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Romae 1952-1967.

Juris Pontificii de Propaganda Fide, pars I, vol. I, ed. R. DE
MARTINIS, Romae 1888.

KORSAK = R. KORSAK, “Lettera al nuntio card. Santacrucio 
(Zyroviciis, 1.II.1630)”, in MUH 9-10, 749-759.

LNA = Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae 
Illustrantes, voll. 14, 1550-1850, ed. A. VELYKYJ, (=Analecta 
OSBM, ser. II, sect. Ill), Romae 1959-1977.

LPF = Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam 
Catholicam Ucrainae et Bielarusjaespectantes, voll. 7, 1622- 
1862, ed. A. VELYKYJ, (=Analecta OSBM, ser. II, sect. Ill), Romae 
1954-1957.

Relacye N uncyuszow  A p o s to lsk ic h  i innych osöb o Pols ce od 
r, 1548 do 1690,vol. 2, Berlin-Poznan 1864.

Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucraina voll. 3,
1600-1769, ed. A. VELYKYJ, (=Analecta OSBM, ser. II, sect. Ill), 
Romae 1960-1965.

Testi di Diritto nuovo = CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE,
Fonti, [sérié I], Testi vari di Diritto nuovo (1550-1902), Roma 
1930.

Vetera Monumenta Poloniae = Vetera Monumenta Poloniae e t Li-
thuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maxi- 
mam partem nondum édita ex tabulariis Vaticanis deprompta 
collecta ac sérié chronologica disposta, voll. 3, ed. A. THEINER, 
Romae, Typis Vaticanis, 1861-1863.
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A ltr e  f o n t i
Kroniki Starorusskie, ed. F. SIELICKI, Warszawa 1987.
KULCZYNSKI = KULCZYNSKI I., Specimen Ecclesiae Ruthenicae ab 

origine susceptae fidei ad nostra tempora in suis capitibus seu 
Primatibus Russiae cum S. Sede Ap. Romana semper unitae, 
Romae 1733. -— ed. 2, Parisiis 1859.

MCS = Monumenta Confratemitatis Stauropigianae Leopoliensis 
sumptibus Instituti Stauropigiani, t. 1, ed. A. MILKOVYC, Leo- 
poli 1895.

MUR = Monumenta Ucrainae H istorica , voll. 12, (1075-1807), 
ed. A. SEPTYCKYJ, Romae, Editiones Universitatis Catholicae 
U c ra in o ru m  S. dem entis Papae, 1964-1975; voll. 13-14, 
(1771-1856), ed. A. BARAN, 1973-1977.

PouHesc minionych lat (Powiesf wriemiennych let), ed. F. SIELICKI, 
Wioclaw 1968.

SMOTRYC'KYJ M., Collected Works, (=Harvard Library of Early 
Ukrainian Littérature, Texts), vol. I, Cambridge, Massachussets 
1987.

The Paterik o f the Kievan Caves Monastery, trad. M. HEPPELL, 
Cambridge, Ma, 1989.

b. C i r i l l i c h e

Att i  S i n o d a l i
Додатокъ до чинностей = Додатокъ до чинностей и ріш ень  

руасого провинціяльного собора въ Галичині дтбувшого ся егь 
Львові  в р. 1891, Львовъ, Накладомъ Львовского гр. кат. 
Митрополичого Ординаріята, 1897.

Замойський Синод - “Синодъ провинціяльньїй рускій отбувшій ся 
въ м іс т і  Замостю року 1720”, in Додатокъ до чинностей и 
ріш ень руского провинціяльного собора въ Галичині отбув- 
июго ся въ Львові в р. 1891, Львовъ, Накладомъ Львовского гр. 
кат. Митрополичого Ординаріята, 1897.

Ж У К О В И Ч Ь , Брестскій соборъ 1591 = Ж УКОВИЧЪ П. Н., 
“Брестскій соборъ 1591 года (по новооткрытой грамоті, со
держащей дкянія его)”, in Извістія отділенія русского языка u 
словесности Императорской Академій Наукъ, т. XII, кн. 2, 
СанктПетербургъ 1907,45-71

—  “Матеріальї для исторіи Кіевскаго и Львовскаго соборовъ 
1629 года”, in Записки Императорской Академій Наукъ по 
историко-филологическому отділенію, т. VIII, № 15, С.- 
Петербургъ 1911.



Три синоди перемиські й епархіяльні постанови валявські в 17.- 
19. cm., ed. Гр. ЛАКОТА, Перемишль, Накладом Товариства 
Епархіяльна Поміч, 1939.

Чинности = Чинности и рішеня руского провинціяльного собора 
въ Галичині отбувшого ся въ Львові в роціі 1891, Львовъ, 
Накладомъ львовского гр. кат. Митрополичого Ординаріята, 
1896.

A ltr e  f o n t i
АЗР = Акты, относящіеся къ исторіи Западной Россіи, собран

ные и изданные Археографическою коммиссіею, т. 4, Санкт- 
Петербургъ 1851.

АСЗР = Археографическій сборникъ документові? относящихся 
къ исторіи северо-западной Руси издаваемый при управленій 
Вилынскаго учебного округа, т. 12, Вильна 1900.

АЮЗР = Архивъ Югозападной Россіи, издаваемый Временною 
коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учреж
денною при Клевскомъ Военномъ, Подолъскомъ и Воленскомъ 
Генералъ-Губернаторе, часть I, томи 1-5, Юевъ 1859-1872.

АкЮЗР -  Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной 
Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею, 
т. 2, СанктПетербургь’ 1865.

БЕНЕШЕВИЧЪ = БЕНЕШЕВИЧЪ В. Н., Сборникъ памятни- 
ковъ по исторіи Церковного Права, преимущественно рус
ского, кончая временемъ Петра Великого, вып. II, Петроградь 
1914.

ODUM = Описаніе документовъ Архива западнорусскихъ Уніатс- 
кихъ Митрополитовъ (1470-1832), 2 томи, С.-Петербургъ 
1897-1907.

Памятники = Памятники, изданные Временною коммисіею для 
разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Клев- 
скомъ Военномъ, Подолъскомъ и Волынскомъ Генералъ-Гу- 
бернаторк, т. III, Кіевь 1852.

“Памятники древне-русскаго Каноническаго Права”, in Русская 
историческая библіотека издаваемая Императорскою архео
графическою коммиссіею, т. VI, coll. А. С. Павловъ, изд. 2, 
СанктПетербургь 1908.

“Памятники полемической литературы въ Западной Руси”, кн. I, in 
Русская историческая библіотека издаваемая Императорс
кою археографическою коммиссіею, т. IV, ed. П. ГИЛЬТЕ-
п т л  а т  т т т г п  т г   *->_______  л n r r  n
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Правда про Унію. Документи і матеріали, Львів, вид. Каменяр, 
1965.

Рідкісний документ про вибір єпископів на Русі в cm., подав І. 
Хома, іп Богословія, 34, (Рим 1975), ст. 199-203.

F o n ti  l i t u r g ic h e
А рх1ерат икон ъ  к іевско й  м и т р о п о л ій  съ половины X IV  

с т о л ’кт ія, соИ. А. С. Петрушевичъ, (=Огшскъ изъ Богослов
ского В-Ьстника), Львовъ 1901.

Архіератіконь или Служебникъ Святительскій, Римъ 1973.
МАРУСИН = МАРУСИН М., Чини Святительських Служб в 

Київському Ев холоді он і з початку XVI cm., (=Праці Греко- 
Католицької Богословської Академії Богословського Відділу, 
27), Рим 1966.

