
� La Tradizione
Cattolica

La Tradizione Cattolica
Anno XIX - n° 3 (68) - 2008



�La Tradizione
Cattolica

• “La Tradizione Cattolica” è inviata gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta.
• Chi non fosse interessato alla rivista è gentilmente invitato a segnalarlo alla nostra 
Redazione. Grazie.
• La rivista è consultabile in rete all’indirizzo: www.sanpiox.it
• Attenzione! Nuove coordinate per i versamenti: 
– versamento sul C/C Postale n° 92391333 intestato a Fraternità San Pio X, La Tradi-
zione Cattolica
– bonifico bancario: beneficiario Fraternità San Pio X, La Tradizione Cattolica, n° CCP: 
92391333 IBAN: IT 54 K 07601 13200 000092391333 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

ESERCIZI
SPIRITUALI

DI SANT’IGNAZIO

ESERCIZI
SPIRITUALI

DI SANT’IGNAZIO

La Tradizione Cattolica
Rivista ufficiale del Distretto italiano della

Fraternità Sacerdotale San Pio X

Anno XIX n. 3 (68) - 2008

Redazione:
Priorato Madonna di Loreto

Via Mavoncello, 25 - 47900 SPADAROLO (RN)
Tel. 0541.72.77.67 - Fax 0541.72.60.75

E-mail: rimini@sanpiox.it 

Direttore:
don Davide Pagliarani
Direttore responsabile:
don Giuseppe Rottoli

Autorizz. Tribunale di Ivrea - n. 120 del 21-01-1986
Stampa: Garattoni - Viserba (RN)

Le foto di questo calendario provengono prevalentemente dai siti www.sacred-destinations.com e da 
www.romephotogallery.com, nonché da collezioni private. 

Programma per l’anno 2009
Per gli uomini: 

dal 30 marzo al 4 aprile a Montalenghe
dal 23 al 28 marzo ad Albano
dal 3 all’8 agosto a Montalenghe
dal 12 al 17 ottobre a Montalenghe
dal 9 al 14 novembre ad Albano

Per le donne:
dal 9 al 14 marzo ad Albano
dal 27 aprile al 2 maggio a Montalenghe
dal 27 luglio al 1° agosto a Montalenghe
dal 27 luglio al 1° agosto ad Albano
dal 12 al 17 ottobre ad Albano
dal 26 al 31 ottobre a Montalenghe

Editoriale
Cari Lettori,
all’inizio di questo nuovo anno mi è gradito farvi giungere i miei auguri assieme a questo 

calendario de La Tradizione Cattolica, che vi accompagnerà nel corso di questo 2009. 
Quest’anno abbiamo dedicato le immagini alle basiliche romane, che sono come la 

manifestazione visibile della gloria di Dio e dei suoi santi, oltre che della magnificenza 
che da sempre caratterizza la vera Chiesa di Gesù Cristo. Questi edifici grandiosi e antichi, 
oggetto di cura e di abbellimento da parte dei Papi nel corso dei secoli, dove riposano gli 
Apostoli e i Martiri, altro non sono che lo specchio della Santa Chiesa Romana, edificata 
sulla parola degli Apostoli e sul Sangue dei Martiri, sotto la guida del Magistero dei Papi, 
di cui noi siamo le pietre vive, secondo quanto dice san Pietro stesso. 

In questi tempi di negazione dei dogmi e dell’unica via di salvezza queste basiliche 
ci ricorderanno dunque l’unicità e l’apostolicità della nostra Chiesa e la sua grandezza, per 
non essere mai demoralizzati dalla triste situazione che viviamo. 

Possano queste immagini essere un mezzo per amare sempre di più la vera Sposa di 
Cristo, che sola ha potuto realizzare tali opere .

Possa Nostro Signore Gesù Cristo, Capo di questo Corpo di cui siamo membri dal 
nostro Battesimo, benedirci e riempirci di grazie durante tutto questo anno.

Don Davide Pagliarani
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Per un uomo dell’Antichità, ogni 
città fondata secondo i riti era una città 
santa. Ma per un cristiano, due solamente 
sono segnate del sigillo della santità: 
Gerusalemme e Roma, l’una testimone 
della morte di Dio, l’altra sede del Capo 
della Chiesa fondata da Dio. Nessun’altra, 
per quanto ricca di sacre memorie e di 
santuari celebri, potrebbe essere comparata 
ad esse.

Dopo che Gerusalemme venne meno, 
il primato doveva passare a Roma. Poiché 
i Gentili accettarono il messaggio rifiutato 
dai Giudei, la città di Cesare ereditò 
i diritti di primogenitura della città di 
Davide. A Gerusalemme Dio si manifestò 
in una creatura di carne, che fu offerta in 
sacrificio; a Roma, Dio si manifestò solo 
nei suoi testimoni, ma rivive continuamente 
nel Corpo mistico della Chiesa che ha là il 
suo Capo, cioè la parte più alta e più nobile. 
Presso il Cedron, c’è la sofferenza del 
Cristo; presso il Tevere, il suo trionfo.

Roma, più ancora che Gerusalemme, 
ebbe i suoi battesimi di sangue: non fu 
sangue divino, ma quello di tutti i suoi 
fondatori.

Romolo, fondatore della Città e della 
monarchia, fu ucciso dai patres; Giunio 
Bruto, fondatore della Repubblica, perì per 
mano di Arunzio; Giulio Cesare, fondatore 
dell’Impero, cadde sotto i colpi di Marco 
Bruto; san Pietro, fondatore della Roma 
cristiana, fu messo a morte dai soldati di 
Nerone.

Vittime delle maledizioni della 
caduta, gli uomini subiscono questa legge 
inesorabile di non poter fondare niente di 
grande senza pagare la loro opera con la 
loro vita.

I creatori sono, allo stesso tempo, 
carnefici e vittime. Romolo infatti aveva 
assassinato suo fratello; Giunio Bruto 

aveva fatto giustiziare i suoi figli; Giulio 
Cesare fece mettere a morte Vercingetorige 
e Pompeo; quanto a san Pietro, è il solo 
degli Apostoli che abbia cinto la spada e 
tentato di uccidere un uomo: Malco.

Roma tuttavia non trae solamente 
dal sangue versato il suo carattere di città 
santa. Se il sangue di san Pietro illustrò 
per la prima volta la seconda Roma, la 
Roma cattolica eterna, è alla parola di san 
Pietro e di san Paolo che l’Urbe deve la sua 
consacrazione veramente soprannaturale.

