnia factus est, ut hinc ipse testetur: Quis infirmatur, et ego non infirmor? 
Quis scandalizatur, et ego non uror? Et iterm: Tristitia mihi magna est, et continuus 

dolor cordi meo. Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis. 
Tum alibi: Ego libentissime impendam, et superimpendar pro animabus vestris 

abundantius, licet plus vos diligens, minus diligar. 
 
XVIII. 

Quae summa est doctrinae omnis de misericordiae operibus praestandis? 
Apostolus rem omnem hoc quasi unico verbo complexus est: Alter alterius onera 

portate, et sic adimplebitis legem Christi, pura legem charitatis. De qua lege rursus 
idem: Si quod est mandatum, in hoc verbo instauratur. Diliges proximum tuum sicut 

teipsum. Et Petrus Apostolus: Ante omnia, inquit, mutuam in vobis ipsis charitatem 
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continuam habentes: quia charitas operit multitudinem peccatorum. Quod charitatis 

misericordiaeque praestandae praeceptum ac offi- | (p. 200) cium, ut est naturae ac 
rationi maxime consentaneum: sic ad omnes etiam se porrigit, ut hinc scriptum 

legamus: Unicuique mandavit Deus de proximo suo. Ita vero mandavit, veluti Christus 
interpretatur: Omnia quaecunque vultis, ut faciant vobis homines, ita et vos facile illis. 
Haec est enim Lex et Prophetae. 

 
 

 
DE VIRTUTIBUS CARDINALIBUS. 

 

 
I. 

Quid sibi vult nomen et ratio Cardinalium virtutum? 
Cardinales quaedam virtutes idcirco dicuntur, quod sint tanquam aliarum fontes et 
cardines, et quemadmodum ostium in cardine, sic omnis honestae vitae ratio in illis 

versetur, ac boni operis universa structura eisdem inniti quodammodo videatur. 
Eiusmodi vero quatuor numerantur: Prudentia, Iustitia, Temperantia, et Fortitudo: de 

quibus ita scriptum extat: Sobrietatem et prudentiam docet, et iustitiam, et virtutem: 
quibus utilius nihil est in vita hominibus. Ubi per sobrietatem temperantia, per 

virtutem fortitudo haud obscure designatur, omnesque illae nobis ita commendantur, 
ut ab aeterna Sapientia, qui Deus est, proprie conferri, et ingenti cum fructu humanae 
salutis accipi atque exerceri, certo intelligamus. Quae virtutes etiam officiales dictae 

sunt, | (p. 201) quoniam ab iis, ut Ambrosius annotavit, nascuntur officiorum genera, 
cunctaque communis vitae officia secundum suam cuiusque vocationem derivantur. 

 
II. 
Quomodo Cardinales virtutes definiuntur? 

Prudentia est virtus, quae secundum honesti rationem, quid expetendum, quidve 
fugiendum sit, homini praescribit. Iustitia est virtus, qua cuique sua tribuuntur. 

Temperantia est virtus voluptatum carnis, quae gusto atque tactu percipiuntur, 
moderatrix. Fortitudo est virtus, qua labores mortisque pericula constanter et 
suscipiuntur, et perferuntur. 

Haec est nobilis quadriga virtutum, qua in coelum vehimur: haec flumina quatuor 
paradisi, ut Augustinus vocat, cuius et hoc dictum extat memorabile. Illa est, inquit, 

humanarum rerum scientia, quae novit lumen prudentiae, temperantiae decus, 
fortitudinis robur, iustitiae sanctitatem. Haec enim sunt, quo nullam fortunam 
metuentes, vere nostra dicere audemus. 

 
III. 

Quo pacto Prudentia nobis sacris literis commendatur? 
Prudenter monet Ecclesiasticus in hunc modum: Fili, sine consilio nihil facias, et post 
factum non poenitebis. Item: Sapiens cor et intelligibile abstinebit se a peccatis, et in 

operibus iustitiae successus habebit. Tum fons omnis sapientiae prudentiaeque 
Christus, verus ille Salomon, ita docet: | (p. 202) Estote prudentes sicut serpentes, et 

simplices sicut columbae: ut intelligamus, ad perfectam prudentiam utrumque 
coniunctim requiri, columbinam videlicet simplicitatem, quae innocentes mitesque 
facit: et serpentinam prudentiam, quae homines cautos ac providos reddit, ut nec 

fallant ipsi, neque ab ullo fallantur. Id fiet, si Paulinae doctrinae nos accommodemus. 
Videte fratres, inquit, quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes, sed ut 

sapientes, redimentes tempus, quoniam dies mali sunt. Propterea nolite fieri 
imprudentes, sed intelligentes, quae sit voluntas Dei bona scilicet, et beneplacens et 

perfecta. Atque huc petinet dictum Salomonis: Qui cum sapientibus graditur, sapiens 



110 

 

erit: amicus stultorum similis efficietur. Et illud: In facie prudentis lucet Sapientia. 

Demum quod idem affirmat: Cor prudentis possidebit scientiam, et auris sapientium 
quaeret doctrinam. 

 
IV. 
De iustitia quid porro Scriptura tradit? 

Iustitia elevat gentem: Iustitia firmatur solum. Melius est parum cum iustitia, quam 
multi fructus cum iniquitate. Cuius quidem iustitiae officium nobis per Apostolum his 

verbis explicatur: Reddite omnibus debita: cui tributum, tributum; cui vectigal, 
vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem. Huc spectant iusti et beati viri 
partes, sic in Psalmo decantatae. Qui non egit dolum in lingua sua, nec fecit proximo 

suo malum, et opprobrium non accepit adver- | (p. 203) sus proximos suos: Qui iurat 
proximo suo: et non decipit: qui pecuniam suam non dedit ad usuram, et munera 

super innocentem non accepit. Ex quo facile constat Iustitiae nomen contractius hic 
accipi, quam ubi generatim de Iustitia Christiana disseruimus. 
 

V. 
Quomodo Temperantiam Scriptura docet? 

Ad vitandam intemperantiam hoc Scriptura nobis iniungit, ne carnis curam in 
desideriis faciamus, neve per gulam corda nostra in crapula et ebrietate aliquando 

gravemus. Caeterum ad excitandam temperantiam hortatur, ubi vulti nos esse sobrios 
et vigilare, hoc est, sacris vigiliis et orationibus aptos esse, ut nullum Sathanae locum 
demus. Monet igitur et Ecclesiaticus: Utere quasi homo frugi his, quae tibi 

apponuntur, ut non cum manducas multum, odio habearis. Neque tacet idem de 
fugienda ebrietate: Vinum quippe multum potatum, irritationem, et iram et ruinas 

multas facit. Quin etiam ut idem ait: Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes. 
Igitur de potu vini temperate sumendo hoc etiam addit: Exultatio animae et cordis 
vinum moderate potatum. Sanitas est animae et corporis sobrius potus. Quare alibi 

quoque scriptum legimus: Beata terra, cuius principes comedunt in tempore suo ad 
reficiendum, et non ad luxuriam. Qui autem abstinens est, adiiciet ad vitam. Sed haec 

temperantiae virtus etiam latius, quam ad moderatam ci- | (p. 204) bi potusque 
sumptionem se porrigit, Ioannes Baptista si quis unquam alius, temperantiae, 
abstinentiae, imoet continentiae omnis exemplum se nobis absolutum praebuit, cum 

luxum omnem in victu abituque sibi praecidit, et summa frugalitate contentus vitam in 
eremo traduxit. 

 
VI. 
De fortitudine quid scriptura monet? 

Ad hanc colendam satis hortatur, cum timorem improbum nobis adimit, et Christianae 
mentis fiduciam alacritatem, constantiam atque magnanimitatem commendat: Fugit 

impius nemine frequente, inquit Salomon: iustus autem quasi leo confidens absque 
terrore erit. Et Petrus de fidei ac pietatis hostibus hoc admonet: Timorem eorum ne 
timueritis, neque conturbemini. Quis est, inquit, qui vobis noceat, si boni aemulatores 

fueritis? Sed et si quid patimini propter iustitian, beati. Paulus vero, cum esset ipse 
Christi miles invictus, ad veram et Christianem fortitudinem alios excitat saepe: 

Fratres, inquit, mei dilecti, stabiles estote et immobiles, abundantes in omni opere 
Domini semper, scientes quod labor vester non est inanis in Domino. Ac rursum: 
Fratres, confortamivi in Domino et in potentia virtutis eius. Induite vos armaturam 

Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, et resistere in die malo, et in omnibus 
perfecti stare. 

Fortis viri voces hae sunt propriae: In Deo speravi, non timebo quid faciat mihi caro, 
Dominus protector vitae meae, a quo trepidabo? Si consistant ad- | (p. 205) versum 

me castra, non timebit cor meum. Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo 
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mala, quoniam tu mecum es. Quis nos separabit a charitate Christi? Omnia possum in 

eo, qui me confortat. Hoc est, quod Rex fortissimus David ad omnes Dei filios, 
suosque commilitones veluti classicum canens, dixit: Viriliter agite et confortetur cor 

vestrum, omnes qui speratis in Domino. In Deo faciemus virtutem et ipse ad nihilum 
deducet tribulantes nos. 
Ea vero demum vita homine Christiano digna est, qua prudenter, iuste, temperater, 

fortiterque vivitur: hinc aurea mediocritas constat, ut ne quid nimis, et ne quid minus. 
Hoc est, quod Scriptura loquitur: Ne declines ad dexteram, neque ad sinistram. 

 
 
 

DE DONIS ET FRUCTIBUS SPIRITUS SANCTI. 
 

 
I. 
Quot sunt dona Spiritus sancti? 

Ea septem apud Esaiam Prophetam, et Ecclesiae Patres inveniuntur: Spiritus 
sapientiae, Intellectus, Consilii, Fortitudinis, Scientiae, Pietatis, ac demum Spiritus 

Timoris Domini. 
Quae quidem dona, vel qui Spiritus in Christo Iesu Domino nostro perfectius, quam in 

ullo alio reperiuntur. Is enim plenus est gratiae et veritatis: in illo habitat omnis 
plenitudo | (p. 206) Divinitatis corporaliter. De plenitudine eius nos omnes accepimus, 
qui et de Spiritu sancto suo dedit nobis. Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic 

non est eius, si Apostolo credimus. 
 

II. 
Quot sunt fructus Spiritus? 
Ab eodem apostolo Paulo duodecim numerantur: 

Primus est Charitas, fructus quidem generosissimus, ac radix etiam bonorum omnium: 
sine qua non possunt prodesse caetera bona, et quae ipsa non potest haberi sine 

caeteris bonis, quibus homo efficitur bonus, ut inquit Augustinus. 
Alter fructus est, Gaudium, hoc praestans, ut homo spiritualis alacriter laeteque 
serviat Deo. 

Tertius Pax, quae eo spectat, ut in huius mundi procellis animi servetur tranquillitas. 
Quartus Patientia, quae in duris ferendis est sita. 

Quintus Longanimitas, quae magnitudinem animi, in futuris bonis expectandis 
declarat.  
Sextus Bonitas, quae nulli nocet, sed bene vult omnibus. 

Septimus Benignitas, invitans ad familiaritatem, dulcis alloquio, moribus temperata. 
Octavus Mansuetudo, quae omnes irae motus sedat et mitigat. 

Nonus Fides in proximum, ut fideles, pactorumque ac promissorum observatores 
simus.  
Decimus Modestia, quae omnem | (p. 207) fastus et arrogantiae suspicionem excludit. 

Undecimus Continentia, qua non solum ab escis, sed etiam ab omni nequitia 
abstinemus. 

Duodecimus Castitas, quae mentem castam in corpore casto conservat. 
 
III. 

Quomodo doctrina de donis et fructibus Spiritus rite utemur? 
Ira videlicet, si gratis animis, unde illa nobis proveniant, agnoscamus, ac eorundem 

virtutem et usum in nobis efficacem sentiamus, esprimamus, atque conservemus. 
Proveniunt certe ab omnis gratiae fonte Patre illo luminum, qui nobis suam bonitatem 

et charitatem immensam in his commendat dum per Christum in nos tam abunde 
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Spiritum suum effundit. Charitas enim Dei, ut Apostolus testatur, diffusa est in 

cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis, secundum hanc gratiam 
scilicet septiformem, Christo nobis ita promerente. Qui credit in me, inquit, sicut dicit 

Scriptura, flumina de ventre eius fluent aquae vivae. Hoc autem dixit de Spiritu, quem 
accepturi erant credentes in eum, ut ipse explicat Evangelista. Alioquin absque 
Christo, sicut Hieronymus dixit, nec sapiens quis esse potest, nec intelligens, nec 

consiliarius, nec fortis, nec eruditus, nec pius, nec plenus timoris Dei. 
Virtus autem et usus horum donorum spiritualium eo spectat, ut virtutes Theologicae 

simul et Cardinales, | (p. 208) quas diximus, suam in nobis vim et operationem 
legitimam expediant et expedite perficiant. Efficiunt quoque, ut homines prorsus 
lubentes, et habiles ducem Spiritum sanctum ubique sequantur, atque eodem agitati 

et confirmati, in via mandatorum Dei indefesse procurrant, vereque spirituales et Dei 
filii efficiantur. Quicunque enim Spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei. Apostolo teste. 

De his donis prolixum esset nunc agere singillatim: inde porro suavissimi fructus 
Spiritus consequuntur, qui nos veluti frugiferas arbores in Ecclesiae agro commendant 
atque ostendunt, secundum illud: Omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem 

arbor malos fructus facit. Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Qui fructus etiam 
illud commodi adferunt, ut homo Christianus adversus carnis opera, velut spirituali 

quadam armatura sit instructus et confirmatus. Nunquam enim fallet Canon 
Apostolicus, qui habet: Spiritu ambulate et desiderii carnis non perficietis. Et alibi 

scriptum est: Si Spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis. 
 
IV. 

Quae sunt carnis opera? 
Ea sunt, de quibus Apostolus ita disserit: Manifesta sunt opera carnis: quae sunt: 

Fornicatio, Immunditia, Impudicitia, Luxuria, Idolorum servitus, Veneficia, Inimicitiae, 
Contentiones, Aemulationes, Irae, Rixae, Dissensiones, Sectae, Invidiae, Homicidia, 
Ebrietates, Commessationes, et his similia: quae | (p. 209) praedico vobis, sicut 

praedixi: quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Et subiungit: Qui 
autem Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. Tum alibi: 

Qui in carne sunt, ut secundum carnis videlicet desideria ambulent, Deo placere non 
possunt. Monet igitur idem Apostolus: Nolite errare: Deus non irridetur: Quae enim 
seminaverit homo, haec et metet: quoniam qui seminat in carne sua, de carne et 

metet corruptionem. Qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam. 
 

 
 

DE OCTO BEATITUDINIBUS. 

 
 

I. 
Quaenam sunt Evangelicae legis Beatitudines? 
Illae sane sunt, quas et Dominicas Beatitudines, et Benedictiones Ambrosius vocat: 

quae apud Matthaeum Evangelistam octonario numero recensentur in hunc modum: 
I. Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum coelorum. 

II. Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram. 
III. Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur. 
IV. Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur. 

V. Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. | (p. 210) 
VI. Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt. 

VII. Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur. 
VIII. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam: quoniam ipsorum est 

regnum coelorum. 
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II. 
Quare haec de Beatitudinibus doctrina est observanda? 

Quoniam prima et maxima pars est legis Evangelicae, quam Christus Legifer noster in 
monte tradidit ore suo sacrosancto, ut considerarent omnes, quid Christiana Iustitia 
ultra Fidem complectatur et postulet: deinde scirent, quomodo iustis corona iustitiae, 

ut Paulus vocat, vel merces plena aeternaque non sine labore obveniat. Nam hinc 
etiam Iacobus affirmat: Beatus vir, qui suffert tentationem: quoniam cum probatus 

fuerit, accipiet coronam vitae. 
 
III. 

Quid vero circa hanc de Beatitudinibus doctrinam praecipue notandum est? 
Primum quidem observari debet, gradus inter eas distinctos esse, ut ex ipso tum 

numero, tum ordine perspicitur. Deinde quolibet in gradu coniunctim duo 
proponuntur, quorum alterum ipse sit actus virtutis; seu meritum et Beatitudo (ut 
nuncupant) huius vitae, alterum vero aeternae vitae praemium suo merito congruens, 

quam Beatitudinem patriae licet appellare. Sicuti autem prior pars laborem et 
difficultatem offert credentibus: ita posterior, quae statim in sin- | (p. 211) gulis 

gradibus adiicitur, magnitudine propositi praemii consolationem admiscet, lenitque 
labores, sudores et agones in Christiana militia omnibus perferendos: Non enim 

coronabitur, nisi qui legitime certaverit. Unusquisque propriam mercedem accipiet 
secundum suum laborem. Quae seminaverit homo, haec et metet, ut constanter 
Gentium Doctor asseverat. Quamobrem Dominus, priusquam tremendum se iudicem 

orbi sistat, ad expectationem adventus sui nos omnes his verbis excitat: Ecce venio 
cito, inquit, et merces mea mecum est, reddere unicuique secundum opera sua. Qui 

vicerit, dabo ei sedere in throno meo: quae demum summa, aeterna et absoluta est 
Beatitudo. At vana est prorsus mundi de beatitudine sententia, quae permultos 
interim fallit ac perdit. Nam beati fere vulgo putantur divites, praepotentes, gloria et 

authoritate clari, bonis fortunae affluentes, voluptatibus indulgentes. Verum Christus 
vae vae istis opponit: et libere sic Esaias acclamat: Popule meus qui te beatum dicunt, 

ipsi te decipiunt, et viam gressuum tuorum dissipant. Beatus populus, cuius Dominus 
Deus eius, nimirum ut authorem suum bene beateque vivendo semper praedicet. | (p. 
212) 

 
 

 
DE CONSILIIS EVANGELICIS. 

 

 
I. 

Quae dicuntur Evangelica consilia? 
Ea videlicet, quae cum ad salutem consequendam simpliciter necessaria non sint, 
tamen ut parandae salutis ratio expeditior habeatur ac facilior, a Christo proponuntur 

atque consuluntur. 
Unde discrimen, quod Scriptura inter praecepta et consilia statuit, est sedulo 

retinendum, ut illa quidem, tanquam observatu necessaria praescribi: haec vero 
communem praeceptorum observationem promoventia suaderi, ac sponte suscipi 
intelligamus. Hinc Apostolus, cum de observando coelibatu docere vellet, ita 

pronuntiat: De virginibus praeceptum Domini non habeo: Consilium autem do 
tanquam misericordiam consecutus a Deo, ut sim fidelis. Quo spectat, quod 

Augustinus perspicue dixit: aliud est consilium, aliud praeceptum. Consilium datur, ut 
virginitas conservetur, ut a vino et a carnibus abstineatur, ut vendantur omnia et 

pauperibus erogentur: Praeceptum vero datur, ut iustitia custodiatur, ut omnis homo 
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divertat a malo, et faciat bonum. Et rursum: Consilium, qui libenter audierit et fecerit, 

maiorem habebit gloriam. Praeceptum, qui non impleverit, nisi poenitentia subvenerit, 
evadere | (p. 213) poenam non poterit. Augustino consonat Ambrosius, cum ita 

scribit: Non praecipitur quod supra legem est, sed magis dato suadetur consilio, et 
quod tutius est, demonstratur. Item: Consilium invitat voluntarios: praeceptum etiam 
adstringit invitos. Neque aliter sensit Hieronymus, ut haec eius verba declarant: Ubi 

consilium datur, offerentis arbitrium est: ubi praeceptum, necessitas est servientis. 
Sed maioris est mercedis, inquit, quod non cogitur, et offertur. 

 
II. 
Quot sunt Evangelica consilia? 

Omnia enumerare hoc loco non attinet: principalia vero tria sunt: de Paupertate, 
Castitate et Obedientia complectenda, sicut e sacris literis Patres intellexerunt. 

Paupertas ad eos pertinet, qui semel omnia relinquunt, ut Christum exemplo Petri et 
Apostolorum perfecte sequantur. Castitas eorum est, qui seipsos castraverunt propter 
Regnum coelorum: et, uti Tertullianus dixit, se voluntarios probant spadones. 

Obedientiam vero praestant, qui, ut seipsos plene abnegent, non solum a 
cupiditatibus, verum etiam voluntate sua, quod Scriptura admonet, prorsus 

avertuntur, dum eius, quem sibi superiorem Christi loco elegerunt, voluntati sese 
totos subiiciunt. 

Huiusmodi consilia Christus, perfectionis Evangelicae absolutum exemplar, non verbo 
tantum docuit, uti mox ostendemus, sed etiam exemplo vitae suae sanctissimae nobis 
confirma- | (p. 214) vit. Qui cum dives esset, propter nos pauper factus, est, non 

habens, ubi caput reclinaret: qui Virgo etiam ex virgine natus, et sanctarum virginum 
sponsus et amator idem castissimus usque perseverat: qui tam sedulus demum in 

praestanda obedientia fuit, ut matri virgini, adeoque fabro subditus, et ad mortem 
usque crucis obediens factus, de seipso testetur: Descendi de coelo, non ut faciam 
voluntatem meam, sed voluntatem eius, qui misit me. 

 
III. 

Ubi consilium paupertatis Evangelicae a Christo docetur? 
Apud Matthaeum eo in loco ostenditur, qui sequitur divinorum praeceptorum 
enumerationem: de quibus praeceptis unicuique citra exceptionem dictum est: Si vis 

ad vitam ingredi, serva mandata. Ac deinde consilium de voluntaria paupertate 
sectanda proponitur, addita verborum formula singulari, quae illud capescentis arbitrio 

relinqueret. Ait enim Dominus. Si vis perfectus esse, vade et vende omnia, quae 
habes et da pauperibus et habebis thesaurum in coelo: et veni, sequere me. Ubi non 
solum ita consulit Dominus, verum etiam quasi calcar addit, et ut homines ad 

consilium hoc amplectendum lubentiores faciat, praemii proponit magnitudinem, quo 
eos alliciat atque consoletur. Sic enim fore promittit, ut qui omnibus propter Christum 

relictis pauper est, is habeat thesaurum in coe- | (p. 215) lo, accipiat centuplum et 
possideat vitam aeternam, quae divitibus aditu est perdifficilis. 
Huiusmodi paupertatis cultores ac professores erant Apostoli, quorum nomine fidenter 

dixit Petrus ad Christum: Ecce, nos reliquimus omnia et secuti sumus te. His accedunt 
nascentis Ecclesiae Christiani, qui uti Lucas testatur, vendebant possessiones, et 

pecuniam ex his redactam in communem usum conferebant, ita ut nemo suum esse 
diceret aliquid, quoniam indiscreta et communia apud ipsos manebant omnia. 
Quae paupertas id demum requirit, ut voluntaria, plenaque sit abdicatio facultatum, 

quarum nulla proprietas retineatur. Atque hic locum habet celebris illa Tertulliani 
sententia: Bonum est facultates cum dispensatione pauperibus erogare: melius est 

pro intentione sequendi Dominum in simul donare, et absolutum a sollicitudine, cum 
Christo egere. | (p. 216) 
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IV. 

Ubi Castitatis consilium commendatur? 
Tum in Evangelicis, tum in Apostolicis literis. Laudat ergo Christus illud genus 

eunuchorum qui propter regnum coelorum seipsos castraverunt. Et ne praeceptum 
hoc esse magis quam consilium putaremus, mox subiicit: Qui potest capere, capiat. 
Quae vox quasi hortantis est Domini, ut recte Hieronymus interpretatur et milites suos 

ad pudicitiae praemium concitantis: perinde ac si dicat: Qui potest pugnare, pugnet, 
superet ac triumphet. Id ille potest cui datum est, datur autem omnibus, qui, ut 

Hieronymus idem testatur, petierint, qui voluerint, qui, ut accipiant, laboraverint. 
Omni enim petenti dabitur, et quaerens inveniet, et pulsanti aperietur. 
Cui quidem castitati praemium Divina Scriptura decernit, singolare autem Virginum 

castitati. Etenim qui cum mulieribus non sunt coinquinati, ac virgines permanserunt, 
sine macula ante thronum Dei assistunt, cantentque novum canticum coram Deo et 

agno, ac sequantur agnum, quocumque ierit. 
Apostolus vero planissime dixit: Bonum est homini mulierem non tangere. Ac rursum: 
De virginibus prae- | (p. 217) ceptum Domini non habeo: consilium autem do, 

tanquam misericordiam consequutus a Deo, ut sim fidelis. Existimo enim hoc bonum 
esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum est homini sic esse. Atque 

iterum de vidua scribens: Cui vult, inquit, nubat; tantum in Domino. Beatior autem 
erit: si sic permanserit secundum meum consilium: Puto autem, quod et ego Spiritum 

Dei habeam. Apostolo pulchre suffragatur Ambrosius, ubi in haec verba scribit: Iure 
laudatur bona uxor, sed melius pia virgo praefertur, dicente Apostolo: Qui iungit 
virginem suam, bene facit et qui non iungit, melius facit: Haec enim cogitat, quae Dei 

sunt, illa, quae mundi; illa coniugalibus vinculis colligata est, haec libera vinculorum: 
illa sub lege, illa sub gratia. Bonum coniugium, per quod est inventa posteritas 

successionis humanae, sed melior virginitas, per quam regni coelestis haereditas 
acquisita, et coelestium meritorum reperta successio. Per mulierem cura successit, per 
virginem salus evenit. Ita Ambr. 

Requirit autem isthaec Castitas, ut quis consilio deliberato atque constanti, ab omni 
carnis sorde, seu venerea voluptate, incorruptus vivere studeat, atque vitam coelibem 

agat continenter: ut sit sanctus et corpore et spiritu propter Christum. Eoque spectans 
Apostolus dixit: Qui statuit in corde suo firmus, non habens necessitatem, potestatem 
autem habens | (p. 218) suae voluntatis et hoc iudicavit in corde suo servare virginem 

suam, bene facit. 
 

V. 
Quomodo Consilium Evangelicum de Obedientia nobis proponitur? 
Christus Dominus primum exemplum vitae sanctissimae, sicut ante meminimus, 

deinde verbo suo huius obedientiae rationem perfectam nobis proposuit atque 
commendavit. Venit enim non suam facere voluntatem, sed Patris, et eorum, quibus 

fuisse subditus legitur: venit idem ministrare et non ministrari, adeo, ut humiliarit 
semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Tum ad sui 
imitationem nos verbo excitans dixit: Si quis vult venire post me, abneget 

semetipsum, et tollat crucem suam et sequatur me. Quae verba, ut generatim ad 
omnes dicta, recte quidem possunt accipi, sed peculiariter tamen atque perfectius ad 

eos pertinent, qui pro suo modulo se Christo ita conformant, ut nulla in re sui esse 
iuris velint, et alieno potius, quam suo arbitratu vivere satagunt, dum alterius, quem 
Christi loco sibi proposuerunt, voluntatem et imperium ultro sequuntur. Horum 

Praefectus, uti Basilius docet, Christi personam obtinet, ac veluti mediator Dei et 
hominum factus, salutem obedientium, Deo sacrificat. Unde quemadmodum oves | (p. 

219) pastori obediunt, ea per gentes via, qua pastor ipsa duxerit, ita convenit 
huiusmodi pietatis exercitatores suis obedire praefectis, non curiose investigando 

praecepta, ubi a peccato aliena fuerint: sed cum omni alacritate et studio explendo 
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ea, quae demandantur. De quo praefecto sic etiam post Basilium Bernardus affirmat: 

Ipsum quem pro Deo habemus; tanquam Deum in his, quae non sunt aperte contra 
Deum, audire debemus. 

Huiusmodi autem fideles et excellentes Christi imitatores, qui dictis consiliis 
obeservandis serio vacarent, uti veteres ostendunt annales, Ecclesia semper habuit, et 
in his delectos probatosque coetus piorum ac Religiosorum hominum, qui sopra vulgi 

morem ac exemplum, abdicatis semel bonis omnibus et relictis carnis illecebris, ex 
professo studerent sanctae obedientiae, eo videlicet spectantes, ut ad Christi 

obedientis exemplar, et ad Evangelicae normae perfectionem sese totos componeren, 
nullumque propriae voluntati locum relinquerent. Cuius rei testes per quam idoneos 
habemus Basilium, Augustinum, Hieronymum, Gregorium, Cassianum, Bernardum 

aliosque innumeros Evangelicae perfectionis professores, et monastici instituti tum 
defensores, tum observatores integerrimos. | (p. 220) 

 
VI. 
Quid summatim de Consiliis Evangelicis est sentiendum? 

Hoc nimirum, quod sint incitamenta, et subsidia quaedam commoda admodum, quae 
infirmis adversus mundi, carnisque illecebras arma praebeant: quae bonorum conatus 

in cursu verae pietatis ad meliora provehant: quae spiritum ad praestanda Religionis 
Divinique cultus officia expeditiorem reddant, et quae insuper, ut ostendimus, ad 

aeternae vitae mercedem, ac gloriam in coelo pleniorem consequendam conferant. 
Ac summa quidem Evangelicae perfectionis in eo versatur, ut, quam maxime possis, 
Christum imiteris. Imitaris autem, si Christo et pauperi, et virgini, et aliis subdito, et 

ad mortem usque Crucis obedienti, pro tua virili te studeas conformare: si cum 
apostolo itidem Paulo, neglectis iis, quae retro sunt, indefesso labore ad anteriora 

contendas, et ad supernae vocationis bravium te extendas in dies, voluntate interim 
propria in totum abdicata, ac homini propter Deum subiecta, ut aemuleris usque 
meliora Charismata, partemque optimam tum eligas, tum bona fide in finem usque 

conserves. | (p. 221) 
 

 
 

DE QUATUOR HOMINIS NOVISSIMIS 

 
 

I. 
Quae dicuntur quatuor hominis novissima? 
Haec videlicet: Mors, Iudicium, Infernus, et Regnum coelorum: dicta quidem 

novissima, quod inter caetera omnia, quae homini accidere possunt, extremum plane 
locum sibi vendicent. Mors enim, ut dici solet, est ultima rerum linea. Mortem sequitur 

Iudicium Dei, sicut et Paulus his verbis ostendit: Statutum est omnibus hominibus 
semel mori: post hoc autem et Iudicium, tum singularem silicet, quod unusquisque 
moriens excipit, tum illud extremum et universale, quod omnes ad mundi finem 

expectat, ut supra indicavimus. 
Iudicantur autem alii, quos in mortali peccato mors opprimit ut poenis apud inferos 

perpetuis addicantur: alii, quos ex hac vita migrantes ornat nuptialis illa vestis 
Charitas, ut vita in coelesti regno perbeata fruantur. Hoc est quod Evangelica veritas 
asserit: Procedent, qui bona fecerunt, in vitam aeternam: qui vero mala, in supplicium 

aeternum. Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum Angelis suis: et 
tunc reddet unicuique secundum opera eius. | (p. 222) 
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II. 
Quomodo Scriptura nos de morte docet? 

Sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, 
ita in omnes homines mors pertransit, ut Paulus affirmat. 
Igitur etsi hora mortis nihil sit nobis incertius. Nescit enim homo finem suum: morte 

tamen ipsa certius nihil esse potest. Unde scriptum est, et res ipsa quotidie docet: 
Omnes morimur, et quasi aquae dilabimur in terram, quae non revertuntur. Idque 

confirmans Ecclesiasticus: Et Rex hodie est, inquit, et cras morietur. Cum morietur 
autem homo, haereditabit serpentes et bestias et vermes. 
Cum autem plurimum referat, quomodo et quam parati moriamur, toties in Evangelio 

nobis repetitur illud: Vigilate. Item. Estote parati, quia qua hora non putatis, Filius 
hominis veniet: Parati vero et vigilantes mortem excipiemus, si serio et in omni vita 

pro se quisque meditetur, quod scriptum est: Ante obitum operare iustitiam, quoniam 
non est apud inferos invenire cibum: sicut et Christus dixit: Venit nox, quando nemo 
potest operari. Ambulate dum lucem habetis, ut non vos tenebrae comprehendant. 

Pulchre autem Propheta inter iustorum, malorumque mortem discrevit. Nam de his 
quidem dicit, Mors | (p. 223) peccatorum pessima, illorum scilicet, qui velut 

pervicaces Iudaei, in peccato sine poenitentia moriuntur, ac proinde sic perent, ut 
sempre apud inferos cum epulone divite sint excruciandi. De illis vero testatur: 

Praetiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius. Talibus quippe mors ista corporis 
nihil est aliud, quam terrenae huius peregrinationis et aerumnarum mortalis vitae 
terminus, somnus quietus, et secura obdormitio, verae vitae principium, et optabilis 

transitus ad beatam immortalitatem: Cuius desiderio Apostolus fragrans, et huius 
vitae pertaesus: Cupio, inquit, dissolvi, et esse cum Christo. Beati servi illi, quos cum 

venerit Dominus, invenerit vigilantes. Et: Beati mortui, qui in Domino moriuntur: 
Iustus autem, si morte praeoccupatus fuerit, in refrigerio erit. 
 

III. 
Quomodo Scriptura de Iudicio admonet? 

Horrendum est incidere in manus Dei viventis, Christique iudicis, ante cuius tribunal 
nos omnes oportet manifestari, et unumquemque rationem pro se ipso reddere: 
Cuncta, enim, quae fiunt, adducet Deus in iudicium pro omni errato sive bonum sive 

malum sit. Quare non modo peccatoribus, sed etiam saepe sanctis iudicii huius 
terribilis, est expectatio. Timuit hinc David, ut solli- | (p. 224) cite roget: Ne intres in 

Iudicium cum servo tuo Domine: Timuit et Iob quantumvis innocens, suumque 
timorem his verbis ostendit: Quid faciam, cum surrexerit ad iudicadum Deus? Et cum 
quaesierit, quid respondebo illi? Sempre quasi iumentes super me fluctus, timui Deum 

et pondus eius ferre non potui. Verebar omnia opera mea, sciens quod non parceres 
delinquenti. 

Ac vero metuendus est Iudex ille cuius non licet potestatem effugere, sapientiam 
fallere, equitatem flectere, iudicium retractare. De quo ita scriptum extat: Zelus et 
furor viri (Christi iudicis scilicet) non parcet in die vindictae, nec aequiescet cuiusquam 

precibus, nec suscipiet pro redemptione dona plurima. Qui de seipso etiam suoque 
iudicio (ne quis sit inscius) hoc omnibus pronunciavit: Cum accepero tempus, ego 

iustitia iudicabo. Ego Dominus scrutans cor et probans renes: qui do unicuique iuxta 
viam suam, et iuxtam fructum adinventionum suarum. Ego opera eorum et 
cogitationes eorum venio, ut congregem, cum omnibus gentibus et linguis: et venient 

et videbunt gloriam meam. 
Caeterum de Iudicii extremi die, qui et dies Domini, dies irae, dies magnus et 

horribilis in scriptura dicitur, Apostolus Petrus docet in hunc modum: Adveniet dies 
Domini sicut fur, in quo coeli magno impetu transient, elementa vero calore solventur: 

terra autem et omnia quae in ipsa sunt | (p. 225) opera, exurentur. Cum igitur haec 
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omnia dissolvenda sint, quales oportet vos esse in sanctis conversationibus et 

pietatibus, expectantes et properantes in adventum diei Domini, per quem coeli 
ardenti solventur, et elementa ignis ardore tabescent. 

Ut vero tunc clementem iudicem Christum, ac diem illum, quo coelum et terra 
transibunt, nobis laetum habeamus, praeclarum est hoc consilium Sapientis: Ante 
languorem adhibe medicinam, et ante iudicium interroga teipsum, et in conspectu Dei 

invenies propitiationem. Si enim nosmetipsos diiudicaremus, non utique iudicaremur: 
Timenti Deum, bene erit in extremis, in die fuctionis suae benedicetur. 

 
IV. 
Quid vero de inferno eiusque poenis? 

Ut morte quidem nihil miserabilius, ut iudicio etiam nihil est terribilius, praesertim filiis 
huius seculi obstinate peccantibus: sic Inferno eiusque poena nihil intolerabilius, ac 

infelicius potest excogitari. Ibi enim (teste Scriptura divina) fletus est et stridor 
dentium: Ibi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur: Ibi terra tenebrosa 
et operta mortis caligine: ibi umbra mortis et nullus ordo, sed sempiternus horror 

inhabitat. Ibi pars illorum in stagno ardenti igne et sul- | (p. 226) phure, quod est 
mors secunda: ibi cruciabuntur die ac nocte in secula seculorum. Ibi demum verum 

esse comperietur, quod omnes apud inferos torquendis iustus iudex his verbis 
praedixit: Ecce servi mei comedent, et vos esurietis: Ecce servi mei bibent, et vos 

sitietis: Ecce servi mei laetabuntur, et vos confundemini: Ecce servi mei laudabunt 
prae exultatione cordis, et vos clamabitis prae dolore cordis, et prae contritione 
spiritus ululabitis. 

Itaque Propheta Regius Reges et Principes omnes compellat, atque futura malorum 
poenas illis proponit cum hac gravi admonitione: Et nunc Reges intelligite, erudimi qui 

iudicatis terram (Fortioribus enim fortior instat cruciatio, et iudicium durissimum in his 
qui praesunt fiet) Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore. Apprehendite 
disciplinam, ne quando irascantur Dominus, et pereatis de via iusta, cum exarserit in 

brevi ira eius. Hinc et Christus ipse, dictum omnibus voluit: Timete eum, qui 
postquam occiderit, habet potestatem mettere in gehennam: ita dico vobis, hunc 

timete. Ut enim est momentaneum, quod in hac vita delectat, ita sempiternum est 
quod in gehenna excruciat. | (p. 227) 
 

V. 
De regno coelorum quid ex Scriptura discimus? 

Paravit hoc Regnum Deus electis ab origine mundi, regnum coeleste, regnum 
aeternum, regnum beatissimum, de quo Paulus aperte fatetur: Non sunt condignae 
passiones huius temporis ad futuram gloriam. Oculus non vidit, nec auris audivit, nec 

in cor hominis ascenderunt, quae praeparavit Deus his, qui diligunt illum. O sanctam 
civitatem Hierusalem, novam descendentem de coelo a Deo paratam, sicut sponsam 

ornatam viro suo. De qua Ioannes divinorum optime conscius, haec celitus audivit et 
scripsit: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus: et habitaculum cum eis: et ipsi 
populus eius erunt: et ipse Deus cum eis erit eorum Deus, et absterget omnem 

lachrimam ab oculis eorum, et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque 
dolor erit ultra, quia prima abierunt: Illic auditur vox tubae magnae, et sicut vox 

aquarum multarum, et sicut vox tonitruorum magnorum dicentium: Alleluia. Quoniam 
regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Gaudeamus et exultemus, et demus 
gloriam ei, quia venerunt nuptiae agni. 

Beati qui ad coenam nuptiarum Agni vocati sunt: beatiores vero, | (p. 228) qui ad 
eam coenam vocati, submotis impedimentis omnibus accedunt, vestemque nuptialem 

adferunt, ut in Regno Dei cum Abraham, Isaac et Iacob recubant. Nec opus est 
rogare: Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? aut quis requiescet in monte santo 

tuo? Expedita haec responsio: qui ingreditur sine macula, et operatur iustitiam. Aut si 
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verbo Christi magis delectaris: Qui facit voluntatem Patris mei, qui in coelis est, ipse 

intrabit in regnum coelorum. Sancta haec est civitas, et sanctos etiam cives requirit: 
non intrabit in eam aliquid coinquinatum. 

 
VI. 
Quis est usus et fructus doctrinae totius de quatuor novissimis? 

Primum haec ipsa cognoscere ac serio meditari, eo confert, ut a cura, studio et amore 
illarum rerum, quae caducae, fluxae et vanae sunt in hoc mundo, facilius avocemur: 

Vanitas enim vanitatum, dixit Ecclesiastes: Vanitas vanitatem, et omnia vanitas: Vidi 
quae fiunt cuncta sub sole, et ecce universa vanitas et afflictio spiritus. 
Deinde non solum a cogitationibus vanis curisque terrenis haec animadversa hominem 

revocant: verum etiam ab omni peccandi licentia, consuetudine ac proclivitate de- | 
(p. 229) terrent. Hinc aurea illa sententia: In omnibus operibus tuis memorare 

novissima tua, et in aeternum non peccabis. 
Praetera monent sapientem, ut cunctis in rebus nihil temere faciat, sed extrema 
primum omnium sibi proponat, fineque prospecto, via regia progrediatur, ut neque ad 

dexteram, neque ad sinistram a recto deflectat. 
Praecipue vero huiusmodi rerum memoria et contemplatio id efficit, ut divinus timor, 

qui verae sapientiae fons, totius virtutis custos, ac in omni hominis vita necessarius 
est Paedagogus, in aequi bonique studio nos confirmet ac provehat. Nam Timor 

Domini expellit peccatum: et qui sine timore est, non poterit iustificari. Qui timent 
Dominum, inquirent quae beneplacita sunt ei, praeparabunt corda sua, et in conspectu 
illius sanctificabunt animas suas. Demum, qui timent Dominum, custodient mandata 

illius, et patientiam habebunt usque ad inspectionem illius, dicentes: Si poenitentiam 
non egerimus, incidemus in manus Domini. 

Caeterum filii seculi huius, qui vanitatem diligunt, et quaerunt mendacium: qui 
laetantur, cum male fecerint , et exultant in rebus pessimis, ante quorum oculos non 
est Timor Dei, nihil minus illi, quam his de rebus cogitationem suscipiunt. Gens 

absque consilio est, et sine prudentia: utinam saperent et intelligerent, atque 
novissima pro- | (p. 230) viderent. His videmus, quod Iob sanctus aiebat, quotidie usu 

venire: Tenent tympanum et cytharam, et gaudent ad sonitum organi: ducunt in bonis 
dies suos et in puncto ad inferna descendunt. Sic risus dolore miscetur, et extrema 
gaudii luctus occupat. 

 
VII. 

Quae est summa eorum, quae in hoc libro continentur? 
Summa totius operis duabus rebus continetur, Sapientia et Iustitia Christiana. Ad 
Sapientiam haec capita, videlicet de Fide, et Symbolo Fidei, de Spe et Oratione 

Dominica, de Charitate et Decalogo referuntur. Nam Fides, Spes, Charitas, illae 
virtutes sunt, quibus veram hominis sapientiam, ut Augustinus annotavit, Divina 

Scriptura concludit. Accessit porro de Praeceptis Ecclesiae et de Sacramentis tractatio. 
Sicut enim praedictae virtutes absque Sacramentis et praeceptis Ecclesiae recte 
observatis subsistere non possunt, ita eorum accessione efficaciter nobis inseruntur, 

insertae confirmantur, augentur et perficiuntur. Itaaque in iis, quae ad sapientiam 
referimus, explicandis, prior libri pars absoluta est. 

Posterior quae circa iustitiam ver- | (p. 231) satur, duas eius partes tum ad mala 
fugienda, tum ad bona consectanda spectantes, breviter enucleat. Etenim abstinere a 
malis, Chrysostomo teste, non satis nobis est ad salutem, nisi adsit etiam bonorum 

possessio et virtutis actio. Utrique igitur parti capita nonnulla, quae praecipue ad 
malorum, bonorumque discrimen observandum pertinet, accomodata sunt. Totius 

autem Iustitiae vim et amplitudinem Tobias vir aeque sapiens ac iustus, succincte 
comprehendit, ubi suum filium, adeoque filios Dei omnes sigillatim admonet in haec 

verba: Noli timere fili mi: pauperem quidem vitam gerimus, sed multa bona 
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habebimus, si timuerimus Deum, et recesserimus ab omni peccato, et fecerimus bene. 

Ita demum discimus, Christiani hominis integrum officium, quod non modo fidem, sed 
vitam etiam, quae secundum Sapientiam, et Iustitiam Christianam instituta sit, 

omnino requirat. Sapiens autem cor, et intelligibile, uti Scriptura testatur, abstinebit 
se a peccatis, et in operibus iustitiae successus habebit. 
Verum enimvero ne institutae brevitatis terminos praetereamus doctrinae huius ad 

Christianos, eosque in primis simpliciores instituendos pertinentis, hic modus et finis 
esto. Quae omnia uno Ecclesiastis verbo, tanquam totius humanae vitae illustri sigillo, 

consignabimus, ita concludentes: Deum ti- | (p. 232) me, et mandata eius observa, 
hoc est enim omnis homo. 
 

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. 
 

FINIS | (p. 233) 
 

INDEX TOTIUS LIBELLI ORDINEM 

Et summam complectens 
 

Christiana doctrina circa Sapientiam et iustitiam versatur. 
 

Ad Sapientiam, quae ordine sequuntur, et infra tractantur capita, referri possunt. 
 
1. De Fide et Symbolo Fidei. 

2. De Spe et Oratione Dominica, cum Angelica salutatione. 
3. De Charitate et mandatis Decalogi, cum Ecclesiae praeceptis. 

4. De Sacramentis. 
 
Ad Iustitiae priorem partem, quae in malis fugiendis est sita, pertinent haec Capita. 

 
1. De peccatis septem capitalibus. 

2. De peccatis alienis culpa aliqua nostra ad nos pertinentibus. 
3. De peccatis in Spiritum sanctum. 
4. De peccatis in coelum clamantibus. | (p. 234) 

 
Ad iustitiae partem alteram, quae in bonis faciendis aut consectandis est posita, recte 

referri possunt. 
 
1. Bonorum operum genera triplicia. 

2. Opera misericordiae. 
3. Virtutes Cardinales. 

4. Dona et fructus Spiritus sancti. 
5. Octo Beatitudines. 
6. Consilia Evangelica. 

7. Quatuor hominis novissima. 
 

Ad Christianae doctrinae totius summam, unico cum verbo comprehendam, 
Ecclesiastici sententia notatu digna est, qui ait: 
 

Fili, concupiscens Sapientiam, conserva Iustitiam, et Deus praebebit illam tibi. 
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4. AMPLIFICAZIONE DI WIDENHOFER DEL CATECHISMO CANISIANO 

 
 

Canisio P., Catechismo il Minore del V. P. Pietro Canisio teologo della 
Compagnia di Gesù, ora in grazia della gioventù delle scuole accresciuto di 
sagre sentenze, e di esempi tratti dall’opera del Catechismo Maggiore dello 

stesso V. Padre dal P. Francesco Saverio Widenhofer, teologo della medesima 
Compagnia (testo italiano e latino a fronte), per Giambattista Monauni, 

Stampator Vescov., Trento 1767. 
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Canisio P., Catechismo il Minore del V. P. Pietro Canisio teologo della Compagnia di 

Gesù, ora in grazia della gioventù delle scuole accresciuto di sagre sentenze, e di 
esempi tratti dall’opera del Catechismo Maggiore dello stesso V. Padre dal P. 