Служебникъ Святительскій содержащъ въ себ’к по чину святыя 
восточныя церкве Літургію святителскую и прочїя обряды 
Святителемъ прислушающія, изд. А. Бачинській, Львовъ 
1886.
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B. STUDI ED ARTICOLI

a. L a t i n i

AA.W., Chiesa particolare e strutture dicomunione, Bologna, ed.
Dehoniane, 1985.

AA.W., Storia religiosa della Russia, Milano, “La Casa di Ma- 
triona”, 1984.

AMMANN A., “Der A ufenthalt der ruthenischen Bischöfe 
Hypathius Pociej und Cirillus Terlecki in Rom im Dezemder und 
Januar 1595-1596”, in Orienta Christiana periodica, XI, 
(Roma 1945), pp. 103-140.

—  Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi, Torino 1948.
ANDRUSIAK M., JözefSzum lanskipierwszy biskup unicki lwowski

(1667-1708). Z a r y s b i o g r a f i c z n y ,  (=Archiwum Towarzystwa Nau- 
kowego we Lwowie, dzial 13, tom XVI, zeszyt 1), Lwow 1934.

BARAN A., Metropolia Kioviensis e t Eparchia d. 2,
(=Analecta OSBM, ser. II, sect. I, vol. X), Romae 1960.

—  “Progetto del Patriarcato Ucraino di Gregorio XVI”, in Analecta
OSBM,3, (Romae 1958), pp. 454-475.

BIENKOWSKI L., Organizacja Ko w Polsce
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BILANYCH = BILANYCH Synodus an. 1720
çelebratio, approbatio et momentued. 2, (=Analecta OSBM, 

ser. II, sect. I, vol. 11), Romae 1960.
BLAZEJOWSKYJ D., Hierarchy o f the Kyivan Church (861-1990), 

Rome 1990.
BOBAK J., De caelibatu ecclesiastico deque Ordinis

Sacri apud Orientales e tpraesertim apud Ruthenos, (=Urbaniana, 
ser. 3, nr. 3), Romae, Officium Libri Catholici, 1941.

BROGI M., “Nomine vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche”, in 
Kanon 7,Wien 1985, pp. 124-141.

CHARKIEWICZ W., Zmierzch UnjiKoscielnej naLitwie  
Sionim 1929.

CONGAR Y. - DUPUY B., L'episcopato e la universale,
(=Biblioteca di cultura religiosa, ser. 2, vol. 94), Roma, ed. Pao- 
line, 1965.

DACKO I., “Metropolitan Andrej Szeptyckyj rediscoverer of 
traditional eastern ecclesiology and ecumenism”, Doctoral Dis
sertation in Theology at the University of Innsbruck, scritto non 
pubblicato, 1974.

DE CLERCQ, Conciles = DE CLERCQ. C., Conciles des Orientaux 
catholiques, voll. 2, (=Histoire des Conciles 11), Paris 1949- 
1954.

DE CLERCQ, Fontes ------Fontes Iuridici Ecclesiarum Orientalium.
Studium Historicum, Romae, P.I.O., 1967.

DE MEESTER P., Studi sui Sacramenti amministrati secondo il Rito 
Bizantino,Roma 1947.

DG = Dizionario dei Concili 1, diretto da PALAZZINI P., (Istituto 
Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense), Roma, 
Città Nuova Editrice, 1963.

DMITRIEV M., “The Religious Programme of the Union of Brest in 
the Context of the Counter-Reformation in Eastern Europe”, in 

Journal o f Ukrainian Studies,17, (1992), 29-43.
DYMYD = DYMYD M., “Edizioni e versioni dei concili di Kobryn, 

Zamosc’ e L’viv”, Esercitazione per la Licenza, Roma, Pontificio 
Istituto Orientale, Scritto non pubblicato, 1985.

ESPOSITO R., Leone XIII e l'Oriente Roma 1960.
FEDOTOV G., The Russian Religious Mind, Kievian Christianity, 

voll. 2, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
1946-1965.

From Kievan Rus’ To Modem Ukraine: Formation o f the Ukrainian 
N ation, Cambridge, M assachusetts, Harvard U niversity 
Ukrainian Studies Fund, 1984.



GATTIC., KOROLEVSKIJ C., I Riti Chiese Genova
1942.

GIANELLI C., “A propos de la confirmation du métropolite de Kiev 
Joseph Bolhaiynovyc par le patriarche œcuménique Joachim”, in 
Orientalia Christiana Periodica, 9, (Roma 1943), pp. 450-459.

GLINKA A., Diocesi ucraina greco-cattolica di Cholm, (=Analecta 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 34), Romae 1975.

GUDZIAK B., Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the 
Patriarche o f Constantinople, and the Genesis o f the Union o f  

Brest,Cambridge, Ma, 1998.
----"The Kyivan hierarchy, the patriarchate of Constantinople and

union with Rome" in Four hundred years Union o f Brest 
1996),Leuven 1996, 17-53.

HAJJAR J., Le Vatican - la France et le Catholicisme oriental 
(1878-1914). Diplomatie et histoire de l'Eglise, (=Bibliothèque 
Beauchesne Religions - Sociétés - Politique, 6), Paris 1979.

HALECKI O., From Florence to Brest (1439-1596), (=Sacrum Polo- 
niae Millennium, 5), Roma 1958.

—— “Isidore's Tradition”, in Analecta (Roma 1963).
НІМКА J.-P., “The Greek Catholic Church and Nation-Building in 

G a lic ia , 1772-1819”, in Harvard Ukrainian Studies, 8 (3/4), 
Dec. 84, pp. 426-452.

HOD1NKA A., A munkâcsi gör. szert. püspôkség Okmânytâra 1458- 
1715,Ungvâr 1911.

HOFMANN G., “Ruthenica. Die Wiedervereinigung der Ruthenen”, in 
Orientalia Christiana, 3, 2, (Roma 1924-1925), pp. 142-149.

Intrepido Pastoris = Intrepido Pastoris, Науковий Збірник на 
честь Блаженнішого Патріарха Иосифа в 40-ліття усту- 
плення на Галицький Престіл 1.11.1944, (=Науковий Збірник, 
62), Roma, Universitas Catholica Ucrainorum s. dementis Papae, 
1984.

KAMINSKYJ = KAMINSKYJ E., De Potestate Metropolitarum
sium-Haliciensium (a. 1596-1805), (= Opera Graeco-Catholicae 
Academiae Teologicae, vol. 31), Romae 1969.

KOROLEVSKIJ C., Métropolite An (1865-1944), 
(=Opera Theologica Societatis Scientificae Ucrainorum, vol. XVI- 
XVII), Romae 1964.

KOSYK W., L'Allemagne National-Socialiste e t l'Ukraine, Paris, 
Publications de l'Est Européen, 1986.

KRASINSKI V., Essai sur l'histoire religieuse des nations slaves, 
trad., Paris 1853.

KUBINSKYI J., The History o f Prjasiv (=Opera Graeco-
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LENCYK = LENCYK V., The Eastern Catholic Church and Czar 
Nicholas I, (=Centro di Studi Universitari Ucraini a Roma. Праці 
філософічно-філологічного факультету, 2), Romae - New York 
.1966.

LJUBACiVS’KYJ M., What it really Russia that was christianised in 
988?, London-Rome, Ukrainian Publishers LTD, 1985.

LOZOVEI = LOZOVEI P., De Metropolitarum Kioviensium Potes täte 
(988-1596), ed. 2, (=Analecta OSBM, ser. II., sect. I, vol. 15), 
Romae 1962.