Con questa parola, la Città che aveva 
sottomesso con la forza delle armi tre 

di Giovanni Papini

La statua di san Pietro domina dall’alto della 
Colonna traiana: è il simbolo della la Città che, 
dopo aver sottomesso con la forza delle armi tre 
continenti quasi interi, è diventata la Città che 
sottomette, con lo Spirito, tutti i continenti della terra.
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continenti quasi interi, divenne la Città che 
sottomette, con lo Spirito, tutti i continenti 
della terra.

All’Aquila rapace, si è sostituita la 
Croce redentrice: alla venerazione della 
Lupa del Tevere, l’adorazione del mistico 
Agnello.

Fondandosi su un’incerta cronologia 
medioevale, Dante suppone che la 
fondazione di Roma ebbe luogo sotto il 
regno di Davide. Questa coincidenza si 
riconosce oggi esser falsa, ma ne esiste 
un’altra, autentica, che nessuno, a mia 
conoscenza, ha ancora notata.

Roma fu fondata dagli Etruschi verso 
la metà dell’VIII secolo avanti Cristo – come 
le più recenti ricerche portano a credere. 
Il popolo etrusco era famoso per i suoi 
àuguri, cioè i suoi profeti che predicevano 
l’avvenire. Ora, alla stessa epoca, sotto 
Ozia, Re di Giudea, cominciava il periodo 
di Isaia, il più grande dei profeti prima 
di Giovanni e l’annunciatore più chiaro 
della venuta al mondo e della Passione 
del Cristo. Così Roma, futura sede della 
Chiesa del Messia, è contemporanea della 
più grande profezia messianica.

Ma tra tutte le profezie di Isaia, 
ce n’è una che si applica, a mio avviso, 
all’unione futura del popolo romano e della 
Chiesa del Cristo, alla riconciliazione finale 
dell’Aquila e della Croce, dell’Impero e del 
Cattolicesimo.

Tutti conoscono questa immagine 
famosa, enunciata a due riprese da questo 
straordinario profeta: «Il lupo dimorerà con 
l’agnello» -  «Il lupo e l’agnello pasceranno 
insieme» (Is 11, 6; 65, 25).

Quando si pensa che durante dei 
secoli il Lupo è rimasto l’emblema, il 
totem di Roma e che l’Agnello è uno dei 
più antichi simboli del Cristo, si dovrà 
riconoscere che Isaia non fu solamente 
il profeta dell’Incarnazione, ma anche 
dei futuri destini della Chiesa fondata 
dall’Emanuele: l’Agnello che vive in 
pace con il Lupo significa lo sviluppo 
della religione del Cristo nella capitale dei 
Cesari. La parola di Isaia si è verificata una 
prima volta con Costantino il Grande e più 
tardi con Carlo Magno.

Ma le passioni e gli errori degli 
uomini non hanno permesso che durasse la 
perfetta armonia tra il simbolo della forza 
e quello dell’amore.

Tuttavia, dopo diciannove secoli, 
la religione dell’Agnello di Dio ha il suo 
centro nella città della Lupa terrena. La 
profezia si è in parte realizzata quando 
san Pietro celebrò il suo primo sacrificio 
a Roma, vicino al Palazzo di Nerone. 
Ogni cristiano desiderava la realizzazione 
completa della promessa. Ma la bolla di Pio 
XI, Infinita Dei misericordia, non fu forse 
un appello ai lupi perché venissero infine 
a pascere con gli agnelli?

All’aquila rapace, simbolo delle legioni romane, si è sostituito il monogramma di Cristo Redentore.
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Destinata a dominare due volte il 
mondo, Roma sempre fu santa. Già ai tempi 
di Augusto, Tito Livio poteva scrivere «Non 
vi è alcun luogo in questa città che non sia 
impregnato di religione e non appartenga a 
qualche divinità... gli dèi la abitano».

Queste parole, in una certa misura, 
erano esatte. Ma quando Tito Livio (morto 
tra l’altro nel 17 a. C.) scriveva queste 
parole, Colui che doveva dare ad esse il 
loro senso autentico e immortale stava per 
nascere in Palestina.

Gli dèi – o meglio i vecchi idoli 
greco-latini, vanamente ringiovaniti e 
sostenuti dalle dottrine filosofiche o dai 
misteri – durarono ancora a Roma fino al 
IV secolo, ma la loro illusoria potenza svanì 
alla venuta di san Pietro.

La pluralità degli dèi pagani fu 
sostituita dalla Vera Unità.

Il grande Pan era morto al momento 
della Crocifissione, e la moltitudine degli 
dèi dell’Olimpo si era immediatamente 
fissata nell’immobilità. Le idee-forze dei 
Miti fantasisti non furono più che statue, 
nomi e marmi. Il Dio unico e vivo che aveva 
mandato sulla terra il suo Figlio unico per 
morirvi e risuscitare si era manifestato in 
un modo così evidente, così irrefutabile che 
tutta la vecchia schiera di fantasmi ritornò 
nel nulla. È così che all’arrivo di un uomo 
ben in vita, svaniscono le ombre senza 
consistenza.  È a Roma che l’Inviato del 
Re dei re fissa la sua residenza perpetua 

e sui sette colli fa conoscere i sette Doni 
dello Spirito Santo. È vero che nel corso 
dei secoli gli uomini – spoglia mortale del 
Corpo mistico della Chiesa e del Cristo 
eterno – non hanno sempre rispettato la 
santità di questi luoghi e che per la colpa 
di qualche cattivo servitore dell’Agnello la 
Roma cristiana a visto prodursi vergogne 
e scandali degni della vecchia stirpe della 
Lupa. Tutto questo non ha potuto, né 
poteva, cancellare il carattere sacro della 
Città, carattere indelebile come quello del 
sacerdozio.

Perché Roma, fondata all’epoca della 
grande profezia messianica, fu dalla sua 
origine segnata per essere la sede legittima 
ed eterna degli eredi del Messia? La sua 
storia ne risponde.

Il cristianesimo destinato a divenire 
religione “cattolica”, cioè universale e a 
cancellare le antiche religioni egoiste della 
tribù e della polis, doveva necessariamente 
avere il suo padre spirituale nella capitale 
di un Impero quasi universale, cioè 
“cattolico”. 

L’Impero Romano, come si è già 
osservato, fu condotto dalla logica stessa 
del suo spirito di dominio a distruggere 
le singolarità delle stirpi, e a sopprimere 
il numero considerevole di repubbliche 
e regni allo scopo di unificare il mondo 
civilizzato in una comune disciplina e con 
un potere centrale sempre più assoluto.