Francesco Saverio Widenhofer, teologo della medesima Compagnia, Giambattista 
Monauni Stampator Vescov., Trento 1767. 
(qui si riportano le pagine della prefazione e le prime domande del Catechismo che 

sono intercalate dalle pagine in latino) 
 

Coloro che saranno stati addottrinati, risplenderanno quasi lume del firmamento: e 
quelli, che ammaestrano molti nella dottrina di giustizia, quasi stelle per tutt’i secoli 
eterni. Daniele al cap. 12 vers. 3. 

 
Ma Voi Dilettissimi! State ricordevoli delle parole, che furono antidette dagli Apostoli di 

nostro Signor Gesù Cristo. Pronti sempre a render conto a chiunque vi richiede la 
ragione della vostra fede, e speranza. Dall’Epist. Cattolica di Giuda Apost. al vers. 17. 
e dalla prima Epist. di Pietro al cap. 3. vers. 15. 

 
| (p. 7) PREFAZIONE 

Avvenendo a’ giorni nostri, che ben parecchi degli Studenti si partono dalle nostre 
scuole, prima che, ammaestrati delle scienze di più alta sfera, sappiano delle sagre 

Scritture dar la ragione della vera Fede Cattolica; è parut’ ad Uomini saggi cosa 
vantaggiosa non solo, ma ben anche or necessaria, il fornirsi per le Scuole inferiori un 
tal Catechismo, dal quale non solamente comprendano ciò, che si dee credere; ma 

imparino eziandio più per tempo a dar la ragione della loro Fede, e a comprovarla con 
sentenze, ed esempi cavati dalle Sagre carte. Nella quale impresa dobbiamo in 

particolare guardarci da due cose. La prima si è, che il Catechismo del Venerabile P. 
Canisio approvato dalla Chiesa da sì lungo uso di tanti anni, ed a’ Giovani studenti già 
cotanto famigliare o non venga trascurato, o variato non venga in veruna neppur 

menoma parte; La seconda | (p. 9) cosa, che, facendo d’uopo di accrescerlo, non si 
aumenti di nuove Questioni, e Sentenze in sì fatta guisa, che non possa fra lo spazio 

di un’anno agiatamente spiegarsi, ed impararsi. A quali amendue incomodi stimiamo 
essere provveduto di bastante ripiego; se si ritenga il primiero Catechismo, ed a 
ciaschedun suo paragrafo in conferma della verità in questo contenuta soggiungansi 

alcune sentenze della Sagra Scrittura delle più scelte. Così resterà il medesimo 
Catechismo del V. P. Canisio, non accresciuto se non se dall’opera del Catechismo 

maggiore dell’istesso Canisio; ed ancor breve abbastanza, di modo che non pure 
possa in un Anno spiegarsi, ma possano anche i Discepoli a memoria impararlo, e 
comprenderlo a total perfezione. Il che acciò riesca più agevolmente, e con maggior 

utilità, pare facciano di mestiere i qui sotto enunziati avvertimenti. Il Primo si è, che 
ogni anno si spieghi tutto il Catechismo; acciocché, se in un anno qualche cosa come 

succede, non giugne all’intendimento dei Giovani, di tanto in tanto inculcandosi, negli 
anni susseguenti resti la stessa cosa impressa più tenacemente. 
Dee dividersi qualsiasi Questione in tante Questioni minori, quanti per confermare 

quel paragrafo si soggiungono alla sentenza degli esempi (quali qui non accenniamo 
se non se dalla Sagra Scrittura) da rammemorarsi con più diffuso racconto; acciocché 

la tenera età con facilità maggiore apprenda gl’insegnamenti della vera Fede nel 
paragrafo contenuti, e più felicemente ritengali, dilucidati con | (p. 11) lo splendore 
degli Esempi. Il secondo si è, che ciascheduna Scuola impari quel Capo di Catechismo, 

che le viene assegnato di tal maniera, che nel secondo anno aggiunga un altro Capo 
all’anteriore (accicché non si dimentichi degli antecedenti) finché la Rettorica impari 

assieme li cinque interi Capi, da recitarsi colle sagre sentenze, e colle storie 
unitamente. Il terzo si è; Poiché appunto altri dei Giovani vengono eccitati dal timore, 

altri dalla gloria, molto assai gioverà per dare a quelli una gran sospinta, se tanto 
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nella Istruzione di settimana, quanto singolarmente nell’esame per salire ad altra 

Scuola superiore, vengano ricercati non solamente dei punti più rilevanti del Capo 
assegnato, ma ben anche delle sottoaggiunte prove; toltane ogni speranza di 

avvanzarsi; qualora in questo principale studio delle nostre scuole (dal quale dipende 
la salute dell’anima) troveransi essere stati non poco negligenti. Gli animi poi 
generosi, che son portati alla gloria, e che son avidi della lode, altrettanto verranno 

accesi dalla speranza del premio, con quanto maggior lode lo conseguiranno non già 
come donativo di felice memoria, o di fortuna, ma come debito guiderdone di loro 

valorosa fatica, ed intelligenza. La quale gloria, perché possa spiccare più illustre, 
sembra primieramente doversi recitare il Catechismo intero, come fin qui è stato in 
costume di praticare; Di poi ciaschedun degli Articoli della Fede Cattolica, contenuti 

nei Capi assegnati alla Scuola, doversi confermare colla | (p. 13) Sagra Scrittura; e 
finalmente anche doversi adornare con gli esempi pure di Sagra Scrittrua mentovati 

fra il decorso dell’anno. Nel quale combattimento non daranno soltanto prova di 
memoria, ma bensì prova istessamente d’intelligenza, e di annual attenzione. Ciò per 
ultimo usar si dee di cautela, che in questo gareggiamento non si ricerchi con troppo 

vigore l’ordine o delle parole, o quasi anche delle lettere, o forse pur eziandio il capo, 
e numero de’ versi addotti dalle sagre Carte; acciocché finalmente una cosa cotanto 

utile non riducasi al solo esercizio della memoria, ed alla fortuna. Basta, recitato 
primieramente il Catechismo, dire la cosa; comprovare la verità con adattata 

testimonianza, qualora non sembri dover farsi altramente ad oggetto di por fine al 
contrasto di più eruditi Competitori. | (p. 15) 
 

 
CAPO PRIMO 

DELLA FEDE, E SIMBOLO DELLA FEDE 
 
1. Chi dee dirsi Cristiano Cattolico? 

Colui, che ricevuto il Sacramento del Battesimo (a), professa la salutevole dottrina di 
Gesù Cristo vero Dio, ed uomo nella sua Chiesa: (b) e non se ne sta attaccato ad 

alcune sette, o ad opinioni contrarie alla Chiesa Cattolica. (c) 
Tre cose dunque fanno di mestiere necessariamente: I. Il Battesimo: (a) Chiunque 
non rinascerà d’acqua, e di Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. S. 

Giovanni al 3. v. 5. II. La Fede (b) Quelli, che ricevettero l’ammaestramento di lui (di 
S. Pietro) furono battezzati, e in quel giorno s’accrebbe il numero de’ Fedeli a circa tre 

mila. Degli Atti al cap. 2. vers. 41. Per esempio sieno i primieri Fedeli, che appunto in 
Antiochia furono i primi a prendere il nome di Cristiani. Gli Atti al cap. 11 vers. 26. III. 
Che chiunque si sia non neghi neppur un solo Articolo di Fede, e nemmeno affermi 

scientemente alcun benché solo errore contrario: (c) chi non cre- | (p. 17) de al 
Figliuolo (ancorché in una cosa sola) non vedrà la vita, ma lo sdegno di Dio si ferma 

sopra di lui. Giovanni al cap. 3. vers. 36. 
ESEMPI: I. Tommaso Apostolo, benché credendo le altre cose, perché non sì tosto 
credette anche un solo articolo della risurrezione di Cristo già seguita, vien chiamato 

incredulo. Giovanni al cap. 20. vers. 27. Non vogli tu essere incredulo ma fedele. II. 
Imeneo, e Fileto dicadettero dalla verità, dicendo, essere già seguita la risurrezione 

(eccoli negando un solo articolo) e sovvertirono la fede di alcuni. Paolo nell’Epist. 2 a 
Timoteo al cap. 2. vers. 17.18. III. Così a’ Galati (che credeano tutte le altre cose a 
tenore del cap. 5. vers. 7) Paolo dice chiaramente nel vers. 2., che da Cristo essi non 

riceveranno profitto veruno, se non deporranno l’errore della circoncisione, in cui 
unicamente si trovavano avvolti: Ecco io Paolo vi dico, che, se siate circoncisi, Cristo 

non vi gioverà punto. 
 

2. Quali sono le cose, che principalmente debbono sapere li Cristiani? 
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La fede, la Speranza, la Carità, i Sagramenti, e le parti della Giustizia Cristiana. 

 
[…] 
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VI. I CATECHISMI DI ROBERTO BELLARMINO IN DIOCESI 

 
 

1. DOTTRINA CHRISTIANA BREVE 
 
Bellarmino Roberto, Dottrina christiana breve. Composta per ordine di N. S. 

Papa Clemente VIII. Aggiontoni alcuni documenti spirituali, Carlo Zanetti, 
Trento 1661 (notizia solo presso Universitäts- und Landesbibliotek Tirol). 

 
Bellarmino Roberto, Dottrina christiana breve, composta per ordine di N. S. 
Papa Clemente X (?) dall’Eminentissimo Roberto Bellarmino Card., revista et 

approvata dalla Congreg. della riforma à fine, che tolto via la varietà de’ modi 
d’insegnare si renda uniforme, et più facile questo Santo Essercitio 

d’instruire le persone idiote, et i Fanciulli nelle cose della nostra S. Fede. 
D’Ord.dell’Ecc. Rev. di Monsig Sigismondo Alfonso, Vescovo, e Prencipe di 
Trento, per uso della sua Diocese, per Giac. Ant. Vida Stamp. Episc., Trento 

1672. 
 

Bellarmino Roberto, Dottrina christiana breve, composta per ordine di N. S. 
Papa Clemente Ottavo dall’Eminentissimo Roberto Bellarmin. Card., revista et 

approvata dalla Congreg. della riforma à fine, che tolto via la varietà de’ modi 
d’insegnare si renda uniforme, et più facile questo Santo Essercitio 
d’instruire le persone idiote, et i Fanciulli nelle cose della nostra santa Fede. 

D’Ord.dell’Ecc. Rev. di Monsig Francesco Alberti, Vescovo, e Prencipe di 
Trento, per uso della sua Diocese, per gl’her. Vi et Gio. Parone, Trento s. d. 

[1679-1688]. 
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Dottrina Cristiana breve composta per Ordine di N. S. Papa Clemente X (?) 

dall’Eminentissimo Roberto Bellarmino Card. Rivista, et approvata dalla Congreg. della 
riforma à fine, che tolto via la varietà de’ modi d’insegnare si renda uniforme, et più 

facile questo Santo Esercitio d’instruire le persone idiote, et i fanciulli nelle cose della 
S. Fede, d’Ord. dell’Ecc. Rev. di Monsig. Sigismondo Alfonso, Vescovo, e Prencipe di 
Trento, per uso della sua Diocese, Giac. Ant. Vida Stamp. Episc., Trento 1672. 

 
 

 
| (p. 3) PREFATIONE 
 

Nell’insegnar la Dottrina Christiana alle persone semplici conviene haver riguardo a 
due cose, alla necessità, et alla capacità. Per causa della necessità bisogna insegnare 

almeno quattro cose. Prima il Simbolo della Fede per sapere quello, chi si ha da 
credere. Poi l’oratione Dominicale et la salutatione Angelica per sapere quello che se 
ha da sperare, e da chi si ha da far ricorso per ottenerlo; se bene non si deve 

biasmare l’usanza d’insegnare la prima volta a fanciulli il Pater noster con l’Ave Maria 
prima del Credo, per esser questo più difficile, et più lungo. Terzo i Dieci 

Commandamenti di Dio, con quelli pochi della Chiesa; che appartengono a tutti per 
sapere quello che si ha da operare conforme alla carità di Dio, et | (p. 4) del prossimo. 

Finalmente i sette Sacramenti, che sono gli instromenti, che Dio ha instituito per 
acquistare conservare, et accrescere la gratia, et i doni celesti, et in particolare le 
virtù sopradette Fede, Speranza, et Carità con la remissione de peccati. Onde il 

Catechismo fatto per ordine del Sacro Concilio di Trento, il quale è senza dubbio il più 
autentico di tutti gli altri, non contiene altro, che la dichiarazione di queste quattro 

cose. 
Nondimeno pare, che sia utile aggiungere alcune altre cose, ma poche, et facile per 
haver riguardo alla capacità, come sono le virtù principali li quali sono fonti del ben 

operare, et i sette vitii capitali i quali sono i fonti di tutti i peccati; l’opere della 
Misericordia gratissime a Dio, et quei peccati, che grandemente gli dispiacciono, et si 

dice nella scrittura, che gridano vendetta in Cielo: i Consigli Evangelici, quattro 
novissimi, et i misteri del santissimo Rosario. L’altre cose si potrebbono forse | (p. 5) 
lasciare; perché overo sono troppo difficili; come le undici passioni, simili cose: overo 

sono troppo note, et però superflue; come li cinque sentimenti del corpo, le tre 
potenze dell’Anima, etc. overo sono poco utili, et ingombrano la memoria, et anco da 

gli huomini dotti non si fanno per ordine, come, dodeci frutti dello Spirito santo, le 
otto Beatitudini, etc. E perché altro è quello che si deve far imparar a mente da’ 
fanciulli, che si deve insegnare da coloro i quali dichiarano la Dottrina Christiana a 

simili gente idiote, mettemo in carta prima tutto quello, che si deve imparar a mente 
con una brevissima dichiaratione di poi un’altra dichiaratione più copiosa per quelli, 

che insegnano la Dottrina Christiana, la quale però sia accommodata a la capacità 
delle persone semplici. | (p. 6) 
 

Oratione che si dice nel principio dell’insegnare la Dottrina 
 

Actiones nostras quaesumus Domine aspirando praeveni, et adiuvando prosequere, ut 
cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per 
Christum Dominum Nostrum. Amen. 

 
Nel fine 

 
Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis. Qui vivis, et regnas 

in saecula saeculorum. Amen. | (p. 7) 
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Breve Dottrina Christiana, perché si possa imparare a mente. 
 

 
Del fine del Christiano, et segno della santa Croce 

 

M. Sete voi Christiano? 
D. Sono per grazia di Dio. | (p. 8) 

M. Che vuol dir Christiano? 
D. Quello, che fa professione della Fede, et Legge di Christo. 
M. In che consiste principalmente la Fede di Cristo? 

D. In due misterii principali, che sono rinchiusi nel segno della santa Croce, cioè 
nell'unità, et Trinità di Iddio, et nell'incarnazione, et morte del nostro Salvatore. 

M. Che vuol dire unità, et Trinità d’Iddio? 
D. Vuol dir, che in Dio ci è una sola divinità, o vogliamo dire essenza, et natura divina, 
la quale però è in tre persone divine, che si domandano Padre, Figliuolo e Spirito 

santo. 
M. Perché sono tre persone divine? 

D. Perché il Padre non ha principio, né procede da altra persona. Il Figliuolo procede 
dal Padre, et lo Spirito Santo dal Padre, et dal Figliuolo. 

M. Perché sono un solo Dio queste | (p. 9) tre persone Divine? 
D. Perché hanno una istessa essenza, un'istessa potenza, un'istessa sapienza, 
un'istessa bontà. 

M. Che vuol dire incarnazione, et morte del nostro Salvatore? 
D. Vuol dire, che il Figliuolo di Dio cioè la seconda persona della santissima Trinità, si 

è fatto huomo, et morto in Croce per salvarci. 
M. Come sono rinchiusi questi due Misterii nel segno della Santa Croce? 
D. Perché il segno della Santa Croce si fa così, mettendo prima la mano destra al capo 

dicendo: In nome del Padre; poi sotto al petto, dicendo, et del Figliuolo, finalmente 
alla spalla sinistra et destra dicendo: Et dello Spirito Santo. Amen. 

M. Come dunque si mostra qui il primo mistero della Santiss. Trinità? 
D. Perché quella parola, in nome | (p. 10) significa l'unità, le altre parole significano la 
Trinità. 

M. Mostrate hora il secondo. 
D. La figura della Croce rappresenta la morte del Salvatore, il quale dopo d’essersi 

fatto huomo, et haver insegnata la via della salute con dottrina, con esempi, con 
miracoli, morì nel santo legno della Croce. | (p. 11) 
 

 
Dichiaratione del Credo 

M. Qual è la regola del credere? 
D. E' il simbolo de gli Apostoli, che si chiama volgarmente il Credo. 
M. Dite il Credo. 

1. D. Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del Cielo, et della Terra. 
2. Et in Giesù Christo suo figliuolo unico Signor nostro. 

3. Il quale fu conceputo di Spirito santo, nacque di Maria Vergine. 
4. Patì sotto Pontio Pilato, fu Crocifisso morto, et sepolto. 
5. Discese all'Inferno, il terzo dì risuscitò da morte. 

6. Salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. 
7. Di là ha da venire a giudicare i vivi, et i morti. 

8. Credo nello Spirito santo. 
9. La Santa Chiesa Cattolica, la communione de Santi. | (p. 12) 

10. La remissione de' peccati. 
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10. La risurrettione della carne. 

12. La vita eterna. Amen. 
M. Chi ha composto il Credo? 

D. I dodici Apostoli: però sono dodici Articoli. 
M. Che contengono in somma questi Articoli? 
D. Tutto quello, che principalmente, et espressamente si ha da credere di DIO, et 

della Chiesa, sposa sua, perché i primi otto articoli appartengono a DIO, i quattro 
ultimi alla Chiesa. 

M. Dichiarate il primo Articolo? 
D. Io credo fermamente in un solo DIO il quale è padre naturale del suo unico 
Figliuolo, et insieme è padre per grazia di tutti i buoni Christiani, che però si chiamano 

figliuoli di DIO adottivi: Finalmente è padre per creazione di tutte le altre cose. Et 
questo DIO è onnipotente, perché può fare tutto quello, che vuole, et ha crea- | (p. 

13) to di niente il Cielo, et la terra, con tutto quello, che si trova in esso, cioè tutto 
l'Universo Mondo. 
M. Dichiarate il secondo? 

D. Io credo ancora in Giesù Christo il quale è Figliuol unico di DIO Padre, perché è 
stato generato da esso Padre eternalmente, et DIO eterno infinito, onnipotente, 

Creatore, et Signor nostro, et di tutte le cose come il Padre. 
M. Dichiarate il terzo? 

D. Io credo, che in Giesù Christo, non solamente sia vero DIO, ma ancora vero 
huomo, perché ha preso carne humana dalla immaculata Vergine Maria, per virtù dello 
Spirito santo. E così è nato in Terra di Madre senza padre, si come in Cielo era nato di 

padre, senza Madre. 
M. Dichiarate il quarto? 

D. Io credo, che Giesù Christo | (p. 14) per ricomperare il Mondo col suo prezioso, 
sangue, ha patito sotto Pontio Pilato Governatore della Giudea, essendo stato 
flagellato, coronato di spine, et messo in Croce, nella quale morì, e di quella deposto 

fu sepellito in un sepolcro nuovo. 
M. Dichiarate il quinto? 

D. Io credo, che Giesù Christo subito, che fu morto andò con l'anima al Limbo de' 
Santi Padri, et il terzo giorno, che fu la Domenica risuscitò glorioso, e trionfante. 
M. Dichiarate il sesto? 

D. Io credo, che Giesù Christo dopo di essere stato quaranta giorni con i Santi 
Apostoli, per provare con molte apparitioni la sua vera Resurrettione, salì al sommo 

Cielo, et ivi siede sopra tutti i Chori de gli Angeli, alla destra del Padre, cioè in gloria 
uguale al Padre, come padrone, e governatore di tutte le creature. | (p. 15) 
M. Dichiarate il settimo? 

D. Io credo, che il medesimo Signor nostro alla fine del Mondo verrà dal Cielo con 
grandissima potestà, et gloria, e giudicherà tutti gli huomini, dando a ciascuno il 

premio, o la pena che haverà meritato. 
M. Dichiarate l'ottavo? 
D. Io credo nello Spirito santo, il quale è la terza persona della santissima Trinità, et 

procede dal Padre, et dal Figliuolo, et è in tutto, e per tutto ugual al Padre, et al 
Figliuolo, cioè Iddio Eterno, infinito, onnipotente, Creatore, et Signore di tutte le cose, 

come il Padre, et il Figliuolo. 
M. Dichiarate il nono? 
D. Io credo similmente ch’ ci è una Chiesa, la quale è la Congregazione di tutti li fedeli 

Christiani che sono battezzati: credono, et confessano la fede di Christo nostro 
Signore, et riconoscono per | (p. 16) Vicario di esso Christo in terra il sommo 

Pontefice Romano. 
M. Questa Chiesa, perché si dice santa, et Cattolica? 

D. Santa, perché ha il capo, che è Cristo santo, perché ha molte membra sante, et la 
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Fede, et la Legge, et Sacramenti santi, e si dice Cattholica, cioè universale. 

M. Che vuol dire la Communione de’ Santi? 
D. Vuol dire la partecipazione delle orazioni, et buone opere che in essa Chiesa si 

fanno, si come nel corpo humano del bene di un membro son partecipi tutte le altre 
membra. 
M. Dichiarate il decimo? 

D. Io credo, che nella santa Chiesa ci sia la vera remissione de' peccati per mezzo de' 
Santi Sacramenti, et in essa gli huomini figliuoli del demonio, et condannati 

all'Inferno, diventano figliuoli di Dio, et heredi del Paradiso. | (p. 17) 
M. Dichiarate l'undecimo? 
D. Io credo, che alla fine del mondo, tutti gli huomini hanno a risuscitare, ripigliando i 

medesimi corpi, che prima havevano, et questo per virtù di Dio, al quale non è cosa 
alcuna impossibile. 

M. Dichiarate l'ultimo? 
D. Io credo, che per i buoni Christiani ci è la vita eterna, piena d’ogni felicità, et libera 
da ogni sorte di male: come al contrario per gli infedeli, et per i mali Christiani ci è la 

morte eterna, colma d’ogni miseria, e priva d’ogni bene. 
M. Che vuol dir Amen? 

D. Vuol dir così è in verità. 
 

 
Dichiarazione del Pater noster, et dell’Ave Maria 

 

M. Havendo già parlato di quello che si ha da credere, vediamo se voi sapete quello 
che si ha da sperare, et da chi si ha da spe- | (p. 18) rare. Sapete voi il Pater noster? 

D. Lo so benissimo: perché questa è la prima cosa, che io ho imparata, et lo dico ogni 
mattina, et ogni sera, insieme con l'Ave Maria, et con il Credo. 
M. Dite dunque il Pater noster? 

D. Padre nostro, che sei nei Cieli, 
1. Sia santificato il nome tuo. 

2. Venga il Regno tuo. 
3. Sia fatta la volontà tua, come in Cielo, così in terra. 
4. Dacci hoggi il nostro pane quotidiano. 

5. E rimetti a noi i nostri debiti, si come noi li rimettiamo a nostri debitori. 
6. E non ci indurre in tentatione. 

7. Ma liberaci dal male. Amen. 
M. Chi ha composta questa Oratione? 
D. L'ha composta Christo Signor nostro, et perciò è la più eccellente di tutte le altre. 

M. Che si contiene in somma in questa Oratione? | (p. 19) 
D. Tutto quello, che si può domandare, et sperare da Dio; percioché sono sette 

petitioni; nelle prime quattro si domanda, che ci dia il bene, nelle tre seguenti, che ci 
liberi dal male. 
E quanto al bene. Prima si domanda la gloria di Dio. Secondo, il sommo bene nostro. 

Terzo la grazia per acquistarlo. Quarto il mezo per haver, et conservare la detta 
grazia. 

Quanto al male si domanda che ci liberi prima, dal male passato, secondo dal male 
futuro; terzo dal mal presente, et così da ogni male. 
M. Dichiarate quelle parole, che vanno avanti alla prima petizione; cioè Padre nostro 

che sei ne' Cieli. 
D. Questo è un picciolo proemio nel quale si rende ragione: perché abbiamo ardire di 

parlare con un Signore sì grande, et perché speriamo di essere essauditi. Si dice 
dunque, che Dio è Padre nostro per creazione et adottione, et però come figli- | (p. 

20) uoli ricorriamo ad esso. E s’aggionge, che è ne' Cieli, come Sign. dell'universo, et 
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però sapiamo, che può essaudirci se vuole, come speriamo, che voglia, poiché egli è 

Padre. 
M. Dichiarate la prima petizione? 

D. Nella prima petizione domandiamo, che Dio sia conosciuto da tutto il mondo, et 
così il santo nome suo sia da tutti honorato, e glorificato come conviene. 
M. Dichiarate la seconda? 

D. Domandiamo nella seconda, che venga presto il Regno, che ci ha promesso, cioè 
che finite le battaglie che habbiamo col demonio, col mondo, e con la carne, arriviamo 

all'eterna Beatitudine nella quale regneremo con Dio senza veruno impedimento. 
M. Dichiarate la terza? 
D. Domandiamo nella terza la grazia d’Iddio con la quale ubidiamo perfettamente a li 

suoi santi commandamenti come sempre gli ubi- | (p. 21) discono gli Angeli, in Cielo, 
perché la scala per salire al Regno è l'ubidienza de' commandamenti. 

M. Dichiarate la quarta? 
D. Domandiamo nella quarta il pane cotidiano, così spirituale, cioè il Verbo di Dio, et i 
Sacramenti; come corporale, cioè il vitto, et vestito. Percioché il Verbo di Dio, 

predicatoci da’ Predicatori, et letto da noi ne' libri spirituali, i santi Sacramenti, 
massime della confessione, et communione, sono mezi efficacissimi dal canto loro, 

cioè (se da noi non manchi) per acquistare, et conservar la gratia di Dio, della quale 
habbiamo parlato nella precedente petitione il vito, et vestito, cioè necessario per 

mantenere questa vita in servitio di Dio. 
M. Dichiarate la quinta? 
D. Domandiamo nella quinta, che Dio ci liberi da’ mali passati, cioè da’ peccati già 

commessi, ri- | (p. 22) mettendoci il debito della colpa, et della pena, che per quelli 
habbiamo fatto. E si aggiunge: Si come noi rimettiamo li debiti a’ nostri debitori, cioè 

perdoniamo le offese a’ nostri nemici, perché non è ragionevole, che Dio perdoni a noi 
li peccati, che sono offese grandissime, se non vogliamo noi perdonare le ingiurie 
fatteci, che sono offese di poco momento. 

M. Dichiarate la sesta? 
D. Domandiamo nella sesta che Dio ci liberi dalle tentationi, che sono mali futuri: o 

non permettendo, che noi siamo tentati, o dandoci grazia di non esser vinti. 
M. Dichiarate la settima? 
D. Domandiamo nella settima, che Dio ci liberi dal male presente, cioè da ogni 

afflittione, et miseria, et anco da ogni vana prosperità, et grandezza temporale, se 
esso vede, che ci abbia da nuocere alla salute dell’anima. | (p. 23) 

M. Dite hora l'Ave Maria. 
D. Dio ti salvi, MARIA, piena di gratia. 
Il Signor è teco, tu sei benedetta tra le donne, Et benedetto è il frutto del tuo | (p. 24) 

ventre Giesù. 
S. Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso, et nell'hora della morte nostra. 

Amen. 
M. Di chi sono queste parole? 
D. Parte sono dell'Archangelo Gabriele, parte di santa Elisabetta, et parte della Chiesa. 

M. A che effetto dite l'Ave Maria dopo il Pater noster? 
D. Accioché per intercessione della Beatissima Vergine, più facilmente impetri quello, 

ch’io dimando a Dio, perché ella è Avvocata de’ peccatori, è piena di misericordia, et 
insieme sta in Cielo sopra tutti i Chori de gli Angioli, et è gratissima a Dio. 
M. Non ricorrete voi per aiuto ancora a gli altri Santi? 

D. Ricorro, a tutti i Santi, et in particolare al Santo del mio nome, et al mio Angelo 
Custode. | (p. 25) 
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De Commandamenti di Dio 
 

M. Veniamo hora a quello, che si ha da operare per amare Iddio, et il prossimo, ditte i 
dieci Commandamenti. 
D. 1. Io, sono il Signor’Iddio tuo, non haverai altro Dio avanti di me. 

2. Non nominare il nome di Dio in vano. 
3. Ricordati di santificar le Feste. 

4. Onora il Padre, et la Madre. 
5. Non ammazzare. 
6. Non fornicare. 

7. Non rubbare. 
8. Non dir falso testimonio. 

9. Non desiderar la robba d'altri. 
10. Non desiderar la donna d'altri. 
M. Chi ha dato questi Commandamenti? 

D. L'istesso Dio nella Legge vecchia, et poi Christo nostro Signore li ha confirmati nella 
nuova. 

M. Che contengono in somma questi Commandamenti? 
D. Tutto quello, che si ha da fare | (p. 26) per amare Dio, et il prossimo; perché li tre 

primi commandamenti insegnano, come ci habbiamo da portar verso Dio, col cuore, 
con la bocca, et con l’opere. Gli altri sette ci ammaestrano di far bene al prossimo, et 
di non gli nuocere nella persona, nell'honore, nella robba, né con opre, né con parole, 

né con l'animo. Et così il fine di tutti i Commandamenti è il Commandamento della 
Carità, che commanda amare Dio sopra ogni cosa, et il prossimo come noi medesimi. 

M. Dichiarate il primo commandamento. 
D. Nel principio ci avvertisce Dio, che esso è il nostro vero, et supremo Padrone. Et 
però siamo obbligati ad ubidirlo con ogni diligenza. Appresso ci commanda, che non 

dobbiamo riconoscer alcun altro per Dio, nel che peccano gl'infedeli quali adorano le 
creature in | (p. 27) cambio del Creatore, et ancho gli Stregoni, et Fatuchieri, che 

tengono il Demonio per loro Dio. 
M. Dichiarate il secondo? 
D. Il secondo commandamento prohibisce le bestemmie, che sono peccati 

grandissimi: i giuramenti falsi, non necessarii, il non adempir voti, et ogni altro 
dishonore, che si faccia a Dio, con parole. 

M. Dichiarate il terzo? 
D. Commanda il terzo l'osservanza delle Feste, la quale consiste in astenersi dalle 
opere servili, per haver tempo di occuparsi in considerar i benefici divini, visitar le 

Chiese, far oratione, legger libri spirituali, udir Officii divini, et le Prediche, et fare, e 
dire simili opere spirituali, et sante. 

M. Dichiarate il quarto? 
D. Il quarto ordina, che s’honori il Padre, et la Madre, non solo con riverenza di parole, 
o di cavarsi la beretta, ma ancora con aiutar- | (p. 28) li, et sovenirli ne' loro bisogni. 

Et quello, che si dice del Padre, et della Madre si deve ancora osservare con gli altri 
prossimi; se bene non ci è tanto obligo, quanto con il Padre, et la Madre, i quali ci 

hanno dato l'essere, et ci hanno allevati con molta loro fatica. 
M. Dichiarate il quinto? 
D. Nel quinto si commanda, che non ammazziamo niuno ingiustamente, né gli 

facciamo altro male alla persona; et dico ingiustamente perché gli Giudici, i quali 
condannano i malfattori a morte, et i ministri di giustizia, che li fanno morire, come 

ancor’ i soldati nella guerra giusta non peccano mentre feriscono, o ammazzano. 
M. Dichiarate il sesto? 

D. Commanda il sesto, che non si faccia adulterio, cioè peccato con la donna d'altri, et 
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s’intende ancora, che non si faccia fornicatione, né altro peccato carnale. | (p. 29) 

M. Dichiarate il settimo? 
D. Il settimo commanda, che niuno pigli la robba d'altri occultamente, che si domanda 

furto; né palesamente, ch’è chiamata rapina, né faccia fraude in vendere, e comprare, 
et simili contratti, et finalmente non daneggi il prossimo nella roba. 
M. Dichiarate l'ottavo? 

D. Nell'ottavo si prohibisce il falso testimonio, il mormorare, detrare, adulare, le 
bugie, et ogn’altro danno, che si fa al prossimo colla lingua. 

M. Dichiarate gli due ultimi? 
D. Commanda Dio, ne gl’ultimi due precetti, che niuno desideri la donna, o la robba 
d'altri. Perché esso che vede li cuori, ci vole santi, et mondi, non solo nell’esteriore, 

ma anco nell'interiore, acciò, che noi siamo intieramente, et veramente giusti. | (p. 
30) 

 
 

De’ precetti della Chiesa, et de’ Consigli 

 
M. S’aggiongono alli Commandamenti di Dio, quelli pochi, che ha giunto la S. Chiesa. 

Ditemi quanti, e quali sono questi Commandamenti? 
D. I Commandamenti della santa Chiesa sono cinque. 

1. Udir la Messa tutte le Domeniche, et altre feste commandate. 
2. Digiunar la Quaresima, le Vigilie commandate, et le quattro Tempore, e non 
mangiare carne il Venerdì, et il Sabato. 

3. Confessarsi una volta l'anno almeno, et communicarsi almeno la Paqua. 
4. Non celebrare le nozze ne' tempi prohibiti, cioè dalla prima Domenica dell'Avvento 

fino all'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima fin all'ottava di Pasqua. 
5. Pagar le decime. 
M. Oltre i Commandamenti, a quali tutti siamo obligati, sonovi al- | (p. 31) cuni 

Consigli di perfettione? 
D. Ci sono tre consigli dati da nostro Signor Giesù Christo a quelli, che desiderano 

arrivare alla perfettione. 
M. Quali sono questi Consigli? 
D. Povertà volontaria, Castità perpetua, et Ubbedienza in ogni cosa, che non sia 

peccato. 
 

 
De' Sacramenti 

 

M. Habbiamo già trattato di tutto quello, che si ha da credere, sperare, et operare; 
resta, che noi trattiamo dei santi Sacramenti, per mezzo de’ quali s’acquista la grazia 

di Dio. 
M. Ditemi dunque quanti sono i Sacramenti? 
D. Sono Sette. 

1. Battesimo. 
2. Cresima. 

3. Eucharistia. 
4. Penitenza. 
5. Oglio Santo. 

6. Ordine Sacro. 
7. Matrimonio. | (p. 32) 

M. Chi li ha instituiti? 
D. Giesù Christo nostro Signore. 

M. Che effetto fa il Battesimo? 
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D. Fa che l'huomo diventi figliuolo di Dio, et erede del Paradiso, scancella tutti i 

peccati, et riempie l'anima di gratia, e doni spirituali. 
M. Che effetto fa la Cresima? 

D. Fortifica l'huomo; accioché non habbia paura di confessare la Fede di Christo nostro 
Signore, et così ci fa diventare soldati veri del Salvatore. 
M. Che effetto fa l'Eucharistia? 

D. Nutrisce in carità: che è la vita dell'anima, e l'accresce ogni giorno più: Et però si 
dà sotto specie di pane, se bene veramente quello non è pane, ma è il vero corpo del 

Signore, si come quello che è nel Calice non è vino, ancorché paia vino, ma è il vero 
sangue del medesimo nostro Signore sotto le specie di vino. 
M. Che effetto fa la Penitenza? | (p. 33) 

D. Rimette i peccati commessi dopo il Battesimo, et fa ritornare all'amicizia di Dio 
quello, che per il peccato gli era diventato nemico. 

M. Che bisogna fare per ricevere questo Sacramento? 
D. Bisogna prima haver dolore de' suoi peccati, con proposito di non commetterli mai 
più, bisogna poi confessarli, tutti al Sacerdote approvato da’ Superiori. Et in ultimo 

bisogna fare la penitenza, che dal Sacerdote gli sarà imposta. 
M. Che effetto fa l'Oglio Santo? 

D. Cancella le reliquie de' peccati, dà allegrezza, et fortezza all'anima per combattere 
col Demonio in quell'ultimo tempo, et ancora aiuta a ricevere la sanità, del corpo, se 

quella sia utile alla salute dell'anima. 
M. Che effetto fa il Sacramento dell'Ordine? 
D. Dà virtù, et gratia alli Sacerdoti, et altri ministri della Chiesa di | (p. 34) poter far 

bene gli ufficii loro. 
M. Che effetto fa il Sacramento del Matrimonio? 

D. Dà virtù, et grazia a quelli, che legitimamente si congiungono, di vivere nel 
Matrimonio con pace, et carità, di procreare, et allevare i figliuoli nel santo timor di 
Dio, accioché n’habbiano allegrezza in questa vita, e nell'altra. 

 
 

Delle Virtu' Theologali, et Cardinali. 
 
M. Habbiamo già finito le quattro parti principali della Dottrina, che sono il Credo, 

l'Oratione Dominicale, i Commandamenti, et Sacramenti. Hora voglio che parliamo 
delle virtù, et dei vitii, e d’alcune altre cose che molto giovano a vivere conforme alla 

volontà di Dio. Dite dunque quante sono le Virtù principali? 
D. Sono sette, tre Theologali, e quattro Cardinali. 
M. Quali sono le Theologali? 

D. Fede, Speranza, et Carità. | (p. 35) 
M. Perché si chiamano Teologali? 

D. Perché quella parola Theologale vuol dir cosa, che riguarda, o appartiene a Dio. 
M. La Fede dunque come appartiene a Dio? 
D. Perché fa che noi crediamo tutto quello, che Dio ha rivelato alla Santa Chiesa. 

M. La Speranza, perché appartiene a Dio? 
D. Perché fa che noi mettiamo la nostra fiducia in Dio, et da lui speriamo la vita 

eterna, mediante la gratia del medesimo Iddio, et de nostri meriti, quali però nascono 
dalla grazia sua. 
M. La Carità, perché appartiene a Dio? 

D. Perché fa, che noi amiamo Dio sopra ogni cosa, et il prossimo come noi medesimi 
per amor di Dio. 

M. Quali sono le virtù Cardinali? 
D. Prudenza, Giustizia, Temperanza, et Fortezza. | (p. 36) 

M. Perché si chiamano Cardinali? 
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D. Perché sono i principali, et come fonte delle buone operationi. 

M. Dichiarate l’officio di queste virtù? 
D. La prudenza si fa considerati, et cauti in ogni cosa, accioché non siamo ingannati, 

né inganniamo gli altri. 
La Giustizia fa, che noi rendiamo ad altri quello, che è suo. 
La Temperanza fa, che noi mettiamo freno alli desiderii disordinati. 

La Fortezza fa, che noi non temiamo alcun periculo, né pur l’istessa morte in servitio 
di Dio. 

 
 

De’ doni dello Spirito santo. 

 
M. Quanti sono li doni dello Spirito santo? 

D. Sono sette. 
1. Sapienza. 
2. Intelletto. 

3. Consiglio. 
4. Fortezza. 

5. Scienza. 
6. Pietà. 

7. Timor di Dio. | (p. 37) 
M. A che servono questi doni? 
D. Servono per aiuto delle virtù, et per farci perfetti nella via di Dio; Perché per il 

timore ci manteniamo divoti, et ubbedienti a Dio; Per la scienza siamo ammaestrati a 
sapere la volontà di Dio; Per la Fortezza siamo aiutati a metterla in essecutione. Per il 

Consiglio siamo avvertiti de gl’inganni del demonio. Per l’intelletto siamo innalzati a 
penetrare i misteri della Fede. Per la Sapienza diventiamo perfetti, ordinando tutta la 
nostra vita, et le nostre operationi a gloria di Dio, perché il savio conosce l’ultimo fine, 

et a quello indrizza ogni cosa. 
 

 
Delle Opere della Misericordia. 

 

M. Quante sono l’opere della misericordia, delle quali ci sarà domandato in particolare 
al giorno del Giudizio? 

D. Sono sette. | (p. 38) 
1. Dar da mangiare a gl’affamati. 
2. Dar da bere a gli assetati. 

3. Vestir gl'ignudi. 
4. Alloggiare i Pellegrini. 

5. Visitar gl'infermi. 
6. Visitar i Carcerati. 
7. Sepelir i morti. 

M. Queste sono opere di misericordia corporali. Sonovi altre di misericordia spirituali? 
D. Ci sono altre sette, cioè: 

1. Consigliar i dubbiosi. 
2. Insegnare a gl'ignoranti. 
3. Ammonir i peccatori. 

4. Consolare gl’afflitti. 
5. Perdonare l'offese. 

6. Sopportar pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi, et per li morti. 
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De’ peccati. 
 

M. Hora venendo a’ peccati, quante sorte si trovano di peccati? | (p. 39) 
D. Due: Originale, et Attuale: il quale poi si divide in mortale, et veniale. 
M. Qual è il peccato Originale? 

D. E' quello, con il quale tutti nasciamo, et l’habbiamo come per heredità dal primo 
nostro Padre Adamo. 

M. Questo, come ci viene scancellato? 
D. Con il santo Battesimo. Et però chi muore senza Battesimo va al Limbo, et è privo 
in perpetuo della gloria del Paradiso. 

M. Qual è il peccato mortale? 
D. E' quello, che si commette contro la carità di Dio, o del prossimo, et si dice 

mortale, perché priva l'anima della sua vita spirituale, ch’è la grazia di Dio. 
M. Questo, come ci viene ad essere perdonato? 
D. Con il santo Battesimo, quando l'huomo si battezza in età di haver peccato 

attualmente, o con il Sacramento della penitenza, | (p. 40) come si è detto di sopra: 
et chi muore in peccato mortale va alle pene eterne dell'Inferno. 

M. Qual è il peccato veniale? 
D. E' quello, che non è contra la carità, et non priva l'anima della grazia, né manda 

alle pene dell'Inferno, ma nondimeno dispiace a Dio: perché non è conforme alla sua 
volontà, et sminuisce il fervore della carità. Et però bisogna purgarlo in questo mondo, 
o nel Purgatorio, che è nell'altra vita. 

M. Quanti sono i vitii capitali, et come fonti di tutti li peccati? 
D. Sono sette, et a tutti è opposta la virtù contraria. 

1. Superbia, alla quale è contraria l'humiltà. 
2. Avaritia alla quale è contraria la liberalità. 
3. Lussuria, alla quale è opposta la castità. 

4. Ira, alla quale è opposta la pazienza. | (p. 41) 
5. Gola, alla quale è opposta l'astinenza. 

6. Invidia, alla quale è opposto l'amor fraterno. 
7. Accidia, alla quale è opposta la diligenza. 
M. Quanti sono i peccati contro lo Spirito santo? 

D. Sono sei. 
1. Disperazione della salute. 

2. Presontione di salvarsi senza meriti. 
3. Impugnare la verità conosciuta. 
4. Invidia della gratia altrui. 

5. Ostinatione ne’ peccati. 
6. Impenitenza finale. 

M. Quanti sono i peccati, che gridano vendetta nel cospetto di Dio? 
D. Sono quattro. 
1. Homicidio volontario. 

2. Peccato carnale contro natura. 
3. Oppression de’ poveri. 

4. Fraudare la mercede a gli operaii. | (p. 42) 
 
 

De’ quattro novissimi, et del Rosario. 
 

M. Quante sono le cose ultime del huomo, che la Scrittura chiama novissimi, che 
considerandole bene ci fanno astenere da’ peccati? 

D. Quattro: 
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1. La Morte. 2. Il Giuditio. 3. L'Inferno. 4. Il Paradiso. 

M. Che essercitio avete per mantenere la devozione? 
D. Dico il Rosario della Madonna, et vo' meditando i quindeci Misteri di esso Rosario, 

ne’ quali si contiene la vita di nostro Signor Giesù Christo. 
M. Quali sono i quindici Misterii del Rosario. 
D. Sono cinque gaudiosi. 

1. L'Annonciatione dell'Angelo. | (p. 43) 
2. La Visitatione di S. Elisabetta. 

3. La Natività del nostro Signore. 
4. La presentatione al tempio. 
5. La disputa del fanciullo, Giesù con i Dottori. 

Cinque altri sono i penosi. 
1. L'Oratione nell'horto. 

2. La flagellatione alla colonna. 
3. La coronazione di spine. 
4. Il portar della Croce. 

5. La crocifissione, et morte del nostro Salvatore. 
Cinque ultimi Gloriosi. 

1. La Risurrettione del Signore. 
2. L'Ascensione del Signore. 

3. La venuta dello Spirito santo. 
4. L'Assontione della Madonna. 
5. La coronazione, et essaltatione della Madonna sopra tutti li Chori de gli Angeli. | (p. 

44) 
 

 
 

Modo di far l’Oratione doppo del Scuole 

 
Inginocchiati li fanciulli per ordine, et il Maestro appresso loro; cominciarà in questo 

modo. 
 
Figliuoli miei, alzate la mente a Dio, pregandolo con divoto affetto. Fattevi il segno 

della santa Croce, dicendo: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen. | (p. 
45) 

 
Tutti insieme 

Veni sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium. Et tui amoris in eis ignem accende. 

R. Amen. 
 

 
Due fanciulli 

V. Emitte spiritum tuum, et creabuntur. 

 
Tutti 

R. Et renovabis faciem terrae. 
 

Il Maestro 

Oremus 
Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti da nobis in eodem spiritu 

recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christm Dominum nostrum, 
etc. | (p. 46) 
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I due fanciulli cantino le Litanie, et tutti gli rispondono. 

Kyrie eleison. 
Christe eleison, 

Kyrie eleison. 
Christe audi nos. 
Christe exaudi nos. 

Pater de Coelis Deus, miserere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis. 

Spiritus sancte Deus, miser. 
Sancta Trinitas unus Deus, miser. 
Sancta MARIA,  Ora.pro nobis 

Sancta Dei Genitrix, ora. 
Sancta Virgo Virginum, ora. 

Sancte Michael,  ora. 
Sancte Gabriel,  ora. | (p. 47) 
Sancte Raphael,  ora. 

Omnes sancti Angeli, et Archangeli,   orate. 
Omnes sancti Beatorum spirituum ordines,  orate. 

Sancte Ioannes Baptista, ora. 
Omnes sancti Patriarchae, et Prophetae,  orate. 

Sancte Petre,  ora. 
Sancte Paule,  ora. 
Sancte Andrea,  ora. 

Sancte Iacobe,  ora. 
Sancte Ioannes,   ora. 

Sancte Thoma,  ora. 
Sancte Iacobe,  ora. 
Sancte Pilippe,  ora. 

Sancte Bartholomaee, ora. 
Sancte Matthaee,  ora. 

Sancte Simon,  ora. 
Sancte Thadaee,  ora. 
Sancte Matthia,  ora. 

Sancte Barnaba,  ora. 
Sancte Luca   ora. 