MAKUCH = MAKUCH B., “De Capitulis Cathedralibus in Ecclesia 
Ruthena, (Disquisitio historico-iuridica)”, Tesi di Laurea, Fa- 
coltà di Teologia del Pontificium Athenaeum Urbanianum de 
Propaganda Fide, Scritto non pubblicato, 1943.

MARTYNOV O., Plan zniesienia Kosciola Grecko-Katolickiego w 
Rosyi, Dokument Histoiyczny, Krakow, «Czas», 1882.

MONCAK I., Florentine ecumenism in the Kyivan Church, Rome 
1987.

MUDRYJ S., De transitu ad alium ritum (A byzantino-ucraino ad 
latinum ), Dissertatio Historico-iu 2 ed., (=Analecta 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 26), Romae 1973.

----Le istituzioni, scritto non pubblicato, senza luogo, senza data.
ONATSKYJ E., Studi di storia e di cultura ucraina, Roma, U.P.S.R., 

1939.
PEKAR A., De e rec tio n e  canonica eparch iae  M uka co vien sis  

(an. 1771), ed. 2, (=Analecta OSBM, ser. II, sect. I, vol. 7), Romae 
1956.

----Historic background o f the Eparchy o f  Pittsburgh,
PA., Byzantine Seminaty Press, 1968.

—— “Restoration of the Greek Catholic Church in Czechoslovakia”, 
Offprint from The Ukrainian Quarterly, 29, 3, (New York 1973).

---- The bishops o f the Eparchy o f Mukachevo with historical
outlines, Pittsburgh, PA., Byzantine Seminary Press, 1979.

PELESZ = PELESZ J., Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche 
m it Rom von den ältesten Zeiten bis auf die voll. 2,
Würzburg-Wien 1878-1880.

PERI Vittorio, Orientalis varietas, (=Kanonika, vol. 4), Roma 1994.
POLÊINS., Une tentative d'Union au XVIe siècle: La mission reli

gieuse du P. Antoine Possevin SJ.en (=Ori- 
entalia Christiana Analecta, vol. 150), Roma 1957.

POLONS’KA-VASYLENKO N., Two conceptions o f the History o f  
Ukraine and Russia, London 1968.

PRITSAK O.. The Oriein o f Rus’. f=Harvard Ukrainian Research
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PRUSZKOWSKI J., M a r t y r o l o g i umPodlachiae brevissimum  
Podlachiae martyrum, mortisque eorum gloriosae in
tormentis, 2-0) post cruciatus, 3-0) post supplicia in carceribus 
perpessae, brevis adumbratio. Ad quaestiones quoque a S. R. 
Congregatione positas justissima responsa, Lublini 1924.

ÜEZÄÖIO., De potestate dispensandi episcoporum orientalium ad 
normam Mp. Episcopalis potestatis, Roma, Pontificium Insti- 

tutum Orientalium Studiorum, 1968.
SliVtÜENKOI., Byzantine Roots o f Ukrainian Christianity, (=The 

Millennium Series), Cambridge, Massachusetts, Harvard Uni
versity Ukrainian Studies Fund, 1984.

“Sllpyj (S.E. Mons.) Arcivescovo Maggiore”, in Osservatore Romano, 
6. II. 1964.

Sm URLO E ,,LeSaint-Siège et l'Orient Orthodoxe Russe 1609-1654, 
Prague 1928.

STASIAK M., Disciplina sacramentale di ri to
bizantino-slavo in Polonia secondo i sinodi provinciali d i 
Zamosc (1720) e di Leopoli (1891), Excerptum e thesis ad  
Lauream, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1974.

STAS1W, Metropolia Haliciensis = STASIW M., M etro p o lia  
Haliciensis (Eius historia et iuridica forma), ed. 2, (=Analecta 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 12), Romae 1960.

---- “Synodus Leopolitana”, Dissertatio ad Lauream, Pontificium
Istitutum Orientale, scritto non pubblicato, Romae 1959.

SZEGDA = SZEGDA M., Dzialnoscpraumo-orga
Jôzefa IVWelamina Rutskiego (1613-163 7), Warszawa, Akademia 
Teologii Katolickiej, 1967.

TANCZUK D., “Conamina unionistica in Ecclesia Ruthena in primo 
dimidio saec. XVII”, Dissertatio ad Lauream, Pontificia Uni
versitas Urbaniana, scritto non pubblicato, Romae 1939.

---- “Quaestio Patriarchatus Kioviensis tempore conaminum
Unionis Ruthenorum (1582-1632)”, in Analecta OSBM, I, 1, 
(Romae 1949), pp. 128-144.

TIIEINER A., Die Neuesten Zustände der Katholischen Kirche bei 
der Ritus in Polen und Russland seit Katharina II. bis aus 

unsere Tage, Documente,Augsburg 1841.
PILLARD J.-M.-R., L'évêque de Rome, Paris, ed. Cerf, 1984.
VELYKYJ A., “Programma Suppressionis Ritus Rutheni «Projectum 

intuitu Ruthenorum a. 1717 editum»”, in Analecta OSBM, 7, 
(Romae 1971), 249-257.

VELYKYJ A., “Regia Danielis De Halyd coronatio”, in Analecta  
OSBM,I, 4, (Romae 1953), 646-648.
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VLASOVS’KYJ I., Outline History o f to the Union o f
Berestye, New York - Bound Brook, Ukrainian Orthodox Church 
of USA, 1956.

VOJNAR M., De Regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita 
Josepho Velamin Rutskyj instauratorum, vol. I, ed. 2, (=AnaIecta 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 1), Romae 1949.

WERNZ F. X., lus Decretalium, 1-2, Romae 1898-1899.
WOLF L., “Vatican Diplomacy and the Uniates of the Ukraine after 

the First Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth”, in 
Harvard Ukrainian Study, VIII (3/4) Dec. 84, pp. 397-425.

ZOGHBY E., “En marge du Concile”, in Le Lien, XXIX, 3, (Le Caire, 
Mai-Août 1964), pp. 1-11.

2 u 2 eKI., “Che cosa è una Chiesa, un Ri to Orientale?”, in Semi- 
narium, 27, (Roma 1975), pp. 266-277.

b . C i r i l l i c i

АНДРУСЯК M., “Львівське, Галицьке й Кам’янець-Подільське 
православне (в 1539-1700 рр.) та й уніатське (в 1700-1808 рр.) 
єпископство у Львові”, in Лоіос 10 (Йорктон 1959), 43-49, 201- 
205, 256-264; 11 (1960), 30-36.

Б АНТЫШЪ-КАМЕНСКИЙ Н., Историческое о воз
никшей въ Иолыи-к Уній, съ показа начала и 
въ продолженіе оной чрезъ два паче же о
бывшемъ отъ Римлянъ и Утят на благочестивыхъ та- 
мошнихъ жителей гоненій 1975 года собранное, Вильна 1866.

БАЧИНСЬКІЙ = БАЧИНСЬКІЙ А., Право Церковне съ 
блившимъ увзглядненемъ церковно-державныхъ Ав-
стрійскихь и краевыхъ Галицкихъ, (=Библіотека Богословска, 
III), Львовъ 1900.

БЕНЕШ ЕВИЧ В. И., Древнеславянская Кормчая: X IV
титулов без толкований, 2, София 1987.

Берестейська унія і українська культура XVII століття, 
ред. Б. ҐУДЗЯК, Львів 1996.

Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII 
столітті, ред. Б. ҐУДЗЯК, Львів 1997.