La Roma repubblicana rappresentava, 

Alla venerazione della lupa del Tevere si è sostituita l’adorazione dell’Agnello Redentore.
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GENNAIO 2009

1 Giovedì
Ottava di Natale
2 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Mar tiniano, Vescovo 
3 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Genoveffa, Vergine 
4 Domenica
SS. Nome di Gesù
5 Lunedì
S. Telesforo, Papa e Mar tire 
6 Martedì
Epifania di N. S.
7 Mercoledì
S. Luciano, Mar tire
8 Giovedì
S. Teofilo, Diacono
9 Venerdì 
S. Giuliano, Mar tire e Basilissa, Vergine
10 Sabato
S. Pietro Urseolo, Confessore 
11 Domenica
La Sacra Famiglia
12 Lunedì
S. Taziana, Mar tire
13 Martedì
Battesimo di N. Signore
14 Mercoledì
S. Ilario, Vescovo, Confessore e Dottore
15 Giovedì
S. Paolo Primo Eremita, Confessore
16 Venerdì
S. Marcello I, Papa e Mar tire

17 Sabato
S. Antonio, Abate
18 Domenica
2a Domenica dopo l’Epifania
19 Lunedì
Ss. Mario e Compagni, Mar tiri
20 Martedì
S. Fabiano, Papa e Sebastiano, Mar tiri
21 Mercoledì
S. Agnese, Vergine e Mar tire
22 Giovedì
Ss. Vincenzo ed Anastasio, Mar tiri
23 Venerdì
S. Raimondo di Peñafor t, Confessore
24 Sabato
S. Timoteo, Vescovo e Mar tire
25 Domenica
3a Domenica dopo l’Epifania
26 Lunedì
S. Policarpo, Vescovo e Mar tire
27 Martedì
S. Giovanni Crisostomo, Vescovo, Confessore e Dottore
28 Mercoledì
S. Pietro Nolasco, Confessore
29 Giovedì
S. Francesco di Sales, Vescovo, Confessore e Dottore
30 Venerdì
S. Mar tina, Vergine e Mar tire
31 Sabato
S. Giovanni Bosco, Confessore

Basilica di San Giovanni in Laterano, “Mater et caput omnium ecclesiarum - Madre e capo di tutte le chiese”.
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FEBBRAIO 2009

1 Domenica
4a Domenica dopo l’Epifania
2 Lunedì
Purificazione della B.V.M
3 Martedì
S. Biagio, Vescovo e Mar tire
4 Mercoledì
S. Andrea Corsini, Vescovo e Confessore
5 Giovedì
S. Agata, Vergine e Mar tire
6 Venerdì – 1° Venerdì del mese – 
S. Tito, Vescovo e Confessore
7 Sabato – 1° Sabato del mese – 
S. Romualdo, Abate
8 Domenica
Settuagesima
9 Lunedì
S. Cirillo d’Alessandria, Vescovo, Confessore e Dottore
10 Martedì
S. Scolastica, Vergine
11 Mercoledì
Nostra Signora di Lourdes
12 Giovedì
Ss. Sette Fondatori, Confessori
13 Venerdì
S. Agabo, Profeta
14 Sabato
S. Valentino, Sacerdote e Mar tire
15 Domenica
Sessagesima
16 Lunedì
S. Onesimo, Vescovo e Mar tire

17 Martedì
Ss. Faustino e Compagni, Mar tiri
18 Mercoledì
S. Simeone, Vescovo e Mar tire
19 Giovedì
S. Gabino, Mar tire
20 Venerdì
S. Eucherio, Vescovo
21 Sabato
S. Severiano, Mar tire
22 Domenica
Quinquagesima
23 Lunedì
S. Pier Damiani, Vescovo, Confessore e Dottore
24 Martedì
S. Mattia Apostolo
25 Mercoledì (Digiuno e Astinenza)
Le Sacre Ceneri
26 Giovedì
Ss. Vittorino e Compagni, Mar tiri
27 Venerdì
S. Gabriele dell’Addolorata, Confessore (Astinenza)
28 Sabato
Ss. Macario e Compagni, Mar tiri

Basilica di San Pietro, costruita sulla tomba del primo Papa. 



La Tradizione
Cattolica

Fraternità San Pio X
Distretto Italia

www.sanpiox.it

Esercizi spir itual i :  per le donne dal 9 al 14 marzo ad Albano; per gl i  uomini dal 23 al 
28 marzo ad Albano e dal 30 marzo al 4 apri le a Montalenghe

MARZO 2009

1 Domenica
1a Domenica di Quaresima
2 Lunedì
Ss. Giovino e Basileo, Mar tiri
3 Martedì
S. Marino, Mar tire
4 Mercoledì – Quattro Tempora – 
S. Casimiro, Confessore
5 Giovedì
S. Giovanni Giuseppe della Croce, Confessore
6 Venerdì – Quattro Tempora – 1° Ven. del mese – (Astinenza)
Ss. Perpetua e Felicita, Mar tiri
7 Sabato – Quattro Tempora – 1° Sabato del mese– 
S. Tommaso d’Aquino, Confessore e Dottore
8 Domenica
2a Domenica di Quaresima
9 Lunedì
S. Francesca Romana, Vedova
10 Martedì
Ss. Quaranta Mar tiri
11 Mercoledì
S. Eutimio, Mar tire
12 Giovedì
S. Gregorio Magno, Papa, Confessore e Dottore
13 Venerdì (Astinenza)
Ss. Ruderico e Salomone, Mar tiri
14 Sabato
S. Matilde, Regina
15 Domenica
3a Domenica di Quaresima
16 Lunedì
Ss. Mar tiri Canadesi della Compagnia di Gesù

17 Martedì
S. Patrizio Vescovo e Confessore
18 Mercoledì
S. Cirillo di Gerusalemme, Vescovo, Confessore e Dottore
19 Giovedì
S. Giuseppe Sposo della B.V.M., Confessore 
20 Venerdì (Astinenza)
S. Archippo, Mar tire
21 Sabato 
S. Benedetto, Abate
22 Domenica
4a Domenica di Quaresima
23 Lunedì
S. Giuseppe Oriol, Confessore
24 Martedì
S. Gabriele, Arcangelo
25 Mercoledì
Annunciazione della B.V.M.
26 Giovedì
S. Càstulo, Mar tire
27 Venerdì (Astinenza)
S. Giovanni Damasceno, Confessore e Dottore
28 Sabato
S. Giovanni da Capestrano, Confessore
29 Domenica
1a Domenica di Passione
30 Lunedì
S. Quirino, Mar tire
31 Martedì
S. Amos, Profeta