Sancte Marce  ora. 
Omnes sancti Apostoli, et Evangelistae, orate. | (p. 48) 
Omnes sancti Discipuli Domini,  orate. 

Omnes sancti Innocentes,   orate. 
Sancte Stephane,  ora. 

Sancte Laurenti,  ora. 
Sancte Vincenti,  ora. 
Sancte Fabiane, et Sebastiane,   orate. 

Sancti Ioannes, et Paule,   orate. 
Sancti Cosma, et Damiane,  orate. 

Sancti Gervasi, et Protasi,  orate. 
Omnes sancti Martyres,    orate. 
Sancte Silvester,  ora. 

Sancte Gregori,  ora. 
Sancte Ambrosi,  ora. 

Sancte Augustine,  ora. 
Sancte Hieronyme,  ora. 

Sancte Martine,  ora. 



138 

 

Sancte Nicolae,  ora. 

Omnes sancti Pontifices, et Confessores, orate. 
Omnes sancti Doctores,   orate. 

Sancte Antoni,  ora. 
Sancte Benedicte,  ora. 
Sancte Bernarde,  ora. | (p. 49) 

Sancte Dominice,  ora. 
Sancte Francisce,  ora. 

Omnes sancti Sacerdotes, et Levitae,  orate. 
Omnes santi Monachi, et Eremitae,  orate. 
Sancta Maria Magdalena, ora. 

Sancta Anna,  ora. 
Sancta Agatha,  ora. 

Sancta Lucia,  ora. 
Sancta Agnes,  ora. 
Sancta Cecilia,  ora. 

Sancta Catherina,  ora. 
Sancta Anastasia,  ora. 

Sancta Masentia,  ora. 
Omnes sanctae Virgines, et Viduae, orate. 

Omnes sancti, et sanctae Dei   intercedite pro nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Christe audi nos. Christe exaudi nos. 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. | (p. 50) 
 
 

Il Maestro 
Diciamo adesso il Pater noster, l’Ave Maria, et il Credo, e poi la salve Regina; 

pregando Iddio nostro Signore, che si degni d’essaltar la Santa Chiesa, unir i Prencipi 
Christiani, estirpar l’heresie, purgar gli errori, dilatare per tutto il Mondo la Fede 
Catholica, spianar i vitii, et stabilire le virtù. Gli raccomanderemo anche l’opera della 

Dottrina Christiana, pregando Sua Divina Maestà, che dia a tutti aiuto efficace perché 
servendogli in questa vita fin’ al fine sinceramente in gratia sua, possiamo poi 

nell’altra godere la gloria eterna. Tutti. Amen. 
 
 

Tutti insieme, il Maestro guidandoli 
Pater noster, qui es in Coelis, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 

volun- | (p. 51) tas tua sicut in Coelo, et in Terra. Panem nostrum quotidianum da 
nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. 

Ave Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et 

in hora mortis nostrae. Amen. 
 
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Coeli, et Terrae. Et in Iesum 

Christum Filium eius unicum Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu sancto, 
natus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus. 

Descendit ad inferos tertia die rexurrexit a mortuis. Ascendit ad Coelos, sedet ad 
dexteram Patris omnipotentis. Inde venturus | (p. 52) est: iudicare vivos, et mortuos. 
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Credo in Spiritum sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Santorum Communionem. 

Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem. Vitam aeternam. Amen. 
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus 

exules filii Evae, ad te suspiramus gementes, et flentes in hac lacrymarum valle. Eia 
ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum 
benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens. O pia. O 

dulcis virgo Maria. 
 

 
I due fanciulli dicano 

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. 

 
Tutti 

Ut digni efficamur promissionibus Christi. 
 
 

Maestro 
Oremus 

Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nunciante 
Christi | (p. 53) filii tui incarnationem cognovimus per passionem eius, et Crucem ad 

resurrectionis gloriam perducamur. 
Dirigere, et sanctificare, regere, et gubernare dignare Domine Deus Rex Coeli, et 
Terrae hodie corda, et corpora nostra, sensus, sermones, et actus nostros in legge 

[sic] tua, et in operibus mandatorum tuorum, ut hic, et in aeternum, te auxiliante, 
salvi, et liberi esse mereamur Salvator mundi. Qui vivis, et regnas in saecula 

saeculorum.  
Tutti. Amen. 
Il Maestro. Benedicamus Domino. 

Tutti. Deo gratias. 
Il Maestro. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Tutti. Amen. 
 

Oratione all’Angelo Custode. 

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna hodie illumina 
custodi rege, et guberna. Amen. | (p. 54) 

 
 

Oratione, che si dice quando suona l’Ave Maria 

Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu sancto. Ave Maria. 
Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum Verbum tuum. Ave Maria. 

Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, etc. 
 
 

Orationi avanti lo studio 
Cleementissime Pater infunde nobis per merita Iesu Christi filii tui Spiritus sancti 

gratia, qua intellectus noster liberalibus disciplinis illustretur, quas in divinum tuum 
honorem aliquando, et nostram spiritualem utilitatem convertere possimus. Per 
Christum Dominum nostrum. | (p. 55) 

 
 

Avvertimenti per i figliuoli, et filiuole della Scuola della S. Dottrina Christiana; da 
essere spesso con affetto de’ Capi, et Maestri a quelli ricordati, hor l’uno, hor l’altro. 
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1. La prima, et principal cosa chi desidera la sapienza è il temer Iddio guardandoci 

d’offenderlo con peccati, et perciò faccia ogn’uno fermissima risolutione di patir più 
tosto ogni male, che offenderlo. 

2. Ma specialmente si guardi ogn’uno di giurare, et scongiurare, di maledire; il suo 
dire sia sì, e no, come insegnò Giesù Christo. 
3. Si guardino tutti dalle parole sporche, ma molto più da ogni atto dishonesto, 

schivando le occasioni, et le prattiche cattive, et scandalose. 
4. Si avvezzino di spendere santamente le feste udendo la Messa: le Prediche, i Santi 

Officii, visitando le Chiese, leggendo libri spirituali imparando la Dottrina Christiana, | 
(p. 56) et facendo altre opere buone. 
5. Ami ogn’uno, il suo prossimo compagno, et però si astenga di dire mal di lui 

d’ingiuriarlo, o d’offenderlo, o fargli un minimo dispiacere, astenendosi ancora dal 
sdegnarsi contro di lui rimettendo volentieri per amor di Dio ogni dispiacere, 

ch’havesse ricevuto. 
6. Lascino da parte l’armi di qual si voglia sorte, e si contentino d’andare armati della 
protettione della gratia divina, e carità Christiana. 

7. Non perdano troppo tempo in giocare, over cianciare: perché il tempo è pretioso, e 
quando giocheranno il gioco loro non sia di carte, o dadi, ma lecito, et honesto senza 

strepito con modestia in casa, et non su le strade, lontano dalle Chiese. 
8. Siano riverenti, et obedienti alli Padri, et Madri loro, honorando essi con fatti, e con 

parole, facendo prontamente quanto gli sarà ordinato; il medesimo anco doveranno 
fare con tutti i suoi maggiori, et | (p. 57) persone di età: ma particolarmente con li 
Superiori Ecclesiastici, Vescovi, Curati, Sacerdoti, et con li superiori, et magistrati 

seculari, in loro conoscendo, et honorando la persona di Dio. 
9. Con li servi, e serve di casa saranno modesti, e quieti, non gli strappazzando, o 

villaneggiando, né usando alcuna insolenza, contra il termine Christiano. 
10. Ogni mattina subito levati si inginocchino, e sapendo leggere dicano, l’essercitio 
quotidiano posto nell’officio della Madonna, overo tre Pater, et Ave, in honore della 

santis. Trinità, col Credo, Salve Regina, o altra divotione, pregando il Signore, che in 
quel giorno si degni custodirli: l’istesso faranno la sera, facendo appresso l’esame 

della conscienza. 
11. Si sforzino ogni mattina, se mai sarà possibile sentir la S. Messa, stando a quella 
con ogni riverenza; senza parlar con alcuno, guardar quà | (p. 58) e là perché è 

troppo pretioso tesoro. 
12. Siano divoti della B. V. M. Madre di Dio, dicendo il suo Rosario ogni settimana, o 

l’officio suo ogni giorno, facendo spesso qualche atto in suo honore, così anco del S. 
Angelo suo Custode, et del Santo del suo nome, procurando d’appresso d’haver più 
santi, e sante per avvocati appresso Dio, a quelli di cuore più volte raccomandandosi, 

et in particolare a S. Carlo Borromeo eletto protettor della Dottrina Christ. 
13. Nel principio d’ogni sua attione si facciano il segno della S. Croce, con ogni fiducia 

della divina misericordia, et de’ meriti di Giesù Christo. 
14. Non vadano mai a tavola senza far la benedittione di quella, né si partano se 
prima non haveranno reso gratie a Dio della sua bontà. 

15. Al suono dell’Ave Maria, così la mattina, come il mezzo giorno la sera, 
s’inginocchino ovunque siano, et recitano l’Angelus Domini co- | (p. 59) me sta nel 

libretto della Dottrina. 
16. Si avvezzino a ricordarsi spesso di Dio, almeno quando sentono l’hore, et le 
Campane delle Chiese, dimandandogli aiuto, ringratiandolo, e chiedendogli perdono 

de’ peccati, et offerendosi al suo santo servitio, né sia cosa, che non faciamo molto 
volentieri per amor suo. 

17. Schivino la sfaciataggine, et prosontione in ogni loco, e tempo, ma 
particolarmente alla mensa, nelle scuole, su le strade, et alla presenza de’ suoi 

maggiori. 
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18. Mangino a suoi tempi, e loghi con temperanza, e sobrietà, raccordandosi che sono 

nati, non per mangiare, e bere, ma per servire a Dio, e che la natura è contenta di 
poco. 

19. Parimenti vestano modestamente secondo il stato loro, astenendosi dalle vanità, e 
lascivie de’ cappelli introdotto da persone sensuali. 
20. Alle putte in particolare si raccorda, che stian ritirate dalle strade, | (p. 60) dalle 

fenestre, e dalle vanità, et che stimono la sua laude consistere nel timor di Dio, et a 
quello piacere. 

21. Ascoltino volentieri la parola di Dio, visitino devotamente le Chiese, et prendino le 
sante Indulgenze, né si scordino di confessarsi almeno una volta al mese al Sacerdote 
pio, al quale doveranno liberamente scoprire tutti i suoi peccati, et conscienza, con 

vero desiderio di emendarsi, et col parer di quello si communicheranno divotamente. 
22. Prendino qualche tempo fra il giorno per imparare la Dottrina Christiana, et si 

dilettino di leggere libri divoti, ma specialmente le Vite de’ Santi non toccando mai libri 
lascivi, vani, e favolosi; perché guastano i buoni costumi. 
23. Finalmente, si come andaranno crescendo in età, così procurino di crescer in 

spirito di sapienza, di virtù, et di gratia, nella presenza di Dio, et de gli huomini, come 
fecero il Signore, e tutti li Santi. 

 
IL FINE 
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2. DICHIARAZIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA 

 
Bellarmino R., Dichiarazione della Dottrina Cristiana, composta di N. S. Papa 

Clemente VIII di felice memoria, dal R. P. Roberto Bellarmino Sacerdote della 
Compagnia di Gesù, poi Cardinale di S. Chiesa del Titolo di Santa Maria in Via, 
per Gianbattista Parone Stamp. Vescov., Trento s. d. [1737 in BCT]. 

 
 

Bellarmino R., Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana breve, 
composta per ordine di n.s. papa Clemente ottavo dall'eminentissimo, e 
reverendissimo Roberto Bellarmino cardinale di Santa Chiesa. Revista, ed 

approvata dalla Congregazione della Riforma, affine che tolta la varietà de' 
modi d'insegnare, si renda uniforme, e più facile questo santo esercizio 

d'istruire le persone semplici, ed i fanciulli nelle cose della nostra santa fede. 
Ristampata d'ordine dell'illustriss. e reverendiss. signor Giovanni Bragadino, 
vescovo di Verona, co. ec., Berno Pietro Antonio, Rovereto s. d. [1727-1744]. 

 
 

Bellarmino R., Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana, composta 
per ordine della santa mem. di Papa Clemente VIII dal R. P. Roberto 

Bellarmino Sacerdote della Compagnia di Gesù che fu poi Cardinale di Santa 
Chiesa. Riveduta, ed approvata dalla Congregazione della Riforma, affine che 
tolta via la varietà de’ modi d’insegnare, si renda uniforme, e più facile 

questo santo Esercizio d’istruire le persone idiote, ed i Fanciulli nelle cose 
della nostra Santa Fede. Con un’aggiunta fine degli Atti di Fede ec., per 

Gianbattista Parone Stampat. Vesc., Trento 1752. 
 
 

Bellarmino R., Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana, composta 
per ordine della santa mem. di Papa Clemente VIII dal R. P. Roberto 

Bellarmino Sacerdote della Compagnia di Gesù che fu poi Cardinale di Santa 
Chiesa. Riveduta, ed approvata dalla Congregazione della Riforma, affine che 
tolta via la varietà de’ modi d’insegnare, si renda uniforme, e più facile 

questo santo Esercizio d’istruire le persone idiote, ed i Fanciulli nelle cose 
della nostra Santa Fede. Con un’aggiunta fine degli Atti di Fede ec., 1771, per 

Giambattista Monauni Stamp. Vesc., Trento 1771. 
 
 

Bellarmino R., Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana, composta 
per ordine della santa mem. di Papa Clemente VIII dal r. p. Roberto 

Bellarmino Sacerdote della Compagnia di Gesù che fu poi Cardinale di Santa 
Chiesa. Riveduta, ed approvata dalla Congregazione della Riforma, affine che 
tolta via la varietà de’ modi d’insegnare, si renda uniforme, e più facile 

questo santo Esercizio d’istruire le persone idiote, ed i Fanciulli nelle cose 
della nostra Santa Fede. Con un’aggiunta fine degli Atti di Fede ec., per 

Giambattista Monauni stamp. vesc., Trento 1792. 
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Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana, Composta per ordine della santa 

mem. di Papa Clemente VIII dal R. P. Roberto Bellarmino Sacerdote della Compagnia 
di Gesù che fu poi Cardinale di Santa Chiesa. Riveduta, ed approvata dalla 

Congregazione della Riforma, affine che tolta via la varietà de’ modi d’insegnare, si 
renda uniforme, e più facile questo santo Esercizio d’istruire le persone idiote, ed i 
Fanciulli nelle cose della nostra Santa Fede. Con un’aggiunta infine degli Atti di Fede 

ec., Giambattista Monauni Stamp. Vesc., Trento 1771. 
 

 
| (p. 3) DICHIARAZIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA 

Per uso di quelli, che la insegnano a’ Fanciulli, e ad altre Persone semplici, 

Composta in forma di Dialogo. 
 

Che cosa sia Dottrina Cristiana, e quali siano le sue parti principali. 
 
 

 
CAPITOLO PRIMO 

 
D. Poiché intendo, che è necessario sapere la Dottrina Cristiana per salvarsi, desidero, 

che mi dichiarate, che cosa sia questa Dottrina? 
M. La Dottrina Cristiana è un breve compendio, e sommario di tutte quelle cose, che 
Cristo Nostro Signore ci ha insegnato per mostrarci la via della salute. 

 
D. Quante sono le parti principali, e più necessarie di questa Dottrina? 

M. Sono quattro, cioè il Credo, il Pater noster, li dieci Comandamenti, e li Sette 
Sagramenti. | (p. 4) 
 

D. Perché sono quattro, né più, né meno? 
M. Perché tre sono le virtù principali, Fede, Speranza e Carità. Il Credo è necessario 

per la Fede; perché c'insegna quello che abbiamo da credere. Il Pater nostro è 
necessario per la Speranza; perché c'insegna quello, che abbiamo da sperare. Li dieci 
Comandamenti sono necessari per la Carità, perché c'insegnano quello, che abbiamo 

da fare per piacere a Dio. Li Sacramenti sono necessari; perché sono gl'istrumenti, 
con i quali si ricevono, e conservano le Virtù le quali abbiamo detto essere necessarie 

per salvarci. 
 
D. Averei caro che mi daste qualche similitudine per intender meglio la necessità di 

queste quattro parti della Dottrina Cristiana? 
M. Sant'Agostino (a) ci dà la similitudine della casa; perché siccome per fare una casa 

è necessario mettere prima il fondamento, e poi alzare le mura, e alla fine coprirla con 
il tetto, e per fare queste cose ci bisognano alcuni istrumenti: così per fare nell'anima 
l'edificio della salute, ci bisogna il fondamento della Fede, le mura della Speranza, il 

tetto della Carità, e gl'istromenti, che sono gli Santissimi Sacramenti. | (p. 5) 
 

(a) S. August. Serm. 20 de verbis Apostoli 

 



145 

 

DICHIARAZIONE 

Del segno della Croce. 
CAPITOLO SECONDO 

 
D. Prima di venire alla prima parte della Dottrina, avrei caro, che voi mi daste come 
un saggio delle cose, che si hanno da credere, dichiarandomi grossamente, e in 

somma li Misteri più necessari, che si contengono nel Credo? 
M. Avete ragione, e così voglio fare. Dovete dunque sapere che due sono li Misteri 

principali della nostra Fede, e tutti due sono rinchiusi in quel segno che si domanda il 
Segno della Santa Croce. 
Il primo Misterio è l'Unità, e Trinità di Dio. 

Il secondo è l'Incarnazione, e Passione del Salvatore. 
 

D. Che vuol dire Unità e Trinità di Dio? 
M. Queste sono cose altissime, e pian piano si anderanno dichiarando nel progresso 
della Dottrina: ma per ora basterà imparare li nomi, ed intendere quel poco che si 

potrà. Unità di Dio vuol dire, che oltre di tutte le cose create, ci è una cosa la quale 
non ha avuto principio, ma sempre è stata, e sempre sarà, ed ha fatto tutte le altre 

cose, e le mantiene, e governa, ed è sopra tutte altissima, nobilissima, bellissima, 
potentissima, padrona assolutamente di ogni cosa; e questa si domanda Dio, il quale 

è un solo, perché | (p. 6) non ci può esser, se non una vera Divinità, cioè una sola 
natura, ed essenza, infinitamente potente, savia, buona, etc. Ma nondimeno questa 
Divinità si trova in tre Persone, che si dimandano Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, le 

quali tre Persone sono un solo Dio, perché hanno la medesima Divinità, ed essenza: 
come per esempio, se tre persone qua giù in Terra, che si chiamassero Pietro, Paolo, e 

Giovanni, avessero una medesima anima, ed un medesimo corpo, si direbbono tre 
Persone, perché una è Pietro, l'altra Paolo, e l'altra Giovanni, e nondimeno sarebbero 
un Uomo solo, e non tre uomini, non avendo tre corpi, né tre anime, ma un corpo, ed 

un'anima sola. Questo non è possibile fra gli Uomini, perché l'esser del Uomo è 
piccolo, e finito, e perciò non può esser in più Persone. Ma l'esser di Dio, e la sua 

Divinità è infinita; e però si può trovare, e si trova l'istesso essere, l'istessa Divinità 
del Padre nel Figliuolo e nello Spirito Santo. Sono dunque tre Persone, perché una è 
Padre, l'altra è Figliuolo, e la terza è Spirito Santo, e nondimeno sono un Dio solo, 

perché hanno la medesima Divinità, il medesimo essere, e l'istessa potenza, sapienza, 
bontà etc. 

 
D. Ditemi ora, che vuol dire Incarnazione, e Passione del Salvatore? 
M. Avete da sapere, che la seconda Persona Divina, la qual’ abbiamo detto chia- | (p. 

7) marsi Figliuolo, oltre dell'essere suo Divino, il quale ebbe prima, che il Mondo fosse 
creato, anzi ab eterno, prese carne umana, ed anima umana, cioè tutta la nostra 

natura nel ventre d’una purissima Vergine; e così quello, il quale prima era solamente 
Dio, cominciò ad essere Dio, ed uomo, e dopo di essere conversato con gli Uomini 
trentatrè anni, insegnando la via della salute, e facendo molti miracoli, alla fine si 

lasciò mettere in Croce, ed in essa morì, per soddisfare a Dio per i peccati di tutto il 
Mondo; se bene dopo tre giorni risuscitò da morte a vita, e dopo quaranta giorni salì 

al Cielo, come diremo nella dichiarazione del Credo; questa dunque è l'Incarnazione, e 
Passione del Salvatore. 
 

D. Perché sono questi li principali Misteri della Santa Fede? 
M. Perché nel primo si contiene il primo principio, ed ultimo fine dell'uomo: nel 

secondo si contiene l'unico, ed efficacissimo mezzo per conoscere quel primo principio, 
ed arrivare a quell'ultimo fine. E perché con il credere, e confessar questi due Misteri, 

ci mostriamo distinti da tutte le false Sette de' Gentili, Turchi, Giudei, ed eretici; e 
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finalmente perché senza credere e confessare questi due Misteri, niuno si può salvare. 

 
D. Come si contengono questi Misteri nel segno della Croce? | (p. 8) 

M. Il segno della Croce si fa dicendo. In nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito 
Santo; ed insieme segnando se stesso in forma di Croce, mettendo la mano destra 
alla fronte, quando si dice: In nome del Padre, e poi sotto al petto, quando si dice: e 

del Figliuolo; finalmente dalla spalla sinistra alla destra, quando si dice: e dello Spirito 
Santo. Quella parola: In nome, ci dimostra l’Unità di Dio, perché si dice nel nome, e 

non nei nomi; e per nome s'intende la podestà, ed autorità divina, la qual è una sola 
in tutte tre le Persone. Quelle parole del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, ci 
dimostrano la Trinità delle Persone. Il segnarsi in forma di Croce, ci rappresenta la 

Passione, e conseguentemente l'Incarnazione del Figliuolo di Dio. Il passare dalla 
spalla sinistra alla destra, e non dalla destra alla sinistra, significa, che per la Passione 

del Signore siamo trasferiti dalle cose transitorie alle eterne, dal peccato alla grazia, e 
dalla morte alla vita. 
 

D. A che effetto si fa questo segno della Croce? 
M. Prima si fa, per mostrar, che siamo Cristiani, cioè Soldati del Sommo Imperatore 

nostro Cristo; poiché questo segno è come un'insegna, o livrea, che distingue li 
Soldati di Cristo da tutti i Nemici della Santa Chiesa, cioè Gentili, Giudei, Turchi, ed 

Eretici, di più si fa questo segno per invocare l'aiuto divi- | (p. 9) no in tutte le nostre 
opere (a), perché con questo segno si chiama in aiuto la Santissima Trinità, per mezzo 
della Passione del Salvatore. E però costumano li buoni Cristiani far questo segno, 

quando si levano dal letto, quando escono di casa, quando si mettono a tavola, 
quando vanno a dormire, e nel principio d'ogni altra cosa, che hanno da fare. 

Finalmente si fa questo segno, per armarsi contro ogni tentazione del Demonio; 
perché (b) il Demonio si spaventa di questo segno, e fugge da esso come fanno li 
malfattori, quando veggano il segno della Corte (c); e spesse volte per mezzo di 

questo segno della Santa Croce l'Uomo scampa da molti pericoli, così spirituali, come 
temporali quando lo fa con fede, e fiducia della misericordia Divina, e de' meriti di 

Cristo nostro Signore. 
 

(a) Tertullianus de Corona Militis cap. 3. 

(b) Aug. lib. 83 q. 79. Chrys. ho. 55 in Matth. 

(c) Leo Epist. 13. ad Pulcheriam. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Del Credo. 

CAPITOLO TERZO 

 
D. Ora veniamo alla prima parte della Dottrina: Desidero a' imparare il Credo? 

M. Il Credo contiene dodeci parti, le quali si chiamano Articoli, e sono dodici, | (p. 10) 
secondo il numero delli dodici Apostoli, li quali l'hanno composto, e sono questi. 
1. Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del Cielo, e della Terra. 

2. Ed in Gesù Cristo suo Figliuolo unico, Signor nostro. 
3. Il quale fu conceputo di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine. 

4. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morto, e sepolto. 
S. Discese all'Inferno, il terzo giorno risuscitò da morte. 
6. Salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. 

7. Di là ha da venire a giudicare i vivi, ed i morti. 
8. Credo nello Spirito Santo. 

9. La santa Chiesa Cattolica, la Comunione de' Santi. 
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10. La Remissione de' peccati. 

11. La Risurrezione delle carne. 
12. La Vita eterna. Amen. 

 
D. Dichiaratemi il primo articolo parola per parola, che vuol dire: Io credo? 
M. Vuol dire, io tengo per certo, e per verissimo tutto quello, che in questi dodici 

Articoli si contiene, e la ragione è questa, perché queste sentenze le ha insegnate 
l’istesso Dio ai Santi Apostoli, ed i Santi Apostoli alla Chiesa, e la Chiesa le insegna a 

noi. E perché è impossibile, che Dio dica il falso; però credo più di certo queste cose, 
che quelle, le quali io veggo con gli occhi, e tocco colle mani. | (p. 11) 
 

D. Che vuol dire in Dio? 
M. Vuol dire, che noi dobbiamo credere fermamente, che vi è Dio, se bene non lo 

vediamo con gli occhi corporali, e questo Dio è un solo; perché si dice in Dio, e non 
negli Dei, e non dovete imaginarvi, che Dio sia simile a qualche cosa corporale, per 
grande, e bella che sia; ma dovete pensare, che Dio è una cosa spirituale, che sempre 

fu, e sempre sarà, ha fatto il tutto, riempie il tutto, governa il tutto, sà, e vede ogni 
cosa; e finalmente qualsivoglia cosa, che vi si rappresenta agli occhi, o 

all'imaginazione, dovete dire, questo che ora mi si rappresenta, non è Dio, perché Dio 
è una cosa infinitamente migliore. 

 
D. Perché si dice, che Dio è Padre? 
M. Perché veramente è Padre del suo unigenito Figliuolo, del quale parleremo nel 

secondo articolo. Ed anche perché è Padre di tutti li buoni, non per natura, ma per 
addozione, e finalmente perché è Padre di tutte le Creature, non per natura, né per 

addozione, ma per creazione, come diremo appresso in questo medesimo Articolo. 
 
D. Perché si dice onnipotente? 

M. Perché questo è un titolo proprio di Dio: e se bene Dio ha molti titoli propri suoi, 
come eterno, infinito, immenso, ed altri, nondimeno in questo luogo il più a proposito 

è, che sia onnipotente, acciò non ci paia difficile a cre- | (p. 12) dere, ch'egli abbia 
fatto il Cielo, e la Terra di niente, come si aggiunge nelle parole seguenti; perché a 
quello, il quale può far tutto quello, che vuole, ed perciò è onnipotente, niuna cosa 

può esser difficile. E se voi mi diceste, che Dio non può morire né peccare, e così non 
pare, che possa ogni cosa, vi risponderei, che il poter morire e peccare, non è 

potenza, ma impotenza, come quando si dice di un valentissimo soldato, che può 
vincer tutti, né può essere vinto da alcuno, non si pregiudica alla sua fortezza, per 
dire, che non può esser vinto, perché il poter esser vinto non è fortezza, ma 

debolezza. 
 

D. Che vuol dir Creatore? 
M. Vuol dire, che Dio ha fatto tutte le cose di niente, ed esso solo le può ridurre in 
niente; possono bene gli Angeli, e gli Uomini, come anche li Demoni, fare, e disfare 

alcune cose, ma non possono farle se non di qualche materia, la qual prima era in 
essere, né possono disfarle, se non con ridurle in qualche altra cosa. Siccome un 

Muratore non può fare una casa di niente, ma di sassi, calcina, e legnami, né la può 
guastare con ridurla in niente, ma con ridurla in sassi, polvere, legna, e simili cose. 
Sicché solo Dio si dice, ed è Creatore; perché Egli solo non ha bisogno di materia 

alcuna per far le cose. 
 

D. Perché si dice Creator del Cielo, e della Terra? Non ha fatto Dio ancor l'aria, | (p. 
13) l'acqua, le pietre, gli alberi, gli Uomini, ed ogni altra cosa? 

M. Per Cielo e Terra s'intende anche tutto quello ch’è nel Cielo e nella Terra: come chi 



148 

 

dice che l'uomo ha corpo, ed anima intende ancora, ch'egli ha tutte le cose, le quali si 

trovano nel corpo, come vene, sangue, ossa, nervi etc. E tutte le cose che si trovano 
nell'anima, come intelletto, memoria, volontà, sentimenti interiori, ed esteriori etc. 

Sicché per Cielo s'intende l’aria, dove sono gli uccelli, e tutte le cose più alte, e dove 
sono le nuvole, e le stelle; onde si dice gli uccelli del Cielo, le nuvole del Cielo, le stelle 
del Cielo, e finalmente gli Angeli. Per Terra s'intende tutto quello, che è circondato 

dall'aria, come le acque del Mare e de’ Fiumi, che stanno nelle parti più basse della 
Terra, ed anco tutti gli animali, piante, pietre, metalli, ed ogni altra cosa, che si trova 

nella Terra, o nel Mare. Si dice dunque Dio Creatore del Cielo e della Terra, perché 
queste due sono le parti principali del Mondo: una superiore, nella quale abitano gli 
Angeli, e l'altra inferiore, nella quale abitano gli Uomini, che sono le due creature più 

nobili di tutte le altre, alle quali servono tutte le altre, siccome esse sono obbligate a 
servire a Dio, che le ha fatte di niente, e collocate in così alto stato. | (p. 14) 

 
 

DICHIARAZIONE 

Del secondo Articolo. 
 

D. Dichiaratemi ora il secondo Articolo, che vuol dire: Ed in Gesù Cristo suo Figliuolo 
unico Signor nostro? 

M. Quel Dio onnipotente, del quale abbiamo parlato nel primo Articolo, ha un Figlio 
vero, e naturale, il quale si chiama Gesù Cristo. Ed acciocché intendiate in qualche 
modo, come Dio ha generato questo suo Figliuolo, pigliate la similitudine dello 

specchio. Quando uno si mira in uno specchio, subito produce un'imagine di se stesso 
tanto simile, che non si può trovare differenza veruna, poiché non solamente è simile 

nelle fattezze, ma ancor nel movimento, perciocché se l'uomo si muove, ancor 
l'imagine si muove: e questa imagine tanto simile non si fa con fatica, né con tempo, 
né con istrumento, ma in un subito, e con uno sguardo solo. Ora così avete da 

pensare, che Dio mirando se stesso con l'occhio dell'intelletto nello specchio della sua 
Divinità, produsse una imagine similissima a se stesso. E perché Dio a questa imagine 

ha dato tutta la sua sostanza, e tutto il suo esser (il che non potiamo far noi mirandoci 
nello specchio) però quella imagine è vero Figliuolo di Dio, se bene le nostre imagini 
che vediamo, negli specchi, non sono nostri figliuoli.  

E di qui dovete raccorre, come il Figliuolo di Dio | (p. 15) è Dio siccome il Padre, ed 
un’istesso Dio col Padre, poiché ha la medesima sostanza del Padre. Di più avete da 

raccorre, che il Figliuolo di Dio non è più giovane del Padre, ma sempre fu, siccome 
sempre fu il Padre; perché fu generato con il solo mirare Dio in se stesso, ed Iddio 
sempre mirò in se stesso. Finalmente avete da raccorre, che il Figliuolo di Dio non fu 

generato con aiuto di Donna, o con lunghezza di tempo, o bruttezza di concupiscenza, 
o altre imperfezioni, perché, come si è detto, fu generato dal Padre solo con il 

semplice sguardo di se stesso, con l'occhio purissimo dell'Intelletto Divino. 
 
D. Che vuol dire, che questo Figliuolo di Dio si domanda Gesù Cristo? 

M. Questo nome di Gesù vuol dire Salvatore: e Cristo, che è il suo cognome, vuol dire 
Sommo Sacerdote, e Re di tutti li Regi: perché, come io dissi nel dichiararvi il Segno 

della Croce, il Figliuolo di Dio si fece Uomo per venir a ricomprarci con il Sangue suo, 
e condurci all'eterna salute. E così quando si fece Uomo, pigliò questo nome di 
Salvatore, per mostrare, ch'era venuto per salvarci, e fu onorato dal Padre del titolo di 

sommo Sacerdote, e di supremo Re, che tutto questo vuol dire Cristo, e da questo noi 
siamo detti Cristiani. 

 
D. Per qual ragione, quando si nomina Gesù, tutti si cavano la berretta, o s'inchina- | 

(p. 16) no, il che non si fa agli altri nomi di Dio? 
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M. La ragione è, perché questo è il proprio nome del Figliuolo di Dio, e tutti gli altri 

sono nomi comuni: ed ancora perché questo nome ci rappresenta, come Dio si è 
inchinato per noi, facendosi Uomo, perciò noi per gratitudine ci inchiniamo a lui, e non 

solo noi uomini, ma ancora gli Angeli del Cielo, ed i Demoni dell'Inferno s'inchinano a 
questo nome, quelli per amore, e questi per forza; perché Dio ha voluto, che tutte le 
creature ragionevoli s'inchinino al suo Figliuolo, poiché esso si è inchinato per amor 

nostro fino alla morte della Croce. 
 

D. Perché si dice, che Gesù Cristo è Signor nostro? 
M. Perché ci ha creati insieme col Padre, e così è Padrone, e Signor nostro, come il 
Padre: e di più perché con le sue fatiche, e passioni ci ha ricomprati dalla prigionia del 

Demonio, come si dirà appresso. 
 

 
DICHIARAZIONE 
Del terzo Articolo. 

 
D. Seguita, che mi dichiarate il terzo Articolo. Che vuol dire: il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque di Maria Vergine? 
M. Si dichiara in questo Articolo il modo nuovo, e meraviglioso dell'Incarnazione del 

Figliuolo di Dio. Voi sapete, che tutti gli altri uomini nascono di Padre, e Madre, che la 
Madre non resta vergine dopo d’aver concetto, e partorito il Fi- | (p. 17) gliuolo. Ora il 
Figliuolo di Dio volendo farsi uomo, non volse aver Padre in Terra, ma solamente 

Madre per nome Maria, la quale fu sempre Vergine purissima, perché lo Spirito Santo, 
che è la terza persona Divina, ed è un Dio stesso col Padre, e col Figliuolo, con la sua 

potenza infinita formò del sangue purissimo di detta Vergine nel Ventre di lei un corpo 
di un Bambino perfettissimo, e nell'istesso tempo creò un'anima nobilissima, e la 
congiunse al corpo di quel fanciullino, e tutto questo congiunse alla Persona sua il 

Figliuolo di Dio: e così Gesù Cristo, che prima era solamente Dio, cominciò ad esser 
Uomo, e siccome in quanto Dio aveva Padre senza Madre, così in quanto Uomo ha 

Madre senza Padre. 
 
D. Vorrei qualche esempio, o similitudine per intendere come possa una Vergine 

concepire? 
M. Li segreti di Dio bisogna crederli, ancora che non s'intendano, perché Iddio può 

fare più di quello, che noi potiamo intendere; e però si disse nel principio del Credo, 
che Dio è onnipotente. Nondimeno ci è un bell'esempio nella creazione del Mondo: voi 
sapete, che la terra per ordinario non produce il grano, se prima non sia arata, e 

seminata, e non sia bagnata dalla pioggia (a), e scaldata dal Sole, e tuttavia nel 
principio, quando si produsse la prima volta il grano, la | (p. 18) Terra non essendo 

arata, né seminata, né bagnata, né scaldata, e così del tutto vergine al modo suo, al 
solo comandamento di Dio onnipotente, per virtù dell'istesso Dio, subito produsse il 
grano. Così dunque il Ventre Verginale di Maria, senza commercio umano, al solo 

comandamento di Dio, per opera dello Spirito Santo, produsse quel prezioso grano del 
corpo animato del Figliuolo di Dio. 

 

(a) Genesi 10. 

 
D. Se Gesù Cristo è conceputo di Spirito Santo, pare, che si possa dire, che lo Spirito 

Santo sia Padre suo, in quanto Uomo. 
M. Non è così, perché per essere Padre, non basta fare una cosa, ma bisogna farla 
della propria sostanza; e però noi diciamo, che il muratore non è padre della casa, 

perché la fa di mattoni, e non della propria carne. Ora lo Spirito Santo ha fatto il corpo 
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del Figliuolo di Dio, ma l'ha fatto della carne della Vergine, e non della sua propria 

sostanza, e però il Figliuolo di Dio non è Figliuolo dello Spirito Santo, ma è Figliuolo di 
Dio Padre in quanto Dio, perché da lui ha la Divinità: ed è Figliuolo della Vergine in 

quanto Uomo, perché da lei ha la carne umana. 
 
D. Perché si dice, che lo Spirito Santo fece quest'opera dell'Incarnazione, non vi 

concorse anche il Padre, ed il Figliuolo? 
M. Quello, che opera una Persona Divina, l'operano insieme le altre due: perché hanno 

una medesima potenza, sapienza, | (p. 19) e bontà, ma nondimeno le opere della 
potenza s’attribuiscono al Padre, quelle della Sapienza al Figliuolo, e quelle dell'amore 
allo Spirito Santo. E perché questa è stata opera di sommo amore di Dio verso il 

genere umano, però si attribuisce allo Spirito Santo. 
 

D. Vorrei qualche esempio per intendere, come tutte tre le Persone Divine sono 
concorse all'Incarnazione, e nondimeno il Figliuolo solo si è incarnato. 
M. Quando un uomo si mette una veste, e due altri l'aiutano a vestire, allora tre sono 

che concorrono a vestire, e pur un solo resta vestito: così tutte tre le Persone Divine 
sono concorse a fare l'Incarnazione del Figliuolo, ma solo il Figliuolo si è incarnato, e si 

è fatto Uomo. 
 

D. Perché si aggiunge nell'Articolo: Nacque di Maria Vergine? 
M. Perché in questo ancora ci è una grande novità: essendo che il Figliuolo di Dio uscì 
dal ventre della Madre alla fine del nono mese, senza dolore, e detrimento dell'istessa 

Madre, non lasciando segno alcuno della sua nascita; come appunto fece, quando 
risuscitando uscì dal Sepolcro serrato; e quando poi entrò, ed uscì dal Cenacolo, dove 

erano i suoi Discepoli, essendo sempre chiuse le porte: e per questo si dice, che la 
Madre del Signore nostro Gesù Cristo fu sempre Vergine avanti il parto, nel parto, e 
dopo il parto. | (p. 20) 

 
 

DICHIARAZIONE 
del quarto Articolo. 

 

D. Che vuol dire quello, che seguita nel quarto Articolo cioè: patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocefisso, morto, e sepolto? 

M. Questo articolo contiene il Misterio utilissimo della nostra Redenzione: e la somma 
è, che Cristo dopo di esser conversato nel mondo circa trentatrè anni, e d’aver 
insegnato con la vita sua santissima, e con la dottrina, e miracoli, la via della salute, 

fu da Ponzio Pilato, che era Governatore della Giudea, ingiustamente fatto flagellare, 
ed inchiodare in un legno di Croce, nella quale morì, e da alcuni santi uomini fu 

seppellito. 
 
D. Intorno a questo mistero mi occorrono alcuni dubbi, e desidero da voi esserne 

chiarito, per essere più grato a Dio d’un tanto benefizio, quanto meglio l’intenderò. 
Ditemi dunque se Cristo è figliuolo di Dio onnipotente, come non fu liberato da suo 

Padre dalle mani di Pilato, anzi se esso Cristo è Dio, come non liberò se stesso? 
M. Cristo poteva, se avesse voluto, in mille modi liberarsi dalle mani di Pilato, anzi 
tutto il Mondo non era bastante per fargli male alcuno, se egli non avesse voluto: e 

questo si vede chiaro; perché egli sapea, e predisse a' suoi Discepoli, che lo cercavano 
i Giudei per farlo morire, e che l'avrebbono flagellato, e schernito, | (p. 21) e 

finalmente ucciso; e nondimeno non si nascose, ma andò incontro a' suoi nemici: e 
quando lo volevano pigliare, e non lo conoscevano, egli stesso disse, che egli era 

quello, che cercavano, ed in quello stesso tempo, essendo tutti caduti all'indietro 
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come morti, egli non si partì, come poteva, ma aspettò che tornassero in sé, e si 

dirizzassero; poi si lasciò prendere, e legare, e condurre come un agnello mansueto, 
dove essi volevano. 

 
D. Per qual causa Cristo, essendo innocente si lasciò ingiustamente crocifiggere, ed 
uccidere? 

M. Per molte ragioni, ma la principale fu per soddisfare a Dio per i peccati nostri. 
Perché voi avete da sapere, che l'offesa si misura secondo la dignità di colui, il quale è 

offeso, e per il contrario, la soddisfazione si misura secondo la dignità di colui che 
soddisfa: come per esempio, se un servitore desse uno schiaffo al Principe, sarebbe 
stimato un eccesso gravissimo, secondo la grandezza del Principe: ma se il Principe 

desse uno schiaffo al servitore, sarebbe cosa di poco momento, secondo la viltà del 
servitore: per il contrario, se un servitore si cava la berretta al Principe, poco si stima: 

ma se il Principe se la cava al servitore, sarà favore notabile; secondo la regola già 
detta. Ora perché il primo Uomo, e con lui tutti noi avevamo offeso Dio, il qual è di 
dignità infinita, l'offesa fatta ricercava soddisfazione infinita: e perché non ci | (p. 22) 

era né Uomo, né Angelo di tanta dignità, però venne il Figliuolo di Dio, il quale 
essendo Dio è d'infinita dignità, ed avendo presa carne mortale, in essa carne si 

sottomise per onore di Dio alla morte della Croce, e così soddisfece compitamente con 
la sua pena per le nostre colpe. 

 
D. Qual è l'altra causa, perché Cristo abbia voluto patire così acerba morte? 
M. Per insegnarci coll'esempio suo la virtù della pazienza, dell'umiltà, dell'obbedienza, 

e della carità, che sono quattro virtù significate ne’ quattro estremi della Croce, 
perché non si può trovare maggior pazienza, che patire ingiustamente una morte così 

ignominiosa: né maggior umiltà, che sottomettersi il Signore di tutti li Signori ad esser 
crocifisso in mezzo de’ ladri: né maggior obbedienza, che voler più tosto morire, che 
non adempire il comandamento del Padre: né maggior carità, che metter la vita per 

salvare gl’istessi nemici, ed avete da sapere, che la carità si dimostra più con fatti, che 
con parole, e più col patire, che con fare. E così Cristo, che non solo volle farci infiniti 

benefici, ma anche patire e morire per noi, ha dimostrato, che ci ama 
ardentissimamente. 
 

D. Se Cristo è Dio ed uomo, come di sopra avete detto, e Dio pare che non possa 
patire, né morire: come dunque diciamo, ch'e egli ha patito, ed è morto? 

M. Per questo istesso, che Cristo è Dio, ed | (p. 23) Uomo, può insieme patire, e non 
patire, morire, e non morire. In quanto che è Dio, non ha potuto patire, né morire: in 
quanto è Uomo, ha potuto patire, e morire; e però vi dissi, che essendo Dio, si era 

fatto Uomo per soddisfare per i nostri peccati, sopportando la pena della morte nella 
carne sua santissima; il che non averia potuto fare, se non si fosse fatto Uomo. 

 
D. Se Cristo ha soddisfatto al Padre per li peccati di tutti gli uomini, d'onde nasce, che 
tanti Uomini si dannano, e che a noi bisogna far penitenza per i nostri peccati? 

M. Cristo ha soddisfatto per tutti li peccati di tutti gli Uomini; ma è necessario 
applicare questa soddisfazione in particolare a questo ed a quello: il che si fa con la 

fede, con i Sacramenti, e con le buone opere, ed in particolare con la penitenza. Per 
questo dunque bisogna far penitenza, e buone opere, se ben Cristo ha patito, ed 
operato per noi; per questo anco molti si dannano, o restano nemici di Dio, perché o 

non vogliono aver la Fede, come i Giudei, Turchi ed Eretici; o non vogliono pigliar i 
Sacramenti, come quelli, che non si vogliono battezzare; o confessare, o non vogliono 

fare quella penitenza, che possono, per i lor peccati; e risolversi di vivere conforme 
alla Legge di Dio. 
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D. Vorrei qualche esempio per intender questo? 

M. Pigliate l'esempio di uno, che si affati- | (p. 24) casse grandemente, e con i suoi 
sudori e fatiche guadagnasse tanti denari, quanti bastassero per soddisfare a tutti i 

debiti di questa Città, e li mettesse in un banco, acciocché si dassero a tutti quelli che 
portassero il suo mandato; questi certo avrebbe soddisfatto per tutti dal canto suo, e 
nondimeno molti potrebbero restare indebitati, perché non volessero o per superbia, o 

per pigrizia, o per altra causa andare a domandare il mandato, e portarlo al banco, 
per avere i denari. 

 
 

DICHIARAZIONE 

Del quinto Articolo. 
 

D. Per intendere il quinto articolo che dice: Discese all'Inferno, il terzo giorno risuscitò 
da morte; desidero sapere che cosa significhi in questo luogo, Inferno? 
M. L'inferno è il più basso, e il più profondo luogo che sia nel mondo, cioè, il centro 

della Terra, e però la Scrittura in molti luoghi contrappone il Cielo all'Inferno, come il 
più alto luogo, al luogo più basso; ma in questo profondo della Terra (a) vi sono 

quattro come grandissime caverne, una per li dannati, che è la più profonda di tutte, e 
così conviene, che li superbi Demoni, e gli uomini loro seguaci, sieno nel più basso 

luogo, e più lontano dal Paradiso, che si possa trovare. Nella seconda caverna, la 
quale è | (p. 25) alquanto più alta, vi stanno quelle anime che patiscono le pene del 
Purgatorio. Nella terza che è anche più alta, vi sono le anime di que’ Fanciulli, che 

sono morti senza battesimo, le quali non patiscono tormenti di fuoco, ma solo la 
privazione perpetua dell’eterna felicità. Nella quarta, che è la più alta di tutte, stavano 

le anime dei Patriarchi, Profeti, ed altri Santi, che erano morti prima della venuta di 
Cristo. Perché se bene quelle anime sante non avevano che purgare, nondimeno non 
potevano entrare nella gloria beata, prima che Cristo con la sua morte aprisse le porte 

della vita eterna. Per questo stavano in quella parte più alta chiamata Limbo de' Santi 
Padri, ovvero Seno d’Abramo, dove non pativano pena alcuna, anzi godevano un dolce 

riposo; aspettando con gran giubilo la venuta del Signore, e così leggiamo 
nell'Evangelio (b), che l'anima del mendico S. Lazaro fu portata dagli Angeli a riposarsi 
nel Seno di Abramo, dove fu vista dal ricco Epulone, il quale, mentre ardeva nelle 

fiamme dell'Inferno, alzò gli occhi, e vide Lazaro in luogo molto più alto, il quale stava 
in grande allegrezza, e consolazione godendo il frutto della sua pazienza. 