“Благочинничиские соборчики западнорусской церкви и зна
чение их в древнее и настоящее время”, in Подольские 
епархиальные ведомости, 23. (КаменецПодольский 1878), 
814821.

БОБРОВСКИЙ П. О., Русская Греко-Утатская Церковь въ  
царствоваиіе Императора Александра, I, С.-Петербургъ 1890.



БОЛХОВИТИНОВ E., Описание Киевософийского собора и 
Киевской иерархии, с присовокуплением разных грамот и 
выписок, объясняющих оное, Киев 1825.

БОЛХОВІТІНОВ Є., Вибрані праці з історії Києва, Київ 
1995.

БРОДОВИЧЪ Ф., W idokpzem ocy па slabq niewinnosc srogo wy- 
wartej roku 1789, часть І, изд. 2, Львовъ 1861.

ВАСИЛИИ (Диакон), Леонид Федоров. Жизнь и деятельность, 
(=Научні і літературні публікації «Студіон» студитських мо
настирів, 3-4), Рим 1966.

Велика Історія України, вид. їв. Тиктор, Львів-Торонто 1948.
ВЕЛИКИЙ, Літопис = ВЕЛИКИЙ А. Г., З  літопису христи

янської України, Церковно-історичні радіолекції з Ватикану, 
І-ІХ, (^Українська Духовна Бібліотека), Рим 1968-1977.

ВЛАСОВСЬКИЙ = ВЛАСОВСЬКИЙ І., Нарис Історії Україн
ської Православної Церкви, I-IV, Ню Йорк - Баунд Брук, в-во 
Укр. Православна Церква в ЗДА, 1955-1961.

ГЕНТОШ Л., “Ставлення Римського престолу до виникнення 
польсько-українського збройного конфлікту в 1918 р.’\  іп 
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ГЛИНКА Л., Особове Право, скрипти, без місця, без дати.
ГОЛОВАЦКЫЙ Я., Львовская руская епархия перед стома 
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Львовским, Галицким Каменецким, Львов, Типом 
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ГОЛУБЕВЪ = ГОЛУБЕВЪ С., Кіевскій Митрополитъ Петръ 
Могила и его сподвижники, т. 1, Кіевь 1883.

ГОЛУБИНСКІИ Е., История Русской Церкви, т. 1, Москва 1901- 
1904.

ГРИНЄВИЧ В., Минуле залишити Богові, Львів 1998.
ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія = ГРУШЕВСЬКИЙ М., Історія Украї- 

ни-Руси, тг. 1-8, передрук вид. 2, Ніо Йорк 1954-5.
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Київ, Дніпропетровський Союз Споживчих Союзів України, 
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Держава, суспільство і Церква в Україні у XYII столітті, 
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1960.

Історичний контекст, укладення Берестейської ун ії і 
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JIAKOTA Г., Три синоди перемиські й єпархіальні поста
нови валявські в 17-19 cm., Львів 1939.

ЛЕВИЦЬ КИЙ В., “Церковне судівництво в церковних уста
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ЛУЦІВ В., “Церковні Братства в Україні”, іп Богословія, 37, (Рим 
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ЛЮ БАЧІВСЬКИЙ М., Чи справді було хрищення Росії 988 
року?, Рим-Мюнхен, Український Освітній Інститут, 1986.

МОНЧАК І., Самоуправна Київська Церква, Львів 1994.
МАКАРИЙ, История = МАКАРИЙ, История русской Церкви, 

тт. 9-12, СанктПетербургь 1879-1883.
МАРУ СИН М., Погляд на виховання кандидатів духовного 

стану на Україні, (=Витяг з Богословїї, 21-24), Рим 1964.
Матеріяли до історії суспільно-політичних і економічних від

носин західньої України, ed. М. ГРУШЕВСЬКИЙ, іп Записки 
Наукового Товариства Імені Шевченка, той 64 (Львів 1905) - 69 
(1906).

МИЛАШ Н., Правила православной Церкви с толкованиами, 2, 
СанктПетербургь 1912.

НАГАЄВСЬКИЙ І., Нарис історії Галицької Митрополії у 150- 
річчя її відновлення, (^Бібліотека Осередку Праці Товариства 
їм. Шевченка у Філадельфії, 1), Філадельфія, Накладом В-ва 
«Америки», 1958.

Н A3 АРКО І., “Галицька митрополія”, іп Записки ЧСВВ, З, 
(1958), 173-189.

----Київські і галицькі митрополити. Біографічні нариси 1590-
1960), (^Записки ЧСВВ, сер. II, секц. І, т. 13), Рим 1962.
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—  Святий Володимир Великий, Рим 1954.
НЕДЕЛЬСКИЙ С., Униатский мытрополит Лев Кишка

его значене в истории унии, Вильно 1893.
ОГІЄНКО І., Українська Церква, тг. 2, (=Наукова Бібліотека Юрія 
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ОГЛОБЛИН О., “Українська церковна історіографія”, іп 
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ПАВЛОВ А., Первоначальный славянорусский Номоканон, 
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ПАШКЕВІЧ У., “Уніяцкая царква у Беларусі у пачатку 

XVIII ст.”, іп 3  гісторьіі уніяцтва у (да
годдзя Брэсцкау уніі), Мінск 1996, 7784.

ПЕКАР А., Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 1: Єрархічне 
оформлення, (=3аписки ЧСВВ, сер. II, секц. І, т. 12), Рим 1967.

ПЕТРУШЕВИЧЪ, Галицкая Л-ктописъ съ 1772 = ПЕТРУ ІПЕ- 
ВИЧЪ А. С., Свободная Галицко-Русская съ 1772
до конца 1800 года, ч. 2, Львовъ 1889.

----: Арх1ератиконъ кіевской митрополій съ половины XVI
стол-ктія, по списку съ конца XIV Львовъ 1901.

---- “В'Ьроиспов'кданіе новопоставляемого русского епископа
предъ Кіевскимь митрополитомъ, начиная съ половины XIV 
стол-Ьтія, д-Ьлаемое”, іп Богословск В-кстникъ, 2, (Львовъ 
1901), 93-101.

—  О времени введені я христіянства на Галицкой Русі, Львовъ 
1882.

----“О способа избранія и поставленія въ дьяконскій и свяще-
ническій чинъ изъ мірськихь лиць въ XVI стол'Ьтіи на Южной 
Русі”, іп Богословскій В-кстникъ, 3, (Львовъ 1900), 81-88.

—  “О способа избранія и поставленія епископа”, іп Богословскій 
В-кстникъ, 3, (Львовъ 1900), 155-165.

—  Свободная Галицко-Русская Л-ктописъ съ 1700 до конца Ав
густа 1772 года, ч. 1, Львовъ 1887.

ПЛОХИЙ С. Н., Папство и Украина. Политика римской 
курии на украинских землях в XVIXVH вв., Киев 1989.

ПЛОХІЙ С. М., “Від Якова Суші до Атанасія Великого 
(Огляд видань римських джерел з історії української 
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(Київ, Наукова думка, 1993), 614.

ПОКРОВСКИЙ А., “О соборах ЮгоЗападной Руси XVXVII 
веков” іп Богословский вестник, 9, (1906), 108151.
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П О К РО В С К И Й  И., О пыт  церковноист орического, 
статистического и географыческого исследования, 1, 
Казань 1897.

ПРИСЯЖНЮК В. П., “Система заміщення уніатських 
архієрейських кафедр у Правобережній Україні в XVIII 
столітті (до питання про організаційну структуру церкви в 
регіоні)”, in Вісник Київського університету. Історія, 
22, (Київ 1994), 2128.