Basilica di San Paolo fuori le mura. 
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APRILE 2009

1 Mercoledì
S. Teodora, Mar tire
2 Giovedì
S. Francesco da Paola, Confessore
3 Venerdì – Primo Venerdì del mese – (Astinenza)
Sette Dolori della B.V. Maria
4 Sabato – Primo Sabato del mese –
S. Isidoro, Vescovo, Confessore e Dottore
5 Domenica 
Domenica delle Palme
6 Lunedì 
Lunedì Santo
7 Martedì
Martedì Santo
8 Mercoledì
Mercoledì Santo
9 Giovedì 
Giovedì Santo
10 Venerdì (Digiuno e astinenza)
Venerdì Santo
11 Sabato
Sabato Santo
12 Domenica
S. Pasqua di Risurrezione
13 Lunedì
Ottava di Pasqua - Lunedì dell’Angelo
14 Martedì
Ottava di Pasqua - S. Giustino, Mar tire 
15 Mercoledì
Ottava di Pasqua - Ss. Basilissa e Anastasia, Mar tiri
16 Giovedì
Ottava di Pasqua - S. Lamber to, Mar tire

17 Venerdì
Ottava di Pasqua - S. Aniceto, Papa e Mar tire
18 Sabato
Ottava di Pasqua - S. Apollonio, Mar tire
19 Domenica
Domenica in Albis
20 Lunedì
Ss. Sulpizio e Ser viliano, Mar tiri
21 Martedì
S. Anselmo, Vescovo, Confessore e Dottore
22 Mercoledì
Ss. Sotero e Caio Papi e Mar tiri
23 Giovedì
S. Giorgio, Mar tire
24 Venerdì
S. Fedele da Sigmaringa, Mar tire
25 Sabato
S. Marco, Evangelista
26 Domenica
2a Domenica dopo Pasqua
27 Lunedì
S. Pietro Canisio, Confessore e Dottore
28 Martedì
S. Paolo della Croce, Confessore
29 Mercoledì  
S. Pietro da Verona, Mar tire
30 Giovedì  
S. Caterina da Siena, Vergine – Patrona d’Italia

Esercizi spirituali per le donne dal 27 aprile al 2 maggio a Montalenghe

Basilica di Santa Maria Maggiore all’Esquilino.
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MAGGIO 2009

1 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Giuseppe Ar tigiano, Confessore
2 Sabato – 1° Sabato del mese – 
S. Atanasio, Vescovo, Confessore e Dottore
3 Domenica 
3a Domenica dopo Pasqua
4 Lunedì
S. Monica, Vedova
5 Martedì
S. Pio V, Papa e Confessore
6 Mercoledì
S. Giovanni alla Por ta Latina
7 Giovedì
S. Stanislao, Vescovo e Mar tire
8 Venerdì
Apparizione di San Michele Arcangelo
9 Sabato
S. Gregorio Nazianzeno, Vescovo, Confessore e Dottore
10 Domenica
4a Domenica dopo Pasqua
11 Lunedì
Ss. Filippo e Giacomo, Apostoli
12 Martedì
Ss. Nereo e Achilleo, Mar tiri
13 Mercoledì
S. Roberto Bellarmino, Vescovo, Confessore e Dottore
14 Giovedì 
S. Bonifacio, Mar tire
15 Venerdì
S. Giovanni Battista de La Salle, Confessore
16 Sabato
S. Ubaldo, Vescovo e Confessore

17 Domenica 
5a Domenica dopo Pasqua
18 Lunedì – Rogazioni –
S. Venanzio, Mar tire
19 Martedì – Rogazioni – 
S. Pietro Celestino, Papa e Confessore
20 Mercoledì – Rogazioni –
S. Bernardino da Siena, Confessore
21 Giovedì
Ascensione di N.Signore Gesù Cristo
22 Venerdì
S. Rita da Cascia, Vedova
23 Sabato
S. Desiderio, Vescovo
24 Domenica
Domenica dopo l’Ascensione
25 Lunedì
S. Gregorio VII, Papa e Confessore
26 Martedì
S. Filippo Neri, Confessore
27 Mercoledì
S. Beda il Venerabile, Confessore e Dottore
28 Giovedì
S. Agostino di Canterbury, Vescovo e Confessore
29 Venerdì
S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Vergine
30 Sabato
S. Felice I, Papa e Mar tire
31 Domenica
Pentecoste

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. 
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GIUGNO 2009

1 Lunedì
Ottava di Pentecoste - S. Angela Merici, Vergine
2 Martedì
Ottava di Pentecoste - Ss. Marcellino e Pietro, Mar tiri 
3 Mercoledì – Quattro Tempora –
Ottava di Pentecoste - Ss. Pergentino e Laurentino, Mar tiri
4 Giovedì
Ottava di Pentecoste - S. Francesco Caracciolo, Confessore 
5 Venerdì – Quattro Tempora – 1° Venerdì del mese
Ottava di Pentecoste - S. Bonifacio, Vescovo e Mar tire
6 Sabato – Quattro Tempora – 1° Sabato del mese 
Ottava di Pentecoste - S. Norber to, Vescovo e Confessore
7 Domenica
SS. Trinità
8 Lunedì
S. Massimino, Vescovo
9 Martedì
Ss. Primo e Feliciano, Mar tiri 
10 Mercoledì
S. Margherita Regina di Scozia, Vedova
11 Giovedì
Corpus Domini
12 Venerdì
S. Giovanni da S. Facondo, Confessore
13 Sabato
S. Antonio da Padova, Confessore e Dottore
14 Domenica
2a Domenica dopo Pentecoste
15 Lunedì
Ss. Vito, Modesto e Crescenzia, Mar tiri
16 Martedì
S. Aureo, Vescovo e Mar tire

17 Mercoledì
S. Gregorio Barbarigo, Vescovo e Confessore
18 Giovedì
S. Efrem, Diacono, Confessore e Dottore
19 Venerdì
Sacro Cuore di Gesù
20 Sabato
S. Silverio, Papa e Mar tire
21 Domenica
3a Domenica dopo Pentecoste
22 Lunedì
S. Paolino di Nola, Vescovo e Confessore
23 Martedì
Vigilia di S. Giovanni Battista
24 Mercoledì
S. Giovanni Battista, Precursore
25 Giovedì
S. Guglielmo, Abate
26 Venerdì
Ss. Giovanni e Paolo, Mar tiri
27 Sabato
Nostra Signora del Perpetuo Soccorso  
28 Domenica
4a Domenica dopo Pentecoste
29 Lunedì
Ss. Pietro e Paolo, Apostoli e Martiri
30 Martedì
Comm. di S. Paolo, Apostolo