 

(a) S. Thom. in 4. d. 45, q. I. art. 3. 

(b) Luc. 16. 

 
D. A quale di queste quattro parti dell'Inferno discese Cristo dopo la sua morte? | (p. 

26) 
M. Non è dubbio che discese al Limbo de' Santi Padri, e subito li fece Beati, e poi anco 

li menò seco al Regno del Cielo. Si fece anche vedere da tutte le altri parti 
dell'Inferno, spaventando i Demoni, come vittorioso trionfante, minacciando alli 

dannati, come Giudice supremo, e consolando le anime del Purgatorio, come loro 
Avvocato, e Liberatore. Sicché discese Cristo all'Inferno, come suole il re talvolta 
scendere alle carceri, per visitarle, e far grazia a chi gli piace. 

 
D. Se Cristo già era morto, ed il Corpo suo giaceva nel Sepolcro, dunque non discese 

all'Inferno tutto Cristo: ma solo l'anima di Cristo, come dunque si dice, che Cristo 
discese all'Inferno? 
M. La morte ebbe ben forza di separare l'anima di Cristo dal Corpo suo; ma non poté 

separare né l'anima, né il corpo dalla Persona Divina dell'istesso Cristo, e per questo 
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crediamo, che la Persona Divina di Cristo col corpo, stette nel Sepolcro, e la medesima 

Persona Divina con l'anima discese all'Inferno. 
 

D. Come si verifica, che il terzo giorno il Signore risuscitasse da morte, poiché dalla 
sera del Venerdì, quando Cristo fu sepellito, fino alla notte avanti la Domenica, 
quando risuscitò, non ci sono neppure due giorni intieri? 

M. Non diciamo, che Cristo risuscitasse dopo tre giorni intieri, ma il terzo giorno, il che 
è verissimo, perché stette nel Sepolcro il Venerdì, ch'è il primo gior- | (p. 27) no, 

sebbene non intiero, vi stette tutto il Sabato, ch'è il secondo giorno: e vi stette parte 
della Domenica, ch'è il terzo giorno, perché li giorni naturali cominciano dalla sera 
precedente, quando i nostri oriuoli hanno suonato le ventiquattro ore, e poi suona la 

prima ora. 
 

D. Per qual causa Cristo non risuscitò subito dopo morte, ma volle aspettare tre 
giorni? 
M. Perché voleva dimostrare, ch'era veramente morto, però volse dimorare nel 

sepolcro, quanto bastava a provare questa verità. Voglio ancora, che considerate, che 
siccome Cristo era stato in vita fra gli uomini trentatre, o trentaquattro anni, così volle 

stare fra' morti almeno trentatre o trentaquattro ore, che tante sono, se mettete 
insieme un'ora del Venerdì, perché a ventitre ore fu sepellito, ventiquattro ore del 

Sabato, ed otto o nove ore della Domenica; perché risuscitò Cristo dopo la mezza 
notte sul principio dell'aurora. 
 

D. Che vuol dire, che di Cristo si dice, che risuscitò, e degli altri morti come di Lazaro, 
e del Figliuolo della Vedova si dice, che furono risuscitati? 

M. La ragione è, perché Cristo essendo Figliuolo di Dio, risuscitò da se stesso, cioè per 
virtù della sua Divinità, ritornò a unire l'anima al corpo, e così cominciò di nuovo a 
vivere: ma gli altri morti non possono ritornare in vita per virtù propria: e però si dice, 

che sono stati risu- | (p. 28) scitati da altri, come tutti noi al giorno del giudizio 
saremo risuscitati da Cristo. 

 
D. Evvi altra differenza fra la risurrezione di Cristo, e degli altri che prima di lui 
ritornarono in vita? 

M. Vi è questa differenza, che gli altri risuscitarono mortali, e però un'altra volta 
morirono, ma Cristo risuscitò immortale, né può mai più morire (a). 

 

(a) Rom. 6. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Del sesto Articolo. 

 

D. Ora veniamo al sesto articolo, che è dell'Ascensione, desidero sapere, quanto 
tempo stette il Signore in terra dopo la Risurrezione, e per qual causa? 

M. Quaranta giorni stette, come voi potete considerare, annoverando li giorni, che 
sono dalla festa della Risurrezione fino alla festa dell'Ascensione: e la ragione di 
questa dimora sì lunga fu, perché volle Cristo con molte, e diverse apparizioni stabilire 

il mistero della sua verissima Risurrezione: perché questo è quasi il più difficile, e chi 
crede questo, non ha difficoltà a credere gli altri, perché chi risuscita, per certo prima 

era morto, e chi era morto prima era nato: e così chi crede la Risurrezione di Cristo, 
non dura fatica a credere la morte, e la natività. E similmente, perché a’ corpi gloriosi 
| (p. 29) non conviene la stanza della Terra, ma del Cielo: però chi crede la 

risurrezione del Salvatore, facilmente potrà creder la sua salita al Cielo. 
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D. Vorrei saper la causa, perché si dice, che Cristo salì al Cielo: e della Madre 
Santissima si dice, che fu assunta, e non si dice, che salì? 

M. La causa è facile: perché Cristo come era Dio, ed Uomo, per virtù propria salì al 
Cielo, come anco per virtù propria risuscitò. Ma la madre, ch’era creatura, sebbene fra 
tutte l'altre degnissima, non per virtù propria, ma per virtù di Dio fu risuscitata, e 

condotta al Regno celeste. 
 

D. Che vuol dire siede alla destra di Dio Padre onnipotente? 
M. Non avete da immaginarvi, che il Padre stia alla sinistra del Figliuolo; nemmeno, 
che il Padre stia in mezzo, ed abbia alla destra il Figliuolo, ed alla sinistra lo Spirito 

Santo corporalmente: perché così il Padre, come il Figliuolo, in quanto alla sua 
Divinità, e lo Spirito Santo stanno per tutto; né si può dire, che uno stia alla destra, o 

sinistra dell'altro parlando propriamente: ma stare alla destra, vuol dire in questo 
Articolo, essere in uguale altezza (a), e gloria, e maestà, perché chi sta a lato d’un 
altro, non sta più alto, né più basso di lui. E per farci intendere que- | (p. 30) sto 

modo di parlare, la Scrittura Santa nel Salmo 109, che comincia: Dixit Dominus 
Domino meo, una volta dice, che il Figliuolo siede alla destra del Padre, ed un'altra 

volta dice, che il Padre sta alla destra del Figliuolo, volendoci far intendere, che stanno 
in uguale eminenza, come abbiamo detto. Sicché Cristo, quando salì al Cielo, salì 

sopra tutti li Cori, ed Ordini degli Angeli, e delle anime sante, le quali menava seco, ed 
arrivò al Trono altissimo di Dio, e quivi si fermò, non salendo sopra del Padre, né 
rimanendo sotto; ma posandosi (per dir così) a lato del Padre, come uguale a lui in 

gloria, e grandezza. 
 

(a) Greg. Naz. orat. 33, quae est de Nat. Dom.; Ambros. epist. 72 ad Eccl. Vercell. 

 

D. Perché Cristo è Dio, ed Uomo, vorrei sapere se egli siede alla destra del Padre in 
quanto Dio solo, o pur ancora in quanto Uomo? 

M. Cristo in quanto Dio è uguale al Padre, in quanto Uomo è minor del Padre; ma 
nondimeno, perché Cristo Dio, ed Uomo, non sono due Cristi, né due Persone, ma un 
Cristo solo, ed una Persona sola: però si dice, che Cristo Dio, ed Uomo, side alla 

destra del Padre: e così l’Umanità del Signore, cioè la sua carne e la sua anima stanno 
nel Trono Divino alla destra di Dio Padre, e non per dignità propria: ma perché sono 

unite alla Persona del vero e naturale Figliuolo di Dio. 
 
D. Vorrei qualche similitudine per intender questo? 

M. Pigliate la similitudine della porpora | (p. 31) regia. Quando il Re vestito di Porpora 
siede nel suo Trono Regale, e tutti li Principi del Regno siedono più basso di lui: la 

porpora del Re sta in luogo più eminente, che non istanno i suddetti Principi, perché 
sta nella stessa sedia del Re. E questo si fa, non perché la porpora sia d'uguale dignità 
al Re, ma perché è unita al Re, come sua propria veste. Così dunque la carne, ed 

anima di Cristo siede sopra tutti li Cherubini, e Serafini nell'istessa Sedia di Dio, non 
per dignità della natura sua; ma per essere unita a Dio, non solamente come la veste 

al Re: ma molto più strettamente, cioè per unione personale, come s’è detto. 
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DICHIARAZIONE 
Del settimo Articolo. 

 
D. Di là ha da venire a giudicare i vivi, ed i morti: Quando sarà questa venuta del 
Signore? 

M. Sarà alla fine del Mondo: perciocché voi avete da sapere, che questo Mondo ha 
d'aver fine (a), e ruivinare affatto (b) con diluvio di fuoco, che brucierà tutte le cose, 

che sono sopra la Terra, e non vi saranno più giorni, né notti; né maritaggi, né 
mercanzie, né altre cose, che ora vedete; talché nell'ultimo giorno di questo Mondo, il 
quale niuno può sapere | (p. 32) quanto sia vicino, o lontano (c), verrà Cristo dal Cielo 

a far il giudizio universale. E quella parola: di là ha da venire, ci ammaestra, che non 
crediamo a nessuno, che dica di esser Cristo, e che voglia ingannare, come farà 

l'Anticristo verso il fine del Mondo, perché il vero Cristo non verrà da qualche bosco, o 
luogo incognito; ma verrà dal sommo Cielo con tanta gloria, e maestà, che non potrà 
alcuno dubitare, se sia egli, o no, come quando nasce il Sole, viene con tanto lume, 

che nessuno può dubitare se sia il Sole, o non sia. 
 

(a) Matth. 24. 

(b) 2 Petr. 3. 

(c) Marc. 13. 

 
D. Perché diciamo, che giudicherà i vivi, ed i morti, non saranno allora tutti gli uomini 

morti, e tutti risuscitati? 
M. Per i vivi, e morti si possono intendere i buoni, che vivono con la vita spirituale 

della grazia, e li tristi, che sono morti spiritualmente per il peccato: ma è vero ancora, 
che verrà Cristo a giudicare i vivi, ed i morti quanto al corpo; perché in quel giorno 
molti saranno già morti, e molti si troveranno vivi, (a) i quali sebbene saranno vivi in 

quell'ultimo giorno, ed alcuni anche saranno giovanetti, o fanciulli; nondimeno tutti in 
un punto moriranno, e subito risorgeranno, acciocché paghino il debito della morte. 

 

(a) Aug. de Civ. Dei libr. 20. cap. 20. 

 
D. Ho pur inteso molte volte che chi muore in peccato mortale subito va all'Inferno: | 

(p. 33) e chi muore in grazia di Dio va subito al Purgatorio, o in Paradiso; come 
dunque hanno tutti da essere giudicati, essendo già data la sentenza? 

M. Nella Morte di ciascuno si fa il giudizio particolare di quell'anima che all’ora esce dal 
corpo; ma poi nell'ultimo giorno si farà il giudizio universale di tutto il Mondo. E 
questo per più cause. Prima per gloria di Dio; perché ora molti vedendo i tristi in 

prosperità ed i buoni in afflizione, vanno pensando, che Dio non governi il Mondo 
bene. Ma allora si vedrà chiaro, come Dio ha veduto, e notato tutte le cose, e come 

con giustizia ha dato ai tristi qualche prosperità temporale, per rimunerarli d’alcune 
loro opere buone di poco momento, dovendo dare loro eterna pena per i loro peccati 
mortali: e per il contrario ha dato alli buoni temporale afflizione per punirli di qualche 

peccato veniale, o per dar loro materia di penitenza, dovendo poi arricchirli d'un 
tesoro infinito di gloria per le loro buone opere. Secondo per gloria di Cristo: perché 

essendo stato ingiustamente condannato, e da molti non conosciuto, né onorato, 
come conveniva, era ragione, che venisse un giorno, nel quale tutto il Mondo lo 
conoscesse, e l'onorasse per forza, o per amore, come vero Re, e Signore 

dell'Universo. Terzo per gloria de' Santi, acciocché quelli, i quali erano | (p. 34) stati 
nel Mondo perseguitati, e straziati, si vedesse da tutti come Dio gli aveva glorificati. 

Quarto, per confusione de' superbi nemici di Dio. Quinto, perché il corpo insieme 
coll'anima avesse la sua sentenza di gloria, o di pena. 
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DICHIARAZIONE 

Dell'ottavo Articolo. 
 
D. L'articolo ottavo dice: Io credo nello Spirito Santo. Che cosa vuol dire lo Spirito 

Santo? 
M. Qui si dichiara la terza Persona della Santissima Trinità: siccome nel primo Articolo 

si è dichiarata la prima; e negli altri sei la seconda. Sicché lo Spirito Santo non è 
Padre, né Figliuolo, ma una terza Persona, che procede dal Padre, e dal Figliuolo, ed è 
vero Dio come il Padre, ed il Figliuolo: anzi è l'istesso Dio; perché ha la medesima 

Divinità, la qual è nel Padre, e nel Figliuolo. 
 

D. Vorrei qualche similitudine di questo? 
M. Le cose Divine non si possono dichiarare perfettamente con esempi di cose create, 
e massime corporali: nondimeno pigliate la similitudine d’un Lago, che viene prodotto 

da qualche Fiume, siccome il fiume è prodotto da una Fontana, e pur tutta è una 
medesima acqua: così dunque il Padre Eterno, come una Fontana, produce il Figliuolo, 

come un Fiume: ed il Padre, ed il Figliuolo, come Fonte e | (p. 35) Fiume, producono 
lo Spirito Santo, come Lago, e nondimeno il Padre, ed il Figliuolo, e lo Spirito Santo 

non sono tre Dei, ma un solo Dio. 
 
D. Perché si chiama Spirito Santo la terza persona della Trinità? non sono ancora 

Spiriti e Santi tutti gli Angeli, e tutte le Anime Beate? 
M. Per eccellenza si chiama Dio, Spirito Santo, perché è il sommo Spirito, e 

sommamente Santo, ed è autore di tutti gli Spiriti creati, e di ogni Santità. Siccome 
fra gli Uomini ci sono molti che sono Padri, e Santi o per offizio, o per bontà di vita, 
come molti buoni Vescovi, Preti, o Religiosi; e tuttavia non si dice Padre Santo, se non 

al Papa, perché a lui solo conviene per eccellenza questo nome, essendo egli il Capo di 
tutti gli altri Padri, e dovendo essere il più santo di tutti per bontà di vita, com’è per 

ufficio, rappresentandoci la Persona di Cristo. 
 
D. Se il nome di Spirito Santo, conviene a Dio per eccellenza; perché si attribuisce 

solo alla terza Persona? non è anche il Padre, ed il Figliuolo per eccellenza Spirito, e 
Santo? 

M. Così è: ma perché la prima persona ha un nome proprio, cioè, Padre, e la seconda 
un nome proprio, cioè, Figliuolo; alla terza Persona s'è lasciato un nome comune, per 
distinguerla dalle altre due. E di più dovete sapere, che quando si dice della terza 

Persona Divina, che è Spirito Santo, quelle due parole fanno | (p. 36) un nome solo, 
siccome quando un’Uomo si chiama Giovanni Maria, quelle due parole Giovanni Maria 

sono un nome solo: sebbene altrimenti sogliono essere due nomi, Giovanni, e Maria. 
 
D. Che vuol dire, che lo Spirito Santo si dipinge in forma di Colomba, massimamente 

sopra Cristo, e sopra la Madonna? 
M. Non avete da pensare, che lo Spirito Santo abbia corpo, o che si possa vedere 

cogl’occhi corporali; ma si dipinge così per farci intendere gli effetti, che produce negli 
uomini. E perché la Colomba è semplice, pura, gelosa, feconda; però si dipinge sopra 
Cristo e sopra la Madonna, acciocché intendiamo che Cristo e la Madonna furono 

ripieni di tutte le grazie, e doni dello Spirito Santo, ed in particolare di santa 
semplicità, purità, zelo delle anime, e fecondità spirituale, per la quale acquistarono 

infiniti Figliuoli, cioè tutt’i fedeli, e buoni Cristiani. 
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D. Che vuol dire, che sopra degli Apostoli si dipinge lo Spirito Santo in forma di lingue 

di fuoco? 
M. Perché lo Spirito Santo dieci giorni dopo l'Ascensione del Signore, venne sopra gli 

Apostoli, e gli riempì di scienza, di carità, e di eloquenza, insegnando loro a parlare 
con tutte le lingue, acciocché potessero predicare la Santa Fede per tutto il Mondo. Ed 
in segno di questi mirabili effetti fece comparire quelle lingue di fuoco, perché il lume 

di quel fuoco significa la sapienza, l'ardore del medesimo significa la carità, e la figura 
di lingua si- | (p. 37) gnifica l'eloquenza. E perché questo fu un beneficio grandissimo, 

che fece Iddio alla Chiesa; però si celebra quella gran festa, che si chiama Pentecoste, 
o festa dello Spirito Santo. 

 

 
DICHIARAZIONE 

Del nono Articolo 
 
D. Che vuol dire quello, che si dice nell'Articolo nono: La santa Chiesa Cattolica, la 

Comunione de' Santi? 
M. Qui si comincia la seconda parte del Credo, perché la prima parte appartiene a Dio; 

la seconda alla Chiesa Sposa di Dio. E siccome in Dio noi crediamo una Divinità, e tre 
persone, così , nella Chiesa crediamo che sia una sola Chiesa, e che abbia tre 

principalissimi beni: il primo nell'anima, che è la remissione dei peccati: l'altro nel 
corpo, che sarà la risurrezione della carne, ed il terzo nell'anima, e nel corpo insieme, 
che sarà la vita eterna, come vedremo negli Articoli seguenti. 

 
D. Dichiaratemi parola per parola tutto l'Articolo, e prima: che vuol dir Chiesa? 

M. Vuoi dire convocazione e congregazione d'Uomini, i quali si battezzano, e fanno 
professione della Fede, e Legge di Cristo sotto l'ubbedienza del Sommo Pontefice 
Romano; e si chiama convocazione, perché noi non nasciamo Cristia- | (p. 38) ni, 

siccome nasciamo Italiani, o Francesi, o d'altri Paesi: ma siamo chiamati da Dio, ed 
entriamo in questa congregazione per mezzo del Battesimo, il quale è come la porta 

della Chiesa; né basta esser battezzato per essere nella Chiesa, ma bisogna credere, e 
confessare la santa Fede, e Legge di Cristo, come c'insegnano i Pastori; e Predicatori 
di essa Chiesa, né anco questo basta, ma bisogna stare all'ubbedienza del Sommo 

Pontefice Romano, come Vicario di Cristo, cioè, riconoscerlo, e tenerlo per Superiore 
supremo in luogo di Cristo. 

 
D. Se la Chiesa è una congregazione d'Uomini, come dunque chiamiamo Chiese quelle 
fabbriche, dove si dice la Messa, ed i Divini Uffizi? 

M. Perché i Fedeli, che son la vera Chiesa, si congregano in quelle fabbriche per far gli 
esercizi de’ Cristiani; però quelle fabbriche ancora si dimandano Chiese, 

massimamente quando sono dedicate e consacrate al servizio di Dio. Ma noi in questo 
Articolo del Credo non parliamo delle Chiese, che sono fatte di sassi, e di legnami, ma 
della Chiesa viva, che sono i Fedeli battezzati, ed Ubbedienti al Vicario di Cristo, come 

s'è detto. 
 

D. Perché si dice la Chiesa e non le Chiese: poiché si trovano molte congregazioni di 
fedeli in diverse parti del Mondo? 
M. Perché la Chiesa non è più che una, sebbene abbraccia tutti li Fedeli, che sono | (p. 

39) sparsi per tutto il Mondo, e non solamente quelli che ora vivono; ma ancora quelli 
che furono dal principio del Mondo, e quelli che saranno sino alla fine del Mondo; e 

però si dice non solamente una, ma ancora Cattolica, che vuoi dire universale, perché 
si stende a tutti li luoghi, ed a tutti li tempi. 
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D. Per qual ragione la Chiesa si dice essere una sola, se contiene tanta moltitudine 

d'Uomini? 
M. Si dice essere una sola, perché ha un sol Capo il quale è Cristo: ed in luogo suo il 

Pontefice Romano, ed anco perché vive d'un medesimo spirito, ed ha una medesima 
legge, siccome un Regno si dice esser uno: perché ha un solo Re, e l'istessa legge, 
ancorché in quel Regno vi sieno molte Provincie, e molte più Città, e Terre. 

 
D. Perché si dice, che questa Chiesa è santa, essendo che vi sono molti Uomini 

scelerati? 
M. Si dice esser Santa per tre ragioni. Prima, perché il Capo suo, il quale è Cristo, è 
santissimo: siccome uno che ha una bella faccia, si dice essere un bell'Uomo, 

ancorché abbia qualche dito storto, o qualche macchia nel petto o nelle spalle. 
Secondo, perché tutti li Fedeli sono Santi per fede, e professione; perciocché hanno 

una Fede verissima e divina, e fanno professione de’ Sacramenti Santissimi, e d'una 
Legge giustissima, la quale non comanda, se non cose buone, e non proibisce, se non 
cose male. Terzo, perché | (p. 40) sempre nella Chiesa vi sono alcuni veramente 

Santi, non solamente di fede, e professione; ma ancora di virtù, e di costumi, dove 
che fra Giudei, Turchi, Eretici, e simil Gente, che sono fuori della Chiesa, non ci può 

esser alcuno veramente santo. 
 

D. Che vuol dire la Comunione de’ Santi? 
M. Vuol dire, che il corpo della Santa Chiesa è talmente unito, (a) che del bene d'un 
membro ne partecipano tutti gli altri (b). Onde quantunque molti siano in Paesi 

lontani; e noi non li conosciamo, nondimeno le loro Messe, Orazioni, Divini Uffici, ed 
altre buone opere giovano ancora a noi: e non solamente c'è questa comunione qui in 

terra; ma anche le nostre Messe, Orazioni, e buone opere giovano a quelli del 
Purgatorio; e le orazioni di quelli, che sono in Paradiso, giovano a noi, ed alle anime 
del Purgatorio. 

 

(a) Psalm. 118 

(b) Rom. 12 

 

D. Se questo è così, non occorre far orazione per alcuno in particolare, né far dir 
Messa per questa, o per quell'anima del Purgatorio, poiché tutto il bene è comune? 
M. Non è così: perciocché la Messa, e l’Orazione, e le altre buone opere, se bene in 

qualche modo son comuni a tutti, nondimeno giovano molto più a quelli, per cui si 
fanno in particolare, che agli altri. | (p. 41) 

 
D. Che diremo degli Scomunicati, partecipano ancora essi de' beni de' Fedeli, o no? 
M. Per questo si chiamano scomunicati, perché non hanno la comunione de' Santi, e 

sono come rami tagliati dall'albero, o come membra troncate dal corpo, che non 
partecipano il buon umore, il quale si sparge fra gli altri rami, o membra unite: e di 

qui potete raccogliere quanto caso s'abbia da fare della scomunica (a), poiché non può 
avere Iddio per Padre, chi non ha la Chiesa per Madre. 

 

(a) Cypr. de unit. Eccl. 

 
D. Dunque gli scomunicati sono fuor della Chiesa, come li Giudei, e gli altri Infedeli? 
M. Così è: ma vi è questa differenza, che li Giudei, e Turchi sono fuor della Chiesa (a), 

perché non ci sono entrati, non avendo il Santo Battesimo. Gli Eretici, che sono 
battezzati, ma hanno persa la Fede, sono fuori, perché sono usciti, e fuggiti via da se 

stessi: e però la Chiesa li costringe con varie pene a tornar alla Santa Fede, come 
quando una pecorella fugge dalla mandra, il Pastore la costringe con il bastone a 
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ritornare. Ma gli scomunicati, perché hanno il Battesimo, e la Fede, sono entrati, e non 

escono da sè, ma sono scacciati per forza, come quando il Pastore manda fuori una 
pecora rognosa, e la lascia in preda a’ Lupi. E’ ben vero, che la Chiesa non discaccia 

gli scomunicati, acciocché sempre stiano fuo- | (p. 42) ri: ma acciocché si pentano 
della loro disubbedienza, così umiliati domandino di ritornare, e siano di nuovo ricevuti 
nel seno della Santa Madre Chiesa, ed alla Comunione de' Santi. 

 

(a) Hier. c. 3 ad Ti. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Del decimo Articolo. 

 
D. Che vuol dire la remissione de’ peccati, che è il decimo Articolo? 
M. Questo è il primo di quelli tre beni principali, che si trovano nella Chiesa: per il che 

bisogna sapere, che tutti gli Uomini nascono peccatori, e nimici di Dio, e poi crescendo 
sempre vanno di male in peggio fin che per grazia di Dio non si rimetta loro il peccato, 

e vengano ad essere amici e figliuoli di Dio. Ora questa grazia sì grande non si trova 
altrove, che nella Santa Chiesa (a), nella quale sono i Santi Sacramenti, e massime il 
Battesimo e la Penitenza, che come medicine celesti guariscono gli Uomini da tutte le 

malattie spirituali, che sono i peccati. 
 

(a) Ephes. 5; ad Tit. 3. 

 

D. Vorrei, che mi dichiaraste un poco meglio, quanto sia gran bene questa remissione 
de' peccati? 

M. Non si trova al Mondo il maggior male del peccato, non solamente perché da esso 
nascono tutti gli altri mali in questa | (p. 43) vita, e nell'altra; ma ancora, perché il 

peccato fa, che l'Uomo sia nemico di Dio, e che si può dir peggio, che esser nemico di 
quello, il quale può far tutto ciò che vuole, e niuno gli può resistere? chi potrà 
difendere quello con cui sarà adirato Iddio? e per il contrario non si può trovar in 

questa vita il maggior bene, che essere in grazia di Dio; perché chi potrà nuocere a 
colui, il quale è difeso da Dio, essendo il tutto in mano dell’istesso Dio? ed in somma 

voi sapete, che fra le cose corporali la più stimata è la vita, perché essa è il 
fondamento di tutti gli altri beni, e che la cosa più abborrita è la morte, perché ella è 
contraria alla vita: così dunque, poiché il peccato è la morte spirituale dell'anima; e la 

remissione del peccato è la vita dell'istessa anima, potete facilmente considerare 
quanto gran bene si riceva nella Chiesa, essendo in essa sola la remissione de' 

peccati. 
 
 

DICHIARAZIONE 
Dell'undecimo Articolo. 

 
D. Che vuol dire la Risurrezione della carne, che è l'Articolo undecimo? 
M. Questo è il secondo de' beni principali della Santa Chiesa, cioè, che nell’ultimo 

giorno tutti quelli che saranno ritrovati con la remissione de' peccati, torneranno a 
vivere. | (p. 44) 

 
D. E gli altri, che sono fuori della Chiesa, e non hanno avuta la remissione de' peccati, 
non torneranno ancora essi a vivere ? 

M. Quanto alla vita naturale, tutti torneranno a vivere (a), così buoni, come tristi: (b) 
ma nondimeno, perché la risurrezione de' tristi sarà (c) perché siano tormentati 
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sempre, e non per avere alcun bene; però quella loro vita si chiama più tosto una 

morte continua, che vera vita; e così la vera risurrezione, cioè la vita desiderabile, non 
sarà se non de' buoni, i quali saranno trovati senza peccato. 

 

(a) I. Cor. 15. 

(b) S. Ambrog., de fide resurr. 

(c) Job. 19. 

 

D. Vorrei sapere se questi corpi stessi, i quali ora abbiamo, risorgeranno, o pure altri 
simili? 

M. Non è dubbio, che questi corpi stessi risorgeranno, perché altrimenti non sarebbe 
vera risurrezione, se non risorgesse quell'istesso, ch’è caduto, e non tornasse a vivere 
quell'istesso, che è morto. E poi la risurrezione si fa acciocché il corpo sia partecipe 

del premio, o della pena, siccome è stato partecipe delle buone opere o de' peccati; 
dunque bisogna, che sia l'istesso corpo, perché un’altro non meriterebbe pena, né 

premio. 
 
D. Come è possibile, che torni a vivere quello, che è stato abbruciato, sparse le ceneri 

al vento, o gettate in fiume? 
M. Per questo si dice nel principio del Credo, che Dio è onnipotente (a), perché può | 

(p. 45) fare quello che a noi pare impossibile. Ma se voi considerate che Dio ha fatto il 
Cielo, e la Terra di niente, non vi parrà difficile a credere, che possa ridurre all'essere 
di prima, quello che è ridotto in cenere. 

 

(a) S. Aug. de Civ. Dei lib. 22, c. 20. 

 
D. Vorrei sapere, se gli Uomini torneranno ad essere Uomini, e le Donne ad essere 

Donne, o pure se tutti saranno ad un modo? 
M. E’ necessario credere, che gli Uomini saran Uomini, e le Donne saranno Donne (a), 

perché altrimenti non sarebbono gl’istessi corpi, che erano prima: ed io già vi ho 
detto, che hanno da essere i medesimi, sebbene nell'altra vita non ci sarà più 
generazioni di Figliuoli, né Mariti, né Mogli; nondimeno ci sarà la diversità di Uomini e 

Donne, acciocché ognuno goda il premio delle proprie virtù, che nel sesso suo avrà 
esercitate, e come sarà in Paradiso bello spettacolo vedere la gloria de' Martiri, e de' 

Confessori, così sarà anche bello a vedere la gloria delle Vergini, e sopra tutto della 
Madre del Signore. 

 

(a) Ibid. c. 17. 

 
D. Avrei a caro, che voi mi diceste in che età, e statura risusciteremo; poiché alcuni 
muoiono fanciulli, altri giovani, ed altri vecchi? 

M. Tutti risusciteranno in quella statura, ed in quell'essere, che avranno avuto, o 
erano (a) per avere nell'età di trentatrè anni nella quale risuscitò nostro Signore. 

Sicché i fanciulli risusciteranno tanto grandi quanto avevano da essere, per avere 
nell’età di trentatrè an- | (p. 46) ni, nella quale risuscitò Nostro Signore; e li vecchi 

risusciteranno in quel fiore di età ch'ebbero, quando furono di trentatrè anni: e se 
alcuno in questa vita sarà stato cieco, o zoppo, o nano, o con altra deformità, 
risusciterà intiero, sano, e con ogni perfezione, perché Iddio fa le opere perfette (b), e 

così nella risurrezione, che sarà opera propria sua, correggerà gli errori, ed i difetti 
della natura. 

 

(a) S. Aug. de Civit. Dei 1. 22, c. 15. 

(b) Deut. 32. 
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DICHIARAZIONE 

Del duodecimo Articolo  
 
D. Che vuol dire la Vita eterna, che è l'ultimo Articolo? 

M. Vuol dire una compita felicità dell'anima, e del corpo, e questo è sommo bene, e 
l'ultimo fine, che acquistiamo per esser nella Chiesa. 

 
D. Ditemi in particolare, che beni saranno nella vita eterna? 
M. Voglio insegnarvi questo mistero per similitudine delle cose di questo Mondo. Voi 

sapete, che quaggiù si desidera un corpo sano, bello, agile e robusto: un'anima savia, 
prudente, e dotta, quanto all'intelletto, e piena di ogni virtù, quanto alla volontà: ed 

oltre a questo si | (p. 47) desiderano beni esteriori, cioè, ricchezze, onori, potenza, e 
piaceri. Ora nella vita eterna il corpo per sanità avrà l'immortalità con l'impassibilità 
(a), cioè, che niuna cosa gli possa nuocere: per bellezza avrà la chiarezza, cioè uno 

splendore, come è quello del Sole; per agilità avrà la sottigliezza, cioè, che in un 
momento si potrà muovere da una parte del Mondo all'altra, e dalla Terra al Cielo 

senza fatica veruna; per fortezza avrà un essere tanto robusto, che senza mangiare, 
senza bere, senza dormire, senza riposare, potrà servire allo spirito in ogni cosa, che 

a lui sarà necessaria, né avrà paura di cosa veruna. Quanto all'anima, l'intelletto sarà 
pieno di sapienza; poiché vedrà la causa di tutte le cose, che è Dio: la volontà sarà 
piena di tanta bontà, e carità, che non potrà fare pur un peccato veniale. Le ricchezze 

de’ Beati saranno il non aver bisogno di niente (b), avendo in Dio ogni bene. L'onore 
sarà esser Figliuoli di Dio, uguali agli Angeli, (c) esser Regi, e Sacerdoti spirituali in 

perpetuo. La potenza sarà esser insieme con Dio; padroni dell'universo, e poter fare 
tutto quello, che vorranno; perciocché saranno uniti alla volontà di Dio, alla quale non 
può resistere cosa alcuna (d). Finalmente il diletto sarà ineffabile; per- | (p. 48) 

ciocché tutte le potenze, così dell'anima, come del corpo, saranno unite agli oggetti a 
loro venienti; d'onde nascerà una contentezza piena, una pace non mai più provata, 

un'allegrezza, e un giubilo perpetuo. 
 

(a) I. Corinth. 15 

(b) Luc. 20. 

(c) Apoc. 5, 20. 

(d) Aug. de Civ. Dei lib. 22, cap. VII. 

 
D. Se tutti avranno tutte queste cose, e tutti saranno contenti ad un modo: dunque 

non ci sarà in Paradiso uno più beato dell'altro? 
M. Anzi chi ha più meritato in questa vita, quegli avrà maggior premio, e sarà più 

beato, ma però non ci sarà invidia, né dispiacere, perché tutti saranno ripieni secondo 
la loro capacità: e coloro, i quali avranno più meritato, saranno più capaci, e così 
avranno maggior gloria: come per esempio, se un padre avendo molti Figliuoli, uno 

più grande dell'altro, secondo l'età loro, e facesse a tutti una veste di tela d'oro 
proporzionata alla statura di ciascheduno, non è dubbio, che i più grandi avrebbero 

maggiori vesti e di più valuta, e nondimeno tutti sarebbero contenti, né li piccoli 
desidererebbero le vesti de' grandi, perché non starebbero loro bene. 
 

D. Che vuol dire, che questa beatitudine del Paradiso si dimanda vita eterna? non 
viveranno in eterno i dannati ancora nell'Inferno? 

M. Vita propriamente si dice essere in quelle cose, che si muovono da se stesse: onde 
per un certo modo si dice ancora essere acqua viva quella delle fontane, perché | (p. 
49) si muove; e quella delle paludi si dice esser morta, perché sta ferma. Ora i Beati 
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in Cielo, si dice, che hanno vita eterna; perciocché possono operare tutto ciò che 

vogliono, con tutte le potenze interiori ed esteriori, senza impedimento niuno, e 
sempre operano, e si esercitano a loro beneplacito. Ma li Dannati nell'Inferno, se bene 

vivono, perché non finiscono mai di consumarsi, tuttavia si dicono aver morte 
perpetua, perché sono legati al fuoco, ed a' tormenti, e sono costretti sempre a patir 
quello, che non vorrebbero, e non possono operar niente di quello, che vorrebbero. 

Sicché i Beati in Cielo godono ogni bene senza mescolanza di male, ed i Dannati 
nell'Inferno patiscono ogni male senza poter adempir mai alcuna loro voglia. 

 
D. Che vuol dire Amen, che si mette al fine del Credo? 
M. Vuol dire, così è la verità, cioè tutto quello, che si detto, è vero, e certo. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Dell'Orazione Dominicale. 

CAPITOLO QUARTO 

 
D. Ho imparato colla grazia di Dio quello, che ho da credere: desidero, che ora 

m'insegnate quello, che ho da sapere, e desiderare, e che mezzo potrò avere per 
ottenerlo. | (p. 50) 

M. Tutto quello che ora mi domandate, si contiene nell’ Orazione Domenicale, che noi 
chiamiamo il Pater Noster: perché in questa Orazione si dichiara, che cosa si ha da 
desiderare, ed a chi si ha da dimandare, e l'istessa Orazione è il mezzo per ottenerla. 

 
D. Qual è l'Orazione Dominicale? 

M. È questa: Padre Nostro, che sei ne' Cieli ec. 
 
D. Per qual causa anteponete il Pater Noster a tutte le altre Orazioni? 

M. Prima, perché questa è la più eccellente di tutte, essendo stata composta 
dall'istesso Cristo il quale è somma sapienza. Secondo, perché questa stessa orazione 

è brevissima; il che è utile per impararla, e tenerla a mente: ed insieme è piena di 
sostanza, poiché comprende tutto ciò che si deve domandare a Dio. Terzo, perché ella 
è utilissima ed efficacissima; essendo stata fatta da quello che insieme è Giudice, ed 

Avvocato nostro (a); e perciò sa meglio di niuno, come bisogna domandare per poter 
impetrare (b). Quarto, perché è (c) la più necessaria di tutte (d): atteso che tutti i 

Cristiani sono obbligati a saperla, e recitarla ogni giorno (e); e però si domanda 
Orazione quotidiana, cioè Orazione da dirsi ogni dì. | (p. 51) 
 

(a) Aug. ep. 121. c. 12. 

(b) Conc. Tol. 4, can. 9. 

(c) Conc. Remens. can. 2. 

(d) Cypr. de Orat. Dom. 

(e) Aug. Enchir. 71. 

 
D. Cominciate dunque a dichiararmi quelle prime parole: Padre nostro, che sei ne' 

Cieli. 
M. Queste poche parole sono come un proemio picciolo, ovvero un apparecchio per 
l'Orazione; perciocché dicendo, che Dio è nostro Padre, pigliamo ardire, e fiducia di 

pregarlo: dicendo, ch'è ne' Cieli, ci ricordiamo, che bisogna andare a lui con gran 
timore, ed umiltà; poiché non è Padre terreno, ma celeste: e di più dicendo, ch'è 

Padre, consideriamo, che vorrà compiacersi di quello che gli dimandiamo: dicendo ch'è 
ne' Cieli, come Signore, e Padrone del mondo, intendiamo che potrà fare quanto 
vorrà. Finalmente dicendo, ch'è Padre; ci ricordiamo che siamo Figliuoli di Dio, ed 
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eredi del Paradiso: dicendo, ch'è nei Cieli, e considerando, come noi siamo in Terra, ci 

ricordiamo, che non abbiamo il possesso della nostra eredità; ma siamo pellegrini, e 
viandanti in terra de’ nemici; e perciò abbiamo gran bisogno dell'aiuto suo. 

 
D. Dichiaratemi in particolare tutte le parole. 
M. Quella parola Padre, se bene conviene a Dio, in quanto è Padre di tutte le cose per 

creazione, nondimeno in questa Orazione, s'intende di Dio, in quanto ch'egli | (p. 52) 
è Padre de' buoni cristiani per adozione (a). E’ ben vero, che possono ancora quelli 

dire a Dio Padre nostro, (b) i quali desiderano convertirsi, e diventare Figliuoli di Dio, 
talché solo coloro non possono con verità dire il Pater noster i quali non sono, né 
vogliono esser Figliuoli di Dio, non avendo pensiero alcuno di convertirsi. 

 

(a) Cypr. de orat. Dom.; Aug. lib. 2 de ser. in Monte cap. 4. 

(b) Hieron. in ep. ad Damasum del fil. prod. 

 

D. Perché si dice Padre nostro, e non Padre mio? 
M. Si dice Padre nostro, acciocché intendiamo, che noi tutti siamo fratelli, e come 

fratelli (a) dobbiamo amarci; ed essere uniti fra noi, essendo Figliuoli d'un istesso 
Padre (b). Si dice ancora, Padre nostro, per insegnarci che l'orazione comune è 
migliore, che la privata, ed anco è più utile a quell'istesso, che fa orazione; perciocché 

mentre tutti dicono Padre nostro, ciascuno fa orazione per tutti, e tutti fanno orazione 
per ciascuno. 

 

(a) Cypr. de Orat. Dom. 

(b) Ambr. de Abel. et Cain., l. 1, c. 9. 

 
D. Perché si dice, che sei ne' Cieli, non è Dio in ogni luogo? 

M. Si dice, che Dio abita ne' Cieli, non perché non sia in ogni luogo, ma perché i Cieli 
sono la più nobil parte del Mondo (a), ed in essi più risplende la grandezza, po- | (p. 

53) tenza, e sapienza di Dio, e finalmente in essi si lascia vedere a faccia a faccia dagli 
Angeli, e dagli Uomini beati (b). Si può dire ancora che Dio è ne' Cieli, perché egli 
abita in un modo particolare negli Angeli, e negli Uomini Santi, che sono Cieli 

spirituali. 
 

(a) Greg. Nissenus orat. 2 in Orat. Dom.Ioan; Chrysost, in cap. 6 Matth. 

(b) August. lib. 2 de serm. in Monte, cap. 3; Cirill. catech. 5. Mystag. 

 
D. Veniamo ora alla prima petizione, che vuol dire: Sia santificato il nome tuo? 

M. Il nome in questo luogo significa la fama, e la notizia, come quando noi diciamo, 
che uno ha gran nome, perché è conosciuto da molti, ovvero che ha buon nome, o 
mal nome, perché ha buona fama, o mala fama, essendo conosciuto da molti, e lodato 

per buono, o biasimato per tristo (a). Onde santificare il nome di Dio non è altro, che 
sparger per il mondo la notizia di Dio, e conservarla pura, e santa ne' cuori, e nelle 

bocche degli Uomini, com'è in se stessa, e perché sono nel Mondo molti Infedeli, i 
quali non conoscono Dio, e molti mali Cristiani, che lo bestemmiano, e maledicono, e 
però coloro i quali sono figliuoli di Dio, ed hanno zelo dell'onore del Padre loro, con 

gran desiderio pregano, che sia santificato il nome suo, cioè che sia per | (p. 54) tutto 
il Mondo conosciuto, adorato, confessato, lodato, e benedetto, come conviene. 

 

(a) August. lib. 2 de serm. in Monte, cap. 5; Cass. coll. 9, cap. 18.; Ber., serm. 6 de 

Quadrages. 

  



164 

 

D. Se noi desideriamo, che Dio sia conosciuto, e lodato dagli Uomini, non sarebbe 

meglio dimandar questo dagli Uomini, che da Dio? 
M. L'Uomo non è bastante a se stesso né a conoscere, né a lodare Dio; e però 

dimandiamo a Dio, che operi con la sua santa grazia, di modo che gl'infedeli, e gli altri 
peccatori si convertano, e così convertiti comincino a conoscere, e lodare il suo santo 
nome. 

 
D. Perché si comincia l'Orazione dal dimandare, che sia santificato il nome di Dio? 

M. Siamo obbligati ad amare Dio sopra ogni cosa, e più che noi stessi, e però il primo, 
ed il più frequente desiderio nostro ha da essere della gloria di Dio: e per questo 
siamo stati creati, ed ornati di ragione, acciocché conosciamo, e lodiamo Dio, nel 

quale ancora consiste il nostro sommo bene, come diremo in appresso. 
 

D. Dichiaratemi ora la seconda petizione, cioè venga il Regno tuo? 
M. In questa petizione con buon ordine si dimanda la salute propria, poiché nella 
prima si è dimandata la gloria di Dio. 

 
D. Che cosa si deve intendere per Regno di Dio? 

M. In tre modi si può intendere il Regno di Dio; perciocché si trova un Regno di 
natura, un Regno di grazia, ed un Re- | (p. 55) gno di gloria. Il Regno di natura è 

quello, col quale Dio regge, e governa tutte le creature, come assoluto Signore d’ogni 
cosa, perché sebbene gli Uomini perversi si sforzano di far male, e non osservano la 
Legge di Dio, nondimeno regna Dio sopra di loro; perché quando gli piace, impedisce i 

loro dissegni: e pure se alle volte permette, che abbiano quello, che vogliono, poi li 
punisce severamente; e niuno è, che possa fare, se non quanto egli ordina, o 

permette. Il Regno di grazia è quello, col quale Dio regge, e governa le anime, ed i 
cuori de' buoni Cristiani, dando loro spirito e grazia di servirlo volentieri, e di cercare 
sopra ogni cosa la gloria sua. Il Regno di gloria sarà nell'altra vita dopo il giorno del 

Giudizio: perciocché allora regnerà Iddio con tutti li Santi sopra tutte le cose create, 
senza resistenza veruna, perché allora sarà tolta ogni potestà a’ Demoni, ed agli 

Uomini perversi, i quali saranno rinchiusi nelle prigioni eterne dell'Inferno. Sarà ancora 
in quel tempo estinta la morte, e la corruzione, con tutte le tentazioni del Mondo, e 
della Carne, che ora travagliano i servi di Dio; sicché quello sarà un Regno quieto, e 

pacifico, con sicuro possesso, di perfetta, ed eterna felicità. | (p. 56) 
 

D. Di quale di questi tre Regni si parla in questa petizione? 
M. Non si parla del primo, perciocché quello non ha da venire, ma già è venuto. Ne 
anche si parla del secondo (a); perché di quello si è parlato nella prima petizione, e 

già in gran parte è venuto. Ma si parla del terzo, che ha da venire e si aspetta con 
gran desiderio da tutti coloro, i quali conoscono la miseria di questa vita (b). Onde in 

questa petizione si domanda il nostro sommo bene, cioè la perfetta gloria dell'anima, 
e del corpo. 
 

(a) Tertul. lib. de orat., c. 5; Cypr. de orat. Dom.; Cirill. Catech. 5. Mystag; Chrisost. in cap. 9. 

Matth. 

(b) Aug. l. de serm. in Monte; Hier. in c. 6 Matth.; Cassian. Coll. 9. cap. 19. 

 

D. Se il Regno di Dio, il quale noi desideriamo e domandiamo che venga presto, 
comincierà dopo il giorno del Giudizio: dunque noi desideriamo, e domandiamo, che 
questo Mondo presto finisca, e presto venga il giorno del Giudizio? 

M. Così è; perché sebbene gli amatori del Mondo non possono avere la peggior nuova 
che sentir nominare il giorno del Giudizio; nondimeno i cittadini del Cielo, che ora 

vivono come pellegrini, e sbanditi qua giù in Terra, non hanno altro maggior desiderio. 
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Onde Sant'Agostino dice (a), che siccome, prima che Cristo venisse al mondo, tutti i 

desi- | (p. 57) deri de' Santi dell'antica Legge, s'indirizzavano alla prima venuta di 
Cristo, così ora tutti li desideri de' Santi della Legge nuova s'indirizzano alla seconda 

venuta dell'istesso Cristo, che ci porterà alla perfetta beatitudine. 
 