РИЖЕВСЬКИЙ В., “З'їзд українських владик у Львові в 1929 р.”, 
in Богословія,2, (Львів 1928), 161-173.

РУДОВИЧ = РУДОВИЧ І., “Кобринський Синод 1626”, in Бого
словія, 2, (Львів 1924), 1-37, 196-212.

Русское православие: вехи истории, Москва 1989.
САВИЦЬКИЙ = САВИЦЬКИЙ І., “Іпатій Потій епископ воло- 

димирський і митрополит київський”, in (Львів 1913).
САПЕ ЛЯК А., Київська Церква на слов’янському сході, 

Львів 1999.
СЕМЧУК С., Митрополит Рутський (^Українська Духовна 

Бібліотека), Торонто 1967.
СЄМАШКО Й., Записки Іосифа Митрополита Литовского, І, 

СанктПетербургь 1883.
СИТКЕВИЧ А., Западно-русский крылос и его судьба в 

униатской Церкви до половины XVIII века, Гродна 1903.
С ЛІП И Й  Й., “Погляд на догматичні та історичні основи 

Греко-католицької Церкви в Україні”, in Богословія, 56, 
(Рим 1992), 3-65.

“Царгородський Патріярх Григорій III Мамме”, in Богословія, 25- 
28, (Рим 1964), 114-120.

—  “Творче обличчя і гріб київського митрополита і царгород- 
ського патріарха кард. Ісидора”, in Богословія, 25-28, (Рим 
1964), 1-32.

СОНЕВИЦЬКИЙ = СОНЕВИЦЬКИЙ Л., Український Єпископ 
Перемиської і Холмської Єпархії в XV-XVІ cm., (=3аписки 
ЧСВВ, сер. II, секц. II, т. 6), Рим 1965.

ТОМАШ ІВСЬКИЙ С., Історія Церкви на Україні, 2-ге вид., 
Філадельфія, без дати.

—  “Предтеча Ісидора. Петро Акерович, незнаний митрополит 
руський (1242-1245)”, in Записки ЧСВВ, II, 3-4 (1926), (Жов- 
ква 1927), 221-313.
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ТУЧАПЕЦЬ В., Теологічно-екуменічне значення Берестей
ської Унії в навчанню Івана Павла неопублікована 
магістерська праця, Городок 1998.

ФЕДОРІВ, “Замость” = ФЕДОРІВ Ю., “Замойський Синод 1720 
р.”, іп Богословія, 35, (Рим 1971), 5-71.

—  “Кобринський Синод 1626 р.”, іп Богословія, 38, (Рим 1974), 
5-91.

ФИЛАРЕТ (Гумилевский), История Русской Церкви, 5, 
Москва 1888.

ХОЙНАЦКИЙ А., Западнорусская церковная уния в ея  
богослужении и обрядах, Киев, 1873.

ХОМА, Київська Митрополія = ХОМА І., Київська Митрополія 
в Берестейськім періоді, (=Праця Греко-Католицької Бого
словської Академії, т. 48), Рим 1979.

—  “Старання Митрополита Андрея про приведення прав і властей 
Київських Митрополитів”, Ьегіопе рег Гарегїига йеіі'аппо асса- 
сіетісо 1987-88 йеЦ'итуегейа Сайоііса исгаіпа, бсіійо поп риЬ- 
Ьіісаїо.

—  “Ц ерковна орган ізац ія  на Русі княжих ч ас ів” , іп 
Науковий конгрес у 1000-ліття Хрищення Руси-України у  
співпраці з Українським Вільним Університетом, Мюнхен 
1988-89,74-107.

ЧИСТОВИЧ И., Очерк истории Западно-Русской Церкви, 
2, Санкт-Петербург 1884.

ЧУБАТИЙ М., “Історичний доказ на помісність Руської Церкви 
від самого її оснування (988)”, іп Богословія, 35, (Рим 1971), 
213-215.

—  Історія Християнства на Р1, (=Праці Греко- 
Католицької Богословської Академії Богословського Відділу, 
24-26), Рим - Ню-Йорк 1965.

----Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’ян
ських націй, (=3аписки Наукового Товариства ім. Шевченка, 
том СЬХХУІІІ), Ню Йорк - Париж, вид. Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України, 1964.

—  “Митрополит Ісидор в переломовий момент в історії україн
ського народу”, іп Богословія, 25-28, (Рим 1964), 24-32.

1ІІЕПТИЦКІЙ, О поставленю о. Хомишина = ШЕПТИЦКІЙ А., 
ГІослаиіє Пастырске до вірнихь Станиславдвскои єпархій, 
Жовква 1904.

—  Листь Пастирскій до Вірнихь Жовква 1901.



----О достоинъств is и обовязкахь священиксвъ. Листъ Пастир-
скій до всечестного священъства Apxienapiu Львовской, Жов- 
ква 1901.

----О канонічной визитаціи. Посланіє Пастырске до Духовенъ-
ства соединеныхъ єпархій, Жовква 1902.

----Пояснене обрядовъ при посвященю Церкви, Жовква 1901
----Христіяньска робота. Зъ I Пастирского Листа епископа

станиславбвского, Жовква 1900.
ЩАПОВ Я. Н., Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв., 

Москва 1976.

с . A b b r e v i a z i o n i

APF = Archivium S. Congregationis de Propaganda Fide.
OSBM = Ordo S. B asilii M agni (Ordo Basilianus S. Josaphat).
3HTTII = Записки Наукового Товариства імені Шевченка, 
n.s. = nuovo stile, calendario gregoriano. 
v.s. = vecchio stile, calendario giuliano.

26 Abbreviazioni e opere citate



PREFAZIONE

Il concilio Vaticano II, nel decreto sull'Ecumenismo 
«Unitatis Reintegratio» 16, ha fatto «risultare chiaramente 
la caratteristica autonomia disciplinare, di cui godono le 
Chiese Orientais essa non è conseguenza di privilegi con- 
cessi dalla Chiesa di Roma, ma della legge stessa ehe tali 
Chiese possiedono sin dai tempi apostolici». Qpeste parole di 
Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica «Euntes in 
Mundum» in occasione del Millennio del Battesimo della 
Rus’ di Kyiv, sono state come un'eco alia storia recen te  
della Chiesa unita di Kyiv, ehe nella persona del suo c a p u t  
e t  p a te r  Josyf Slipyj sosteneva da tempo questa tesi. Per 
studiare la figura giuridica del vescovo di una Chiesa parti- 
colare orientale, bisogna dunque andare a cercare i sinodi 
ehe sono la più alta espressione della collegialità e ehe 
hanno potestà di regolare la propria vita ecclesiale secondo 
la propria disciplina.

Per avéré un'idea generale della Chiesa unita di Kyiv 
cominciamo con un breve e s c u r s u s  storico. L'intento è di 
dimostrare ehe la Chiesa della Rus’ di Kyiv, che ha il suo 
inizio nel 988, aveva sempre nobili aspirazioni ecumeniche 
fin dall'inizio della sua esistenza e ehe l'unione di Brest del 
1596 è solo un passo concreto ulteriore su taie via, ehe il 
filo diretto tra taie realtà e la denominazione chiamata oggi 
Chiesa greco-cattolica ucraina esiste veramente.

Dopo l'introduzione storica, si dà una visione su diversi 
sinodi della Chiesa di Kyiv nel periodo dal 1589 al 1891. 
L'anno 1589 segna l'inizio dell'intenso periodo dell'unione 
di Brest del 1596. I sinodi sono la base da cui si prendono 
informazioni per cercare di delineare la figura giuridica 
del vescovo. Una taie ricerca sui sinodi non è evidente, 
perché non esiste né una loro lista né un lavoro su di essi, 
eppure è una ricerca necessaria e vitale da svolgere.