Basilica di San Sebastiano, sulla via Appia antica.
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LUGLIO 2009

1 Mercoledì
Prez.mo Sangue di N. S.
2 Giovedì
Visitazione della B.V.Maria
3 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Ireneo, Vescovo e Mar tire
4 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Ulderico, Vescovo
5 Domenica  
5a Domenica dopo Pentecoste
6 Lunedì
S. Maria Goretti, Vergine e Mar tire 
7 Martedì
Ss. Cirillo e Metodio, Vescovi e Confessori
8 Mercoledì
S. Elisabetta Regina del Por togallo, Vedova 
9 Giovedì
S. Brizio, Vescovo e Mar tire
10 Venerdì 
I Sette Fratelli, Mar tiri
11 Sabato
S. Pio I, Papa e Mar tire
12 Domenica
6a Domenica dopo Pentecoste
13 Lunedì
S. Anacleto, Papa e Mar tire 
14 Martedì
S. Bonaventura, Vescovo, Confessore e Dottore
15 Mercoledì
S. Enrico II Imperatore, Confessore
16 Giovedì
Madonna del Carmelo

17 Venerdì
S. Alessio, Confessore
18 Sabato
S. Camillo de Lellis, Confessore
19 Domenica
7a Domenica dopo Pentecoste
20 Lunedì
S. Girolamo Emiliani, Confessore
21 Martedì
S. Lorenzo da Brindisi, Confessore e Dottore
22 Mercoledì
S. Maria Maddalena, Penitente
23 Giovedì
S. Apollinare, Vescovo e Mar tire
24 Venerdì
S. Cristina, Vergine e Mar tire
25 Sabato
S. Giacomo, Apostolo
26 Domenica
8a Domenica dopo Pentecoste
27 Lunedì
S. Pantaleone, Mar tire
28 Martedì
Ss. Nazario e Celso, Mar tiri  
29 Mercoledì
S. Mar ta, Vergine
30 Giovedì
Ss. Abdon e Sennen, Mar tiri
31 Venerdì
S. Ignazio di Loyola, Confessore

Esercizi spirituali per le donne dal 27 luglio al 1° agosto a Montalenghe e ad Albano

Basilica di San Lorenzo al Verano.
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Esercizi spirituali per per gli uomini dal 3 all’8 agosto a Montalenghe

AGOSTO 2009

1 Sabato – 1° Sabato del mese –
Ss. Maccabei, Mar tiri
2 Domenica
9a Domenica dopo Pentecoste
3 Lunedì
S. Aspreno, Vescovo
4 Martedì 
S. Domenico, Confessore
5 Mercoledì
Dedicazione di S. Maria della Neve
6 Giovedì
Trasfigurazione di N. S.
7 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Gaetano di Thiene, Confessore
8 Sabato
S. Giovanni M. Vianney, Confessore
9 Domenica
10a Domenica dopo Pentecoste
10 Lunedì
S. Lorenzo, Mar tire
11 Martedì
Ss. Tiburzio e Susanna, Mar tiri  
12 Mercoledì
S. Chiara, Vergine
13 Giovedì
Ss. Ippolito e Cassiano, Mar tiri
14 Venerdì
S. Eusebio, Confessore
15 Sabato
Assunzione della B.V. Maria
16 Domenica
11a Domenica dopo Pentecoste

17 Lunedì
S. Giacinto, Confessore
18 Martedì
S. Agapito, Mar tire
19 Mercoledì
S. Giovanni Eudes, Confessore
20 Giovedì
S. Bernardo, Abate, Confessore e Dottore
21 Venerdì
S. Giovanna Francesca Frémiot di Chantal, Vedova
22 Sabato
Cuore Immacolato di Maria
23 Domenica
12a Domenica dopo Pentecoste
24 Lunedì
S. Bar tolomeo, Apostolo
25 Martedì
S. Luigi IX Re di Francia, Confessore
26 Mercoledì
S. Zefirino, Papa e Mar tire
27 Giovedì
S. Giuseppe Calasanzio, Confessore
28 Venerdì
S. Agostino di Ippona, Vescovo, Confessore e Dottore
29 Sabato
Decapitazione di S. Giovanni Battista, Precursore
30 Domenica
13a Domenica dopo Pentecoste
31 Lunedì
S. Raimondo Nonnato, Confessore

Basilica di Santa Maria in Trastevere.
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SETTEMBRE 2009

1 Martedì
S. Egidio, Abate
2 Mercoledì
S. Stefano Re d’Ungheria, Confessore
3 Giovedì 
S. Pio X, Papa e Confessore
4 Venerdì – 1° Venerdì del mese – 
S. Rosa di Viterbo, Vergine
5 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Lorenzo Giustiniani, Vescovo e Confessore
6 Domenica
14a Domenica dopo Pentecoste
7 Lunedì
S. Regina, Vergine e Mar tire
8 Martedì
Natività della B.V. Maria
9 Mercoledì
S. Gorgonio, Mar tire
10 Giovedì
S. Nicola da Tolentino, Confessore
11 Venerdì
Ss. Proto e Giacinto, Mar tiri
12 Sabato
Santo Nome di Maria
13 Domenica
15a Domenica dopo Pentecoste 
14 Lunedì
Esaltazione della Santa Croce
15 Martedì
Sette Dolori della B.V. Maria
16 Mercoledì
Ss. Cornelio Papa e Cipriano Vescovo, Mar tiri

17 Giovedì
Sacre Stigmate di S. Francesco, Confessore
18 Venerdì
S. Giuseppe da Coper tino, Confessore
19 Sabato
S. Gennaro Vescovo e Compagni, Mar tiri
20 Domenica
16a Domenica dopo Pentecoste
21 Lunedì
S. Matteo, Apostolo ed Evangelista
22 Martedì
S. Tommaso da Villanova, Vescovo e Confessore
23 Mercoledì – Quattro Tempora –
S. Lino, Papa e Mar tire
24 Giovedì
B.V. Maria della Mercede
25 Venerdì – Quattro Tempora –
San Nicola di Flüe, Confessore
26 Sabato – Quattro Tempora –
Ss. Cipriano e Giustina, Mar tiri
27 Domenica 
17a Domenica dopo Pentecoste
28 Lunedì
S. Venceslao Duca, Mar tire
29 Martedì
S. Michele, Arcangelo
30 Mercoledì
S. Girolamo Sacerdote, Confessore e Dottore

Basilica di San Clemente.
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Esercizi spirituali: per gli uomini dal 12 al 17 ottobre a Montalenghe; 
per le donne dal 12 al 17 ottobre ad Albano e dal 26 al 31 ottobre a Montalenghe.