(a) In Psalm. 118, conc 20. 

 

D. Passiamo alla terza petizione; che significano quelle parole: Sia fatta la volontà tua, 
siccome in Cielo, così in Terra? 
M. Si dimanda in queste parole la grazia di ben osservare la Legge di Dio: perciocché 

essendosi domandata nella seconda petizione la vita beata, ch'è il fine dell’Uomo, 
conveniva che ora si domandasse il mezzo principale per arrivare a quel fine: e questo 

mezzo principale è l’osservanza de’ Comandamenti di Dio, che così disse il nostro 
Signore (a): Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i Comandamenti. E poiché noi 
non siamo bastanti da noi stessi di osservare tutti i Comandamenti, come si conviene; 

perciò domandiamo a Dio, che sia fatta da noi la sua volontà cioè, che ci dia grazia 
d’adempire la sua volontà, obbedendo in tutto, e per tutto ai suoi santi 

Comandamenti. 
 

(a) Matt. 19. 

 

D. Desidero sapere, se oltre dell’adempire la volontà di Dio nell'osservanza de’ 
Comandamenti, siamo ancora obbligati a conformare la nostra volontà con quella di 
Dio, quando ci manda delle tribolazioni? | (p. 58) 

M. Siamo obbligati almeno a non mormorare, ed a non lamentarci della provvidenza 
divina (a); perciocché tutto quello che ci manda, o ci permette, tutto lo fa a buon fine, 

cioè per darci materia di maggior merito, se noi siamo buoni, o per purgarci, se noi 
siamo tristi. 

 

(a) Cypr. serm. de mort. August. sermon. 109, de temp. 2, cap. 3. 

 
D. A che effetto s'aggiunge: siccome in Cielo, così in terra? 

M. Per insegnarci, che dobbiamo procurare di obbedire a Dio, e di osservare i suoi 
santi Comandamenti con quella perfezione, prontezza, ed allegrezza, con la quale 
obbediscono gli Angeli in Cielo (a), i quali non commettono mai un minimo 

mancamento in osservare tutti i Comandamenti di Dio. Si può anco dire, che noi 
desideriamo, e domandiamo che i Peccatori (b) significati per la Terra obbediscano a 

Dio come gli obbediscono i Santi significati per il Cielo (c): ovvero che tutta la Chiesa 
significata per la Terra obbedisca intieramente a Dio, come gli obbedì Cristo, il quale 
viene significato per il Cielo. 

 

(a) Cirill, catech. 7 Mystag.; Chryeost. in cap. 6 Matth, et alii sopra cit. excep. Tertul. et 

Cyprian. 

(b) August. lib. 2, de serm, in mont., cap. 3. 

(c) Cypr. de Orat. Dom. 

 
D. Veniamo alla quarta petizione. Che vuol dire: il pane nostro quotidiano dà a noi 

oggi? | (p. 59) 
M. Con molta ragione si dimanda il pane, che sostenta la vita, dopo che si ha 
dimandata la grazia, la quale è l'intessa vita: perché la prima cosa, che desidera chi 

comincia a vivere, non è altro, che il cibo, col quale si mantiene il vivere. Ma avete da 
sapere, che in questa Orazione si dimanda principalmente il pane spirituale, il quale è 

cibo dell'anima: e secondariamente il pane corporale, il quale è cibo del corpo: e per 
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pane spirituale s'intende il Santissimo Sacramento dell'Altare, che è pane celeste e 

divino, il quale mirabilmente nutrisce la vita dell'Anima, e similmente s'intende la 
parola di Dio, la quale con le prediche, o con la lezione di libri spirituali, aiuta non 

poco a nutrire la medesima vita dell'anima; e finalmente s'intende l'ispirazione di Dio, 
l'Orazione, ed ogni altra cosa, che aiuta a mantenere, ed accrescere in noi, la Grazia 
la quale, come si è detto, è la vita dell'anima. Per pane corporale s'intende tutto 

quello che ci è necessario per mantenere la vita del corpo, il quale è come istrumento 
dell'anima in fare le buone opere. 

 
D. Perché si dice, che questo Pane è nostro? 
M. Con gran mistero si dimanda nostro questo Pane; perché se noi parliamo del 

Santissimo Sacramento, quello è pane nostro, perché per nostra salute è stato 
formato dallo Spirito Santo nel ventre | (p. 60) della B. Vergine, e cotto in un certo 

modo nel forno della Santa Croce, ed apparecchiatoci nella mensa dell'Altare per 
mano de' Sacerdoti; e di più è nostro, perché pane proprio dei Figliuoli, e non si può 
dare a’ cani (a), cioè agl’infedeli, né a quelli che stanno in peccato mortale. Se 

parliamo della Dottrina, dimandiamo il nostro pane, cioè quello, che si dispensa da’ 
veri Predicatori a' Figliuoli di Santa Chiesa, e non il pane alieno, cioè quello che danno 

gli Eretici a’ loro seguaci, che è pane corrotto, ed appestato. Ma se parliamo del pane 
corporale (b), desideriamo che Dio ci dia il nostro pane, e non quel d’altri, cioè che ci 

aiuti ne' guadagni giusti, e leciti, ed ancora, che benedica le nostre possessioni, e 
vigne, e tutte le nostre fatiche, acciocché senza furti, e fraudi possiamo procurarci il 
vivere. 

 

(a) Cyprian. De orat. Dom. 

(b) Auctor operis imperf. In cap. 6 Matth. 

 

D. Perché si dice, che questo pane è quotidiano? 
M. Si dice quotidiano, cioè pane di ogni giorno, perché non desideriamo cose 
soverchie, né curiose (a), ma quello, che ci basta per un semplice vitto alla giornata 

così per l'anima, come per il corpo, massime poiché intendiamo d'esser pellegrini, e 
forastieri in questa vita. | (p. 61) 

 

(a) Cypr. de orat. Dom.; Crisost in cap. 6 Matth. 

 
D. Perché si dice: Dà a noi? 

M. Perché sebbene noi vogliamo affaticarci per avere il pane così spirituale, come 
corporale; nondimeno sappiamo che tutte le nostre fatiche sarebbono vane, se Dio 
non concorresse con la grazia sua, come spesso vediamo, che quantunque gli Uomini 

s'affatichino in seminare e mietere, pur vengono le carestie per li peccati del Mondo. 
Dimandiamo ancora (a), che Dio ci dia il nostro pane, cioè che non solamente ci aiuti 

in procurarlo, ed acquistarlo, ma ancora, che lo benedica, e santifichi, mentre 
l'usiamo, acciocché ci faccia prò, e sia utile all'anima, ed al corpo. 
 

(a) August. serm. 135. cap. 3. 

 
D. Perché si aggiunge quella parola, Oggi? 
M. Quella parola Oggi, significa tutto il tempo di questa vita temporale (a): e così 

domandiamo a Dio, che in tutta questa peregrinazione ci sortenti col pane spirituale, e 
corporale, finché arriviamo alla Patria Celeste, dove non avremo più bisogno de’ 

Sacramenti, né di Prediche, nemmeno di cibi corporali. Si può anco dire (b), che 
dimandiamo a Dio che ci dia oggi questo pane: perché non vogliamo esser solleciti di 
quello, che ha da essere dimani, non sapendo, se dimani saremo vivi; e così ci ha 
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insegnato Nostro Signore, | (p. 62) non ci dar fastidio, se non delle cose presenti (c). 

Sicché il pane che ci basti per oggi, lo dimandiamo oggi; quello di dimani, lo 
dimanderemo dimani. 

 

(a) Cirill. cathec. 5 Mystag.; Aug. in Epist. 121, cap. II. 

(b) Cypr. Chrysost. 

(c) Matth. 6. 

 

D. Mi nasce un dubbio da quello, che voi avete detto: perché se noi non dobbiamo 
darci fastidio, se non del presente, fanno male coloro, i quali si provveggono di grano, 

e di vino, e di altre cose necessarie per un anno intero? 
M. Nostro Signore, quando c'insegna a non pigliarci fastidio, se non del presente, non 
pretende altro che liberarci dalle cure soverchie, le quali impediscono grandemente 

l'orazione, e le altre cose di più importanza, che appartengono all’acquisto dell'eterna 
vita. E però quando il pensare al futuro non è soverchio, ma necessario, come il fare 

provvisioni, che avete detto, allora non è male pensare al futuro; anzi quel tal 
pensiero non è di dimani, ma di oggi; perciocché, se noi aspettassimo a dimani, non 
saressimo più a tempo. 

 
D. Seguita la quinta petizione. Che vuoi dire: E rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi 

li rimettiamo ai nostri debitori? 
M. Già nelle quattro petizioni precedenti abbiamo domandato a Dio, che ci dia ogni 
bene, così eterno come temporale: ora nelle tre seguenti domandiamo, che ci liberi da 

ogni male passato, presente e futuro, e così vedete esser vero quello che io vi dissi 
sopra, che in | (p. 63) questa Orazione si contiene tutto ciò che si può desiderare. 

Dimandiamo dunque in questa petizione, che Dio ci liberi dal male passato, cioè da' 
peccati, i quali noi abbiamo commessi, che così Nostro Signore dichiarò a' Santi 
Apostoli (a), quando insegnò loro questa orazione, qualmente per debiti si dovevano 

intendere i peccati. 
 

(a) Matth. 6. 

 

D. Per qual causa i peccati si dimandano debiti? 
M. Per tre cause. Prima, perché ogni Uomo, che pecca offende Dio, e perciò resta 

debitore di sodisfare a Dio per l'ingiuria, che ha fatto. Secondo, perché chi pecca, 
trasgredisce la Legge di Dio; e perché detta legge promette premio a chi la osserva; e 

pena a chi non l'osserva; però chi non l'osserva, diviene debitore di pagar la suddetta 
pena. Terzo, perché ciascuno di noi è obbligato a coltivare la vigna dell'anima sua, e a 
rendere a Dio frutto delle buone opere: perciò chi non fa buone opere, e molto più chi 

fa male opere in cambio delle buone, è debitore a Dio, il quale è il vero Padrone di 
tutte queste vigne; e perché tutti noi spesso manchiamo, così in far quello, che non 

dovremo, come in non far quello che dovressimo, però ogni giorno più volte conviene, 
che con molta umiltà preghiamo Dio, che ci rimetta i debiti nostri. | (p. 64) 
 

D. Perché s'aggiunge: Siccome noi li rimettiamo a’ nostri debitori? 
M. Qui ancora s'intendono per debiti le offese, e le ingiurie, che noi riceviamo dal 

Prossimo nostro, e diciamo a Dio, che ci perdoni le offese, siccome noi le perdoniamo 
a chi ha offeso noi; perciocché siccome chi perdona le offese ricevute dal Prossimo, è 
più disposto per ricevere il perdono delle offese, le quali egli ha fatto a Dio: così per 

contrario, chi non vuol perdonare le ingiurie al prossimo, si fa indegno che Dio perdoni 
a lui. Finalmente col dire, che noi (a) perdoniamo le ingiurie a' nostri nemici, veniamo 

a mostrare, che ci piace la misericordia, e che ci par cosa di animo grande, e nobile il 
perdonare, acciocché, quando noi dimandiamo misericordia a Dio, egli non ci possa 
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rispondere: come vuoi tu, ch’io ti usi misericordia, essendo che tu hai in odio la 

misericordia? e come dimandi che io ti perdoni, poiché tu stimi cosa d'anima vile il 
perdonare? 

 

(a) Greg. Nissen. orat. 5 de Orat. Dom. 

 
D. Dichiaratemi ora la Sesta petizione: E non c'indurre in tentazione? 

M. In questa petizione si dimanda aiuto contro il male futuro (a), cioè contro le 
tentazioni che sono mezzi per farci ca- | (p. 65) dere in peccato. Ora avete da sapere 
come principalmente si dimanda che Dio non permetta che siamo vinti, e superati 

dalla tentazione. Ma nondimeno, perché le tentazioni sono molto pericolose, e la 
vittoria è incerta: perciò si dimanda ancora (b), che Dio non permetta, che siamo 

tentati, massime quando egli vede, che la vittoria non sarà nostra, ma del Demonio. E 
qui avete da cavar un bel documento, cioè, che il Demonio non solamente non ci può 
vincere, ma ne pur tentare, se Dio non lo permette. 

 

(a) Cirill. Catech. 5 Mystag. Imbor. Lib 5. de Soc; Ambr. lib. 5 de cap. 4; Hil can. 31, in Mat. et 

Hieron. in cap. 26. Matth.; Aug. Epist. 121, cap. II. 

(b) Greg. Nisc. or. 5; Cypr. de orat Dom.; Chrysost, in cap. 6 Matth. 

 
D. Non intendo bene quella parola: Non ci indurre in tentazione: perciocché pare che 
voglia dire, che Dio suol indurre gli Uomini in tentazione; e noi lo preghiamo che non 

lo faccia. 
M. Indurre in tentazione, o sia tentar al male, o sia far cadere in peccato, è proprio del 

Demonio, e non appartiene in conto alcuno a Dio, il quale ha in odio grandemente il 
peccato (a). Ma secondo il modo di parlare della Scrittura Santa, quando si parla di 
Dio: indurre in tentazione non vuol dir altro se non permettere, che uno sia tentato, o 

sia vinto dalla tentazione: dunque il senso di questa petizione non è altro che quello, il 
quale abbiamo detto, cioè, che | (p. 66) noi conoscendo la nostra debolezza e 

fragilità, e dall'altro canto l'astuzia e potenza del Demonio, preghiamo Dio, che non 
solo non permetta che noi siamo atterrati dalla tentazione, ma neanco permetta che 
noi siamo tentati, se egli non vede, ch’abbiamo da restar vincitori. 

 

(a) Jacob. 1. 

 
D. Resta l'ultima petizione: Ma liberaci dal male. Di che male si parla in questa 

petizione? 
M. Questa petizione ultima in parte conferma le petizioni sopradette, ed in parte 

aggiunge alcuna cosa di nuovo (a). E però dice: Ma liberaci dal male; cioè non 
solamente domandiamo che tu ci perdoni li peccati passati, e ci difendi dai futuri; ma 
di più, che tu ci liberi da ogni male presente: ed avvertire, che Nostro Signore con 

gran sapienza c’insegna a dimandare la liberazione del male in generale, e non viene 
al particolare come dire, alla povertà, malattie, persecuzioni, e simili cose, perché 

molte volte pare a noi che una cosa ci sia buona, la quale Dio vede che per noi è 
mala, e per il contrario a noi pare che una cosa ci sia mala, e Dio vede, che per noi è 

buona. E però noi secondo l'ammaestramento del Signore dimandiamo che ci liberi da 
tutto quello, che egli vede, che per noi è male, o sia prosperità, o avversità. | (p. 67) 
 

(a) Cypr. de orat. Dom.; Aug. lib. I. de ser. in Mon.; Beda, et Rupertus. in cap. 6 Matth. 

 
D. Che vuoi dire Amen? 
M. Questa è parola Ebrea (e come già vi dissi) vuol dire, cosi sia, o così è. E siccome 

nel fine del Credo, Amen vuol dire, così è, e così credo: al medesimo modo nel fine del 
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Pater noster, Amen vuol dire, così sia, così desidero, e così prego che sia fatto. 

 
 

 
DICHIARAZIONE 
Dell'Ave Maria. 

CAPITOLO QUINTO 
 

D. Poiché voi mi avete dichiarato il Pater noster, desidero che mi dichiarate anche 
l'Ave Maria. 
M. Lo farò molto volentieri; perciocché desidero che voi siate divotissimo della 

Madonna: dunque l'Ave Maria in volgare è questa: Dio ti salvi Maria, piena di grazia 
etc. 

 
D. Che vuol dire, che al Pater noster si aggiunge l'Ave Maria più presto, che 
qualsivoglia altra Orazione? 

M. Perché non abbiamo Avvocato, e mezzano presso a Cristo più potente, che la 
Madre sua; e perciò quando abbiamo detto l'orazione, la quale Cristo ci ha insegnato, 

ci voltiamo alla Madre, acciocché ella con la sua intercessione ci aiuti ad ottener 
quello, che abbiamo dimandato, dicendo il Pater noster; siccome in questo mondo, 

dopo di aver dato una supplica al Principe, racco- | (p. 68) mandiamo il negozio al più 
potente che sia in corte. 
 

D. Chi ha composto l'Ave Maria? 
M. L'ha composta Iddio stesso, sebbene non ce l'ha insegnata per bocca sua; ma per 

bocca dell'Arcangelo Gabriele, di S. Elisabetta, e della Chiesa. Perché quelle parole: 
Dio ti salvi Maria piena di grazia, il Signore è teco, tu sei benedetta fra le Donne (a), 
le disse l'Arcangelo Gabriele; ma le disse come Ambasciatore di Dio, e però le disse da 

parte di Dio, e Dio le disse per bocca del suo Ambasciatore. Quelle altre parole: 
benedetto il frutto del tuo ventre, le disse S. Elisabetta; ma le disse quando era piena 

di Spirito Santo, come riferisce l'Evangelista S. Luca (b). Onde si vede, che le disse lo 
Spirito Santo per bocca di Santa Elisabetta. Tutto il resto l'ha aggiunto la Santa 
Chiesa, la quale è governata, ed ammaestrata dal medesimo Spirito Santo. Sicché ben 

si può dire, che dopo il Pater noster, che ci ha insegnato Cristo per bocca propria, 
l'Ave Maria è la più eccellente orazione che si trovi, essendo composta dal medesimo 

Dio, ed insegnata a noi per bocca de' servi suoi. 
 

(a) Luc. 1. 

(b) Luc. 1. 

 

D. Veniamo alla dichiarazione: perché diciamo, Dio ti salvi, Maria? 
M. Questo è un saluto che noi le diamo, | (p. 69) per mostrare che noi siamo amici, e 

conoscenti, e che per questo abbiamo ardire di venire a parlare. E usiamo le parole 
dell'Angelo, perché sappiamo ch'ella molto si rallegra di udire spesso quella buona 

nuova, che le portò l'Angelo, quando le disse l'istesse parole; ed anche si rallegra che 
noi ce ne ricordiamo, e siamo grati a Dio d'un tanto beneficio. 
 

D. Che vuol dire piena di Grazia? 
M. La grazia di Dio fa tre effetti principali nell'anima: scancella i peccati che sono 

come macchie, le quali imbrattano l'anima: adorna l'intessa anima di doni e virtù: 
finalmente le dà forza di fare opere meritorie e grate alla Divina Maestà. La Madonna 
è piena di grazia, perché quanto al primo effetto (a), essa non ha mai avuto macchia 

di peccato veruno né originale, né attuale, né mortale, né veniale. Quanto al secondo, 
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ha avuto tutte le virtù, e doni dello Spirito Santo in altissimo grado. Quanto al terzo, 

ha operato opere tanto grate a Dio, tanto meritorie, che è stata degna di salire sopra 
tutti li cori degli Angeli, in Anima, ed in corpo. 

 

(a) Cant. 4. 

 
D. Non pare, che la Madonna abbia avuto più grazia degli altri Santi; poiché molte 

volte ho inteso dire, che S. Stefano, ed altri Santi furono ripieni di grazia? 
M. Quantunque si dice d'altri Santi, che | (p. 70) sono stati pieni di grazia, nondimeno 
la Madonna ha avuto più grazie di tutti: perciocché è stata fatta da Dio capace di 

maggior grazia, che niun altro Santo, come per esempio, se molti vasi, uno più grande 
dell'altro, si riempiono di balsamo, tutti saranno pieni, e tuttavia nel più grande ci sarà 

più balsamo, che negli altri. E la ragione di questo è, perché Dio fa gli Uomini capaci di 
maggiore, o minor grazia, secondo gli Uffici, che loro dà. E perché il maggior ufficio 
che sia stato dato ad una pura creatura, è stato d'esser Madre di Dio; però la 

Madonna è stata fatta capace, e riempita di maggior grazia, che niun’altra pura 
creatura. 

 
D. Che vuol dire: Il Signore è teco? 
M. Questa è un'altra lode singolare della Beata Vergine, la quale ci significa, che il 

Signore è stato con la Madonna dal principio della sua concezione con una perpetua 
assistenza, governandola, indirizzandola, e difendendola (a). E di qui è nato, che non 

ha fatto mai peccato veruno, né con pensiero, né con parole, né con opere. Onde non 
solamente Iddio ha ornato questa Santissima Vergine di tutte le grazie, ma ha voluto 

ancor esser sempre con lei, come custode di sì gran Tesoro. | (p. 71) 
 

(a) Aug. de natura et grat. cap. 36. 

 

D. Che vuol dire: tu sei benedetta fra le Donne? 
M. Questa è la terza lode, che si dà alla Madonna, nella quale si dichiara ch'ella non 
solamente è piena di tutte le grazie, che possono convenire ad una vergine, ma 

ancora di quelle che possono convenire ad una maritata: e così assolutamente avanza 
tutte le altre Donne che sono state, o saranno. La benedizione delle donne maritate è 

la fecondità: e questa non è mancata alla Beata Vergine, poiché ella ha partorito un 
Figliuolo che val più, che cento mila figliuoli; e si può anco dire, che ella sia Madre di 
un grandissimo numero di figliuoli; perciocché tutti i buoni Cristiani sono fratelli di 

Cristo, e conseguentemente sono figliuoli della Madonna, non per generazione e 
natura, nel qual modo solo Cristo è suo figliuolo: ma per amore e tenerezza materna, 

che ha verso tutti. Onde meritamente si dice benedetta fra tutte le Donne; perché le 
altre, o hanno la gloria della verginità senza fecondità, o hanno la benedizione della 
fecondità senza verginità; ella sola ha congiunto per singolare privilegio di Dio, l'onore 

della perfetta verginità con la benedizione di una somma e felicissima fecondità. 
 

D. Che vuol dire: E benedetto è il frutto del tuo ventre Gesù? 
M. Questa è la quarta lode che si dà alla Madonna, che non solamente sia degna | (p. 
72) d’onore, per quel che ha in se stessa: ma anche per quello che è nel frutto del suo 

ventre, perché la lode del frutto ridonda nell'albero e la gloria del Figliuolo ridonda 
nella Madre. E perché Gesù non solamente è vero Uomo, e benedetto fra gli Uomini, 

ma è Dio benedetto sopra tutte le cose, come ci insegna S. Paolo (a); però la madre 
sua non solamente è benedetta fra le Donne; ma è benedetta fra tutte le creature, 
così in Terra, come in Cielo. 

 

(1) Rom. 9. 
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D. Dichiaratemi il resto dell'Ave Maria? 

M. Nelle parole seguenti la Santa Chiesa ripetendo la principale lode della Madonna la 
quale è esser Madre di Dio: e così mostrando che ella può impetrare da esso Dio tutto 

quello che vuole, la prega, che interceda per noi, che ne abbiamo gran bisogno, 
essendo peccatori, e ci aiuti sempre, mentre viviamo, ed in particolare nel punto della 
morte, quando saremo nel maggior pericolo. 

 
D. Avrei caro di sapere perché si suona l'Ave Maria tre volte al giorno, cioè la mattina, 

la sera, ed il mezzo dì? 
M. Acciocché intendiamo, che abbiamo bisogno, di ricorrere spesso all'aiuto di Dio, e 
de' Santi, essendo noi in mezzo de’ nemici visibili, ed invisibili, e che non dobbiamo 

contentarci di ricorrere all'armi dell'orazione, nel principio | (p. 73) delle nostre opere, 
ma che dobbiamo fare il medesimo nel progresso, e nel fine. Ci è anco un altro 

mistero in questo suonare tre volte l'Ave Maria, ed è, che la Santa Chiesa ci vuol 
ricordare del continuo tre misteri principali della nostra Redenzione, l’Incarnazione, la 
Passione, e la Risurrezione, e però vuole, che salutiamo la Madonna la mattina in 

memoria della Risurrezione del Signore, ed a mezzo dì in memoria della Passione, e la 
notte in memoria dell'Incarnazione, perciocché, siccome siamo certi, che nostro 

Signore fu messo in Croce a mezzo dì, e risuscitò la mattina; così si crede (a), che 
l'incarnazione si facesse la notte. 

 

(a) Sap. 18. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Delli dieci Comandamenti di Dio. 

CAPITOLO SESTO 

 
D. Avendo già inteso il Credo, ed il Pater noster con l'Ave Maria, desidero che mi 

dichiarate li dieci Comandamenti della Legge di Dio, perché quella è la terza parte 
principale della Dottrina Cristiana, come al principio mi diceste? 
M. Avete ragione di voler imparare, ed intender bene i dieci Comandamenti della 

Legge di Dio; perciocché la Fede | (p. 74) e la Speranza senza la Carità, e senza 
l'osservanza della Legge non bastano per salvarsi. 

 
D. Che vuol dire, ch’essendo nel Mondo, e nella Chiesa tante Leggi, e tanti 
Comandamenti, questa Legge, la quale contiene i dieci Comandamenti, si antepone a 

tutte le altre? 
M. Molte ragioni si possono addurre dell'eccellenza di questa Legge; perciocché 

primieramente questa Legge è sfata fatta da Dio, e scritta da lui stesso, prima ne' 
cuori degli Uomini, e poi anco in due tavole di marmo (a). Secondariamente, perché 
questa è la più antica Legge di tutte, e come una fontana di tutte le altre. Terzo, 

perché questa è la più universal Legge che si trovi; perciocché obbliga non solamente i 
Cristiani, ma anco i Giudei e Gentili, e così Uomini, come Donne; così ricchi come 

poveri, così Principi come privati; così dotti, come ignoranti. Quarto, perché questa è 
Legge immutabile, e non si può tor via, né dispensare in essa da veruno (b). Quinto, 
perché questa è necessaria a tutti per salvarsi, come più volte ci ha insegnato Nostro 

Signore (c) nel suo Santo Vangelo. Ultimamente, perché, fu promulgata con 
grandissima solennità nel monte Sinai (d), con suoni di Trombe Angeliche, con | (p. 

75) gran tuoni, e lampi celesti, in presenza di tutto il Popolo di Dio. 
 

(a) Exod. 31 et 34. 

(b) S. Thom. part. 2, qu. 100, art. 8. 
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(c) Matth. 19 

(d) Exod. 20. 

 
D. Prima di venire alla dichiarazione delli Comandamenti in particolare, mi sarebbe 

caro intendere in breve la somma, e l'ordine di questi Comandamenti. 
M. Il fine di tutti li Comandamenti è la carità di Dio e del Prossimo (a); perché tutti ci 

ammaestrano a non offendere né Dio, né il Prossimo; e per questo sono divisi in due 
parti, e furono scritti, come già dissi, in due tavole di marmo. La prima parte contiene 
tre Precetti, i quali c'insegnano l'obbligo che abbiamo con Dio (b). La seconda contiene 

sette altri Precetti, i quali ci insegnano l'obbligo che abbiamo col Prossimo. Ma dovete 
sapere, che, se bene in una tavola non erano se non tre Precetti, e nell'altra sette; 

nondimeno le due tavole erano uguali, e tutte piene di scritture, perciocché i tre primi 
erano scritti con più parole, e gli altri sette con meno: e così li sette Precetti più brevi 
erano uguali, quanto alla scrittura, a’ tre Precetti più lunghi. 

 

(a) Tim. I; Rom. 13. 

(b) Clemens Alexan. Strom. 6; Aug. qu. 71 in Exod. et Epist 119, cap. II. 

 

D. Per qual causa li Comandamenti della prima tavola sono tre? 
M. Perché c'insegnano ad amare Dio col cuore, con la lingua, e con le opere. | (p. 76) 

 
D. Perché sono sette li Comandamenti della seconda Tavola? 
M. Perché uno c'insegna a far bene al prossimo, gli altri sei c'insegnano a non fargli 

male, prima nella persona, poi nell'onore, finalmente nella robba; e questo né con le 
opere, né colla lingua, né col cuore. 

 
D. Veniamo ora agl’istessi Comandamenti, e prima insegnatemi l'istesse parole, con le 
quali furono scritti da Dio in quelle tavole? 

M. Le parole sono queste (a): Io sono il Signore Dio tuo, il quale ti ho cavato dalla 
terra d'Egitto, e dalla casa di servitù. 

1. Non averai altro Dio avanti di me. 
2. Non piglierai il nome di Dio in vano. 
3. Ricordati di santificar le feste. 

4. Onora il Padre, e la madre. 
5. Non ammazzare. 

6. Non far adulterio. 
7. Non rubare. 
8. Non dir falso testimonio contro del Prossimo tuo. 

9. Non desiderare la Donna d'altri. 
10. Non desiderare la roba d'altri. 

 

(a) Exod. 20. 

 
D. Che vogliono dire quelle parole, che vanno avanti alli Comandamenti? 

M. In quelle parole si rendono quattro ragioni, per mostrarci, che Dio ci può dar legge, 
e che noi siamo obbligati ad osservarla. La prima ragione è in quel- | (p. 77) la 
parola: Io sono il Signore; perciocché essendo Dio il nostro primo, e sommo Signore, 

il quale ci ha creati dal niente, senza dubbio ci può dar legge, come a’ suoi propri 
servi. La seconda è in quella parola, Dio; perciocché quella parola ci significa, che 

nostro Signore non solamente è padrone, ma ancora è supremo Giudice, e 
Governatore, e come tale può dar legge, e punire chi non la osserva. La terza è in 
quella parola, Tuo: perché oltre dell'obbligo il quale abbiamo d’ubbedire a Dio, come 

servi al Padrone, e come sudditi al Giudice; abbiamo un altro obbligo per conto del 
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patto, che fa Dio con noi, e noi con lui nel Santo Battesimo. Perciocché in esso Dio 

piglia noi per suoi propri figliuoli adottivi: e noi pigliamo lui per proprio Padre, come 
anco piglia Dio tutti li fedeli per Popolo suo particolare, ed i fedeli pigliano Dio per suo 

proprio Dio, e Signore. La quarta è in quelle parole: Il quale ti ho cavato dalla terra 
d'Egitto, dalla casa di servitù: perciocché oltre di tanti altri obblighi, vi è anche questo 
di gratitudine; perciocché Dio ci ha liberati dalla servitù del Demonio, e del peccato, la 

quale fu significata per quella servitù di Egitto, e di Faraone, dalla quale liberò il 
medesimo Dio il Popolo Giudaico. 

 
D. Dichiaratemi ora il primo Comandamento? | (p. 78) 
M. Il primo comandamento contiene tre parti. La prima si è, che dobbiamo aver Iddio 

per Dio. La seconda, che non dobbiamo tenere alcun'altra cosa per Dio. La terza, che 
non dobbiamo fare Idoli, cioè Statue, o Imagini, che siano tenute per Dii, e che non 

dobbiamo adorare li suddetti Idoli. 
 
D. Dichiaratemi la prima parte? 

M. Iddio vuol esser tenuto per quello, che è, cioè per vero Dio; il che si fa con 
esercitare verso Sua Divina Maestà quattro virtù, cioè la Fede, la Speranza, la Carità, 

e la Religione. Chi crede in Dio, tiene Iddio per Dio, perciocché lo tiene per somma 
verità: ed in questo peccano gli Eretici, che non gli credono. Chi spera in Dio, tiene 

Iddio per Dio, perché lo tiene per fedelissimo e pietosissimo, ed anco potentissimo, 
essendo che si confida, che lo potrà, e vorrà aiutare in ogni bisogno: ed in questo 
peccano quelli, i quali si disperano della misericordia di Dio, o sperano più negli 

Uomini, che in Dio, o tanto negli Uomini, quanto in Dio. Chi ama Dio sopra ogni cosa, 
tiene Iddio per Dio; perciocché lo tiene per il sommo bene: ed in questo peccano 

coloro i quali amano qualsivoglia creatura più che Dio, o al pari di Dio: e molto più 
peccano quelli che hanno in odio Iddio. Finalmente, chi adora Iddio con somma 
riverenza, come c'insegna | (p. 79) la virtù della Religione, quel tale tiene Iddio per 

Dio; perché lo tiene per primo principio, ed autore d'ogni cosa: ed in questo peccano 
coloro, i quali portano poco rispetto a Dio, ed alle cose consecrate a lui, come Chiese, 

Vasi Sacri, Sacerdoti, e simili cose, ed ancor quelli, che onorano gli Uomini al pari di 
Dio, o più di Dio. 
 

D. Dichiaratemi la seconda parte di questo Comandamento? 
M. Nella seconda parte Iddio vuole, e comanda che non teniamo cosa alcuna creata 

per Dio; ed in questo peccavano anticamente i Gentili, che non conoscendo il vero 
Dio, tenevano ed adoravano per Dio varie creature, come il Sole, la Luna, o alcuni 
Uomini morti. Nel medesimo peccano gli Stregoni e le Streghe, e tutti li Maliardi, 

Negromanti, ed Indovini, i quali danno al Demonio dell'Inferno quell'onore, che si deve 
dare a Dio, ed alcuni di essi lo tengono, ed adorano per loro Dio, e per mezzo suo 

pensano di poter indovinare le cose future, o trovar tesori, o cavarsi altre loro 
disoneste voglie; perché il demonio è nemico capitale dell'Umana generazione: però 
inganna questa povera gente, e con vane speranze fa fare loro molti peccati, ed alla 

fine fa loro perdere l'anima, e molte volte il corpo ancora. 
 

D. Dichiaratemi la terza parte? | (p. 80) 
M. Nella terza parte comanda Iddio, che non solamente non teniamo per Dio le cose 
da lui create, come si è detto; ma che molto meno facciamo noi alcune cose per 

tenerle, ed adorarle per Dio; nel che peccavano i Gentili, i quali erano tanto ciechi, che 
facevano gl'Idoli, cioè statue d'oro, o d'argento, o di legno, o di marmo, e si davano 

ad intendere, che quelli fossero Dei, massimamente perché i Demoni dell'Inferno 
talvolta vi entravano dentro, e le facevano parlare, o moversi: e così facevano loro 

sacrifici, e le adoravano. E perché i Santi Martiri non volevano per alcun modo far il 
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medesimo, li facevano morire con acerbissimi tormenti. 

 
D. Evvi altro in questo Comandamento? 

M. Vi è aggiunta da Dio una terribile minaccia a chi contravviene a questo 
Comandamento, ed una gran promessa a chi l'osserva; perché dopo di aver dato il 
Comandamento, Iddio dice queste parole: Io sono un Dio geloso, il quale punisco non 

solamente quelli, che non mi vogliono bene, ma ancora i loro discendenti fino alla 
quarta generazione: e fo bene a chi mi vuol bene sino a mille generazioni. Dove 

avvertite, che Nostro Signore dice: ch'egli è un Dio geloso, acciocché intendiamo che 
ci può punire gravissimamente, perché è Dio, e che vuol punire gravissimamente, 
perché è geloso dell'onor suo, e | (p. 81) della giustizia, e del diritto: e però non può 

comportare l'empietà, ed iniquità. Il che è contro coloro, i quali peccano di continuo, 
eppur vivono allegramente; e come se Dio non se ne curasse. Ma già vedete, che Dio 

se ne cura, e lo mostrerà al suo tempo. 
 
D. Che vuol dire, che Dio punisce chi fa male fino alla quarta generazione, e dà il 

premio a chi fa bene sino a mille generazioni? 
M. Iddio punisce sino alla quarta generazione: perciocché per il più l'Uomo non 

sopravvive, se non a vedere i figliuoli de' suoi nipoti, o al più i nipoti de’ nipoti e non 
vuol punire se non in quei discendenti, ch’esso peccatore può vedere. Ma nel far bene, 

Dio si stende non solo alla quarta generazione, ma fino a mille, se tante fossero, 
perché Nostro Signore è più inclinato al premiare, che al punire, essendo che il 
premiare lo piglia dalla bontà sua, e così lo fa molto volentieri: il punire lo piglia da’ 

peccati nostri; e così lo fa quasi per forza, cioè spinto dalle nostre malvagità. 
 

D. Perché s'aggiunge questa minaccia; e questa promessa al primo Comandamento 
solo? 
M. Perché questo è il principale Comandamento, e il più importante di tutti, ed anco 

perché è il primo, e quello, che si dice di esso, si può intendere ancora degli altri. 
 

D. Desidero sapere, come non sia contro questo Comandamento l'onore che noi | (p. 
82) facciamo alli Santi, ed alle loro Reliquie, ed imagini; perciocché pare che noi 
adoriamo tutte queste cose, poiché ad esse c'inginocchiamo, ed a loro facciamo 

orazione, come faciamo a Dio? 
M. La Santa Chiesa è Sposa di Dio, ed ha per Maestro lo Spirito Santo (a). Onde non 

ci è pericolo, che sia ingannata, né che faccia, o insegni a far cosa, la quale sia contro 
i Comandamenti di Dio: e per venire al particolare, noi onoriamo ed invochiamo i Santi 
(b), come amici di Dio, e che ci possono aiutare con li loro meriti, ed orazioni appresso 

Dio, ma non gli teniamo per Dii, né gli adoriamo come Dio: né importa che 
c'inginocchiamo; perciocché questa riverenza non è propria di Dio solo; ma si fa 

ancora alle creature molto sublimi, come al Papa: ed in molti luoghi i religiosi 
s'inginocchiano a’ loro Superiori. Sicché non è meraviglia se si fa alli Santi, i quali 
regnano con Cristo in Cielo, quello che si fa ad alcuni Uomini in Terra. 

 

(a) I Tim. 3, Ephes. 5. 

(b) Aug. lib. 20. contra Faustum, cap. 12. 

 

D. Ma che diremo delle Reliquie de’ Santi, le quali non sentono niente, eppure ad esse 
c'inginocchiamo, e facciamo orazione? 

M. Non facciamo orazione alle Reliquie, le quali ben sappiamo, che non sentono. Ma 
onoriamo le sante Reliquie come quelle, che furono istromenti delle ani- | (p. 83) me 
sante a fare molte opere buone, e saranno al tempo suo corpi vivi, e gloriosi, ed ora 

sono a noi come cari pegni dell'amore, il quale ci portarono, e ci portano i Santi (a). E 
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però noi avanti di esse Reliquie facciamo orazione ai Santi, pregandoli per questi cari 

pegni, quali di loro teniamo, che si ricordino di aiutarci come noi ci ricordiamo di 
onorarli. 

 

(a) Ambr. lib. de Viduis.; Hier. contra Vigilan. 

 
D. Il medesimo si potrà forse dire delle Imagini? 

M. Così è; perché le Imagini del Signore, della Madonna, e de' Santi (a) non sono 
tenute da noi per Dii, e però non si possono chiamar Idoli, come erano quelle de' 
Gentili (b); ma sono tenute per Imagini, che ci fanno ricordare del Signore, della 

Madonna, e de’ Santi, e così servono a quelli che non sanno leggere, in cambio (c) di 
libri, perché nelle Imagini s'imparano molti misteri della nostra Santa Fede, e la vita, e 

morte di molti Santi. E l'onore, che ad esse facciamo, non lo facciamo, perché siano 
figure di carta, o di metallo, o perché sieno ben colorite, e ben formate; ma perché ci 
rappresentano il Signore, la Madonna, o gli altri Santi, e perché noi sappiamo, che le 

Imagini non vivono, né sentono, essendo fatte per mano d'Uomini: | (p. 84) (d), non 
dimandiamo da loro niente; ma avanti di loro preghiamo quelli, li quali esse ci 

rappresentano, cioè il Signore, la Madonna, o gli altri Santi. 
 

(a) Conc. Nic. 2. 

(b) Io. Dam. In or. de imag. 

(c) Greg. epist. ad Seren. 

(d) Conc. Trid. Sess. 25. 

 

D. Se le Reliquie, ed Imagini non sentono, come dunque fanno tanti miracoli a chi ad 
esse si raccomanda? 
M. Tutti i miracoli li fa Iddio; ma li fa molte volte per intercessione de' Santi, e 

massimamente della Santissima Madre, e spesso li fa a coloro, i quali avanti alle 
Reliquie, o Imagini invocano li Santi: tal volta si serve delle Reliquie, e delle Immagini 

per istromento di tali miracoli, per mostrarci, che gli piace la divozione verso i Santi, e 
verso le loro Reliquie, ed Imagini. 
 

D. Dunque quando si dice, che uno si è raccomandato alla tale Reliquia, o tale 
Imagine, ed ha avuto la grazia, si ha da intendere che si è raccomandato a quel 

Santo, di chi è la Reliquia, o Imagine, e che Dio per l’intercessione di quel Santo, e per 
mezzo di quella Reliquia, o Imagine, gli ha fatto la grazia? 
M. Così è: e mi rallegro che abbiate inteso bene quanto io vi ho detto. 

 
D. Vorrei sapere ultimamente, perché cagione si dipinge Iddio Padre, come un Uomo 

vecchio, e lo Spirito Santo come una Colomba, e gli Angeli come giovani con le ali; 
essendo che Dio, e gli Angeli sono spiriti, e non hanno figura corporale, che si possa 
ritrarre da' Dipintori, come si fa negli Uomini. | (p. 85) 

M. Quando si dipinge Dio Padre in forma di un Uomo vecchio, e lo Spirito Santo in 
forma di Colomba, e gli Angeli in forma di Giovani, non si dipinge quello ch'essi sono 

in sé; perché, come voi avete detto, sono spiriti senza corpo, ma si dipingono in quella 
forma, nella quale talvolta sono apparsi. E così Dio Padre si dipinge come Uomo 
vecchio, perché in tal forma apparve in visione a Daniele Profeta (a), e lo Spirito 

Santo si dipinge in forma di Colomba, perché in quella forma apparve sopra Cristo, 
quando fu battezzato da San Gio: Battista (b): e gli Angeli si dipingono in forma di 

Giovani (c), perché così sono più volte apparsi (d). Di più avete da sapere, che molte 
cose si dipingono per farci intendere, non quali elle sieno in sè, ma che proprietà 
abbiano, o che effetti sogliono fare: così si dipinge la Fede, come una Donna col Calice 

in mano, e la Carità con molti Fanciulli attorno, e pur bene sapete, che la Fede, e la 
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Carità non sono Donne, ma Virtù: Così dunque si può dire, che si dipinge Dio Padre in 

forma di un Uomo vecchio per farci intendere, ch'egli è antichissimo, cioè eterno, e 
prima di tutte le cose create, e lo Spirito Santo si dipinge in guisa di Colomba, | (p. 

86) per significarci li doni d'innocenza, purità, e santità, i quali opera in noi lo Spirito 
Santo; e gli Angeli si dipingono giovani, perché sono belli, e vigorosi, e con le ali, 
perché sono presti a scorrere dove piace a Dio, e con li vestimenti bianchi, e con le 

stole sacre, perché sono puri, e innocenti, e Ministri di Sua Divina Maestà. 
 

(a) Dan. 7. S. Thom. in 4 dist. 47 q. I. art. I. 

(b) Ioan I. 

(c) Gen. 18 et 19. 

(d) Tob. 5 et 12. 

 

 
DICHIARAZIONE 

Del secondo Comandamento. 

 
D. Veniamo al secondo Comandamento; Che vuol dire: Non pigliare il nome di Dio in 

vano? 
M. In questo Comandamento si tratta dell'onore, e disonore che si fa a Dio con parole, 

cioè, si domanda l'onore, e si vieta il disonore; e si può dividere il Comandamento in 
quattro parti; perciocché in quattro modi si onora, o disonora Dio con le parole. Prima, 
si onora Dio con nominarlo spesso per affetto di carità; e si disonora col nominarlo 

spesso senza proposito. Secondo, si onora col giuramento, e si disonora con lo 
spergiuro. Terzo, si onora col fargli dei voti, e si disonora col rompere i voti fatti. 

Quarto, si onora con invocarlo, e lodarlo; e si disonora con bestemmiarlo, e maledirlo. 
 
D. Dichiaratemi la prima parte? 

M. Il nominar Dio, come anco la Ma- | (p. 87) donna, e li Santi semplicemente, si può 
far bene, e male, perché coloro, i quali amano grandemente Dio, se ne ricordano 

spesso, e spesso ne ragionano: e questo lo fanno con divozione ed affetto, come si 
vede nell’Epistole di S. Paolo, nelle quali spesso si legge: in nome di Gesù Cristo. 
Perciocché come S. Paolo aveva Cristo nel cuore (a), così l'aveva nella bocca. Ma altri 

sono, che per una mala usanza, quando sono adirati, o quando burlano, senza 
pensare a quello, che dicono, nominano Iddio, o qualche Santo, perché non gli viene 

altro in mente. E questo è male, perché è uno strapazzar il nome Santissimo di Dio, il 
che sarebbe, per darvi un esempio, se bene non è uguale, come se uno avesse una 
veste preziosa, e di quello si servisse in ogni luogo e tempo, senza riguardo veruno. 

 

(a) Theodoreti qu. 41 in Exod. 

 
D. Dichiaratemi ora la seconda parte, che appartiene al giuramento? 

M. Il giuramento non è altro, che un chiamare Iddio in testimonio della verità; ma per 
essere ben fatto, bisogna, che sia accompagnato da tre cose, cioè verità, giustizia, e 

giudizio, come c'insegna l’istesso Dio per bocca del profeta Geremia (a). E siccome 
con il giuramento fatto con le debite circostanze si onora Dio, protestando, ch'egli 
vede ogni cosa, ed è sommamente verace, e difensore della | (p. 88) verità: così per 

il contrario si disonora grandemente lo stesso Dio, quando si giura senza verità, o 
senza giustizia, o senza giudizio; perché chi così giura, dimostra, che Dio o non sappia 

le cose, o sia amico della bugia, o dell'iniquità. 
 

(b) Hierem. 4. 
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D. Dichiaratemi più in particolare, che voglia dire giurare con verità? 

M. Per giurare con verità, bisogna che la Persona non affermi con giuramento, se non 
quello, ch'ella sa di certo esser vero: o non prometta con giuramento, se non quello 

che da dovero vuole adempire. Onde sono spergiuri, e peccano gravissimamente 
coloro i quali affermano con giuramento le cose le quali sanno esser false, o almeno 
non sanno esser vere; e similmente quelli che promettono con giuramento quello, che 

non hanno animo d’adempire. 
 

D. Che vuol dire giurare con giustizia? 
M. Vuol dire, che la Persona non prometta con giuramento di fare, se non quello, che 
è giusto e lecito. E però peccano gravemente quelli, che promettono con giuramento 

di vendicarsi delle ingiurie, o di fare altra cosa, la quale dispiaccia a Dio: né si devono 
tali promesse osservare, né obbligano in conto veruno; perché niuno può essere 

obbligato a far male, essendo che la Legge di Dio ci obbliga a non farlo. 
 