Sotto le parole: «nozione e natura della potestà vesco- 
vile» cerchiamo di delineare i caratteri generali del 
vescovo che sono universali, perché il vescovo rappre- 
senta l'universalità della Chiesa. Una tipologia dei vari 
vescovi fa vedere diverse potestà in seno allô stesso mi- 
nistero. Se l'arcivescovo metropolita di Kyiv, Halyé e di 
tutta la Rus’ aveva un potere simile ai patriarchi orientali,
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quale  e ra  il ruo lo  de ll'esarca  di tu tta  la Rus’, del pro to tro - 
nio, del coadiutore?

V edendo chi c réa  e come si c réa  un vescovo, si delinea 
l'in izio  della  sua figu ra  giuridica. Diversi e rano  i m odi p e r 
la provvisione épiscopale, m a quella deH'«Ustav di Tegnost» 
sem bra  la  p iù  collegiale e co rrisp o n d en te  a ll'indo le  p a rti- 
colare di q u esta  Chiesa orientale.

I d iritti e doveri del vescovo si colgono scendendo  sul 
cam po di lavoro  del vescovo eparchiale: come si deve com- 
p o rta re  ne lla  com unione episcopate, com e deve esercitare  
le sue funzion i di pasto re , di m aestro, di san tificato re, di 
guida, com e finisce il m andato  del vescovo eparchiale?

Si d a n n o  ind icazion i p e r  la  pubb licazione  in u n a  rac- 
colta di diversi testi sinodali della Chiesa di Kyiv.

*  *  *  *

* * *

Rivolgo u n  p a rtic o la re  rin g raz iam en to  ai m iei anzian i 
p ro fesso ri de lla  Facoltà di D iritto  Canonico O rientale  del 
Pontificio Istitu to  Orientale, Marco Brogi e Sofronio M udryj 
p e r il loro prezioso aiu to  nel redigere questo lavoro.

Mi p rem e anche di r in g raz ia re  ca ld am en te  il re tto re  
dell'U niversità  Cattolica Ucraina, m ons. Ivan Chôma, p e r i 
suoi suggerim enti, incoraggiam enti ed aiuto, che mi h an n o  
perm esso di p o rta re  questo studio a term ine.

T utti i tre  p ro fesso ri sono oggi vescovi della  Chiesa di 
Cristo e d iscendenti degli apostoli.
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QUADRO STORICO-RELIGIOSO DELL'UCRAINA

I. La Rus7 di K yiv

L 'an tich ità  del te r r ito r io  d e ll 'U c ra in a  si p e rd e  n e lla  
n o tte  dei tem pi. Ha conosciuto un  g rande  sv iluppo nel pe- 
riodo  dal 3000 al 1700 a .0 .1 Dopo questa  e ra  di ram e e di 
b ronzo , ch iam ata  c u ltu ra  di T rypillja , il te r r ito r io  d e l- 
l 'o d ie rn a  U craina h a  v issu to  m oite  invasion i. In con- 
seguenza, si a ttrib u iv an o  al paese, secondo  de epoche , i 
nom i delle tr ib ù  o dei popoli no m ad i che ne  av ev an o  
invaso u n a  p a rte  p iù  o m eno im p o r ta n te . Q uesti nom i 
sp arisco n o  con i nom adi, p e r  lo p iù  fusi con  la  p o p o - 
lazione.2

Lo Stato degli Anti, che esisteva dal IV al VII secolo, fu il 
p recu rso re  dello Stato che si è fo rm ate  nella  m età  del se- 
colb IX in to rn o  alla c ittà  di Kyiv. Lo Stato d i Kyiv p rese  il 
nom e di Rus'(Russia, Ruscia o R uthenia, in  la tin o ).3 È 
d u n q u e  so tto  questo  nom e che si conosce l'U cra in a  me- 
dievale. La Rus’ estese le sue fron tière, in d irez ione  Ovest, 
al di là  della  c ittà  di PeremySl’ (P rzem ysl n e lla  Polonia 
a t t u a l e ) .4 Al Nord, la sua esp ansione  si co n c lu se  con  
l 'acq u is to  di te r r ito r i  im p o rtan ti, dove si sono  fo rm a ti 
p rin c ip a ti vassalli. Kyiv d iven tô  il cen tro  d i u n  vero  im- 
pero , com posto dalla m etropoli (la Rus’) e delle sue d ipen- 
denze. La Rus’ (Stato di Kyiv) doveva l'essenziale della  sua 
p o ten za  al com m ercio  in te rn az io n a le . U na delle  s t r a d e  
com m erciali che a ttraversavano  il paese e ra  la  s tra d a  flu
viale che collegava la Scandinavia alla Grecia, a ttrav erso  il 
Volchov, la  Dniva, il D nipro (in russo  D nieper) e il m ar 
Nero. I com m ercianti che p rendevano  q u esta  s tra d a  dove-

* Cf. Історія Києва, 1, (=Інститут Історії Академії Наук УРСР), Київ I960, 21-24.
2 Cf. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 1 (Ню Йорк 1954).
3 Cf. О. Pritsak, The Origin of Rus’, (-Harvard Ukrainian Research Institute, Occasional 

Papers), Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 1975.
4 Per quanto concerne I »»ml gengrafld urralnl, possono dlffcrire secondo la lingua uti- 

llzzata. Ad csempio, la città dl L'vlv b rhlamala Lwow In nolacco, Lemberg in tedesco, Lvov In 
russo, Leopolis in latino, Lnopnll In itallana In genet alr̂  ahhlamo preferlto la trascrizione



vano essere di d ifferen te  ceto sociale, etnico, cu lturale , re- 
ligioso.

IL II battesimo della Rus' di Kyiv

La re lig ione  c ris tian a  aveva a Kyiv num ero si seguaci 
già p rim a  del 988, anno  ufficiale del suo battesim o. II cris- 
tianesim o fu  accettato  sul m odello della cu ltu ra  ed ecclesi- 
o logia b iz an tin a  a cau sa  della  s itu azio n e  po litica  de lla  
R u s ’.5 Nel 945 sono m enzionati la ch iesa  d i s. Elia e i 
c ris tian i de l seguito  di Ihor (p rincipe  kyiviano della  di- 
n astia  dei Rjurikidi, dal 913 al 9 4 5 ).6 La m oglie-vedova di 
Ihor, Ol’h a , fu  b a tte z z a ta  ne l 957 p ro b a b ilm e n te  a 
C ostan tinopo li. La stessa si rivolse a O ttone I (im pera to re  
ro m an o  dal 966 al 973) ch iedendo  l'invio di un  vescovo 
dall'O ccidente p e r  Kyiv. Ma fu il n ipote di Ol’ha, Vladimiro 
(V olodym yr - in ucraino , gran  p rinc ipe  dal 979 al 1015), 
che  re se  p r im a  il pag an esim o , poi il c r is t ia n e s im o  
re lig io n e  d i S tato. Gli im p e ra to ri b izan tin i Basilio II e 
C ostantino VIII (976-1028) avevano chiesto aiu to  m ilitare a 
V ladim iro, p e r fa r fron te  agli u su rp a to ri dell'Asia Minore. 
V lad im iro  acco n sen ti a p a tto  di ricev ere  in m oglie la 
so re lla  degli im p e ra to ri, la p o rf iro g e n ita  A nna. Nello 
s tesso  tem p o  p ro m ise  di fa rsi b a tte zzare . R icevette il 
battesim o probab ilm en te  a Kyiv all'inizio del 988 e du ran te  
l'es ta te  dello stesso anno  fu battezzata  la popolazione della 
capitale . C ostan tinopoli m andô  il m etro p o lita  Teofilato e 
a lcuni vescovi; m a veri m issionari e catechisti a rriv a ro n o  
d a lla  Boemia, d a lla  M oravia e da lla  Bulgaria, cioè dai 
te rr ito ri nei quali l 'e red ità  cirillo-m etodiana e ra  viva.7 * і
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0 I. Sevéenko, Byzantine Roots of Ukrainian Christianity, (=The Millennium Series), 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Ukrainian Studies Fund, 1984.