OTTOBRE 2009

1 Giovedì
S. Remigio, Vescovo e Confessore
2 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
Ss. Angeli Custodi
3 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Teresa del Bambin Gesù, Vergine
4 Domenica
S. Francesco d’Assisi, Confessore – Patrono d’Italia
5 Lunedì
S. Placido e Compagni, Mar tiri 
6 Martedì
S. Bruno, Confessore
7 Mercoledì
Madonna del Rosario
8 Giovedì
S. Brigida, Vedova
9 Venerdì
S. Giovanni Leonardi, Confessore
10 Sabato
S. Francesco Borgia, Confessore
11 Domenica
19a Domenica dopo Pentecoste
12 Lunedì
Ss. Evagrio, Prisciano e Compagni, Mar tiri
13 Martedì
S. Edoardo Re d’Inghilter ra, Confessore
14 Mercoledì
S. Callisto I, Papa e Mar tire
15 Giovedì
S. Teresa d’Avila, Vergine
16 Venerdì
S. Edvige, Vedova

17 Sabato
S. Margherita M. Alacoque, Vergine
18 Domenica
20a Domenica dopo Pentecoste
19 Lunedì
S. Pietro d’Alcantara, Confessore
20 Martedì
S. Giovanni Canzio, Confessore
21 Mercoledì
S. Ilarione, Abate
22 Giovedì
S. Maria di Salome
23 Venerdì
S. Antonio M. Claret, Vescovo e Confessore
24 Sabato
S. Raffaele, Arcangelo
25 Domenica
Cristo Re
26 Lunedì
S. Evaristo, Papa e Mar tire
27 Martedì
S. Gaudioso, Vescovo
28 Mercoledì
Ss. Simone e Giuda, Apostoli
29 Giovedì
S. Massimiliano, Vescovo e Mar tire
30 Venerdì
S. Ponziano, Papa e Mar tire
31 Sabato
S. Wolfgang, Vescovo

Basilica di Santa Cecilia 
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NOVEMBRE 2009

1 Domenica 
Tutti i Santi
2 Lunedì
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
3 Martedì
S. Silvia
4 Mercoledì
S. Car lo Borromeo, Vescovo e Confessore
5 Giovedì
S. Zaccaria, Padre di S. Giovanni Battista
6 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Severo, Vescovo e Mar tire
7 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Prosdocimo, Vescovo
8 Domenica
23a Domenica dopo Pentecoste
9 Lunedì
Dedicazione basilica del Laterano
10 Martedì
S. Andrea Avellino, Confessore
11 Mercoledì
S. Mar tino, Vescovo e Confessore
12 Giovedì
S. Mar tino I, Papa e Mar tire
13 Venerdì
S. Diego, Confessore
14 Sabato
S. Giosafat, Vescovo e Mar tire
15 Domenica
24a Domenica dopo Pentecoste
16 Lunedì
S. Ger trude, Vergine

17 Martedì
S. Gregorio Taumaturgo, Vescovo e Confessore
18 Mercoledì
Dedicazione basiliche di S. Pietro e S. Paolo
19 Giovedì
S. Elisabetta d’Ungheria, Vedova
20 Venerdì
S. Felice di Valois, Confessore
21 Sabato
Presentazione della B.V. Maria
22 Domenica
25a ed Ultima Domenica dopo Pentecoste
23 Lunedì
S. Clemente I, Papa e Mar tire
24 Martedì
S. Giovanni della Croce, Confessore e Dottore
25 Mercoledì
S. Caterina, Vergine e Mar tire
26 Giovedì
S. Silvestro, Abate
27 Venerdì
Medaglia Miracolosa
28 Sabato
S. Sostene, Mar tire
29 Domenica
1a Domenica d’Avvento
30 Lunedì
S. Andrea, Apostolo

Basilica di Santa Sabina sull’Aventino. 

Esercizi spirituali per per gli uomini dal 9 al 14 novembre ad Albano
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DICEMBRE 2009

1 Martedì
S. Naum, Profeta
2 Mercoledì
S. Bibiana, Vergine e Mar tire
3 Giovedì
S. Francesco Saverio, Confessore
4 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
S. Pietro Crisologo, Vescovo, Confessore e Dottore
5 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Saba, Abate
6 Domenica 
2a Domenica d’Avvento
7 Lunedì
S. Ambrogio, Vescovo, Confessore e Dottore
8 Martedì
Immacolata Concezione
9 Mercoledì
S. Restituto, Vescovo e Mar tire
10 Giovedì
Traslazione della S. Casa di Loreto
11 Venerdì
S. Damaso I, Papa e Confessore
12 Sabato
Ss. Epimaco e Alessandro, Mar tiri
13 Domenica
3a Domenica d’Avvento
14 Lunedì
S. Nicasio, Vescovo e Mar tire
15 Martedì
S. Valeriano, Vescovo e Mar tire 
16 Mercoledì – Quattro Tempora –
S. Eusebio, Vescovo e Mar tire

17 Giovedì
S. Lazzaro, Vescovo
18 Venerdì – Quattro Tempora –
Ss. Rufo e Zosimo, Mar tiri
19 Sabato – Quattro Tempora –
S. Anastasio I, Papa
20 Domenica 
4a Domenica d’Avvento
21 Lunedì
S. Tommaso, Apostolo
22 Martedì
S. Francesca Cabrini, Vergine
23 Mercoledì
S. Vittoria, Vergine e Mar tire
24 Giovedì
Vigilia del S. Natale
25 Venerdì
S. Natale
26 Sabato
Ottava di Natale - S. Stefano, Protomar tire
27 Domenica
Domenica fra l’Ottava di Natale
28 Lunedì
Ottava di Natale - Ss. Innocenti, Mar tiri
29 Martedì
Ottava di Natale - S. Tommaso Becket, Vescovo e Mar tire
30 Mercoledì
Ottava di Natale - S. Eugenio, Vescovo e Confessore 
31 Giovedì
Ottava di Natale - S. Silvestro I, Papa e Confessore