D. Che vuol dire giurare con giudizio? 

M. Vuol dire giurar con prudenza e ma- | (p. 89) turità, considerando, che non 
conviene chiamare Iddio in testimonio, se non in cose necessarie di grande 

importanza, e con molto timore e riverenza. E però peccano quelli che per ogni 
picciola cosa, eziandio giuocando e burlando giurano; quali con questa mala usanza di 

giurare spesso, facilmente corrono nel giuramento falso, che è un peccato de' 
maggiori che si possano fare. Onde così il Signore nell'Evangelio (a), come S. Giacomo 
nella sua Epistola (b) ci comanda che non giuriamo; cioè senza necessità: e rendono 

di ciò li Santi la ragione (c); perché essendo il giuramento ritrovato per rimedio della 
debolezza della fede umana, perché gli Uomini difficilmente credono l'uno all'altro, 

però si deve usare il giuramento, come ci serviamo delle medicine, le quali non si 
pigliano spesso, ma più rare volte che sia possibile. 
 

(a) Matt. 5. 

(b) Jacob. 5. 

(c) August. lib. de Serm. Dom. in Monte cap. 30; Chrisost. hom. 36, 37 et ad Popul. Antioch. 

 

D. Dichiaratemi la terza parte del Comandamento, la quale consiste ne' voti? 
M. Il voto è una promessa fatta a Dio di qualche cosa buona, e grata a Sua Divina 
Maestà. Dove voi avete da considerare tre cose. Prima, che il voto è una promessa, e 

così non basta per far voto il proponimento, e molto meno il desi- | (p. 90) derio di far 
alcuna cosa; ma è necessaria la promessa espressa con la bocca, o almeno col cuore. 

Di poi avete d'avvertire, che questa promessa si fa a Dio, al quale propriamente 
toccano i voti, e quando voi sentite dire che si fanno de' voti alla Madonna, o ai Santi, 
dovete intendere che quegli stessi voti si fanno principalmente a Dio, ma in onore 

della Madonna o de' Santi, ne' quali Iddio abita in un modo più particolare, e più alto, 
che nelle altre creature; sicché il voto fatto al Santo non è altro, che una promessa 

fatta a Dio di onorare la memoria di quel santo con qualche offerta, il che è onorare lo 
stesso Iddio in quel suo Santo. Terzo, dovete sapere, che il voto non si può far se non 
di cosa buona, e grata a Dio, come è la santa verginità, la povertà volontaria, e simili 

cose. Onde chi facesse voto di far qualche peccato, o qualche azione impertinente al 
servizio di Dio, od anche qualche cosa buona, ma che porti impedimento a maggior 

bene, non farebbe promessa di cosa grata a Sua Divina Maestà; e però non gli 
farebbe onore, ma disonore, e peccherebbe contro questo secondo Comandamento: 
come ancora pecca gravemente contro l'istesso Comandamento chi fa voto, e non 

l'adempie quanto prima può. Perché | (p. 91) Iddio comanda nella santa Scrittura (a) 
che chi fa voto, non solamente si ricordi di adempirlo, ma non sia tardo ad adempirlo. 
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(a) Deuter. 13. Eccl. 5. 

 

D. Dichiaratemi l'ultima parte, la quale tratta della lode di Dio, e della Bestemmia? 
M. Comanda Dio nell'ultima parte di questo secondo Precetto, che non si bestemmia; 
ma per il contrario, che si lodi e benedica il suo santo nome; e prima, quanto 

appartiene alla lode, non ci è difficoltà alcuna, essendo manifesto, che venendoci ogni 
bene da Dio, e che essendo tutte le opere di Dio piene di sapienza, di giustizia, e di 

misericordia, è ragionevole che in ogni cosa egli sia lodato e benedetto. Ma in quanto 
poi alla bestemmia, bisogna, che voi sappiate che la bestemmia non è altro, che 
un'ingiuria, la quale con parole si fa a Dio in se stesso, o ne' suoi Santi e si trovano sei 

sorte di bestemmia. La prima, quando si attribuisce a Dio quello che non gli conviene, 
come, ch'egli abbia le corna, o simile indegnità. La seconda, quando si nega a Dio 

quello, che gli conviene, come la potenza, sapienza, giustizia, o altra eccellenza, come 
dire, che Dio non possa fare, o che non vegga, o che non sia giusto. La terza, quando 
s'attribuisce alle creature quello, ch'è proprio di Dio, come fanno coloro, i quali dicono, 

che il | (p. 92) Demonio sa le cose future, o può far miracoli veri. La quarta, quando si 
maledice Iddio, o la Madonna, o gli altri Santi. La quinta, quando si nominano alcune 

membra di Cristo, o de' Santi, per far loro ingiuria: come se in loro fossero 
vergognose, siccome sono in noi. La sesta, quando si nominano alcuni parti di Cristo, 
o de' Santi, per burlarsi di loro, come fanno quelli, i quali dicono alla barba di Cristo o 

di S. Pietro, o simili altre cose, che l’invidia del Demonio, e la malvagità dell’Uomo ha 
ritrovate. 

 
D. Desidero sapere, quanto sia gran peccato la bestemmia? 

M. E’ tanto grande, che quasi è il maggior di tutti, questo si può conoscere dalla 
pena che merita; perciocché nel Testamento Vecchio Iddio comandava che i 
bestemmiatori subito fossero lapidati da tutto il Popolo (a), come ancora le Leggi 

civili puniscono con la morte i bestemmiatori. E S. Gregorio scrive, che un fanciullo 
di cinque anni, avendo imparato a bestemmiare Iddio, e non essendo ripreso dal 

Padre, si morì nel seno dell'istesso Padre; e l'anima sua da' Demoni, i quali 
visibilmente comparvero, fu portata al fuoco dell'Inferno (b): il che non si legge 
esser mai oc- | (p. 93) corso per altro peccato; sicché è necessario usare ogni 

diligenza in guardarsi da sì grand'offesa della Divina Maestà; e tanto più facile 
dovria essere il fuggir questo peccato, poiché da esso non si raccoglie né utilità, né 

diletto veruno, come d'alcuni altri peccati, ma il danno solo, che porta seco il 
peccato, benché non si deve mai peccare, ancorché si potesse guadagnare 
qualsivoglia utilità, o piacere. 

 

(a) Levit. 24. Iust. Novella 77. 

(b) S. Greg. lib. 4. Dialog cap. 18. 

 

 
DICHIARAZIONE 

Del terzo Comandamento. 

 
D. Ho già inteso i due primi Comandamenti: desidero ora, che mi dichiarate il 

terzo? 
M. Il terzo Comandamento, il qual è di santificar le Feste, è alquanto 
differente dagli altri, perciocché gli altri tutti, cioè li due precedenti, e li sette 

seguenti sono del tutto naturali, ed obbligano non solamente i Cristiani, ma 
ancora i Giudei, ed i Gentili. Ma questo terzo in parte è naturale, ed obbliga 

tutti gli Uomini; in parte non è naturale, e non obbliga tutti, perciocché il 
santificar la festa, cioè aver qualche giorno per santo, che si debba spendere in 
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opere sante, e massimamente nel culto divino, è precetto naturale, perciocché la 

ragione naturale l'insegna a tutti gli Uomini, e così in tutte le parti del Mondo si 
osserva qualche giorno di festa. | (p. 94) Ma la determinazione di tal giorno, cioè che 

sia più uno, che un altro, non e naturale, e però appresso i Giudei la festa principale 
era il Sabato; appresso i Cristiani è la Domenica. 
 

D. Per qual causa Iddio comandò a' Giudei, che osservassero il Sabato, piuttosto che 
un’altro giorno? 

M. Sono due le ragioni principali. La prima è, perché nel Sabato Iddio compì la 
fabbrica del Mondo: e però volle che si santificasse quel giorno in memoria di questo 
gran benefizio della creazione del Mondo. Il che ancora servirà per gettar a terra 

l'errore di certi filosofi i quali dissero che il Mondo è stato sempre; perciocché 
celebrandosi la festa in memoria della creazione del mondo si veniva a confessare che 

il Mondo ha avuto principio. La seconda ragione è, perché avendo l'Uomo fatto 
lavorare, ed affaticare i suoi servi, e serve, ed animali per sei giorni della settimana, 
volle Dio che il settimo giorno, ch'è il Sabato, si riposassero i suddetti servitori, e 

servitrici, ed ancora il bue, e l'asinello, e che i Padroni imparassero ad esser pietosi 
verso i loro lavoratori, e non esser crudeli, ma compassionevoli anche verso gli stessi 

animali. 
 

D. Che vuol dire, che noi Cristiani non osserviamo il Sabato come li Giudei, essendoci 
così buone ragioni da osservarlo? 
M. Iddio con molta ragione ci ha cambiato | (p. 95) il Sabato nella Domenica, come 

anco la Circoncisione nel Battesimo, l'Agnello Pasquale nel Santissimo Sacramento, e 
tutte le altre cose buone del Testamento Vecchio in altre cose migliori del Testamento 

Nuovo. Onde se il Sabato si celebrava in memoria della creazione del Mondo, perché 
in quel giorno si finì l'opera, della creazione, con più ragione si celebra la Domenica in 
memoria del istessa creazione (a); poiché in Domenica si diede principio a detta 

creazione: e se i Giudei davano a Dio l'ultimo giorno della settimana, meglio fanno i 
Cristiani, che gli danno il primo. Oltre di ciò, nella Domenica si fa memoria di tre 

principali benefizi della nostra Redenzione, perciocché Cristo in Domenica nacque, ed 
in Domenica risuscitò, ed in Domenica mandò sopra gli Apostoli lo Spirito Santo. 
Finalmente il Sabato significava il riposo che avevano le anime sante nel Limbo. La 

Domenica significa la gloria la quale ora hanno le anime sante, e poi ancora averanno 
i corpi nel Cielo. E però i Giudei celebravano il Sabato, perché morendo andavano al 

riposo del Limbo; ma li Cristiani hanno da celebrare la Domenica, perché morendo, 
vanno alla gloria beata del Paradiso: il che però s'intende, se hanno operato bene, 
conforme alla Legge santa, la quale Dio ha dato loro. | (p. 96) 

 

(a) Justin. Apolog. 2.; Leo epist. 8 ad Dioscor. 

 
D. È necessario osservare altre feste, che la Domenica? 

M. E’ necessario osservare molte altre Feste, così del Signore, come della Madonna, e 
degli altri Santi, cioè tutte quelle che sono comandate dalla Santa Chiesa. Ma noi 

abbiamo parlato in particolare della Domenica, perché essa è la più antica, e più 
spesso si celebra di tutte le altre, come anco appresso de' Giudei vi erano molte feste, 
ma la più antica, e più frequente, e la più grande di tutte era il Sabbato, e però ne' 

dieci Comandamenti non si fa espressa menzione, se non del Sabato, al quale, come 
abbiamo detto, è succeduta la Domenica. 

 
D. Che cosa bisogna fare per osservar le feste? 
M. Due cose sono necessarie. La prima è di astenersi dalle opere servili, le quali sono 

quelle che si sogliono fare da’ servitori, ed artefici, i quali non si affaticano, se non con 
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il corpo; perché quelle opere, nelle quali s’adopera principalmente l'intelletto, non si 

possono chiamare servili, ancorché per aiuto dell'intelletto si adoperi ancora la lingua, 
o la mano, o altro membro corporale. La seconda cosa è, che nelle feste comandate 

siamo obbligati di trovarci presenti al santo sacrifizio della Messa. E se bene la santa 
Chiesa non ci obbliga ad altro, nondimeno è molto conveniente, che tutto il giorno di 
festa, o la | (p. 97) maggior parte di esso si spenda in orazione, e lezione spirituale, in 

visitar le Chiese, in udir le prediche, e far simili esercizi santi; essendo che questo è il 
fine, per il quale sono state instituite le feste. 

 
D. Se nella festa non si può fare opera servile, dunque non si potrà manco suonare le 
campane, né apparecchiare la tavola, e molto meno cucinare le vivande, perché, tutte 

queste son opere servili? 
M. Il Comandamento di non far opere servili, s'intende con due condizioni. Prima, che 

non sieno necessarie alla vita umana; e per questo si permette il cucinare, 
apparecchiar la tavola, ed altre simili cose, le quali non si possono fare il giorno 
avanti. Secondo, che non siano necessarie al servizio di Dio: e per questo si concede 

di suonare le campane, e fare altri servizi in Chiesa, i quali non si possono fare in altri 
giorni. Ed oltre a queste condizioni, è anco lecito fare opere servili il giorno di festa, 

quando c'è la licenza del Prelato con causa ragionevole. 
 

 
DICHIARAZIONE 

Del quarto Comandamento. 

 
D. Seguita il quarto Comandamento, il quale è di onorare il Padre, e la Madre: 

desidero sapere, perché ne' Coman- | (p. 98) damenti della seconda tavola si 
comincia dall'onore del Padre, e della Madre? 
M. I Comandamenti della seconda tavola appartengono al prossimo, come quelli della 

prima tavola appartengono a Dio. E perché fra tutti i prossimi, i più congiunti, ed a chi 
più siamo obbligati, sono il Padre, e la Madre, da’ quali abbiamo l'essere e la vita, che 

è fondamento di tutti i beni temporali; però con molta ragione comincia la seconda 
tavola dall'onore del Padre, e della Madre. 
D. Che cosa s'intende per questo onore: che si deve al Padre, ed alla Madre? 

M. S'intendono tre cose, sussidio, obbedienza e riverenza. Primieramente siamo 
obbligati ad aiutare, e sovvenire il Padre, e la Madre (a) nelle loro necessità. E questo 

aiuto nelle Sante Scritture si domanda onore, ed è molto ragionevole che i figliuoli 
avendo ricevuto la vita dal Padre, e dalla Madre, procurino di conservare loro la 
medesima vita. Di più siamo obbligati d’ubbedire al Padre, ed alla Madre, come dice S. 

Paolo, (b) in ogni cosa nel Signore, cioè in ogni cosa che sia conforme alla volontà del 
Signore. Perciocché quando il Padre, o la Madre ci comandi cosa, la quale sia contraria 

alla volontà di Dio, allora bisogna, secondo il Comandamento di | (p. 99) Cristo (c), 
avere in odio il Padre, e la Madre, cioè non ubbedir loro, né ascoltarli: non altrimenti, 
che se fossero nostri nemici. Finalmente siamo obbligati a far riverenza al Padre, ed 

alla Madre, portando loro amore e rispetto, ed onorandoli con parole, e con atti 
esteriori, come si conviene. E tanto caso faceva di questo Dio nel Testamento Vecchio, 

che comandava s'uccidesse, chi avesse avuto ardire di maledire il Padre, o la Madre 
(d). 
 

(a) Hieron. in cap. 15. Matth. 

(b) Coloss. 3. 

(c) Luc. 14. 

(d) Leviti. 10. 
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D. Non so, perché la legge di Dio comanda ai figliuoli che aiutino, e sovvengano il 

Padre e la Madre, e non comandi ancora ai Padri ed alle Madri, che aiutino, e 
sovvengano i figliuoli; massimamente mentre, che sono piccioli, ed hanno bisogno di 

aiuto? 
M. Veramente l'obbligo è scambievole fra i Padri, ed i figliuoli: siccome questi sono 
obbligati a sovvenire, riverire, ed obbedire a quelli; così quelli sono obbligati di 

provvedere, non solamente del vitto, e vestito, ma ancora d'indirizzo, ed 
ammaestramento a questi. Ma l'amore dei Padri verso i figliuoli è tanto naturale, ed 

ordinario, che non v'è stato bisogno d'altra legge scritta per ricordare a’ Padri l'obbligo 
il quale hanno con i figliuoli. E per il contrario bene spesso si vede che i figliuoli non 
corrispondono nell'amore verso dei loro genitori. | (p. 100) E perciò è stato necessario 

con questo Comandamento avvisarli dell'obbligo loro: Né s’è contentato Iddio del nudo 
Comandamento, ma vi ha aggiunto una promessa, ed una minaccia per farlo 

osservare. 
 
D. Avrò caro sapere, che promessa, e minaccia sia questa? 

M. A questo quarto comandamento aggiunse Dio queste parole: Acciocché tu viva 
lungamente sopra la terra: volendo dire che coloro i quali onorano il Padre e la Madre, 

avranno per premio di vivere lungamente, e quelli, che non li onorano, avranno fra le 
altre pene questa particolare di non esser di lunga vita. Ed è pena molto 

proporzionata, perché non è ragione, che goda lungamente la vita colui, il quale 
disonora quelli, da cui ha ricevuta l'istessa vita. 
 

D. Mi occorre per ultimo di domandare, se quello, che s’è detto del Padre, e della 
Madre, s'intenda anche degli altri Superiori, quali tengono verso di noi luogo di Padre? 

M. Avete pensato benissimo. Perché questo Comandamento si deve stendere a tutti li 
Superiori, così Ecclesiastici, come temporali. | (p. 101) 
 

 
DICHIARAZIONE 

Del quinto Comandamento. 
 
D. Dichiaratemi ora il quinto Comandamento? 

M. Questo comandamento proibisce primieramente l'omicidio, cioè l'ammazzare gli 
Uomini, perciocché l'ammazzare gli altri animali non è proibito in questo precetto. E la 

ragione è questa, perché gli animali sono stati creati per l'uomo, e però quando 
all'uomo torna bene servirsi della vita degli animali, li può ammazzare: ma l'uomo non 
è creato per l'altro uomo, ma per Dio: e perciò non è padrone un uomo della vita 

dell'altro: onde non gli è lecito ammazzarlo. 
 

D. Vediamo pure, che i Principi, e Governatori fanno morire i ladri, ed altri malfattori i 
quali pure sono uomini; e non si tiene che in questo facciano male, ma bene? 
M. I Principi, e Governatori i quali hanno pubblica autorità, fanno morire i malfattori, 

non come padroni della vita degli uomini, ma come ministri di Dio, siccome dice S. 
Paolo (a); perché Dio vuole, e comanda, che i malfattori siano puniti, e quando lo 

meritano, siano uccisi, acciocché gli uomini dabbene siano sicuri, e vivano in pace. | 
(p. 102) E per questo il medesimo Dio ha dato a’ Principi, e Governatori la spada in 
mano per fare giustizia, difendendo i buoni, e castigando i rei. Onde quando per 

pubblica autorità si fa morire un Malfattore, quello non si domanda omicidio, ma atto 
di giustizia, e quando il Comandamento di Dio dice, non ammazzare, s'intende con 

propria autorità. 
 

(a) Rom. 13. 
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D. Mi occorre un dubbio, se questo Comandamento proibisce l'ammazzare se stesso, 
come proibisce l'ammazzare altrui? 

M. Senza dubbio veruno, questo Comandamento proibisce ancora l'ammazzare se 
stesso (a); perché niuno è padrone della propria vita, essendo che l'uomo non è fatto 
per se stesso, ma per Dio. E però non può alcuno di propria autorità levar a se stesso 

la vita. E se qualche Santo, o Santa, per non perder la fede, o la castità, ha 
ammazzato se stesso, si ha da pensare, che abbia avuto particolare, e chiara 

ispirazione da Dio di far questo, che altrimenti non si potrebbe scusare di gravissimo 
peccato. Perciocché chi ammazza se stesso, ammazza un uomo, e così fa omicidio, 
ch'è peccato proibito principalmente in questo quinto Precetto della legge. 

 

(a) Aug. lib. 1 de Civit. Dei, cap. I et sgg. 

 
D. Perché dite principalmente? 

M. Perché non solamente è proibito l'ammazzare, ma ancora il ferire, il basto- | (p. 
103) nare, e far qualsivoglia altra ingiuria alla vita, e persona del prossimo: anzi 

Cristo nostro Signore nel S. Evangelio (a) dichiarando questo Comandamento, 
proibisce insieme lo sdegno, l'odio, il rancore, le villanie, ed altri simili affetti, e parole, 
che sogliono esser cause e radici degli ammazzamenti, e per contrario vuole, che noi 

siamo mansueti, e piacevoli, procurando la pace, e concordia con tutti. 
 

(a) Matth 5. 

 

 
DICHIARAZIONE 

Del sesto Comandamento 
 

D. Che si contiene nel sesto Comandamento? 
M. Si contiene primieramente la proibizione dell'adulterio; che è peccato con la donna 
d'altri; e perché dopo la vita, la cosa più stimata in questo mondo è l'onore: però dopo 

il Comandamento del non ammazzare, viene proibito con molta ragione l'adulterio, per 
il quale si perde l'onore. 

 
D. Perché dite primieramente? 
M. Perché essendo i dieci Comandamenti legge di giustizia, primieramente si 

proibiscono in essi quei peccati, ne’ quali più chiaramente si commette l'ingiustizia: e 
tal è l'adulterio. Ma nondimeno si proibiscono ancora secondariamente | (p. 104) tutte 

le altre sorti di peccati carnali (a), come il sacrilegio, che è peccare con persona 
consacrata a Dio; l'incesto, che è peccare con parente; lo stupro che è peccare con 
vergine; la fornicazione, che è peccare con donna corrotta, e libera, come vedova, o 

meretrice: ed altre sorti di peccati più abbominevoli, i quali non si dovrebbero manco 
nominare fra Cristiani. 

 

(a) Aug. qu. 71 in Exod. 

 
D. Se bene io credo esser vero tutto quello, che voi avete detto, nondimeno avrei caro 

d'intendere, dove si fondi che la fornicazione sia peccato; perché non pare, che faccia 
danno, od ingiuria ad alcuno, chi commette la semplice fornicazione. 
M. Si fonda in tutte le leggi: nella legge scritta, e nella legge di grazia. Nella legge di 

natura si trova, che il Patriarca Giuda (a) volle far morire una donna chiamata Tamar, 
la qual era stata sua nuora, ed essendo allora vedova, fu trovata gravida. Onde si 

vede, che in quel tempo, prima che fosse data la legge di Moisè, per istinto di natura 
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gli uomini conoscevano, che la fornicazione era peccato. Poi nella legge da Moisè (b) 

in più luoghi si vieta la fornicazione: e nell'Epistola di S. Paolo molte volte leggiamo, 
che li fornicatori non entreranno nella gloria del Paradi- | (p. 105) so (c). Né anco è 

vero che la fornicazione non faccia danno, né ingiuria a niuno, perciocché fa danno 
all’istessa donna, la quale per questo resta infame: fa danno alla prole, la quale nasce 
illegittima: fa ingiuria a Cristo, perché essendo noi tutti membri di Cristo, chi 

commette la fornicazione (d), fa che le membra di Cristo diventino membra delle 
meritrici: e finalmente fa ingiuria allo Spirito Santo (e), perciocché i corpi nostri sono 

tempi dello Spirito Santo. E così chi imbratta il corpo suo con la fornicazione, profana 
il tempio dello Spirito Santo. 
 

(a) Gen. 38. 

(b) Deut. 13. 

(c) 1. Cor. 6; Gal. 5; Eph. 5; 1. Thess. 4; Heb. 22. 

(d) 1. Cor. 6. 

(e) 1. Cor 3. 

 
D. Questo sesto Comandamento proibisce altro, che le sorti di peccati che avete 

detto? 
M. Proibisce ancora tutte le altre disonestà, le quali sono come strade all'adulterio, e 
fornicazione, cioè gli sguardi lascivi, i baci libidinosi, o simili altre cose, e così ci ha 

insegnato il Signor nostro nel sant’Evangelio, dove dichiarando questo sesto 
Comandamento, dice, che chi guarda una donna col mal desiderio, già ha commesso 

l'adulterio nell'animo suo (a). E’ però è necessario a chi vuole fuggir davvero simili 
peccati aver gran cura de' sentimenti suoi, e massime degli occhi, che sono come 
porte, per le quali entra la morte dell'anima. | (p. 106) 

 

(a) Matth. 5. 

 
 

DICHIARAZIONE 
Del settimo Comandamento. 

 
D. Che cosa contiene il settimo Comandamento? 
M. Contiene la proibizione del furto; cioè di pigliar la robba d'altri contro la volontà del 

Padrone. E con buon ordine si proibisce il rubare, dopo che si è proibito l'omicidio, e 
l'adulterio. Perciocché fra' beni di questo mondo, dopo la vita si stima l'onore, e dopo 

l'onore si stima la robba. 
 
D. In quanti modi si fa contro questo settimo Comandamento? 

M. In due modi principali, ai quali si riducono tutti gli altri. Il primo modo principale è 
torre la robba d'altri nascostamente, e questo si chiama propriamente furto. Il 

secondo modo principale è torre quel d'altri manifestamente, come fanno gli assassini 
di strada: e questo si chiama rapina. E sebbene il Comandamento di Dio parli del 
primo, dicendo: Non rubare, nondimeno s'intende ancor del secondo: perciocché chi 

proibisce il minor male, senza dubbio proibisce ancor il maggiore. 
 

D. Quali sono i peccati, che si riducono al furto, ed alla rapina, e sono proibiti in 
questo Comandamento? 

M. Sono questi: Prima, tutte le fraudi ed | (p. 107) inganni che si fanno in vendere, 
comprare, ed in altri simili contratti (a). E questo si riduce al furto, perché chi fa simili 
fraudi, nascostamente piglia dal prossimo più di quello che se gli deve. Secondo, tutte 

le usure, le quali si fanno prestando denari con patto che si rendano con tanto di più, 
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e questo si riduce alla rapina, perciocché chi fa l'usura, manifestamente domanda più 

di quello che ha dato. Terzo, tutti i danni, che si fanno al prossimo, quantunque chi fa 
il danno, non ci guadagni niente; come quando uno abbrucia la casa d'un altro; e 

questo si riduce ora al furto, ed ora alla rapina, secondo che di nascosto, o di palese si 
fa il danno. Quarto, chi non restituisce quello che è obbligato, pecca contro l'istesso 
Comandamento, ed è, come se rubasse, perché tiene quello d'altri contro, la volontà 

del padrone. Quinto pecca contro l'istesso Comandamento, e commette il furto, chi 
trova alcuna cosa la quale altri l'abbia perduta, e la piglia per sé. E dico, che altri 

abbia persa: perché non è peccato pigliare quelle cose che non furono di niuno, come 
le gioie, le quali talvolta si trovano sul lido del mare. Sesto, si riduce al furto o alla 
rapina, l'appropriarsi le cose comuni: perciocché chi s'appropria le cose | (p. 108) 

comuni, priva i compagni dell'uso di quelle cose, le quali erano loro. 
 

(a) Aug. qu. 71 in Exod. 

 

D. Desidero sapere se il furto è gran peccato? 
M. Tutti i peccati mortali si possono chiamare grandi, poiché privano l'uomo della vita 

eterna; ma il furto ha questo di proprio, che induce a grandissimi mali; e così 
vediamo, che Giuda per l'uso che aveva di rubare, appropriandosi quello che gli era 
dato per uso comune del Signore, e de' Santi Appostoli, si condusse finalmente a 

tradire il suo Santissimo Maestro. E tutto il giorno vediamo, che gli assassini si 
mettono ad ammazzare uomini, i quali non hanno mai più veduto, e con i quali non 

hanno odio, né inimicizia, solamente per desiderio di rubar loro quel poco che portano. 
Ed Iddio permette che chi toglie quello d'altri, poco lo possa godere; e così Giuda 

appiccò se stesso, ed i ladri per lo più cascano in mano della giustizia. 
 
 

DICHIARAZIONE 
Dell'ottavo Comandamento. 

 
D. Che contiene l'ottavo Comandamento? 
M. Già si è parlato delle ingiurie, le quali si fanno al prossimo con fatti: ora seguitano 

le ingiurie, che si fanno con le parole. E però l'ottavo Comandamento | (p. 109) 
proibisce il falso testimonio, che è un'ingiuria principalissima la quale si fa con parole. 

 
D. Vorrei sapere, se sia contro questo Comandamento, quando uno dice il falso, senza 
nuocere a niuno? 

M. In tre modi si suol dire il falso: prima, con far danno al prossimo, come quando 
avanti al Giudice uno testifica d'un altro, che ha rubato, o ammazzato, sapendo che 

ciò non è vero. E questo si domanda bugia dannosa e perniciosa. Secondo, con 
giovare il prossimo, come quando uno dice la bugia per liberare un altro da qualche 
pericolo, e questa si domanda bugia officiosa. Terzo senza nuocere, né giovare, e 

questa si domanda bugia oziosa. Il primo di questi modi è propriamente proibito in 
questo Comandamento, perché quello è testimonio non solamente falso, ma ancora 

ingiusto, ed è peccato gravissimo: gli altri due modi, sebbene non contengono 
ingiustizia, né sono peccati così gravi, come il primo, nondimeno sono veramente 
peccati (a), almeno veniali, perciocché non si può dire la bugia per qualsivoglia cosa 

del Mondo. 
 

(a) Aug. lib.contra mendacium, cap. 7. 
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D. Contiene altro questo Precetto, che la proibizione della bugia? 
M. Contiene la proibizione di tre altre sorti di peccati, che si commettono con | (p. 

110) la lingua, ed in qualche modo si riducono al falso testimonio, e questi sono la 
contumelia, la detrazione, e la maledizione. 
 

D. Che vuol dire contumelia? 
M. La contumelia è una parola ingiuriosa, la quale si dice per disonarare il prossimo; 

come quando si dice a uno, ch'egli è ignorante, di poco cervello, vile, infame, e simili 
cose, e che questo sia gran peccato, quando si dice con animo di far ingiuria, lo 
dimostra il Salvatore nel S. Evangelio (a) dove dice, che chi chiamerà stolto il 

prossimo suo, sarà degno del fuoco dell'Inferno. Ed ho detto, quando si dice con 
animo di far ingiuria, perché quando si dice per burla, o per ammonire, e correggere, 

come talvolta farà il Padre col figliuolo, ed il Maestro con lo scolaro, senza pensiero 
d'ingiuriare, allora non si domanda contumelia, ne è peccato, se non forse veniale. 
 

(a) Matth. 3. 

 
D. Che cosa è detrazione? 
M. La detrazione è torre la fama al prossimo con dir male di lui, e questo si fa, o 

dicendo male falsamente del prossimo, o raccontando il male vero, ma occulto, e così 
facendogli perdere la buona fama, la quale aveva appresso di quelli, che non 

sapevano il suo peccato, e questa detrazione è un | (p. 111) male molto frequente fra 
gli uomini, e molto grave e pericoloso, perché la fama è più importante che la robba, e 

da alcuni è stimata più che l'istessa vita; però gran male è farla perdere, ed oltre a 
ciò, agli altri mali è facile cosa, che si trovi rimedio: ma la fama perduta, con somma 
difficoltà si può ricuperare. E nondimeno colui, il quale con la sua detrazione l'ha tolta, 

è obbligato a restituirla. Sicché utilissimo consiglio è sempre dir bene di tutti, quando 
si può con verità, e quando non si può, starsene in silenzio. 

 
D. Che vuol dire maledizione? 
M. Maledizione è, quando uno maledice il prossimo suo, con dire, sia maledetto, 

ovvero gli manda diverse sorti di maledizioni, con dire ti venga il tale, o il tal male. E 
questo maledire è peccato gravissimo, quando si fa con odio, o con desiderio che quei 

tali mali daddovero vengano al prossimo: ma quando si fa senz'odio, o senza mal 
desiderio, per burla, o per leggerezza, o per qualche subito sdegno, senza avvertir a 
quello, che si dice; è manco male: ma però sempre è male; perché dalla bocca d'un 

Cristiano, il qual è figliuolo di Dio per adozione, non dovrebbe uscire se non 
benedizione. | (p. 112) 

 
 

DICHIARAZIONE 

Del nono Comandamento. 
 

D. Che contiene il nono Comandamento? 
M. Contiene la proibizione del desiderio d’aver la donna del prossimo. Perciocché 
sebbene nel sesto Comandamento sia proibito l'adulterio, nondimeno ha voluto Iddio 

separatamente proibire il desiderio dell'adulterio, per darci ad intendere che questi 
sono due peccati diversi. 

 
D. Pare che in questo Comandamento non si proibisca il desiderio dell'adulterio, che fa 
la donna col marito altrui ma solamente il desiderio che fa l'uomo con la donna d'altri, 

poiché si dice: Non desiderare la donna d'altri? 
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M. Non è così, ma si proibisce il desiderio dell'adulterio, tanto dell'uomo, quanto della 

donna. Perché se ben si dice: Non desiderar la donna d'altri: nondimeno quello, che si 
dice all'uomo, s'intende essere detto ancora alla donna: perché nell'uomo come più 

nobile, si contiene ancor la donna. E di più ogn’uno sa che è più infame, almeno 
appresso il mondo, l'adulterio della donna, che non è quello dell'uomo, come ancora 
l’onestà, e la verecondia è più lodata nella donna, che nell'uomo. Dunque se è proibito 

all'| (p. 113) uomo il desiderare la donna d'altri, senza dubbio è proibito ancora alla 
donna il desiderare l'uomo d’altri. 

 
D. Di sopra avete detto che dove si proibisce l'adulterio, si proibiscono ancora tutte le 
altre sorta di peccati carnali. Desidero sapere, se il medesimo si deve intendere del 

desiderio? 
M. Non vi è dubbio alcuno, che mentre si proibisce il desiderio dell'adulterio, s'intende 

anco proibito il desiderio della fornicazione, e di tutte le altre disonestà, perché la 
medesima ragione è di tutti questi peccati. 
 

D. Vorrei sapere, se ogni desiderio della donna d'altri sia peccato, ancorché non si 
consenta con la volontà a tal desiderio? 

M. San Gregorio Papa ci ha insegnato, che nel mal desiderio ci sono tre gradi (a): il 
primo si domanda suggestione: il secondo dilettazione: il terzo consentimento. La 

suggestione è quando il Demonio ci mette nell'animo un peniero disonesto, al quale va 
accompagnato un principio repentino di mal desiderio: e se a questa suggestione si fa 
subito resistenza, talché non arrivi a dilettazione veruna, l'uomo non pecca, anzi 

merita appresso Dio. Ma se la suggestione passa alla dilettazione sensuale, e tuttavia 
non vi sia il consentimento della ragione, e volontà, allora l'uomo | (p. 114) non è 

senza qualche peccato veniale. Ma se alla suggestione, e dilettazione si aggiunge il 
consentimento della ragione, e volontà, sicché l'uomo si accorga di quello, che pensa 
e desidera, e volontariamente si fermi in tal desiderio e pensiero, fa peccato mortale: 

e questo è quello, che propriamente è proibito in questo Comandamento. 
 

(a) Greg. in resp. ad quaest. Aug. cap. ultimo. 

 

 
DICHIARAZIONE 

Del decimo Comandamento. 
 
D. Che cosa contiene il decimo Comandamento? 

M. Contiene la proibizione del desiderio della robba d'altri, così stabili, come sono le 
case, e poderi, come mobili, che sono danari, animali, frutti, ed altre simili cose. E così 

si compisce la perfetta giustizia, non facendo mai al prossimo ingiurie, né con le 
opere, né con le parole, né pure con il pensiero, e desiderio. 
 

D. Mi meraviglio, che Iddio avendo proibito l'omicidio, l'adulterio, ed il furto, non 
proibisca il desiderio dell'omicidio, come proibisce il desiderio dell'adulterio e del furto? 

M. La ragione è questa, perché l'uomo, non desidera principalmente, se non quello, 
che gli apporta qualche bene almeno apparente: e così desidera l'adulterio, perché gli 
apporta dilettazione: | (p. 115) desidera il furto, perché gli apporta utilità; l'omicidio 

non apporta bene alcuno: e però non si desidera per se stesso, ma solamente per 
arrivare all'adulterio, o al furto, o a qualche altro suo disegno. Per questo, quantunque 

il desiderio dell'omicidio sia peccato gravissimo, tuttavia Iddio non si curò di proibirlo 
particolarmente, perché si poteva intender proibito, quando era proibito l'istesso 
omicidio: ed anco perché avendo chiusa la porta al desiderio disordinato delle 

dilettazioni, e delle cose utili, veniva ad averla chiusa ancora al desiderio dell'omicidio, 
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che per lo più non si desidera, se non per arrivare a qualche utilità, o dilettazione. 

 
D. Vorrei sapere, perché nelle leggi umane non si vede mai proibito il desiderio, come 

si vede proibito in questa legge di Dio? 
M. La ragione è manifesta, perché gli uomini, ancorché sieno Papi, o Imperatori, non 
veggono i cuori, ma solamente le cose esteriori; e però non potendo giudicare i 

pensieri, e desideri, nemmeno li possono punire: e così non conviene che s'impaccino 
di proibirli. Ma Iddio che discerne i cuori di tutti gli uomini, può punire i mali pensieri, 

e desideri: e però li proibisce nella sua santa legge. | (p. 116) 
 
 

 
DICHIARAZIONE 

De' Comandamenti della Chiesa. 
CAPITOLO SETTIMO 

 

D. Oltre dei Comandamenti di Dio, vorrei sapere, se ve ne sono altri da osservare? 
M. Ci sono i Comandamenti della santa Chiesa, i quali sono questi: 

1. Trovarsi presente alla Messa le Feste comandate. 
2. Digiunare la Quaresima, le Quattro Tempore, e le Vigilie comandate, ed astenersi 

dalla carne il Venerdì e il Sabato. 
3. Confessarsi almeno una volta l'anno. 
4. Comunicarsi almeno la Pasqua di Resurrezione. 

5. Pagar le decime alla Chiesa. 
6. Non celebrare le nozze ne' tempi proibiti, cioè dalla prima Domenica dell'Avvento 

fino all'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima fin all'ottava di Pasqua. 
Ma di questi Comandamenti non penso dirvi altro, parte perché sono facili, parte 
perché della Messa, della Confessione, e Comunione, come anco del digiuno ne 

parleremo appresso, quando dichiareremo i Santi Sacramenti. | (p. 117) 
 

 
 

DICHIARAZIONE 

De' Consigli Evangelici. 
CAPITOLO OTTAVO 

 
D. Desidero sapere, se oltre de’ Comandamenti del Signore, ci siano ancora alcuni 
consigli del medesimo per viver più perfettamente? 

M. Ci sono molti consigli santissimi, ed utilissimi per osservare i Comandamenti con 
più perfezione: ma i principali sono tre: Povertà volontaria, Castità, ed Obbedienza. 

 
D. In che consiste il consiglio della Povertà? 
M. In non aver cosa veruna propria, avendo prima data tutta la sua robba a’ poveri 

(a), o messala in comune, che pure è averla data a' poveri, e questo consiglio 
l'insegnò Cristo, non solamente con le parole, ma ancora con l'esempio, e dopo Cristo 

i Santi Apostoli l’hanno seguitato, come anche tutti i primi Cristiani (b), che abitavano 
in Gerusalemme al tempo della primitiva Chiesa, finalmente tutti i Religiosi fanno voto 
di osservare questo santo consiglio di volontaria povertà. 

 

(a) Matth. 19. 

(b) Act. 4. 
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D. In che consiste il consiglio della Castità? 
M. In voler perpetuamente esser casto, non solamente astenendosi da ogni sorta di 

peccato carnale, ma anco dal matrimonio, e questo consiglio ancora (a) l'ha | (p. 118) 
insegnato Nostro Signore con parole, ed esempio: e l'hanno seguitato la Madonna, 
San Giovanni Battista, e tutti gli Apostoli, dopo che furono chiamati da Cristo 

all'Apostolato; e dopo tutti li Religiosi fanno voto particolare come anche gli 
Ecclesiastici che hanno Ordini Sacri. 

 

(a) Matth. 19. 

 
D. In che consiste il consiglio della obbedienza? 

M. In rinunziare al proprio giudizio, ed alla propria volontà, che nel Santo Evangelo (a) 
si domanda negare se stesso, e sottoporsi alla volontà del Superiore in ogni cosa, che 
non sia contro Dio: e questo consiglio l'ha insegnato il Salvatore del mondo, non 

solamente con parole, ma ancora con l'esempio, obbedendo in ogni cosa al Padre 
eterno, ed ancora sottomettendosi, quando era fanciullo, alla Madre, ed a San 

Giuseppe, (b) il quale era stimato suo Padre, per essere Sposo della Madonna, se 
bene in verità non era suo Padre, essendo nato di Madre sempre Vergine. E questo è il 
terzo consiglio, al quale s’obbligano per voto tutti li Religiosi. 

 

(a) Matth. 16. 

(b) Luc. 2. 

 

D. Perché sono tre i consigli principali, e non più? 
M. Perché i consigli principali servono per levare gl'impedimenti della perfezione, la 

quale consiste nella carità: e gli impedimenti sono tre, cioè l'amor della rob- | (p. 120) 
ba, il quale si toglie con la povertà: l'amor de' piaceri carnali, il quale si toglie con la 
castità: l'amor dell'onore, e potestà, il quale si toglie con l'obbedienza. Di più, perché 

l'uomo non ha se non tre sorti di beni, cioè l'anima, il corpo, e le cose esteriori; però 
donando a Dio i beni esteriori, per la povertà, il corpo per la castità, e l'anima per 

l'obbedienza, viene a fare un sacrifizio a Dio di tutto il suo, e così a disporsi alla 
perfezione della carità nel miglior modo, che sia possibile in questa vita. 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
De' Sacramenti della Santa Chiesa. 

CAPITOLO NONO 

 
D. Ho imparato con la grazia del Signore le tre parti principali della Dottrina Cristiana, 

resta, che mi dichiariate la quarta che, se bene mi ricordo, conteneva i sette 
Sacramenti della Chiesa? 
M. Questa parte della Dottrina è utilissima: e però conviene che l'impariate con molta 

diligenza. Dovete dunque sapere, che si trova nella santa Chiesa un gran tesoro, che 
sono i Santi Sacramenti (a), per mezzo de' quali noi acquistiamo la grazia di Dio, la 

conservia- | (p. 120) mo, l'accresciamo, e quando per vostra colpa si perde, la 
ricuperiamo. Voglio pertanto dichiararvi, che cosa sia Sacramento, quanti siano li 
Sacramenti, da chi siano stati instituiti, ed alcune altre poche cose; e poi verremo alla 

dichiarazione di ciascuno di essi in particolare. 
 

(a) Conc. Tridentin. in Praefat. sess. 7. 
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D. Cominciate a dichiararmi, che cosa sia Sacramento, che ho molto desiderio 

d'intenderlo? 
M. Sacramento è un sacro Mistero, col quale Iddio ci conferisce la grazia sua, ed 

insieme ci rappresenta esteriormente l'effetto invisibile, che opera la grazia nell'anima 
nostra (a). Perché se noi fossimo spiriti senza il corpo, come sono gli Angeli, Iddio ci 
darebbe la grazia sua spiritualmente; ma perché noi siamo composti d'anima, e di 

corpo, però Nostro Signore per condiscendere alla nostra natura ci dà la grazia sua 
per mezzo di certe azioni corporali, le quali, come ho detto, insieme per certe 

similitudini esteriori ci dichiarano l'effetto interiore della grazia, come per esempio, il 
Santo Battesimo, il quale è uno dei Sacramenti della Chiesa, si fa lavando il corpo con 
l'acqua: ed invocando insieme la Santissima Trinità, per mezzo di questa cerimonia di 

lavare, Iddio dona la grazia sua, e la mette | (p. 121) nell'anima di quello che si 
battezza, e ci fa intendere che siccome quell'acqua lava il corpo, così la grazia lava 

l'anima, e la netta d’ogni peccato. 
 

(a) Chrys. homil. 83 in Matth. 

 

D. Se io ho bene inteso, per fare, che una cosa sia Sacramento, ci bisognano tre 
condizioni: prima, che sia una cerimonia, o vogliamo dire un'azione esteriore: 
secondo, che per essa Iddio doni la grazia sua: terzo, che quella cerimonia abbia 

similitudine con l'effetto della grazia, e così la rappresenti, o significhi esteriormente. 
M. Avete inteso benissimo. Ora avete più oltre da sapere, che questi Sacramenti sono 

in tutto sette (a), e si dimandano Battesimo, Confermazione o Cresima, Eucaristia, 
Penitenza, Estrema unzione, Ordine, e Matrimonio. La ragione, perché sono sette, è 

questa, perché Iddio ha voluto procedere in darci la vita spirituale, come suol 
procedere in darci la vita corporale. Quanto alla vita corporale: Primo, bisogna 
nascere: Secondo bisogna crescere: Terzo bisogna nodrirsi: Quarto, quando l'uomo si 

ammala, bisogna medicarsi: Quinto quando ha da combattere, bisogna armarsi: 
Sesto, bisogna che ci sia, chi regga, e governi gli uomini già nati; e cresciuti: Settimo, 

bisogna che ci sia chi attenda alla moltiplicazione del genere umano: perciocché se 
morendo quelli che | (p. 122) sono nati, non succedessero altri, presto mancherebbe 
la generazione umana; così dunque quanto alla vita spirituale, prima bisogna, che 

nasca in noi la grazia di Dio; e questo si fa con il Battesimo. Secondo, bisogna che 
quella grazia cresca, e si fortifichi; e ciò si fa con la Confirmazione. Terzo, bisogna, 

che si nodrisca, e mantenga; e questo lo fa l'Eucaristia. Quarto, bisogna che si 
ricuperi, quando è persa; e questo si fa con la medicina della Penitenza. Quinto, 
bisogna che l'uomo al punto di morte si armi contro l'inimico infernale, che allora più 

che mai ci combatte; e questo si fa con l'Estrema unzione. Sesto, bisogna che sia 
nella Chiesa, chi ci guidi, e governi in questa vita spirituale; e ciò si fa con l'Ordine. 

Settimo, bisogna che sia pure nella Chiesa, chi santamente attenda alla 
moltiplicazione del genere umano, perché così si moltiplichi il numero de’ Fedeli; e 
questo si fa col Sacramento del Matrimonio. 

 

(a) Concil. Trident. sess. 7. Can. 1. 

 
D. Chi ha ritrovato, ed istituito così maravigliose cose? 

M. Questi sacramenti tanto meravigliosi non potevano essere ritrovati (a), se non 
dalla sapienza divina, né istituiti, se non da Dio, il quale può dar la grazia; e così 

Cristo nostro Signore, ch'è Dio | (p. 123) ed Uomo, gli ha ritrovati, ed istituiti. Oltre di 
ciò, tutt’i Sacramenti sono come certi canali, per i quali deriva a noi la virtù della 
Passione dell'istesso Cristo; e certo è, che niuno può dispensare il tesoro della 

Passione di Cristo, se non in quel modo, e per quei mezzi che ha istituito Cristo. 
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(a) Conc Trid. sess. 7. can. 1. 

 

D. Avrei caro sapere, se al tempo del Testamento Vecchio vi erano Sacramenti, e se 
erano così eccellenti, come li nostri? 
M. Nel Testamento Vecchio vi furono molti Sacramenti; ma erano differenti dai nostri 

in quattro cose. Prima, quelli erano più in numero, che li nostri (a); e però la legge 
vecchia era più difficile, che la legge nuova. Secondo, quelli erano più difficili ad 

osservarsi, che non sono i nostri. Terzo, quelli erano più oscuri e così da pochi era 
inteso quello che significassero: dove che i nostri hanno la significazione tanto chiara, 
che ogn’uno la può capire. Quarto, quelli non davano la grazia, come fanno i nostri; 

ma solamente la prefiguravano, e promettevano. Sicché i nostri Sacramenti sono 
molto più eccellenti, poiché sono più pochi, più facili, più chiari, e più efficaci, che non 

erano quelli. 
 