® II Racconto dei tempi passatx (Повість Временних Літ) attribuisce ai Variaghi il ruolo di 
fondatori della dinastia dei Riurikidi, che dovevano regnare anche a Kyiv. Si tratta di una 
verità non provata. Cf. Powiescminionych lat (PowiesV wriemiennych let), ed. F. Sielicki, 
Wroclaw 1968, 254-257.

 ̂ Le cronache, fra cui la primitiva Racconto dei tempi passati, non parlano di questi veri 
missionari, perché і loro compilatori e correttori erano filo bizantini. Era comunque difficile per
і bizantini mandare missionari perché bisognava parlare lo slavo. Il cristianesimo si espandeva 
molto lentamente. Esistono quattro differenti teorie della provenienza del clero e della gerarchia 
nella Rus’ di Kyiv: la teoria romana, bizantina, t’mutorokana e bulgara. Cf. J. Krajcar, "Quadro 
storlco generale", in AA. VV., Storia reHgiosa della Russia, a cura di L. Vaccaro, Milano 1984,
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III. I contatti con l'O ccidente europeo

I rap p o rti tra  i neofiti della  Rus’ e il c ris tianesim o  oc
ciden tale  erano  cordiali. La com unione ecclesiale tra  Kyiv 
e l'O ccidente persistette  anche dopo l'anno  1054, anno  che 
segno la  ro ttu ra  tra  Roma e C ostan tinopo li al tem po  del 
p a tria rca  Cerulario. Izjaslav, g ran  p rinc ipe  di Kyiv, (1054- 
1068, 1069-1073, 1076-1077) volendo recu p e ra re  il tro n o  
perdu to , m ando nel 1075 il figlio Jaropolk  d a  G regorio VII 
(1 0 7 3 -1 0 8 5 ), ch ied en d o  a iu to .8 II Papa scrisse  a llo ra  al 
p rincipe Boleslao di Polonia (992-1025) di p o rre  te rm ine  al 
suo ostile attegg iam ento  verso  Izjaslav. Molti m a tr im o n i 
fu ro n o  ce leb ra ti fra  i R jurikidi e i m em b ri delle  case 
reg n an ti in Europa occiden tale  e se tten tr io n a le  e m ai si 
pose la questione della fede. I m ercan ti di Bari tra fu g a ro n o  
le re liq u ie  di san  Nicola d a  M ira in  Asia M inore e le 
p o rta ro n o  a Bari il 9 m aggio 1087. II p a p a  U rbano  III 
(1185-1187) istitui una  spéciale festa  «della traslaz ione  di 
san  Nicola», che si c é léb ra  a n c o ra  oggi n e lle  d iocesi 
m e rid io n a li e p resso  tu tti gli slavi di r ito  o rien ta le  il 9 
maggio. Per i greci tale fa tto  non  p o teva  essere  occasione 
di festa.

IV. Le eparchie nella  m etropolia di K yiv9

«L 'autorità e la giurisdizione del m etro p o lita  di Kyiv e ra  
d efin ita  nella  racco lta  delle leggi N om ocanon  in t r o d o t ta  
nella Chiesa della Rus’ con l'approvazione  dei princip i» .10

Verso la  fine del XI secolo c 'e ran o  10 e p a rc h ie  n e lla  
m etro p o lia  di Kyiv, che so tto s tav an o  a ll’arc ivescovo  di 
Kyiv:11 1. Cernihiv; 2. Bilhoroh presso  Kyiv; 3. V olodym yr- 
Volyns’kyj (eparchia fondata  nel 1078-1088); 4. N ovgorod, 
dopo  Chiesa arcivescovile, il cui vescovo e ra  contem - 
p o ran eam en te  vescovo di Pskov; 5. Rostov (fo n d a ta  nel 
1073-1076); 6. Turiv, poi collegata con Pins’k, (fondata  nel 
1078-1088); 7. T m utorokans’k; 8. PeremyâP. (nell

8 Cf. DPR 1 (Romae 1953), 5-8.
9 Notizie prese da І. Хома, "Церковна організація на Русі в княжі часи”, in Науковий 

конгрес у  1000-ліття Хрищення Руси-України у  співпраці з Українським Вільним 
Університетом, Мюнхен 1988-89, 74-107.

^  І. Хома, "Церковна організація на Русі в княжі часи". II tema della struttura gerar- 
chica della Chiesa di Kyiv d trattato ampiamente in seguito nel nostro capitolo Nozione e 
natura della potest/) vesconlle.

^  E. Голубіше КІМ. ИСШОІШЯ Рисской ІІетсви. т. 1 Миття 1901-4 . 0 0 0 .700
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P o n tific io  fanno  risa lire  la d a ta  della  sua Idndazione a l 
1087, m a esisteva già prim a); 9. Perejaslav; 10. Jurij, a  volte 
ch iam ata  Poroz (fondata  al tem po di Jaroslav il Saggio).

Nei d u e  secoli successivi vengono fo n d a te  nuove sed i 
vescov ili: 11. Po loc’k, p o i C hiesa  a rc iv esco v ile ; 12. 
Sm olens’k, fo n d a ta  da  Rostyslav Mstyslavyc (1134-1136);
13. Halyd (fondata  verso il 1160, poi m etropolia  dal 1303);
14. R azans’k (fondata  p rim a del 1207); 15. V olodym yr sul 
fium e K ljazm a o S uzd a l’; 16. Cholm  che a ll'in iz io  si 
ch iam av a  U hrov  (fo n d a ta  p rim a  del 1240); 17. Luc’k 
(fondata  p rim a  del 1240); 18. Tver (fondata  verso il 1250);
19. Saraj (p rim a del 1260), nella capitale dei m ongoli, poi 
tra s fe rita  so tto  Mosca con nom e K rutyc’ka.

V. La «Rus' di Kyiv»

Ma l 'im p e ro  di Kyiv si d isgregô nel 1132-1135  e i 
p rin c ip a ti vassalli del Nord d ivennero  com pletam en te  in- 
d ip en d en ti. È più o m eno alla stessa epoca che apparve  il 
nom e d i «U craina»: è reg istra to  p e r la p rim a volta  nella  
Cronaca d i K yiv o d 'lp a tij n e ll'an n o  1187 p e r designare  

u n a  reg ione al sud  di Kyiv, cioè che si trovava al confine 
sud  della  Rus’ p ro p riam en te  detta, la regione di Perejaslav. 
N otiam o che q u esto  nom e ap p arv e  in u n  m om ento  nel 
quale  lo Stato d i Kyiv (la Rus’) era  ancora  in d ip en d en te  e 
n e l q u a le  n o n  e sis tev a  a n c o ra  a lcu n a  tra c c ia  d e l l a  
Moscovia.