Basilica di Santa Maria sopra Minerva.
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certo, una patria, ma la Roma imperiale 
sorpassò l’idea di patria. Per la prima 
volta, malgrado la diversità delle lingue 
e delle razze, poté raggruppare un gran 
numero di popoli che obbediva a un solo 
signore e a una sola legge. Dal punto 
di vista dell’organizzazione politica, 
l’Impero preparò questa universalità che il 
cristianesimo doveva, a poco a poco (non 
ha ancora terminato)  instaurare nell’ordine 
spirituale. La classe patrizia dei primi secoli 
della Repubblica scomparve sotto l’Impero 
e quasi tutti gli abitanti delle Province 
ebbero diritto al titolo di cittadino romano. 
Dopo la venuta del Cristianesimo si fece un 
nuovo passo avanti: tutti gli uomini, anche 
gli schiavi e i barbari, ebbero il diritto di 
rivendicare la qualità di cittadino del Regno 
dei Cieli.

Roma aveva attenuato le distinzioni 
etniche e civiche; la Chiesa le abolì. In 

questo senso, si può dire che la Roma antica 
fu la misteriosa prefazione del grande 
poema sacro della Roma cattolica.

Un Pontefice Unico succedette 
necessariamente a un Imperatore Unico. 
La dimora di Romolo divenne la dimora 
di Pietro e gli dèi di Tito Livio cedettero il 
posto al Dio crocifisso di Paolo.

Sulla vasta tenda imperiale, gli 
Apostoli scrissero a lettere di sangue i segni 
della proprietà che non si cancellano mai. 
Dopo essersi nascosti per tre secoli – come 
il suo Fondatore era rimasto tre giorni 
nella Tomba – la Chiesa uscì dal sepolcro 
profondo delle Catacombe e risplendette 
al sole, sotto il gran cielo di pietra del 
Buonarroti.

San Pietro si è fissato in Italia, perché 
Gerusalemme rappresentava il nazionalismo 
giudaico e che Roma, al contrario, 
personificava l’idea universale di un solo 

gregge e un solo Pastore.
Non è l’Impero che ha reso 

il Cristianesimo vittorioso, ma è 
lui che ha annunciato la Chiesa e 
l’ha sostenuta nei suoi inizi.

Per quelli che vedono 
l’intervento della Provvidenza 
nella Storia, Roma dalla sua 
fondazione fu città santa, 
benché il suo carattere sacro 
non apparisse chiaramente 
dall’origine.

La sua santità vera si affermò 
solo a partire dall’anno 66 e con 
le persecuzioni neroniane. La 
croce di san Pietro e il ceppo 
di san Paolo costituiscono i 
primi trofei di questa definitiva 
santificazione.

La Città del Vaticano non 
è solamente una riunione di 
chiese, palazzi, meraviglie 
d’arte rinchiuse in dei musei, 
è una delle acropoli mistiche 
della terra, è una sfera immensa 
che sorpassa le sue frontiere 
visibili e tocca le sponde stellate 
del soprannaturale: è la Città 
di Dio.
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Arcibasilica del SS.mo Salvatore, nota come San Giovanni in Laterano, è la Cattedrale di Roma, 
edificata ai tempi dell’Imperatore Costantino. I Papi abitarono presso di essa per mille anni, fino alla 
Cattività avignonese. Sede di cinque concili, conserva i capi di san Pietro e san Paolo

San Pietro. La Basilica Patriarcale di San Pietro in Vaticano, eretta da Costantino sulla tomba del 
Principe degli Apostoli, ne è il mausoleo trionfale. Completamente rinnovata per volere di Giulio II con 
l’opera di Michelangelo e poi del Bernini, è completata dalla piazza con il colonnato e l’obelisco.

San Paolo fuori le mura. La Basilica Patriarcale di San Paolo sulla Via Ostiense si erse per volere 
di Costantino sul luogo della sepoltura dell’Apostolo delle Genti (nella foto piccola si vede la lastra 
marmorea che ne ricopriva il sepolcro). Distrutta da un incendio nel 1823, fu ricostruita sulla stessa 
pianta. Contiene i ritratti di tutti i Papi della Storia.

La Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore è la più antica Chiesa dedicata alla Vergine in Roma. 
Fu costruita nel IV secolo dal Papa Liberio sul luogo di una miracolosa nevicata estiva e abbellita da 
Sisto III in memoria del Concilio di Efeso. Contiene i corpi di san Mattia, san Girolamo, san Pio V e 
la venerata immagine della Madonna “Salus Populi Romani”.

La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fu costruita da sant’Elena, madre di Costantino, su 
della terra fatta portare appositamente dalla città di Davide, per custodirvi le importanti reliquie 
della Passione da lei ritrovate: conserva infatti, tra l’altro, un importante frammento della Croce 
(nella foto piccola se ne vede il prezioso reliquiario), il “titulum Crucis”, delle spine della Corona, 
la croce del Buon Ladrone, il dito dell’Apostolo Tommaso.

La Basilica di San Sebastiano sorge sulle omonime Catacombe, dove riposa il corpo del Santo 
Martire. Si ritiene che in queste catacombe fossero nascosti per un certo tempo i corpi di san Pietro 
e san Paolo. Sono le uniche catacombe ad essere sempre rimaste aperte, note e venerate. L’attuale 
Basilica, più piccola della precedente, fu rifatta dal Card. Borghese all’inizio del Seicento.

La Basilica di San Lorenzo al Verano fu voluta da Costantino sulla tomba del Diacono e Martire 
Lorenzo, bruciato sulla graticola sotto Valeriano. Accanto alle reliquie di questo secondo Patrono 
dell’Urbe, riposa anche il Protomartire, Diacono della Chiesa di Gerusalemme, santo Stefano. Nella 
foto piccola, san Lorenzo rappresentato in un affresco del VI secolo nella basilica.

La basilica di Santa Cecilia in Trastevere sorge sull’area dell’abitazione della Santa, uccisa sotto 
Marco Aurelio. Il suo corpo intatto fu trasferito qui dalle Catacombe di San Callisto nell’822 da 
papa Pasquale I (la statua del Maderno la ritrae così come è stata ritrovata nel 1599). Certamente è 
uno dei più antichi titoli di Roma, e lì presso dimorano le monache che confezionano i “palli”, cioè 
le insegne liturgiche di onore e di giurisdizione degli Arcivescovi metropoliti.