(a) Conc. Trid. sect. 7. can. 1; August. epist. 11. 

 

D. Vorrei anche sapere, qual sia fra i nostri sette Sacramenti il più grande di tutti? | 
(p. 124) 

M. Tutti sono grandi, ed ognuno di loro ha qualche grandezza propria. Il maggiore di 
tutti è il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, perché in esso si contiene l'autore 
della grazia, ed ogni bene, che è Cristo Signor nostro. Ma nondimeno, quanto alla 

necessità, i più necessari di tutti sono il Battesimo, e la Penitenza. Quanto alla dignità 
di quello, che può dare li Sacramenti, i più degni sono la Confermazione, e l'Ordine, 

perché questi due Sacramenti non li può dare per ordinario, se non il Vescovo: quanto 
alla facilità, il più facile è l'Estrema Unzione, perché in essa si rimettono i peccati, 
senza fatica di penitenza: quanto al significato, il maggior è il Matrimonio, perché 

significa l'unione di Cristo con la Chiesa. 
 

 
DEL BATTESIMO. 

 

D. Cominciate, se vi pare, a dichiarare il primo Sacramento, e prima ditemi, perché si 
chiama Battesimo? 

M. Questo nome di Battesimo è Greco, e vuol dire Lavanda; ma la Santa Chiesa ha 
voluto servirsi di questo nome Greco, perché il nome di Lavanda è troppo comune, e 
si usa ogni giorno in cose vilissime: e però, acciocché questo Sacramento avesse un 

nome proprio, e fosse meglio conosciuto, ed onorato, si è chiamato Battesimo. | (p. 
125) 

 
D. Che cosa ci bisogna per fare il Battesimo? 

M. Bisognano almeno tre cose, e imparatele bene, perché in certi casi di necessità, 
come diremo appresso, ogn’uno può battezzare: e perciò è bene che ogni uno lo 
sappia fare. Prima, si richiede l'acqua vera, e naturale, e con quella si bagna la 

Persona, che si battezza. Secondo, bisogna dire in quel medesimo tempo, che 
s'infonde l'acqua, queste parole: Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello 

Spirito Santo. Terzo, è necessario che la Persona, la qual battezza, abbia intenzione di 
battezzare veramente, cioè di dare il Sacramento che Cristo ha instituito, e che la 
Santa Chiesa suol dare, quando battezza, perciocché se uno avesse intenzione 

solamente di burlare, o di lavare il corpo solamente da qualche bruttezza, farebbe un 
gravissimo peccato, e quella povera Persona non sarebbe veramente battezzata. 
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D. Che effetti fa il Battesimo? 
M. Fa tre effetti. Prima rinnova l'Uomo perfettamente, dandogli la grazia di Dio, per la 

quale di figliuolo del Demonio, diventa figliuolo di Dio, e di peccatore diventa giusto, e 
non solamente lava l'anima da ogni macchia di colpa, ma ancora la libera da tutta la 
pena dell'Inferno, e del Purgatorio. Sicché se uno morisse subito dopo il Battesimo, 

anderebbe diritto al Paradiso, co- | (p. 126) me se mai non avesse fatto peccato. 
Secondo, il Battesimo lascia nell'anima un certo segno spirituale, il quale non si può in 

modo veruno levare; e per questo si conoscerà sempre ancora in coloro, i quali vanno 
all'Inferno, che quella persona ha ricevuto il Battesimo, ed è stata delle pecorelle di 
Cristo, come per il marchio si conosce in questo mondo, di chi sono gli schiavi, o gli 

animali; e questa è la causa, che il Battesimo non si può pigliare, se non una volta, 
perché non si perde mai, restando sempre stampato nell'anima l'effetto di esso 

Battesimo. Terzo, per il Battesimo la Persona entra nella Chiesa, e partecipa di tutti i 
beni di essa, come figliuoli di S. Chiesa, e fa professione di esser Cristiano, e di voler 
obbedire a coloro i quali in luogo di Cristo governeranno la Chiesa. 

 
D. A chi tocca propriamente a dare il Santo Battesimo? 

M. Tocca al Sacerdote per ufficio proprio, e massime a quello che ha cura di anime. 
Ma quando il Sacerdote non ci fosse, tocca al Diacono, ed in caso di necessità, cioè 

quando ci è pericolo, che la creatura muoia senza Battesimo, tocca ad ogn’uno, così 
Sacerdote, come Laico, così Uomo, come Donna; ma sempre si ha da osservare 
l'ordine, che la Donna non battezzi, se si può avere un Uomo: e che il Laico non 

battez- | (p. 127) zi, se sia presente un Ecclesiastico, e fra gli Ecclesiastici sempre il 
minore dia luogo al maggiore.  

 
D. Mi maraviglio che il Battesimo si dia ai fanciulli appena nati, i quali non conoscono 
quello, che pigliano? 

M. E’ tanta la necessità del Battesimo, che chi muore senza pigliarlo, o almeno senza 
desiderarlo, non può entrare in Paradiso (a): e perché i fanciulli piccioli sono molto 

pericolosi di morire facilmente, e non sono capaci di desiderare il Battesimo, però è 
necessario di battezzarli quanto prima, e quantunque non conoscano quello che 
pigliano, supplisce la Chiesa, che per mezzo del Compare, e della Comare risponde, e 

promette per loro, e questo basta: perché siccome per mezzo d’Adamo siamo caduti 
in peccato, ed in disgrazia di Dio, senza che noi ne sapessimo niente: così Iddio si 

contenta, che per mezzo del Battesimo, e della Chiesa, siamo liberati dal peccato, e 
torniamo in grazia sua, ancorché non ce ne accorgiamo. 
 

(a) Joan. 3. 

 
D. Che vuole dire Compare, e Comare, de' quali avete fatto menzione, e qual è l'ufficio 
loro? 

M. A dare il Santo Battesimo, per usanza antica della Chiesa, ci concorre un Uomo che 
si chiama Compare, cioè come un altro Padre, e talvolta una Don- | (p. 128) na, che si 

chiama Comare, cioè come un'altra Madre: e questi due, o un di loro tiene il bambino, 
mentre si battezza, e risponde per lui, quando il Sacerdote dimanda al bambino, se si 
vuol battezzare, e se crede gli articoli della Fede, ed altre simili cose. E poi quando il 

fanciullo cresce, sono obbligati il Compare, e la Comare d'aver cura d'instruirlo nelle 
cose della Fede, e ne' buoni costumi, quando il Padre, e la Madre in questo fossero 

negligenti, e di più s’ha d’avvertire, che per il Battesimo diventano parenti di una 
parentela spirituale, a quello che si battezza, ed al suo Padre, e Madre, così quello, 
che battezza, come il Compare, e la Comare. 
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DELLA CONFIRMAZIONE. 
 

D. Abbiamo parlato abbastanza del Battesimo, ditemi ora, che vuol dire 
Confirmazione, o Cresima, che è il secondo Sacramento? 
M. Il secondo Sacramento si domanda Confirmazione, perché il suo effetto è di 

confermare l'Uomo nella Fede, come diremo poco dopo, si domanda ancora Cresima, 
che è nome Greco, e vuol dire Unzione, perché in questo Sacramento si unge la fronte 

di quello che riceve tal Sacramento. Perché siccome nel Battesimo si lava con l'acqua 
quello, che si battezza, per significare che la grazia di Dio gli lava l'anima dalle | (p. 
129) macchie di tutti li peccati; così nella Cresima si unge la fronte per significare che 

la grazia di Dio unge l'anima, e così la conforta, e fortifica, acciocché possa 
combattere contro il Demonio, e confessare arditamente la santa Fede, senza paura di 

tormenti, né dell'istessa morte. 
 
D. In che tempo si deve ricevere questo Sacramento? 

M. Si deve ricevere, quando la Persona è arrivata all'uso della ragione, perché allora 
comincia a confessare la Fede, e ad aver bisogno di essere confirmata, e stabilita nella 

grazia di Dio. 
 

D. Fa altro effetto questo Sacramento, che fortificar l'anima? 
M. Lascia un segno fisso: e stampato nell'anima, che in eterno non si può scancellare; 
però questo Sacramento non si può ricevere più d'una volta. 

 
D. Che occorre stampare nell'anima un altro segno, potendo bastar quello del 

Battesimo? 
M. Non senza causa si stampa questo secondo segno: perché per il primo solamente si 
conosce, che l'uomo è Cristiano, cioè della Famiglia di Cristo; ma per questo secondo 

si conosce, che egli è soldato di Cristo; che però porta nell'anima l'insegna del suo 
Capitano, come qua nel Mondo i Soldati la portano sopra le vesti. E quelli, che dopo di 

aver preso questo Sacramento anderanno all'Inferno, averanno grandis- | (p. 130) 
sima confusione, perché ogn’uno vedrà, che hanno fatto professione di Soldati di 
Cristo, e si sono poi da esso così bruttamente ribellati. 

 
 

DELL'EUCARISTIA. 
 
D. Dichiaratemi ora il terzo Sacramento, e prima ditemi, che vuol dire Eucaristia? 

M. Questo è pur nome Greco. e significa grata memoria, o ringraziamento, perché in 
questo misterio si fa memoria, e si ringrazia Iddio del beneficio eccellentissimo della 

Santissima Passione del Salvatore, ed insieme ci dà il vero corpo, e sangue del 
Signore, per il quale siamo obbligati a rendere a Dio grazie perpetue. 
 

D. Dichiaratemi più a pieno tutto quello che si contiene in questo Santo Sacramento, 
acciocché conoscendo la sua grandezza, tanto meglio possa onorarlo. 

M. L'Ostia, che vedete nell'Altare, prima che sia consecrata, non è altro che un poco di 
pane, fatto in forma di cialdella sottile: ma subito, che il Sacerdote ha proferito le 
parole della consecrazione, si trova in quell'Ostia il vero Corpo del Signore, e perché il 

vero Corpo del Signore è vivo, ed unito alla Divinità nella persona del Figliuol di Dio; 
però insieme col Corpo si trova ancora il Sangue, e l'Anima, e la Divinità, e così tutto 

Cristo Dio, ed | (p. 131) Uomo. Al medesimo modo nel Calice, prima della 
consecrazione non ci è altro, che un poco di Vino con un poco di acqua: ma subito 

finita la consecrazione, si trova nel Calice il vero Sangue di Cristo: e perché il sangue 
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di Cristo non è fuor del Corpo, però nel calice si trova insieme col Sangue il Corpo, e 

l'Anima, e la Divinità dell'istesso Cristo: e così tutto Cristo, Dio ed Uomo. 
 

D. Io veggo pure, che l'Ostia dopo la Consecrazione ha figura di pane, come prima, e 
ciò che è nel Calice, ha figura di vino, come prima? 
M. Così è, che nell'Ostia vi resta la figura, ed ancora il colore, e sapore di pane, che vi 

era prima; ma non vi è la sostanza di pane, che ci era prima: e così sotto la figura di 
pane non vi è pane, ma il Corpo del Signore: e vi darò una similitudine per intenderlo. 

Avete inteso, che la moglie di Loth si convertì in una statua di sale. Ora chi vedeva 
quella statua, vedeva la figura della moglie di Loth, e nondimeno quella non era più la 
moglie di Loth, ma sale sotto la figura di una Donna; siccome dunque in quella 

conversione si mutò la sostanza di dentro, e restò la figura di fuori: così in questo 
misterio si muta la sostanza interiore del pane nel Corpo del Signore, e resta di fuori 

la figura di pane, che vi era prima. Il | (p. 132) medesimo dovete intendere del Calice, 
cioè che vi è la figura, ed il sapore, ed il colore, e l'odore del vino; non però vi è la 
sostanza del vino; ma il Sangue del Signore sotto quella specie di vino. 

 
D. Gran cosa mi pare, che un corpo grande, come è quello del Signore, possa stare 

sotto una specie sì picciola, come quella dell'ostia consacrata? 
M. È gran cosa per certo; ma grande ancora è la potenza di Dio, che può far cose 

maggiori di quelle che noi possiamo intendere. E così Cristo, quando disse nel Sant’ 
Evangelo (a), che Dio poteva fare, che un Camelo, il qual è un Animale più grande 
d'un Cavallo, passasse per una cruna d'ago; aggiunse, che queste cose sono 

impossibili agli Uomini; ma che a Dio è possibile ogni cosa. 
 

(a) Matth. 19. 

 

D. Avrei caro qualche esempio per intendere, come possa stare il medesimo corpo del 
Signore in tante ostie che si trovano in tanti Altari? 

M. Le maraviglie di Dio non è necessario intenderle, ma basta crederle; poiché noi 
siamo certi che Dio non ci può ingannare. Pur vi darò qualche esempio per vostra 
consolazione. L'anima nostra certo è, ch'ella è una sola, ed è tutta in tutte le membra 

del corpo, tutta nel capo, tutta nei piedi, anzi tutta in qualsivoglia particella del no- | 
(p. 133) stro corpo. Che meraviglia dunque, che Dio possa far stare il corpo del suo 

Figliuolo in molte ostie; poiché fa stare una medesima anima, tutta, ed intera in tante, 
e così diverse, e lontane parti del Corpo. Si legge nella vita di Sant’Antonio di Padova, 
che detto Santo una volta, mentre predicava in una città d'Italia, si trovò insieme per 

divina potenza in Portogallo a fare non so che altra opera buona. Or se potè Iddio 
fare, che Sant’Antonio fosse insieme in due luoghi così lontani, ed in propria forma; 

perché non potrà fare, che Cristo stia in molte ostie sotto le specie dell'istesse ostie? 
 
D. Ditemi di grazia: Cristo si parte dal Cielo, quando viene nell'ostia, oppure resta 

ancor in cielo? 
M. Quando nostro Signore comincia a trovarsi nell'ostia Sacra, non si parte dal Cielo; 

ma si trova insieme per virtù divina in Cielo, e nell'ostia. Pigliate l'esempio dell'anima 
nostra: quando uno è fanciullo di pochi giorni, è picciolissimo, come voi vedete, e chi 
lo misurasse, sarebbe circa un palmo: poi crescendo, diventa grande il doppio più di 

quello che era prima: e misurandolo sarà più di due palmi. Ora io vi domando, se 
l'anima, che prima era di un palmo solo, abbia lasciato, | (p. 134) quel primo palmo 

per venire nel secondo, o no; certo è, che non l'ha lasciato, né si è distesa, perché ella 
è indivisibile. Dunque senza lasciare il primo, ha cominciato a stare anche nel 
secondo. Così dunque nostro Signore non lascia il Cielo per trovarsi nell'ostia, né 

lascia un'ostia per trovarsi nell'altra: ma si trova insieme in Cielo, ed in tutte le ostie. 
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D. Ho imparato ciò che si contiene in questo SS. Sacramento, ora desidero sapere, 
che cosa si ricerca per riceverlo degnamente? 

M. Si ricercano tre cose. La prima è, che la persona si confessi de' suoi peccati, e 
procuri d’esser in grazia di Dio quando va a comunicarsi. Perciocché una delle cause, 
perché questo Sacramento si dà in forma di pane, è, acciocché noi intendiamo, che si 

dà a' vivi e non a' morti, per nodrire la grazia di Dio, ed accrescerla. La seconda cosa 
necessaria è, che noi siamo digiuni in tutto, e per tutto, cioè, che almeno da mezza 

notte in giù non abbiamo preso niente, né pur un poco d'acqua. La terza, che noi 
intendiamo quello, che facciamo, e che abbiamo divozione ad un tanto misterio: e 
però questo Sacramento non si dà a’ bambini, né a' matti, né ad altri, i quali non 

hanno l'uso della ragione. 
 

D. Quanto spesso ci dobbiamo communicare? 
M. L'obbligo della santa Chiesa è di comunicarsi almeno una volta l'anno (a), | (p. 
135) cioè alla Pasqua di Resurrezione. Ma nondimeno converria farlo più spesso, 

secondo il consiglio del Confessore. 
 

(a) Cap. Omnis utriusque de poenis, et remis. 

 

D. Dichiaratemi ora il frutto, che si cava da questo Sacramento, ed il fine per il quale è 
stato instituito? 

M. Per tre cause Cristo Nostro Signore ha istituito questo nobilissimo Sacramento. 
Prima, perché sia cibo dell’anime. Di più, perché sia Sacrifizio della legge nuova. 

Terzo, perché sia memoriale della passione, ed un pegno carissimo dell'amor suo 
verso di noi. 
 

D. Che effetto fa in quanto, è cibo delle anime? 
M. Fa quell'effetto, che fa il cibo corporale nel corpo, che per questo ci si dà in ispecie 

di pane. Perciocché siccome il pane conserva il calore naturale, nel quale consiste la 
vita del corpo, così questo Santissimo Sacramento, quando è ricevuto degnamente, 
conserva, ed accresce la carità, la qual è sanità dell'anima. 

 
D. Che effetto fa in quanto che è Sacrifizio? 

M. Placa Iddio al Mondo, ed ottiene molti benefici, non solamente per li vivi, ma 
ancora per i morti, che sono nel Purgatorio. Voi dovete sapere, che nel Te- | (p. 136) 
stamento Vecchio si offerivano a Dio molti sacrifici d'animali (a): ma nel Testamento 

nuovo in luogo di tutti quei Sacrifici è succeduto il Sacrifizio della Messa, nel quale per 
mano de' Sacerdoti si offerisce a Dio il Sacrifizio accettatissimo del Corpo, e Sangue 

del suo Figliuolo, il quale era significato in tutti quei Sacrifici del Testamento vecchio. 
 

(a) Chrys. in Ps. 95; Aug. lib. I. contra Adversarios legis, et Prophet. cap. 20. 

 

D. Che effetto fa, come memoriale, e pegno dell'amor del Signore verso di noi? 
M. Fa che noi siamo ricordevoli di tanto beneficio, ed accendiamo noi stessi a riamare 
uno, che tanto ci ha amati. E però siccome Iddio nel Testamento vecchio (a) volle che 

gli Ebrei non solamente mangiassero la manna, la quale mandò loro dal Cielo, ma 
volle ancora, che conservassero un Vaso pieno di quella manna in memoria di tutti li 

benefici, che Dio gli aveva fatti, quando li cavò dall'Egitto; così Cristo ha voluto, che 
questo Santissimo Sacramento non solamente sia da noi mangiato; ma ancora, che 
sia conservato sopra l'Altare, e talvolta portato in processione, acciocché ogni volta, 

che lo vediamo, ci ricordiamo dell'amor suo infinito verso di noi. Ma in particolare la 
santa Messa è un compendio di tutta la vita del Signore, acciocché non ci si parta mai 
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dalla mente. 

 

(a) Exod. 16. 

 
D. Desidero d'intendere, come la Messa sia un compendio di tutta la Vita di Cristo? | 

(p. 137) Perciocché mi gioverà per stare più divoto, ed attento, quando mi trovo 
presente? 

M. Lo dirò brevissimamente. L'Introito della Messa significa il desiderio de' Santi Padri, 
che avevano della venuta del Signore. Il Kyrie eleison significa le voci degl’istessi 
Patriarchi e Profeti, i quali dimandavano a Dio questa venuta, tanto tempo desiderata. 

La Gloria in excelsis significa la Natività del Signore. L'Orazione, che seguita appresso, 
significa la Presentazione ed offerta al Tempio. L’Epistola, la qual si dice alla parte 

sinistra dell'altare, significa la predicazione di San Giovan Battista che invitava gli 
Uomini a Cristo. Il Graduale significa la conversione delle genti alle prediche di S. 
Giovanni. L'Evangelio, che si legge alla parte destra dell'altare, significa la 

predicazione del Signore, il quale ci trasferisce dalla sinistra alla destra, cioè dalle cose 
temporali all'eterna, e dal peccato alla grazia, ed insieme si portano i lumi, e l'incenso, 

per significare, che il Sant’Evangelo ha illuminato il Mondo, e riempitolo di buon odore 
della gloria di Dio. Il Credo significa la Conversione de’ Santi Apostoli, ed altri 
Discepoli del Signore. Le Secrete, le quali si cominciano dopo il Credo, significano gli 

occulti trattenimenti de' Giudei contro Cristo. Il Prefazio, che si canta con alta voce, e 
fini- | (p. 138) sce, Osanna in excelsis, significa l'entrata solenne, la quale fece Cristo 

in Gerusalemme il giorno delle Palme. Le secrete, che vanno appresso, significano la 
Passione del Signore. E l'alzar dell'Ostia significa l'elevazione di Cristo in Croce. Il 

Pater poster significa l'orazione del Signore, mentre pendeva in Croce. Il rompere 
dell'Ostia significa la ferita della lanciata. L'Agnus Dei significa il pianto delle Marie 
nella deposizione di Cristo dalla Croce. La Comunione del Sacerdote significa la 

sepoltura. La postcomunio, la qual si canta con allegrezza, significa la Risurrezione. 
L'Ite Missa est significa l'Ascensione. La benedizione del Sacerdote significa la venuta 

dello Spirito Santo. L'Evangelio nel fine della Messa significa la predicazione de' Santi 
Apostoli, quando ripieni di Spirito Santo cominciarono a predicare l'Evangelio per tutto 
il Mondo, e diedero principio alla conversione delle genti. 

 
 

DELLA PENITENZA. 
 
D. Seguita ora il quarto Sacramento, che si dimanda Penitenza. Dichiaratemi, che cosa 

sia questo Sacramento? 
M. La Penitenza significa tre cose. Prima, significa una certa virtù, per la quale l'Uomo 

si pente de' suoi peccati; ed il vizio contrario si chiama impenitenza: cioè quando 
l'Uomo non si | (p. 139) vuol pentire ma vuol perseverare nel peccato. 
Secondariamente, Penitenza domandiamo la pena, e l’afflizione, la quale l'Uomo si 

piglia per soddisfare a Dio per il male, che egli ha fatto: e così diciamo, che alcuno fa 
gran penitenza, perché si affligge molto con digiuni, ed altre asprezze. Terzo, 

penitenza significa un Sacramento istituito da Cristo per rimettere i peccati a coloro, i 
quali dopo il Battesimo hanno perduta la grazia di Dio, e poi si sono pentiti de' loro 
errori, e desiderano tornare in grazia sua. 

 
D. In che consiste principalmente questo Sacramento? 

M. In due cose: nella confessione del peccato, e nell'assoluzione del Sacerdote (a). 
Perciocché Cristo ha fatto Giudici i Sacerdoti de’ peccati, che si commettono dopo il 
Battesimo, e vuole, che in luogo suo abbiano autorità di rimetterli: purché il peccatore 

li confessi, e sia disposto come si conviene. Sicché in questo consiste il Sacramento, 
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che siccome esteriormente il peccatore confessa i suoi peccati, ed il Sacerdote 

esteriormente pronunzia l'assoluzione; così Iddio interiormente, per mezzo di quelle 
parole del Sacerdote, scioglie quell'anima dal nodo de' peccati, con il quale era legata, 

e le rende la grazia sua, e | (p. 140) la libera dall'obbligo, che aveva d'esser 
precipitata nell'Inferno. 
 

(a) Joan 20. 

 
D. Che cosa è necessario per ricevere questo Sacramento? 
M. Sono necessarie tre cose: contrizione, confessione, e soddisfazione: le quali tre 

cose sono tre parti della penitenza. 
 

D. Che vuol dire Contrizione? 
M. Che il cuore duro del peccatore diventi molle, ed in un certo modo si spezzi per il 
dolore di aver offeso Iddio. Ma in particolare due cose contiene la contrizione; e l'una 

non basta senza l'altra. Prima, che il peccatore si dolga davvero di tutt’i peccati 
commessi dopo il Battesimo: e però è necessario esaminarsi bene, e considerare tutte 

le sue azioni, e dolersi di non averle fatte secondo la regola della santa legge di Dio. 
Secondo, che il peccatore abbia un fermo proposito di non peccar più. 
 

D. Che vuol dire Confessione? 
M. Che il peccatore non si contenti della contrizione; ma se ne vada a’ piedi del 

Sacerdote, come andò la Maddalena (a) a’ piedi di Cristo; e confessi i suoi peccati con 
verità, non aggiungendo, né sminuendo; né mescolando alcuna bugia; con semplicità, 

non iscusandosi, né dando la colpa ad altri; né moltiplicando parole soverchie: con 
integrità, dicendoli tutti, non lasciando niente | (p. 141) per vergogna, e dicendo il 
numero di ciascheduno; e le circostanze gravi, per quanto si potrà ricordare: e 

finalmente con vergogna, ed umiltà, non raccontando li peccati, come si racconta 
un'istoria; ma confessandoli come cose vergognose, ed indegne d’un Cristiano, e 

chiedendone umilmente perdono. 
 

(a) Luc. 7. 

 

D. Che vuol dir soddisfazione? 
M. Che il peccatore abbia animo di far penitenza, e perciò accetti volentieri quella 
pena che gl'imporrà il Confessore, e quanto prima l'adempia; considerando che Dio gli 

fa grandissima grazia a perdonargli la pena eterna dell'Inferno, e a contentarsi di una 
pena temporale molto minore di quella, che i peccati meritavano. 

 
D. Ditemi ora, che frutto ne apporti questo Sacramento? 
M. Quattro frutti grandissimi caviamo da questo Sacramento. Il primo è quello che si è 

detto, che Dio ci perdona li peccati commessi dopo il Battesimo, e ci muta la pena 
eterna dell'Inferno in una pena temporale, da patirsi in questa vita, o nel Purgatorio. Il 

secondo, che le buone opere fatte da noi, quando eravamo in grazia di Dio, e poi 
perdute per il peccato, ci si rendono per mezzo di questo Sacramento. Il terzo è, che 
noi siamo sciolti del nodo della scomunica, se per mala sorte eravamo legati da quella. 

Perciocché voi avete da sa- | (p. 142) pere che la scomunica è una pena gravissima, 
la quale ci priva delle orazioni della Santa Chiesa, di poter ricevere i Sacramenti, di 

poter conversare con i fedeli, e finalmente d'esser sepolti in luogo sacrato. Ora da 
questa pena così terribile siamo liberati nel Sacramento della penitenza, secondo 
l'autorità, che hanno i Confessori dal Vescovo, o dal Papa: se bene questa assoluzione 

dalla scomunica si può dare ancora fuor del Sacramento, e dal Prelato, ancorché non 
sia Sacerdote. Il quarto, ed ultimo frutto è, che noi siamo fatti capaci del tesoro delle 
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Indulgenze, le quali danno spesse volte i Sommi Pontefici. 

 
D. Che vuol dire Indulgenza? 

M. Indulgenza è una liberalità, la quale usa Dio per mezzo del suo Vicario con i suoi 
fedeli di perdonare loro la pena temporale, o tutta, o in parte, la quale erano obbligati 
a patire per i loro peccati in questo mondo, o nel Purgatorio. 

 
D. Che si ricerca per goder dell'Indulgenza? 

M. Che l'Uomo sia in grazia di Dio: e però che si confessi, se si trova in peccato, e che 
adempia quanto comanda il Sommo Pontefice, quando concede l'Indulgenza. 
 

D. Quanto spesso è necessario di ricevere il Sacramento della Penitenza? 
M. La santa Chiesa comanda, che ogn- | (p. 143) uno si confessi almeno una volta 

l'anno (a). Ma di più è necessario confessarsi ogni volta, che la persona si vuol 
comunicare, s’ella ha coscienza di peccato mortale, e similmente quando sta in 
termine di morte, o si metta a qualche impresa, dove ci sia pericolo di morire. Ma 

oltre di questi obblighi è molto ben fatto il confessarsi spesso, e tener la coscienza 
netta, e massimamente, che chi si confessa rare volte, con gran difficoltà la può far 

bene. 
 

(a) Cap. Omnis utriusque de poen. et remis. 

 

D. Mi resta per ultimo di domandarvi, quali sieno le opere buone, e grate a Dio per 
soddisfare per li peccati? 

M. Tutte si riducono a tre, cioè, orazione, digiuno e limosina, che così l'insegnò 
l'Angelo Raffaele (a) a Tobia, e la ragione è, perché avendo l'uomo l'anima, il corpo, 
ed i beni esteriori, con l'orazione offerisce a Dio de' beni dell'anima: col digiuno de' 

beni del corpo: con la limosina de' beni esteriori. E per l'orazione s'intende ancora 
l'udir Messa, dir i sette Salmi, l'Offizio dei Morti, ed altre simili cose: per il digiuno 

s'intendono tutte le altre asprezze corporali, come cilizi, discipline, dormir in terra, 
pellegrinazioni, e simili: per limosina s'intende ogni altra carità, e servizio; che si fa al 
Prossimo per amor di Dio. | (p. 144) 

 

(a) Tob. 12. 

 
D. Per far bene il digiuno, che cosa si ricerca? 

M. Si ricercano tre cose; mangiare il giorno una volta sola, e questo circa mezzo dì (e 
quanto più si tarda, più è meglio) ed astenersi dalla carne, ova e laticini. 

 
D. E’ meglio soddisfare a Dio da se stesso con queste opere, o pigliare l'Indulgenza? 
M. E’ meglio soddisfare da se stesso con queste opere, perché con l'Indulgenza si 

soddisfa solamente all'obbligo della pena, ma con queste opere si soddisfa, ed insieme 
si merita la vita eterna; ma il meglio di tutto è servirsi di ogni cosa, soddisfacendo da 

se stesso quanto si può, ed insieme pigliando le Indulgenze. 
 
 

DELL'ESTREMA UNZIONE. 
 

D. Che cosa è l'Estrema Unzione? 
M. L'Estrema Unzione è un Sacramento che nostro Signore ha istituito per gl'Infermi; 
e si dice Unzione, perché consiste in ungere con l'Oglio Santo l'Infermo, e recitare 

sopra di esso alcune orazioni; e si dice Estrema, per esser l'ultima fra le unzioni che si 
danno ne' Sacramenti della Chiesa; perciocché la prima si dà nel Battesimo; la 
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seconda nella Confirmazione; la terza nel Sacerdozio; l'ultima nella malattia, e si può 

ancora dire Estrema, perché si dà nel fine della vita. 
 

D. Quali sono gli effetti di questo Sacramento? | (p. 145) 
M. Sono tre: il primo, rimette i peccati; i quali restano talvolta (a) dopo gli altri 
Sacramenti, cioè quelli, de’ quali la Persona non si ricorda, o non li conosce, e se li 

conoscesse, e se ne ricordasse, volentieri se ne pentirebbe, e se ne confesserebbe. Il 
secondo è rallegrare l'Infermo, e consolarlo in quel tempo che si trova oppresso 

dall'infermità, e dalle tentazioni del Demonio. Il terzo è restituire la sanità del corpo, e 
se ciò sia espediente alla salute eterna di esso Infermo. E questi tre effetti sono 
significati dall'Olio, che si adopera in questo Sacramento, perché l'Olio conforta, 

refrigera, e sana. 
 

(a) Jacob. 5. 

 

D. In che tempo si dee pigliare questo Sacramento? 
In questo fanno grande errore molti, che non vogliono questo Sacramento, se non 

quando stanno in transito; ma il vero tempo di pigliarlo, è quando i medici giudicano 
che la malattia è pericolosa, e che i rimedi umani non pare che siano per essere 
sufficienti; e però allora si ricorre ai rimedi Celesti: e così non rare volte accade, che 

per mezzo dell'Olio Santo l'Infermo guarisce. Onde non si dee dimandare questo 
Sacramento, quando non ci è pericolo di morire, nemeno si dee aspettar tanto che 

non ci sia più speranza veruna, | (p. 146) e questa è la causa, che non si dà l'Olio 
Santo a coloro i quali si fanno morire per giustizia, perciocché quelli né sono infermi, 

né hanno speranza di vita. 
 
 

DEL SACRAMENTO 
dell'Ordine. 

 
D. Che cosa è il Sacramento dell'Ordine? 
M. E’ un Sacramento, nel quale si dà potestà di consacrare la Santissima Eucaristia, e 

di conferire al Popolo gli altri Sacramenti, ovvero di servire per ufficio proprio a quelli, 
che hanno ricevuta tal potestà; e si domanda Ordine, perché in questo Sacramento ci 

sono molti gradi, ed uno subordinato all'altro, come di Sacerdoti, Diaconi, ed altri 
inferiori. Ma di questo non occorre dichiararvi altro; poiché questo Sacramento non 
tocca a tutti, ma solamente ad Uomini già grandi, e dotti, i quali non hanno bisogno 

d'imparare la Dottrina Cristiana, poiché a loro appartiene l'insegnarla ad altri. 
 

 
DEL SACRAMENTO 

del Matrimonio. 

 
D. Che cosa è il Sacramento del Matrimonio? 

M. Il Sacramento del Matrimonio è la congiunzione dell'Uomo, e della Donna (a), la 
quale congiunzione significa, e | (p. 147) rappresenta l'unione di Cristo con la Chiesa 
per mezzo dell'Incarnazione, e quella di Dio con l'anima, per mezzo della grazia. 

 

(a) Ephes. 5. 

 
D. Che effetti fa questo Sacramento? 

M. Prima, conferisce la grazia per comportarsi bene il Marito con la Moglie (a), ed 
amarsi insieme spiritualmente, come Cristo ama la Chiesa, e come Dio ama l'Anima 
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fedele, e giusta. Secondo, conferisce la grazia per sapere, e voler allevare i figliuoli nel 

timor di Dio. Terzo, produce un legame così stretto fra il Marito, e la Moglie (b), che 
non è possibile in modo veruno disciorlo, siccome non è possibile che si sciolga il 

legame il qual è fra Cristo e la Chiesa. E di qui nasce che non può alcuno dispensare, 
che il Marito lasci la prima Moglie, e ne pigli un'altra, e similmente, che la Moglie lasci 
il primo Marito, e ne pigli un altro. 

 

(a) Ephes. 5. 

(b) Cor. 

 

D. Che cosa è necessaria per far il Matrimonio? 
M. Sono tre cose necessarie. Prima, che le Persone sieno abili a potersi congiungere, 

cioè che abbino l'età legittima: che non sieno parenti dal quarto grado in su: che non 
abbiano voto solenne di castità, e cose simili. Secondo, che nel fare il contratto del 
Matrimonio ci siano testimoni, ed in particola- | (p. 148) re ci si trovi il proprio Curato, 

o Parroco. Terzo, che il consentimento di ambedue le Parti sia libero, non sforzato da 
qualche grave timore, e che sia espresso con parole, o altro segno equivalente. Or 

qualsivoglia di queste tre cose, che ci mancasse, il Matrimonio non sarebbe valido. 
 
D. Che cosa è meglio, pigliare il sacramento del Matrimonio, o conservarsi in Virginità? 

M. L'appostolo San Paolo ci ha chiarito questo dubbio, avendo scritto (a), che chi si 
congiunge in Matrimonio, fa bene; ma chi non si congiunge per conservare la 

Verginità, fa meglio: e la ragione è, perché il Matrimonio è cosa umana (b); e la 
Verginità è cosa angelica: il Matrimonio è secondo la natura, la Verginità è sopra la 
natura, né solamente la Verginità, ma anco (c) la Vedovità è migliore del Matrimonio. 

Onde avendo detto il Salvatore in una parabola, che il buon seme in un campo fece 
frutto trigesimo, nell'altro sessagesimo, e nell'altro centesimo, (d) i Santi Dottori 

hanno dichiarato che il frutto trigesimo è del Matrimonio, il sessagesimo della 
Vedovità, il centesimo della Verginità. | (p. 149) 
 

(a) I Cor. 7. 

(b) Amb. lib. I de Virg. 

(c) Matth. 13. 

(d) Cypr. de habitu Vigin.; Hieron lib. I in Jovinian; Aug. De serm. Vig. c. 44. 

 

 
 

DELLE VIRTÙ IN GENERE. 
CAPITOLO X. 

 

D. Avete già dichiarato le quattro parti principali della Dottrina Cristiana, desidero 
sapere, se vi è altro da imparare? 

M. Le cose necessarie da sapersi sono quelle quattro, che già vi ho mostrate, ma vi 
sono alcune altre cose utilissime al fine, che noi pretendiamo dell'eterna salute, cioè le 
virtù, ed i vizi, le opere buone, ed i peccati, perché se bene di queste cose se n'è 

parlato in confuso nel dichiarare il Credo, ed i Comandamenti, tuttavia sarà molto utile 
parlarne distintamente, ed in particolare. 

 
D. Ditemi dunque, che cosa è Virtù? 

M. Virtù è una qualità che si riceve nell'anima, la quale fa, che l'Uomo sia buono. E 
siccome la scienza fa, che l'Uomo sia buon filosofo, e l'arte fa che uno sia buon 
artefice; così la virtù fa che sia buon Uomo, e di più fa che la persona operi il bene con 

facilità, prontezza, e perfezione. Ma chi non ha quella virtù, ancorché potrà talvolta 
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operare il bene, non lo farà però se non con difficoltà, e con imperfezione: e per darvi 

qualche similitudine, la Virtù è simile all'arte, e alla pratica. Voi vedete uno, il qual ha 
l'arte, e la pratica di suonar la Cetra, o il Liuto che suona benissimo, e con gran facilità 

| (p. 150) ancorché non miri pure alle corde: dove che un altro che non ha l'arte, o 
non ha la pratica, potrà bene toccare le corde, e suonare, ma non lo farà né presto, né 
bene. Così dunque chi ha la Virtù per esempio, della Temperanza, con molta facilità, 

ed allegrezza digiuna perfettamente, aspettando l'ora conveniente, e mangiando cibi 
concessi, e una volta sola, ma chi non ha questa Virtù, o per il contrario è goloso, gli 

pare una morte aver a digiunare, e se pur digiuna, non può aspettar l'ora del 
desinare, e poi la sera in cambio di bere una volta, come si usa, vuol fare una 
collazione così grossa ch'è poco meno della cena. 

 
D. Quante sono le virtù? 

M. Le virtù sono in gran numero, ma le più principali, ed alle quali si riducono tutte le 
altre sono sette, cioè tre Teologali (a), Fede, Speranza e Carità; e quattro Cardinali 
(b), Prudenza, Giustizia, Fortezza, e Temperanza, secondo questo numero sono 

ancora sette i doni dello Spirito Santo (c), e le (d) Beatitudini Evangeliche, che ci 
guidano alla perfezione della vita Cristiana. Sono anco sette le opere della Misericordia 

corporali, e sette le opere della Misericordia spirituali, e di tutte queste cose voglio 
darvi una breve notizia. | (p. 151) 

 

(a) I Cor. 13. 

(b) Sap. 8. 

(c) Isaia 11. 

(d) Matth. 5 e Matth 25. 

 
 
 

DELLE VIRTÙ TEOLOGALI. 
CAPITOLO XI. 

 
D. Che cosa è Fede? 
M. La Fede è la prima delle Virtù Teologali, che sono quelle, le quali mirano a Dio, ed il 

proprio ufficio della Fede è illuminar l'intelletto, ed innalzarlo a credere fermamente 
tutto quello, che Dio per mezzo della Chiesa ci rivela, ancorché sia cosa difficile, e 

sopra la ragione naturale. 
 
D. Qual è la causa che bisogna credere così fermamente le cose della Fede? 

M. La causa è, perché la Fede s'appoggia alla verità infallibile, perché tutto quello che 
la Fede ci propone, è stato rivelato da Dio, e Dio è la verità istessa: onde è impossibile 

che quello che Dio dice, sia falso. Sicché, quando la Fede ci propone alcuna cosa, la 
quale pare contraria alla ragione; come è, che una Vergine abbia partorito, bisogna 
risolversi che la ragione umana è debole, e può facilmente ingannarsi; ma Dio non si 

può ingannare, né può ingannarci. 
 

D. Che cosa è necessario credere con questa Virtù della Fede? 
M. È necessario credere distintamente tutti gli Articoli del Simbolo, i quali di sopra 
abbiamo dichiarato, e massime quegli Articoli, de' quali si fa festa nella Santa Chiesa 

fra l'anno, co- | (p. 152) me l'Incarnazione del Signore, la Natività, la Passione, la 
Risurrezione, l'Ascensione, la venuta dello Spirito Santo, e la Santissima Trinità. Di più 

bisogna essere apparecchiato a credere, tutto quello che ci verrà dichiarato dalla 
Santa Chiesa, e finalmente nell'esteriore guardarsi da quelle cose, che sono segni 
d'esser Infedele: come sarebbe il portar l'abito di Turchi, o di Giudei, il mangiar la 
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Carne il Venerdì, come fanno gli eretici, e simili cose; perciocché è necessario (a) non 

solamente col cuore, e con la bocca, ma ancora con le opere esteriori confessare la 
vera Fede, e mostrarsi alieno da ogni Setta contraria alla Santa Chiesa. 

 

(a) Rom. 10. 

 
D. Che cosa è Speranza? 

M. La speranza è la seconda Virtù Teologale, e si chiama così, perché ancor essa mira 
in Dio; essendo che siccome con la fede crediamo a Dio, così con la speranza 
speriamo in Dio. 

 
D. Qual è l'uffizio della Speranza? 

M. L'innalzare la nostra volontà a sperare l'eterna felicità. E perché questo è un bene 
tant'alto che non era possibile aspirarvi con la forza umana, però Iddio ci dona questa 
virtù soprannaturale, acciocché noi con essa ci confidiamo di poter arrivare a sì gran 

bene. 
 

D. Dove si fonda, e si appoggia questa Speranza? | (p. 153) 
M. Si fonda, e si appoggia nell'infinita bontà, e misericordia di Dio, della quale 
abbiamo segni certissimi, avendoci dato il suo proprio Figliuolo, e per mezzo suo 

adottati noi per Figliuoli, e promessaci la eredità del Regno del Cielo, se noi faremo 
opere conformi alla dignità ricevuta; ed insieme avendoci data la grazia, ed aiuto 

sufficiente per fare tali opere. 
 

D. Che cosa è Carità? 
M. È la terza Virtù Teologale, cioè che mira in Dio, perché con essa s'innalza l'anima 
nostra ad amare Dio sopra ogni cosa; non solamente come Creatore, ed autore de' 

nostri beni naturali, ma ancora come donatore della grazia, e della gloria che sono 
beni sopranaturali. 

 
D. Vorrei sapere, se la Carità si stende ancora alle Creature. 
M. La carità si estende propriamente a tutti gli Uomini, ed a tutte le cose, le quali ha 

fatte Dio; ma con questa differenza, che Iddio si ha d'amare per se stesso, essendo 
esso un bene infinito; ma l'amore si stende di più a tutte le altre cose le quali si 

devono amar per amor di Dio. Ed in particolare si deve amar il Prossimo; il quale è 
fatto ad imagine di Dio, come siamo noi. Onde per il Prossimo non si ha da intendere 
solo il Parente (a), o l'amico, ma ogni Uomo, ancorché ci volesse esser | (p. 154) 

inimico, perché ogni Uomo è imagine di Dio, e come tale ha da essere amato. 
 

(a) S. Th. m. 22. qu. 25. ant. 8. 

 

D. E’ gran virtù la Carità? 
M. E’ la maggior di tutte, ed è tanto gran bene, che chi l'ha, non può perdere la salute 

(a), se prima non perde la Carità, e chi non l'ha, non può in modo veruno salvarsi, 
ancorché avesse tutte le altre virtù, e doni di Dio. 
 

(a) I. Cor. 13. 
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DELLE VIRTÙ CARDINALI. 
CAPITOLO XII. 

 
D. Che cosa è Prudenza? 
M. E’ la prima delle quattro Virtù Cardinali, le quali hanno questo nome, perché sono 

quattro Virtù principali, e come fonti di tutte le altre Virtù morali, ed umane, 
perciocché la Prudenza governa l'Intelletto, la Giustizia governa la Volontà, la 

Temperanza governa l'appetito concupiscibile, e la Fortezza governa l'irascibile. 
 
D. Qual è l'ufficio della Prudenza? 

M. E’ mostrare in ogni azione il debito fine, ed i mezzi convenienti, e tutte le 
circostanze, cioè il tempo, il luogo, il modo, e simili, acciocché l'opera sia fatta bene in 

tutto, e per tutto, e per questo si dimanda maestra delle altre Virtù, ed è come 
l'occhio nel corpo, come il sale nelle vivande, e come il Sole nel Mondo. | (p. 155) 
 

D. Quali sono i vizi contrari alla Prudenza? 
M. La virtù sempre sta nel mezzo, e però ha due vizi contrari, quali stanno negli 

estremi. Un vizio contrario alla Prudenza è l'imprudenza, cioè l'inconsiderazione, e 
temerità, ed è di coloro, i quali non mirano al vero fine, e non pigliano i veri mezzi. 

L'altro vizio è l'astuzia, o prudenza carnale, ed è di coloro i quali con ogni diligenza 
pensano al fine, ed ai mezzi; ma ogni cosa indirizzano all'utile proprio per l'acquisto di 
qualche bene mondano, e però procurano sottilmente d'ingannare il prossimo, per far 

riuscire le cose a modo loro. Ma alla fine si vedrà che questi tali sono imprudentissimi, 
avendo perduto il sommo bene per amore di un bene picciolissimo. 

 
D. Che cosa è Giustizia, e qual è il suo uffizio? 
M. La Giustizia è una Virtù che dà ad ognuno quello, ch’è suo; e così il suo uffizio è 

aggiustare le cose, e mettere uguaglianza ne’ contratti umani, il che è fondamento 
della quiete, e della Pace, perché se ognuno si contentasse del suo, e non volesse quel 

d'altri, non ci sarebbe mai guerra alcuna, né discordia. 
 
D. Quali sono i vizi contrari alla Giustizia? 

M. Sono due. L'uno è l'ingiustizia, cioè quando uno piglia quel d'altri, e ne' contratti 
vuole dare manco di quello, che | (p. 156) dee, o vuol ricevere di più di quello che se 

gli dee. L'altro è la troppa giustizia, cioè quando uno è troppo rigoroso, e vuole 
aggiustar le cose più sottilmente di quel che detta la ragione, perciocché in molti casi 
bisogna che si mescoli la compassione con la Giustizia, come se un povero Uomo non 

può pagare tutto quello che dee, così subito senza grandissimo suo incomodo, è cosa 
ragionevole, e giusta, che se gli lascia un poco di tempo, e non volerlo fare è troppo 

rigore. 
 