La Basilica di Santa Sabina sull’Aventino è certamente l’esempio meglio conservato di basilica 
Romana del V secolo. San Domenico ottenne da Onorio III per il suo Ordine i palazzi adiacenti, e 
vi dimorò, come anche san Pio V prima di accedere al papato.

La Basilica di Santa Maria sopra Minerva, costruita appunto sopra un antico tempio dedicato alla 
dea, è pure tenuta dai domenicani. Sotto l’altare maggiore si venera il corpo di santa Caterina da 
Siena, Patrona d’Italia e fra le sue mura si conservano innumerevoli opere d’arte (tra le quali una 
statua del Cristo opera di Michelangelo) e le tombe dei Papi medicei Leone X e Clemente VII. 

La Basilica di San Clemente, terzo Papa dopo san Pietro, sorge su un’antica abitazione dove il Santo 
riuniva i fedeli per la Messa. L’attuale Basilica fu costruita, per volere di Papa Pasquale II, sulla 
precedente (ancora visibile e notevole per gli antichi affreschi) dopo le devastazioni dei Normanni nel 
1084. Di notevole bellezza è il mosaico dell’abside (foto piccola), che rappresenta l’albero della vita.

La Basilica di Santa Maria in Trastevere fu edificata verso il 340 da Papa Giulio I su un antico luogo 
di adunanza dei cristiani, ed è nota per i suoi mosaici. Vi riposa il corpo del Papa san Callisto, che fu 
martirizzato nelle vicinanze. Lì è anche il luogo della “fons olei”, una fonte d’olio miracolosamente 
scaturita al momento della nascita del Redentore.



��La Tradizione
Cattolica

ORARI DELLE SS. MESSE

La Tradizione Cattolica n. 3 (68) 2008 - 3° Trimestre - Poste Italiane - Tariffa Associazioni Senza fini di 
Lucro: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 
n° 46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini valida dal 18/05/00”. In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO. 
RIMINI per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

AGRIGENTO (Provincia): una volta al mese (per informazioni 0922.875.900).
ALBANO LAZIALE (Roma): Fraternità San Pio X [residenza del Superiore del Distretto] - Via Trilussa, 45 
- 00041 - Tel. 06.930.68.16 - Fax 06.930.58.48 - E-mail: albano@sanpiox.it. Ogni giorno alle 7.15; domenica 
e festivi alle 10.30, Vespri e Benedizione alle 18.30.
BOLOGNA: Oratorio San Domenco - Via del Lavoro, 8. La 1a e 3a domenica del mese alle 17.30 (per in-
formazioni: 0541.72.77.67).
BRESSANONE (BZ): Cappella della Sacra Famiglia - Fischzuchtweg 12/A. La 1a, 3a e 5a domenica del mese 
alle 16.00 (per informazioni: Priorato di Innsbruck, 0043.512.27.38.26). 
FERRARA: Oratorio Sant’Ignazio di Loyola - Via Carlo Mayr, 211. Domenica e festivi alle 10.30 (per in-
formazioni: 0541.72.77.67).
FIRENZE: Cappella Santa Chiara - Via Guerrazzi, 52. La 1a e 3a domenica del mese alle 10.00 (per in-
formazioni: 06.930.68.16).
GENOVA (Provincia): (per informazioni: 011.983.92.72).
LANZAGO DI SILEA (TV): Oratorio B. Vergine di Lourdes - Via Matteotti, 14. Domenica e festivi alle 10.30, 
in estate saltuariamente nel pomeriggio alle 18.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).
LUCCA: Cappella San Giuseppe  - Via Angelo Custode, 18. La 2a e 4a domenica del mese alle 10.00; la 1a e 
3a domenica del mese alle 17.30 (per informazioni: 06.930.68.16).
MONTALENGHE (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090 - Tel. 011.983.92.72 - Fax 
011.983.94.86 - E-mail: montalenghe@sanpiox.it. Ogni giorno alle 7.30; domenica e festivi alle 8.30; S. 
Rosario alle 18.45; giovedì e domenica Benedizione eucaristica alle 18.30.
NAPOLI: Cappella dell’Immacolata - Via S. Maria a Lanzati, 21. Domenica e festivi alle 11.00 (per in-
formazioni: 06.930.68.16).
PARMA: Via Borgo Felino, 31. La 4a domenica del mese alle 17.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).
PAVIA/VOGHERA: una domenica al mese (per informazioni: 011.983.92.72).
PESCARA: la 3a domenica del mese alle 18.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).
RIMINI (fraz. Spadarolo): Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello, 25 - 47900 - Tel. 0541.72.77.67 
- Fax 0541.72.60.75 - E-mail: rimini@sanpiox.it. In settimana alle 7.00 e alle 18.00 (in estate: 18.30); do-
menica e festivi ore 8.00 e 10.30.
ROMA: Cappella Santa Caterina da Siena - Via Urbana, 85. Domenica e festivi alle 11.00; giovedì e 1° 
Venerdì del mese alle 18.30 (per informazioni: 06.930.68.16).
SEREGNO (MI): Cappella di Maria SS.ma Immacolata - Via G. Rossini, 35. Domenica e festivi alle 10.00 
(per informazioni: 011.983.92.72).
TORINO: Cappella Regina del S. Rosario - Via Mercadante, 50. Domenica e festivi alle 11.00 (per informazioni: 
011.983.92.72).
TRENTO: Oratorio San Pio V - Via San Martino, 69. La 1a domenica del mese alle 10.30; la 2a e 4a domenica 
del mese alle 18.00, con l’ora legale alle 18.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).
TRIESTE: Via G. Gallina, 4. La 1a domenica del mese alle 18.00 (per informazioni: 0541.72.77.67).
VELLETRI (RM): Discepole del Cenacolo - Via Madonna degli Angeli, 78 - 00049 - Tel. 06.963.55.68. Ogni 
giorno alle 7.15; domenica e festivi alle 8.00.
VERONA: Via Ospedaletto 57 - Ospedaletto di Pescantina. La 1a, 3a e 4a domenica del mese alle 18.00 
(per informazioni: 0541.72.77.67).
VIGNE DI NARNI (TR): Consolatrici del Sacro Cuore - Via Flaminia Vecchia, 20 - 05030 - Tel. 0744.79.61.71. 
Ogni giorno alle 7.45; domenica e festivi alle 17.30 (saltuariamente al mattino).
CALABRIA E PUGLIA: una  domenica al mese (per informazioni: 06.930.68.16).