D. Che cosa è fortezza, e qual è il suo uffizio? 

M. La Fortezza è una Virtù, che ci fa pronti a superare tutte le difficoltà che 
c'impediscono dal ben operare; e si stende sino al patir la morte, quando è necessario 

per la gloria di Dio, e per non mancare al debito nostro, e così tutti i Santi Martiri 
hanno trionfato de' persecutori per mezzo di questa Virtù: e similmente tutti i valorosi 
Soldati i quali nelle guerre giuste hanno fatto gran prove, sono stati gloriosi per mezzo 

dell'istessa Virtù. 
 

D. Quali sono i vizi contrari alla Fortezza? 
M. Sono il timore, e l'audacia, perché il timore fa, che la Persona si arrenda troppo 

facilmente, il che nasce da poca fortezza, e l'audacia fa, che l'Uomo si metta a pericoli 
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manifesti, quando non bisogna; il che (per dir così) è troppa fortezza, e non è degno 

di lode, ma di biasimo, e però non è virtù, ma vizio. | (p. 157) 
 

D. Che cosa è temperanza, e qual è l'offizio suo? 
M. La Temperanza è una Virtù, che mette freno a’ diletti sensuali, e fa che la Persona 
si serva di tali piaceri con quella misura, che comanda la ragione. 

 
D. Quali sono i vizi contrari alla Temperanza? 

M. Sono l'intemperanza, e l'insensibilità. L'intemperanza è, quando la Persona è 
troppo data a' diletti, e perciò fa eccesso nel mangiare, nel bere, e simili cose; il che 
nuoce all'anima; ed al corpo. L'insensibilità è, quando la Persona va per l'altro 

estremo, e talmente fugge tutti i piaceri, che non vuol mangiare cose necessarie alla 
sanità, per non sentire quella dilettazione, la quale seco porta naturalmente il cibo 

conveniente. Ma nondimeno è molto più comune fra gli Uomini il vizio 
dell'intemperanza, che dell'insensibilità, e però tutti li Santi con parole, e con opere ci 
hanno esortato al digiuno, ed alla mortificazione della carne. 

 
 

 
DEI SETTE DONI 

Dello Spirito Santo. 
CAPITOLO XIII. 

 

D. Quali sono i sette Doni dello Spirito Santo? 
M. Sono quelli, che il Profeta Isaia ci ha insegnati, cioè Sapienza, Intelletto, | (p. 158) 

Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, e Timor di Dio. 
 
D. A che cosa ci aiutano questi Doni? 

M. Ad arrivare alla perfezione della vita cristiana, perciocché sono come una scala, che 
ci fa salire dallo stato del peccato per diversi gradi sino alla cima della santità, ma voi 

dovete sapere che il Profeta numerò questi gradi venendo in giù, perché vedeva come 
una scala, che veniva dal Cielo: ma noi li contaremo al rovescio, per andare in sù, ed 
arrivare dalla Terra al Cielo: dunque il primo grado è il Timor di Dio, il quale atterrisce 

il peccatore, quando pensa, ch’egli ha Dio Onnipotente per nemico. Il secondo grado è 
la Pietà; perciocché chi teme le pene, le quali Dio minaccia al peccatore, comincia a 

diventar pio, e desidera di obbedire, e servire a Dio, e fare in ogni cosa la sua santa 
volontà. Il terzo grado è la Scienza, perché chi desidera di fare la volontà di Dio, 
dimanda a Dio che gli insegni i suoi santi Comandamenti: e Iddio, parte per li 

Predicatori, parte per li Libri, parte per ispirazione interna, gli fa sapere tutto quello 
che è necessario. Il quarto grado è la Fortezza, perciocché quello che sa e vuole in 

tutte le cose servire a Dio, prova molte difficoltà, e tentazioni del Mondo, della Carne, 
e del Demonio, e però Iddio allora gli dà il dono della For- | (p. 159) tezza, acciocché 
vinca tutte le difficoltà. Il quinto grado è il Consiglio; perché il Demonio, quando non 

può vincere per forza, si volta agl'inganni, e sotto pretesto di bene, procura di far 
cadere l'Uomo giusto; ma Iddio non l'abbandona, e gli dà il dono del Consiglio, col 

quale prevale contro gl'inganni del nemico. Il sesto è il dono dell'Intelletto; perché 
quando già un Uomo è bene esercitato nella vita attiva, ed ha avuto molte vittorie dal 
Demonio, Iddio lo tira, e l'innalza alla vita contemplativa, e col dono dell'Intelletto gli 

fa intendere, e penetrare i Misteri Divini. Il settimo è il dono della Sapienza, ch'è il 
compimento della perfezione; perciocché quello è savio, il quale conosce la prima 

causa, e secondo quella ordina tutte le sue azioni, il che non può fare, se non colui, il 
quale al dono dell'Intelletto aggiunge la perfetta Carità; perché con l'Intelletto, 

conosce la prima causa; e con la Carità indirizza, ed ordina ogni cosa a quella, come 
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ad ultimo fine. E perché la Sapienza congiunge l'affetto all'Intelletto; però si dimanda 

Sapienza, cioè saporita scienza, come c'insegna S. Bernardo. 
 

 
 

DELLE OTTO BEATITUDINI. 

CAPITOLO XIV. 
 

D. Che cosa sono le otto Beatitudini, le quali ci ha insegnato Nostro Signore 
nell'Evangelio? | (p. 160) 
M. Sono un'altra scala per salire alla perfezione, simile a quella de' Doni dello Spirito 

Santo, perciocché in sette sentenze si contengono sette gradi per arrivare alla 
beatitudine; e l'ottava poi ci dà un segno per conoscere, se la Persona ha salita a 

questa scala, o no. 
 
D. Dichiaratemi brevemente questa scala? 

M. Cristo nostro Signore ne' primi tre gradi c'insegna a tor via gl'impedimenti della 
perfezione; per la quale si arriva alla beatitudine. Gl'impedimenti generali, ed ordinari, 

sono tre: il desiderio della roba, degli onori; e de' piaceri; perciò Cristo ci dice nel 
primo grado, che beati sono i poveri di spirito, cioè quelli, i quali volontariamente 

dispregiano la robba. Nel secondo dice, che beati sono i mansueti, cioè quelli che 
cedono a tutti, e non resistono a chi si mette loro avanti, e gli spinge indietro. Nel 
terzo dice, che beati sono quelli, che piangono, cioè coloro, i quali non cercano gli 

spassi, e piaceri del Mondo, ma attendono a far penitenza, ed a piangere i suoi 
peccati. Negli altri due gradi c'insegna la perfezione della vita attiva la quale consiste 

in adempiere tutto quello, che noi siamo obbligati per giustizia, e per carità; però nel 
quarto grado dice, che beati sono coloro, i quali hanno fame, e sete della giustizia, e 
nel quinto dice, che beati sono i misericordiosi. | (p. 161) Negli ultimi due ci tira alla 

perfezione della vita contemplativa, e però nel sesto dice, che beati sono quelli, che 
hanno il cuor puro, perché essi vedranno Iddio, cioè lo vedranno nell'altra vita per 

gloria, ed in questa lo conosceranno per grazia di contemplazione. Nel settimo dice, 
che beati sono i pacifici, perché saranno chiamati figliuoli di Dio, cioè beati quelli, che 
avendo aggiunto alla contemplazione la perfetta carità, avranno ordinate tutte le cose 

in Dio, e pacificato tutto il regno dell'anima, e così saranno figliuoli di Dio, simili al 
Padre loro, santi e perfetti. Nell'ottava sentenza non si contiene nuovo grado di 

perfezione, come ben dice Sant’Agostino (a), ma ci si dichiara un segno manifesto, 
per conoscere, se la Persona è arrivata alla perfezione, e questo segno è il patir 
volentieri le persecuzioni ingiuste; perciocché siccome l'Oro si prova nella fornace, così 

l'uomo giusto e perfetto nelle tribulazioni. 
 

(a) Aug. lib. 3 de serm. Dom. in monte cap. 3. 

 

 
 

Delle sette Opere di Misericordia corporali, e sette spirituali. 
CAPITOLO XV. 

 

D. Resta ora, che voi mi dichiariate le Opere della Misericordia, così corporali, come 
spirituali? | (p. 162) 

M. Le opere di Misericordia corporali sono sette, delle quali sei ne abbiamo (a) nel 
Santo Evangelio, cioè dar da mangiare a chi ha fame: dar da bere a chi ha sete: vestir 
gl'ignudi: albergar i pellegrini, visitar gl'infermi, e consolare i carcerati: la settima 

Opera ch'è seppelire i morti, ce l'ha insegnata il Santo Tobia, e l'Angelo Raffaele (b). 
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Le opere della Misericordia spirituali sono anche sette: insegnare agl’ignoranti: 

consigliare i dubbiosi: consolare gli afflitti: correggere gli erranti: perdonare le offese: 
sopportar i difetti: e pregar Dio per li vivi e per li morti. 

 

(a) Matth. 25. 

(b) Tob. 12. 

 

D. Trovasi alcuna causa che ci scusi dall'obbligo di far queste Opere di Misericordia? 
M. Tre cagioni ci possono scusare. La prima è quando la Persona non ha il modo di 
farle; e così quel buon Lazzaro mendico, del quale si legge nell'Evangelio, non fece 

alcuna Opera di Misericordia corporale, perché aveva esso bisogno quasi di tutte 
quelle Opere, e così per la pazienza fu coronato. E questo è l'ordine di Dio, che i ricchi 

si salvino per via della Misericordia, ed i poveri per via della Pazienza. Così chi non ha 
scienza, né prudenza per sè, non è obbligato ad insegnare, o dar consiglio ad altri. La 
seconda causa è, quando la Persona serve | (p. 163) a Dio in uno stato più alto, che 

non è la vita attiva e per ragione di questo stato non ha occasione di fare molte opere 
di carità; così i Santi Eremiti, i quali stanno rinchiusi nelle solitudini; o nelle celle loro 

a contemplare le cose celesti, non sono obbligati lasciare quel santo esercizio, per 
andar cercando a chi fare l’Opera di Misericordia. La terza causa è, quando la Persona 
non trova chi abbia bisogno notabile della sua Misericordia; perciocché non siamo 

obbligati a soccorrere, se non coloro i quali non possono aiutarsi da sè, né hanno altri 
che vogliano, o possano aiutare. È ben vero che la perfetta Misericordia non aspetta il 

tempo dell'obbligo, ma è pronta a soccorrere nel miglior modo, che può, e tutti quelli 
che può. 
D. Mi pare, che l'ultima Opera di Misericordia, cioè pregare Dio per il Prossimo, tutti la 

possano fare? 
M. Così è, e però ancora i Santi Romiti fanno le Opere di Misericordia, perché pregano 

Iddio, che supplisca con la grazia sua a tutti quelli che ne hanno bisogno. 
 
 

DE' VIZI, E PECCATI IN GENERE. 
CAPITOLO XVI. 

 
D. Sarà tempo già, che voi m'insegnate che cosa sia vizio, e peccato, per fuggirlo: 
siccome mi avete insegnate le virtù, e le buone opere per acquistarle. | (p. 164) 

M. Il peccato non è altro, che una commissione, o ommissione volontaria contro la 
legge di Dio, dove voi avete da considerare, che tre cose si ricercano per fare il 

peccato. Prima, che sia qualche commissione o ommissione, cioè fare, ed operare una 
cosa proibita, o non fare una cosa comandata, come (per esempio) il bestemmiare è 
commissione, il non udir Messa è ommissione. Secondo, si ricerca, che questa 

commissione, o ommissione sia contro la Legge di Dio, perciocché la Legge di Dio è la 
regola del ben operare, siccome l'arte del muratore è la regola del ben murare; e però 

siccome il Muratore non è buon Muratore, e non mura bene, quando non opera 
secondo l'arte; così l'Uomo non vive bene, e non è buon Uomo, quando non seguita la 

Legge di Dio. E per legge di Dio non s'intende quella sola che esso ha data per se 
stesso, come sono i dieci Comandamenti, ma ancor quella, che ci dà per mezzo del 
Papa; e degli altri Superiori, così spirituali, come temporali, perché tutti sono Ministri 

di Dio, ed hanno autorità da lui. Terzo, si richiede, che quella commissione, o 
ommissione sia volontaria, perciocché quello che si fa senza il consentimento della 

volontà, non è peccato; come per esempio, quando uno bestemmia, mentre che 
dorme, o quando non è arriva- | (p. 165) to all'uso della ragione, o non sa, che quella 
parola sia bestemmia: in tal caso l'Uomo non pecca, perché non v'è il consentimento 

della volontà. 
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D. Ho inteso, che cosa sia peccato, ditemi ora, che cosa sia vizio? 
M. Il vizio è un mal abito, ed una mala usanza di peccare, acquistata con lo stesso 

peccare: d'onde nasce, che la Persona pecca più facilmente, e con maggior ardire; ed 
allegrezza, come per esempio diciamo, che uno è bestemmiatore, o giuocatore, 
quando egli è solito di bestemmiare, o di giuocare, sicché il bestemmiare è peccato, 

l'esser bestemmiatore è vizio, e così diremo di tutti gli altri mali. 
 

D. E’ gran male il peccato? 
M. E’ il maggior male che si possa trovare, anzi esso solo è assolutamente male, e 
dispiace a Dio più che ogni altra cosa; il che si vede da questo, che Dio non si cura di 

guastar, e perdere le più nobili cose, ch'egli abbia, per punire il peccato. Se un 
principe avesse un vaso d'argento, o d'Oro bellissimo, e di grandissimo prezzo, e 

trovandoci dentro un liquore puzzolente, gli dispiacesse tanto, che facesse rompere 
quel vaso, e gettarlo nel profondo del mare, certo voi direste, che quel Principe ha un 
odio grandissimo contro quel liquore. Ora Iddio ha fatto due vasi preziosissimi: uno 

d'Argento, che | (p. 166) è l'Uomo, ed uno d'Oro, che è l'Angelo; e perché ha trovato 
questo puzzolente liquore del peccato nell'uno, e nell'altro, ha spezzato, e gettato nel 

profondo dell'Inferno a perpetua miseria tutti gli Angeli che hanno peccato: ed ogni 
giorno va gettando nel medesimo luogo di perdizione tutti quegli Uomini, i quali 

muoiono col peccato addosso. Ed una volta per li peccati del Mondo, fece venire il 
diluvio, ed ammazzò tutti gli Uomini, fuori di Noè con la sua famiglia, il quale si era 
conservato giusto. 

 
D. Quante sorti di peccati si trovano? 

M. Il peccato è di due sorti, perciocché uno si dimanda peccato originale, e l'altro 
attuale. Ed il peccato attuale è parimenti di due sorti, perché altro è mortale, altro è 
veniale. 

 
 

 
DEL PECCATO ORIGINALE. 

CAPITOLO XVII. 

 
D. Che cosa è peccato Originale? 

M. Il peccato Originale è quello, col quale noi nasciamo; il quale ci viene per 
successione dal primo nostro Padre Adamo. Perilché avete da sapere che quando Dio 
fece il primo Uomo, e la prima Donna, che si chiamavano Adamo, ed Eva, diede loro 

sette doni. Prima diede loro la grazia sua, per la quale erano giusti, ed amici di Dio, e 
Figliuoli suoi adottivi. Secondo, diede | (p. 167) loro scienza grande per saper fare il 

bene, e fuggir il male. Terzo diede loro un'obbedienza della carne allo spirito, 
acciocché non si movesse a' desideri illeciti contro la ragione. Quarto, diede loro una 
prontezza, e facilità grandissima per far il bene, e fuggir il male, e non diede loro altro 

che un comandamento facilissimo. Quinto, li liberò da ogni fatica, e timore; perciocché 
la terra produceva da se stessa frutti sufficienti alla vita umana, né ci era cosa che 

potesse nuocer all'uomo. Sesto, li fece immortali, cioè che non dovessero mai morire 
se non peccavano. Settimo, voleva dopo qualche tempo trasferirli al Cielo, ad una vita 
eterna, e gloriosa, come hanno gli Angeli. Ma il primo Uomo, e la prima Donna, 

ingannati dal Demonio, non osservarono quel Comandamento, e così peccarono contro 
Dio, onde persero tutti quei sette doni, che ho detto: e perché Iddio aveva dato loro 

quei doni, non solo per loro, ma ancora per tutti i loro discendenti, per questo li 
perderono per sè, e per noi tutti, e ci fecero partecipi del loro peccato, e di tutte le 

miserie: come saressimo stati partecipi della loro grazia, e d'altri beni, se non 
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avessero peccato. Questo dunque è il peccato originale cioè una inimicizia con Dio, ed 

una privazione della sua grazia, con la quale privazione noi nasciamo, dalla qua- | (p. 
168) le procede l'ignoranza, la mala inclinazione, la difficoltà nel far bene, e facilità nel 

far male, la pena, e lo stento nel provvederci da vivere, i timori ed i pericoli, ne’ quali 
stiamo, la morte certissima del corpo, ed ancor la morte eterna dell'Inferno, se prima 
di morire non siamo liberati dal peccato, e non torniamo ad esser in grazia di Dio. 

 
D. Che rimedio abbiamo noi contra questo peccato originale? 

M. Già di sopra si è detto, che il rimedio è stato la Passione, e Morte di Cristo Nostro 
Signore; perciocché Iddio ha voluto, che chi voleva soddisfare per il peccato d'Adamo, 
fosse esso senza peccato, anzi fosse Dio, ed Uomo; perché fosse infinitamente accetto 

a Dio, ed obbedisse non in cosa facile, come quella, la quale fu comandata ad Adamo, 
ma in cosa difficilissima; come è la morte vituperosa della Croce; e questo rimedio si 

applica a noi per il Santo Battesimo, come si è detto, sebbene Iddio non ci ha voluto 
rendere subito tutti quei sette doni, ma ci ha reso il principale, che è la grazia sua, per 
mezzo della quale noi siamo giusti, amici, e figliuoli di Dio, ed eredi del Paradiso. Gli 

altri doni poi ci saranno resi con molto guadagno nell'altra vita, se ci porteremo bene 
in questa. | (p. 169) 

 
 

DEL PECCATO MORTALE, E VENIALE. 
CAPITOLO XVIII. 

 

D. Dichiaratemi ora, che cosa sia peccato attuale, e come altro sia mortale, ed altro 
veniale? 

M. Il peccato attuale è quello, che noi facciamo con la propria volontà, quando noi 
siamo arrivati all'uso della ragione: come è il rubare, ammazzare, giurare il falso, e 
simili cose contrarie alla Legge di Dio. E questo peccato è mortale: quando priva della 

grazia di Dio, ch’è vita dell'anima, e fa degno della morte eterna nell'Inferno. E’ 
veniale, quando dispiace a Dio, ma non tanto, che privi della grazia sua, e meriti 

castigo, ma non eterno. 
 
D. Come conoscerò, se il peccato è mortale, o veniale? 

M. Per conoscere quando il peccato sia mortale, bisogna osservare due regole, l'una, 
che il peccato sia contro la carità di Dio, o del Prossimo; l'altra, che sia con pieno 

consentimento della volontà. Perciocché quando gli manca una delle due cose, non è 
mortale, ma veniale. Allora si dice essere il peccato contro la carità, quando è contro 
la Legge in materia grave, talché sia offesa sufficiente a guastare l'amicizia: ma 

quando è in materia leggiera, e non basta per guastare l'amicizia, allora non | (p. 
170) è contro la carità, ma si dice non essere secondo la carità. E similmente quel 

primo si dice esser contra la Legge, perché è contra la carità, la qual è fine della 
Legge: quel secondo si dice non essere contro la Legge, ma non secondo la Legge, 
perché non è contra la carità, ma non è secondo la carità. Pigliate l'esempio: rubare 

gran quantità di denari è peccato mortale, perché è contra la Legge di Dio, ed in 
materia grave, ed a giudizio d'ogn’uno basta a guastare l'amicizia: e così è contra la 

carità: ma rubare un quattrino, o una spiletta, o cosa simile, non è peccato mortale, 
ma veniale, perché è in materia leggiera: e benché non sia secondo la carità, non è 
però contra la carità, perché non è cosa, la qual ragionevolmente possa guastare 

l'amicizia. Al medesimo modo diremo dell'altra condizione dell'esser volontario. 
Quando una cosa è contra la Legge, ed in materia grave, ed è pienamente volontaria, 

è peccato mortale; ma se non fosse pienamente volontaria, come se uno avesse un 
pensiero, o un desiderio repentino di rubare, o di ammazzare, o bestemmiare, e 

subito si avvedesse, prima di averci pienamente acconsentito con la volontà, sarebbe 
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solamente veniale. Però bisogna stare sopra di sé, e subito che l’Uomo s’accorge del 

mal pensiero, o desiderio, scacciarlo prima che la volontà ci consenta. | (p. 171) 
 

 
DE’ SETTE PECCATI CAPITALI. 

CAPITOLO XIX. 

 
D. Desidero sapere ora, quali sieno i peccati più principali di tutti, per poterli con più 

diligenza fuggire? 
M. Alcuni peccati son più principali, perché sono come fonti, e radici di molti altri, e si 
dimandano Capitali, e questi sono sette: altri sono più principali, perché sono più 

difficili ad esser perdonati, e si chiamano peccati contro lo Spirito Santo, e sono sei: 
altri finalmente sono più principali, perché sono più chiaramente enormi, e contra ogni 

ragione, e perciò si dice, che gridano vendetta in Cielo, e sono quattro. 
 
D. Quali sono i peccati Capitali? 

M. Sono questi, Superbia, o come altri dicono, Vanagloria (a), Avarizia, Lussuria, 
Invidia, Gola, Ira, ed Accidia. 

 

(a) Greg. 31 Moral c. 17 alias 31. 

 
D. Perché si chiamano Capitali? 

M. Non si chiamano Capitali, perché siano mortali, poiché molti peccati sono mortali, e 
non sono Capitali come la bestemmia, e l'omicidio, e molti sono Capitali, che non sono 

sempre mortali, come l'Ira, la Gola, e l'Accidia. Si chiamano dunque Capitali; perché 
sono capaci di molti altri, che da essi procedo- | (p. 172) no, come rami dalla radice, e 
rivoli dalla fontana. 

 
D. Che cosa è Superbia, e che peccati produce, e qual è il suo rimedio? 

M. Superbia è un peccato, per il quale l'uomo si pensa d'esser più di quello che è, e 
però vuole star sopra gli altri, e non vuole aver superiore, né uguale. I peccati che 
produce, sono il vantarsi e vanamente gloriarsi, il contendere con gli altri, la discordia, 

la disobbedienza, ed altri simili. Il rimedio è attendere con ogni diligenza alla santa 
umiltà, che è il conoscere di esser niente da se stesso, e che tutto quello che abbiamo, 

è dono di Dio; e pensare, che gli altri sono migliori di noi; e perciò stimarsi da manco 
di tutti, e sottoporsi a tutt’interiormente, e nell'esteriore onorar tutti secondo il grado 
loro. Giova ancora assai il considerare, che la Superbia fa l'Uomo simile al Demonio 

(a), e che dispiace sommamente a Dio: onde è scritto (b), che Dio resiste a' Superbi, 
e s'inchina agli Umili, quelli confonde, e questi esalta. 

 

(a) 2 Petri, 5. 

(b) Jacob. 4. 

 
D. Che cosa è Avarizia, e quali sono i peccati che da essa nascono, e qual è il suo 

rimedio? 
M. Avarizia è un affetto disordinato verso le ricchezze, e consiste in tre cose. Primo, in 

desiderare la robba d'altri, | (p. 173) non contentandosi della sua. Secondo, il voler 
più di quello che gli basta, e non voler dare il soverchio a' poveri, come è obbligato. 
Terzo, in amar troppo la robba che ha, ancorché sia sua, e non sia soverchia, e questo 

si conosce, quando non si trova la Persona apparecchiata a perdere la sua robba in 
caso che ciò sia necessario per l'onore di Dio. E per questo San Paolo dice, che 

l'Avarizia è come, un'Idolatria (a): perché l'Avaro antepone la robba a Dio: poiché si 
contenta piuttosto di perdere Iddio, che la robba. I peccati poi, che nascono 
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dall'Avarizia, sono molti, come il furto, la rapina, le fraudi in vender, e comprare, la 

crudeltà verso de' Poveri, ed altri simili. Il rimedio è esercitarsi nella virtù della 
Liberalità, considerando che in questa vita noi siamo viandanti, e pellegrini, e che però 

util cosa è non caricarsi di robba, ma dividerla a' compagni nel viaggio, i quali ce la 
portino alla patria, e così noi essendo più scarichi, facciamo più speditamente il nostro 
viaggio. 

 

(a) Eph. 5. 

 
D. Che cosa è Lussuria, e quali peccati produce, e qual è il suo rimedio? 

M. Lussuria è un affetto disordinato verso li piaceri, e diletti carnali. I peccati che da 
essa procedono, sono cecità di mente, temerità, incostanza, e | (p. 174) di più 

adulterio, fornicazione, parole disoneste ed ogni altra immondizia. Il rimedio è 
esercitarsi ne' digiuni, e nell'orazione, ed in fuggire le cattive pratiche, perché questi 
sono i mezzi per conservare la Castità; e sopra tutto non si fidare di se stesso, né di 

sua virtù, e santità, ma star lontani da’ pericoli, e custodire i sentimenti, 
considerando, che Sansone fortissimo, David Santissimo, e Salomone sapientissimo 

furono ingannati da questo vizio e vennero in gran cecità di mente; e massimamente 
Salomone il quale si condusse ad adorare tutti gl’Idoli delle sue Concubine. 
 

D. Che cosa è invidia, e quali peccati nascono da essa, e qual è il suo rimedio? 
M. Invidia è un peccato, per il quale l'uomo ha dispiacere del ben d'altri; perché gli 

pare, che sminuisca la grandezza propria: dove avete da considerare che quando vi 
dispiace il bene altrui, perché non è degno d’averlo, o perché non se ne serve bene, 

questo non è peccato; similmente quando avete dispiacere di non aver ancor voi il 
bene, che hanno gli altri, e massimamente la virtù, la divozione, e simili beni, questo 
ancor non è peccato, anzi si dimanda santa, e lodevole invidia; ma quando vi dispiace 

che altri abbia qualche bene, perché vi pare, che offuschi la vostra gloria, e non 
vorreste, ch'esso l'avesse, acciocché non vi fosse uguale, | (p. 175) o superiore, 

questo è peccato d'Invidia, e partorisce molti peccati, come giudizio perverso, 
allegrezza del male d’altri, mormorazione, e detrazione, perciocché l'Invidioso cerca di 
sminuire la buona fama del Prossimo, e finalmente talvolta conduce a far l’omicidio, 

come fece Caino, il quale per invidia ammazzò il Fratello, ed i Giudei per invidia 
procurarono la morte al Signore. Il rimedio è esercitarsi nella carità fraterna, ed andar 

pensando che l'Invidia nuoce più all'invidioso che all'invidiato, perché l'invidioso 
s'affligge, e si rode interiormente, e spesso Iddio per quella via esalta l'invidiato, per 
la quale l'invidioso lo voleva abbassare. Così vediamo che il Demonio per invidia fece 

perdere all'Uomo il Paradiso Terrestre, e Iddio con quell’occasione fece, che Cristo 
venisse al Mondo, e ci donasse il Paradiso Celeste. I Fratelli del Patriarca Giuseppe lo 

venderono per invidia, Dio con quella occasione fece, che Giuseppe diventò padrone 
de' suoi Fratelli. Saul Re perseguitò David per invidia, e Dio fece perdere il Regno a 
Saul, e lo diede a David. 

 
D. Che cosa è Gola, e quali peccati produce, e qual è il suo rimedio? 

M. La Gola è un appetito disordinato di mangiare e bere, il qual disordine consiste in 
pigliar più cibo di quello, che conviene, in cercar vivande troppo pre- | (p. 176) ziose, 
in voler cibi proibiti, come la carne il Venerdì ed il Sabbato, in non poter aspettare 

l'ora del mangiare massimamente ne’ giorni di digiuno, e finalmente in mangiare con 
troppa avidità, ed ingordigia. I peccati, che nascono dalla Gola sono, oscurità di 

mente, allegrezza vana, parlar troppo; e bene spesso dalla Gola nasce la Lussuria con 
tutti li peccati che da essa procedono. Il rimedio è attendere alla temperanza, ed 
astinenza, la quale giova all'anima ed al corpo, ed in particolare, utilissimo è 

considerare, che il diletto della Gola è brevissimo, e lascia spesso dopo di sè dolori 
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lunghissimi di stomaco, di testa, ed altri simili. 

 
D. Che cosa è l'Ira, e quali peccati partorisce, e che rimedio ci è contro di essa? 

M. L'Ira è un desiderio disordinato di vendicarsi. Ma però dovete sapere, che l'Ira 
moderata e bene ordinata è buona, e però dice il Salmo (a): Adiratevi, e non vogliate 
peccare: e S. Basilio dice (b), che l'Ira è come il Cane, il quale è buono quando abbaia 

contra i nemici. Il disordine dell'Ira consiste in tre cose. Prima in voler far vendetta 
contro chi non merita castigo, e chi non ci ha offeso. Secondo il voler far vendetta di 

propria autorità perché il punir, e far vendetta contro de' Malfattori, non tocca se non 
al Superiore; come dire | (p. 177) al Principe, o Magistrato, e perché Iddio è il 
Supremo Principe (c), però esso dice, che a lui tocca principalmente a far la vendetta. 

Terzo, in far la vendetta per odio, e non per zelo di giustizia, ed eccedere nel modo, 
ed in altre circostanze. I peccati, che nascono dall'Ira disordinata, sono contenzioni, 

parole ingiuriose, mali trattamenti, atti inconvenienti, come di Uomini fuor di sé, 
perché l'Ira disordinata è simile alla pazzia. Il rimedio è esercitarsi nella virtù della 
mansuetudine, e della pazienza, considerando gli esempi de' Santi, e di Cristo stesso, 

che col sopportare, e patire, hanno trionfato più gloriosamente, che non fanno gli 
Uomini del Mondo, con procurare di vendicarsi de' suoi nemici. 

 

(a) Psalm. 4. 

(b) Basil. in Orat. de Ira. 

(c) Rom 12. 

 

D. Che cosa è Accidia, quali peccati produce, e qual è il suo rimedio? 
M. Accidia è parola greca, e vuol dire tedio, fastidio, rincrescimento, ed allora è 

peccato Capitale, quando ad alcuno rincresce il ben fare, e si piglia fastidio, e 
dispiacere di essere obbligato ad osservare i Comandamenti di Dio, e di camminare 
per la via della virtù. I peccati, che produce, sono il dispregio de’ Comandamenti, darsi 

in preda ai vizi, disperazione di poter far bene, odio, e rancore contra coloro, i quali lo 
sfor- | (p. 178) zano a lasciare il peccato, ed a pigliar si buona via. Il rimedio è non 

star mai ozioso, legger buoni libri, considerare il premio grande che promette Iddio a 
chi è diligente nell'osservanze de' suoi Comandamenti, e la pena eterna ed 

intollerabile, la qual è apparecchiata a’ negligenti. 
 
 

 
DE' PECCATI CONTRO LO SPIRITO SANTO. 

CAPITOLO XX. 
 
D. Quali sono, e quanti li peccati contro lo Spirito Santo? 

M. Sono sei, cioè disperazione della salute, presunzione di salvarsi senza merito, 
impugnare la verità conosciuta, invidia della grazia altrui, ostinazione ne' peccati, ed 

impenitenza finale. 
 
D. Perché si dimandano peccati contro lo Spirito Santo? 

M. Perché si fanno per pura malizia, e massimamente il terzo, il quale più 
propriamente di tutti è peccato contro lo Spirito Santo, cioè quando la Persona 

conosce la verità, e nondimeno ostinatamente vuol intendere, e provare, che non è 
vero. Il peccare per malizia, si dice esser contra lo Spirito Santo, perché allo Spirito 
Santo si attribuisce la bontà, la quale è contraria alla malizia: siccome il peccare per 

ignoranza si dice esser contra il Figliuolo, al quale si | (p. 179) attribuisce la sapienza, 
ed il peccare per fragilità si dice esser contra il Padre, al quale si attribuisce la 

potenza. 
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D. Che hanno di proprio questi peccati? 
M. Hanno questo, che non si perdonano, né in questo Mondo, né anco nell'altro, come 

ci ammonisce il Signore (a) nell'Evangelio. Il che però s'intende così, che sono difficili 
a perdonarsi, perciocché è cosa molto rara, e difficile, che coloro, i quali cadono in 
questi peccati, vengano a vera penitenza, siccome quando diciamo che una malattia è 

incurabile, non vogliamo dire che non si possa curare in modo veruno, ma che rare 
volte si cura, anzi per ordinario non si cura. 

 

(a) Matth. 12, 23. 

 
 

 
DE' PECCATI, CHE GRIDANO IN CIELO. 

CAPITOLO XXI. 

 
D. Quanti sono, e quali li peccati che gridano in Cielo? 

M. Sono quattro (a), e cioè Omicidio volontario (b). Peccato carnale contra natura (c). 
Oppressione de' poveri, e massimamente Orfani, e Vedove (d). Fraudare le mercedi al 
mercenario. 

 

(a) Gen. 4. 

(b) Gen. 18. 

(c) Exod. 12. 

(d) Jacob. 5. 

 
D. Perché si dice, che gridano in Cielo? 

M. Perché è tanto manifesta l'ingiustizia di questi peccati, che non si può coprire, né 
nascondere in modo alcuno. | (p. 180) 

 
 
 

DE' QUATTRO NOVISSIMI. 
CAPITOLO XXII. 

 
D. Vorrei qualche documento generale per fuggire il peccato. 
M. Il Savio dice: Ricordati delle cose ultime, e mai non peccherai (a). Le cose ultime 

sono quattro: Morte, Giudizio universale, Inferno, e Paradiso. 
 

(a) Eccles. 7. 

 

D. Perché si dimandano ultime queste quattro cose? 
M. Perché la Morte è il fine della vita, e l'ultima cosa, che ci ha da occorrere in questo 

Mondo. Il Giudizio finale è l'ultimo di tutti li giudizi, che si hanno da fare: e però da 
quello non ci è appellazione veruna. L'Inferno è l'ultimo male che hanno d'avere li 
malfattori, ed in quello stato hanno da star sempre, senza poterlo mai mutare. Il 

Paradiso è l'ultimo bene che hanno d'avere i buoni, e non l'hanno mai da perdere. 
 

D. Vorrei qualche considerazione per esercitarmi in questi Novissimi, perché io 
ricordandomi spesso di essi, non pecchi mai, come dice il Savio da voi allegato. 
M. Quanto alla Morte; si potrebbe considerare questi quattro punti. Il primo, che la 

morte è certissima, e niuno la può scampare. Il secondo, che l'ora | (p. 181) sua è 
incerta, e molti muoiono quando meno se lo pensano. Il terzo, che nella morte 
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finiscono tutti i disegni di questa vita, ed allora si conosce la vanità del Mondo. Il 

quarto, che alla morte ognuno si pente del male, che ha fatto, e del bene, che non ha 
fatto, e che perciò è gran pazzia far quello, che siamo certi d'avercene a pentire. 

Quanto al Giudizio, potrete considerare questi punti. Primo, che il giudizio si farà di 
cosa importantissima, cioè del sommo bene, e del sommo male. Secondo si farà dal 
Giudice supremo, che sa ogni cosa: ed al quale niuno può resistere. Terzo, si farà in 

presenza di tutto il mondo; onde niuno potrà nascondersi. Quarto, non ci sarà 
speranza alcuna di fuggir la Sentenza, o l'esecuzione della Divina Giustizia. 

Quanto all'Inferno, considerate, che egli è largo, lungo, alto, e profondo. Largo, 
perché contiene tutte le pene immaginabili. Lungo, perché tutte sono eterne. Alto, 
perché sono tutte acerbissime in sommo grado. Profondo, perché sono pure pene 

senza mescolanza di sorte veruna di consolazione. 
Quanto al Paradiso, considerate che similmente egli è largo, perché contiene tutti i 

beni immaginabili, ed ancor più di quelli che noi sappiamo immaginare, o desiderare. 
E’ lungo, perché tutti quei beni sono eterni. E’ alto, perché | (p. 182) sono beni 
altissimi, e nobilissimi. E’ profondo perché sono puri beni, senza mescolanza di sorte 

veruna di male. E qui potrete aggiungere, che i beni di questa vita non hanno niuna di 
quelle quattro condizioni; perciocché sono pochi, brevi, piccioli, e sempre mescolati 

con affanni, ed angustie; e similmente i mali di questo mondo sono pochi, brevi, 
piccioli, e sempre mescolati con qualche consolazione. Onde avete da conchiudere, 

che veramente hanno perduto il cervello tutti coloro, i quali per amore de’ beni di 
questa vita, o per timore delle tribulazioni presenti, perdono i beni futuri, e cadono nei 
mali futuri. 

 
IL FINE | (p. 183) 

 
 

LITANIE 

DELLA MADONNA 
Che si cantano nella Santa Casa di Loreto ogni Sabato, e Festa della Madonna 

 
Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe audi nos. 

Christe exaudi nos. 
Pater de Coelis Deus, Miserere nobis. 

Filii Redemptor Mundi Deus, Miserere nobis. 
Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. 
Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis. 

Sancta Maria,   Ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix  ora. 

Sancta Virgo Virginum,  ora. 
Mater Christi,    ora. 
Mater Divinae Gratiae,  ora. 

Mater Purissima,   ora. 
Mater Castissima,    ora. 

Mater Inviolata,    ora. 
Mater Intemerata,   ora. 
Mater Amabilis,   ora. 

Mater Admirabilis,   ora. 
Mater Creatoris,   ora. 

Mater Salvatoris,   ora. 
Virgo Prudentissima,  ora. 

Virgo Veneranda,   ora. 
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Virgo Praedicanda,   ora. 

Virgo Potens,   ora. 
Virgo Clemens,   ora. | (p. 184) 

Virgo Fidelis,    ora. 
Speculum Justitiae,  ora. 
Sedes Sapientiae,   ora. 

Causa nostrae laetitiae,  ora. 
Vas Spirituale,   ora. 

Vas Honorabile,   ora. 
Vas Insegne devotionis,  ora. 
Rosa Mystica,   ora. 

Turris Davidica,   ora. 
Turris Eburnea,   ora. 

Domus Aurea,   ora. 
Foederis Arca,   ora. 
Janua Coeli,    ora. 

Stella Matutina,   ora. 
Salus Infirmorum,   ora. 

Refugium Peccatorum,  ora. 
Consolatrix Afflictorum,  ora. 

Auxilium Christianorum,  ora. 
Regina Angelorum,   ora. 
Regina Patriarcarum,  ora. 

Regina Prophetarum,  ora. 
Regina Apostolorum,  ora. 

Regina Martyrum,   ora. 
Regina Confessorum,  ora. 
Regina Virginum,   ora. 

Regina Santorum omnium,  ora. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. | (p. 185) 

 

 
ANTIPHONA 

 
Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne 
despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos sempre Virgo gloriosa, et 

benedicta. 
V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
V. Domine exaudi orationem meam. 
R. Et clamor meus ad te veniat. 

 
 

OREMUS 
 
Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde: ut qui Angelo nuntiante 

Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per Passionem eius, et Crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. 

Amen. 
V. Benedicamus Domino. 

R. Deo Gratias. 
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LAUS DEO | (p. 186) 
 

 
INVITO 

Ad imparare, ed insegnare la Dottrina Cristiana 

 
Ogni alma Cristiana in questa vita breve, 

Al bene eterno deve incamminarsi. 
Ma non può già salvarsi 
Se non per la Dottrina 

Cattolica, e Divina, e viva Fede. 
Con essa si fa erede 

Di quel sovrano acquisto, 
Che fece per noi Cristo in sulla Croce. 
Ond’egli in chiara voce 

C’invita ad impararla, 
E sempre ad insegnarla agl’ignoranti. 

Su dunque in questi Santi, 
(Almeno) o miei diletti, 

Non sia, chi non accetti il santo invito. 
Ma ognun per dar udito 
Tralasci ogn’altra impresa, 

Con esser pronto in Chiesa ad imparare. 
Insieme a ripigliare 

La via quasi smarrita, 
Che guida nostra vita al ben del Cielo. 
Venite con gran zelo, 

Fuggite i piacer vani, 
Né più fate da insani, o voi fanciulli, 

Questi siano i trastulli 
Raccolti in luoghi santi 
Lodar con dolci canti il Redentore. | (p. 187) 

Che sol per nostro amore 
Soffrì tanti tormenti 

Per farci star contenti in Paradiso. 
Dove con gaudio, e riso 
Alfin ogn’Alma pia 

Vedrà Gesù, e Maria in sempiterno. 
Nel Ciel Regno superno, 

Grande sarà chiamato 
Quel che di Dio servato avrà la Legge. 
Ed insegnata al Gregge, 

A esempio del Signore, 
Che insegnò con amore la via del Cielo. 

Ma chi dal suo Vangelo 
Seguir non vuol la via 
A gran passi s’invia verso l’Inferno. 

Dove nel fuoco eterno, 
Piangendo il perso bene 

Starà sì a orrende pene ogn’Alma insana. 
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ESERCIZIO 

Della mente per quando si lavora 
 

Deh fa, Gesù ben mio, 
Che mi trapassi il core 
L’Ago del tuo timore, e l’alma ancora. 

E che senza dimora 
Il filo benedetto 

Del amor tuo perfetto ivi introduca. 
Che presto al fin riduca 
Un vago, e bel ricamo, 

Dove sia scritto: io t’amo, o Redentore. 
Poiché con l’alma e ‘l core 

Te solo amar debb’io, 
Mentre m’amasti, o Dio, prima ch’io fosse. | (p. 188) 
Per me l’amor t’indusse 

A venir giù dal Cielo, 
E a patir caldo, e gelo in una stalla. 

A portar anco in spalla 
Dopo trentatre anni 

Di dolorosi affanni una gran Croce. 
In essa (ahi caso atroce) 
Per farmi in Ciel gioire, 

Con orrido martire alfin ti misse. 
Ei fu, che in ciffra scrisse 

Per man d’un Popol crudo 
Nel tuo bel corpo ignudo il nome nostro. 
Il sangue fu l’inchiostro, 

La pena, aspri flagelli, 
Spine, chiodi, martelli, e lancia ria. 

Miei occhi, or quando sia, 
Che ciò ben leggerete, 
E per ‘l dolor darete amaro pianto. 

Deh sia, ch’io pianga tanto, 
Che al fin non più temendo 

Esca l’alma ridendo, e voli a Dio. 
 
 

ESERCIZIO DI BUONA INTENZIONE 
 

O Santissima Trinità, un solo Dio! Io vi offerisco tutti li miei pensieri, parole, opere e 
patimenti, uniti con i meriti, e Passione di Gesù Cristo, e di tutti li Santi, a vostro 
maggior onore, e gloria, come pure ad onore di tutti li Beati del Cielo, singolarmente 

dell’Immacolata Madre, e Vergine Maria; per ringraziamento di tutti i benefici da voi | 
(p. 189) ricevuti: Per ottenere a me, ed a’ miei nemici una felice morte. Per 

consolazione, ed aiuto delle povere Anime del Purgatorio, e conversione de’ peccatori. 
Amen. 
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ATTI DI FEDE, SPERANZA , E CARITA’ 
Da recitarsi da ogni fedel Cristiano più volte fra l’anno. 

 
 

ATTO DI FEDE 

 
Vi adoro mio Dio onnipotente, e credo fermamente, che siate un Dio solo in natura, e 

tre Persone distinte, cioè: Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. Credo, che Voi, unigenito 
Figliuolo di Dio, e Signor mio Gesù Cristo, vi siate fatto Uomo, e morto sopra la croce 
per la salute di noi miseri peccatori, e che il giorno del Giudizio verrete a giudicare i 

vivi, ed i morti, dando a’ peccatori l’Inferno, ed a’ giusti il Paradiso. Credo finalmente 
tutto ciò, che la Santa Madre Chiesa mi propone a credere, e lo credo, perché Voi, o 

mio Dio, che siete infallibile Verità, e Sapienza lo avete rivelato. Così sia. 
Credo in Dio ec. | (p. 190) 
 

ATTO DI SPERANZA 
 

Mio Dio d’infinita bontà, e misericordia, in Voi ho posta tutta la mia speranza, e da Voi 
spero, ed aspetto sicuramente l’eterna gloria del Paradiso, ed i mezzi per conseguirla, 

per colà godere, e possedere in eterno Voi mio sommo, ed unico Bene, perfetta 
beatitudine dell’anima mia: e lo spero non già per i meriti miei, ma puramente per 
quelli infiniti del mio Signor Gesù Cristo, e col mezzo delle mie buone opere santificate 

dalla vostra grazia. Spero tutto ciò su la vostra parola; imperciocché voi siete 
fedelissimo nelle vostre promesse, benignissimo, e misericordiosissimo. Così sia. 

Padre nostro ec. 
 
 

ATTO DI CARITA’ 
 

Mio Dio, unico, e sommo Bene, vi amo, ed apprezzo sopra tutte le cose con tutto il 
cuore, e con tutta l’anima mia, e con tutte le mie forze, poiché Voi siete in Voi stesso 
infinitamente buono, santissimo, ed amabilissimo, e degno di essere infinitamente 

amato. Amo in Voi, e per Voi il mio Prossimo come me stesso per vostro amore, e 
sono pronto di fare in tutto, e per tutto la vostra Santissima volontà. Così sia. 

Amerai il Signore Iddio ec. | (p. 191) 
 
 

ATTO DI CONTRIZIONE 
 

Mi pento, o mio Dio, di tutti li miei peccati, e confesso d’aver provocato con quelli 
contro di me la vostra Divina Giustizia; ma confidato ne’ meriti infiniti della Passione 
del nostro Signor Gesù Cristo, spero dalla vostra misericordia il perdono. O sommo, ed 

infinito Bene, quanto a voi devo per tanto amore! Ah! siete ben degno d’essere 
servito, ed amato sopra ogni cosa. Sì, mi pento, o mio Dio, e mi dolgo con tutto il 

cuore, principalmente, perché peccando ho offeso Voi, che siete in Voi stesso l’infinita 
bontà, e per questo detesto tutti li miei peccati, e propongo fermamente, con la grazia 
vostra di voler prima morire, che mai più offendervi. Così sia. 

Confiteor Deo etc. Confesso a Dio ec. 
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Altro più breve 

 
Signor mio Gesù Cristo; mi pento con tutto il cuore de’ miei peccati. Non mi pento per 

l’Inferno, che ho meritato, né per il Paradiso, che ho perso. Mi pento, perché peccando 
ho strapazzato un Dio sì grande, e sì buono, come siete Voi. Vorrei prima essere 
morto mille volte, che avervi offeso; e per l’avvenire voglio prima morire, che 

offerdervi. | (p. 192) 
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