A nche se aH 'orig ine il nom e «U craina» vo leva  d ire  
«confini», « te rrito rio  d i fron tiera»  (dello Stato di Kyiv e 
n o n  de lla  Polonia o della  Russia), questo  te rm in e  p rese  
p res to  il significato di «paese», «nostro paese». Nel 1213, fu 
u tilizzato  nella  Cronaca d i Galizia-Volinia p e r  designare la 
reg ione  su l fium e Buh, alia fro n tie ra  con la Polonia. In 
segu ito  fu  u tilizzato  p e r designare  le reg ioni situa te  nel 
cen tro , sul D nipro.

Q uesto nom e «Ucraina» si estese p ra tic am en te  a tu tta  
l'U craina a ttua le, specie nel corso del periodo  tra  il XIV e il 
XVII secolo .12

Cf. From Kievan Rus' To Modem Ukraine: Formation of the Ukrainian Nation, Cambridge, 
Ma., Harvard University Ukrainian Studies Fund, 1954. Basandoci sul fatto che la popolazione 
autoctona deH’Ucraina vive in questo paese da millenni e che questa popolazione ha preso il 
nome di Ucraini, gli storici ucraini considerano che tutta la storia anteriore all'adozione del 
nome Ucraina, cosî come quella riguardante la civiltà di Trypillja e degli Sciti che quella dello 

Anti di Kviv. faccia parte integrale della storia dell'Ucraina.
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In conseguenza, lo Stato cli Kyiv, d o e  la Rus’ dal IX al 
XIII secolo, ch iam ata  a to rto  da  diversi s torici «Russia» di 
Kyiv, n o n  è ricongiungib ile  alia Russia a ttu a le  che si è 
fo rm ata  solo nel corso dei secoli XIV e XV a p a r tire  del 
p rinc ipa to  di Mosca. II fatto  che i p rinc ip i della Moscovia- 
R ussia fo sse ro  p iù  o m eno  im p a r e n ta t i  a l la  c a sa  
p rincipesca  régnan te  a Kyiv non  cam bia nu lla  alla  re a l tà  
de ll'es is tenza  di due form azioni s to riche  diverse: la Rus’- 
U craina (o Rutenia-Ucraina) e la M oscovia-Russia.

Gli storici russi non  condividono questa  concezione della  
s to ria  de ll'U cra ina .13 Esiste una  confusione nel tra d u rre  il 
te rm in e  «Rus’» con «Russia». In ta le  m an ie ra , la R us’- 
U craina d iv en ta  «Russia», q u an d o  la Russia nel senso  
a ttu a le  del te rm ine  non  esisteva ancora; ed  i Ruteni non  
e ran o  «Russi» ne l m odo o d ie rn o  di in te n d e r e  d e t ta  
p a ro la .14

VI. La rovina di Kyiv

Nel d icem bre del 1240, Batu, n ipo te  di G regorio K han 
rovinô Kyiv. È il p rinc ipato  di Galizia-Volinia che p rese  il 
posto  dello  Stato  di Kyiv. Danylo, p rin c ip e  di G alizia e 
V olinia, (1240-1264), acce ttô  l'u n io n e  con  Roma ne lla  
sp eran za  di o tten e re  a iu to  m ilitare  co n tro  i ta r ta r i  e fu 
incoronato  dal delegato pontificio «rex Russiae» nel 125 3 .15 
Il giogo m ongolo gravô sulla Rus’ cen tra le  dal 1237 fin 
quasi al 1480 e lasciô tracce  sia ne lla  lingua, sia n e lla  
cu ltura , sia in alcune istituzioni.

La p a rte  occidentale della Rus’, la Galizia, fu conqu ista ta  
dal re  di Polonia Casimiro III (1333-1370) nel 1349. Sul 
resto  della Rus', inclusa Kyiv, e su tu tta  la B ielorussia, già

Cf. N. Polons’ka-Vasylenko, Two conceptions of the History of Ukraine and Russia, 
London 1968.

^  A quest’epoca, al Nord, c'erano diversi Stati indipendenti. Nel seno di uno di questi 
Stati, la Suzdalia, si è formato nella metà del XIII secolo il principato vassallo di Mosca. 
Diventato indipendente verso la fine del XIII secolo, questo principato comincio all’inizio del 
secolo XIV a seguire una politica di espansione. Si tornô verso l’odiema Ucraina solo nella 
seconda metà del XVII secolo.

Mosca è menzionata per la prima volta nel 1147 come stazione di posta dei principi di 
Suzdal’ e Rostov. Verso il 1263 divenne appannaggio di Daniil, il piü giovane dei figli di
Aleksandr Nevskij, principe di Novgorod e Vladimir. Tra le circostanze che contribuirono
all’ascesa di Mosca vi fu il fatto che il metropolita la scelse come sua sede. Cirillo II (1250-
1281) abbandonô le desolate regioni della Rus' di Kyiv e si trasferi a Vladimir sul Kljazma. II
metropolita di Kyiv, Petro (1308-1326), nell’ultimo periodo della sua vita si stabili a Mosca, 
clcvando cosi l’autorità del principe. Il suo successore Teognost (1328-1353) vi fissd la sua 
dimora stabilmente.

^  Cf. A. Vclykyj, “Regia Danielis De Halyd coronatio", in Analecta OSBM, I, 4 (Romae 
1953), 646-648.
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dal 1320 avevano  esteso  il lo ro  dom inio  i p rin c ip i d i 
L ituania com e sovran i feu d a ta ri su p rin c ip a ti piix piccoli. 
La R us’ d i Kyiv cessa a llo ra  di e s is te re  com e S ta to  
in d ip en d en te .

Nel 1408 il g ran  duca  di Lituania, V itold (1392-1430), 
d iscu teva  il trasfe rim en to  della vecchia m etropo lia  di Kyiv 
a M osca e la  sua  liq u id az io n e  p ra tic a , e in fa tti il 15 
n o v em b re  1415, u n  sinodo  della  g e ra rch ia  o rien ta le  di 
tu tta  la  federazione Jagellonida si svolse a N ovohrudek ed 
elesse G rego rio  C am vlak  com e m e tro p o lita  d i Kyiv. 
C am vlak (1415-1419) p rese  p a rte  al concilio di Costanza, 
c e r tam e n te  n o n  in  opposizione a C ostan tinopoli. II 24 
febbra io  1418 p a rlé  con il pap a  M artino V di u n a  unione 
delle due Chiese16.

L 'unione delle Chiese o rien ta le  ed occidentale nei te rri- 
to ri de lla  o d ie rn a  U craina non  po teva  in co n tra re  oppo- 
sizione, p e rch é  fino a ll'in iz io  del XIII secolo i c ris tian i 
della  Rus’ di Kyiv si sentivano m em bri di u n a  sola Chiesa. 
Solo l'occupazione  polacca e la m obilitazione la tina  contro  
gli «eretici» del regno di Galizia e Volinia ra w ic in ô  queste 
popolazioni al pa tria rca  di Costantinopoli.

Dopo la  m orte  dell'u ltim o re di Galizia-Volinia Jurij II, il 
re  di Polonia Casim iro occupé i te rrito ri della Galizia nel- 
l 'ap rile  134017. Nel 1375 venne e re tta  u n a  gerarchia  la tina  
- le diocesi di PeremySl, Halyd, Volodym yr e Cholm18. Nella 
le tte ra  di erezione , G regorio XI scrive che con l'acqu i- 
sizione di questi te rrito ri, e anche dopo, m oite persone che 
si tro v av an o  in queste  regioni nel perico lo  di p e rd e re  la 
fede, p e r Grazia di Dio e l'o p era  del Re, prelati, clero e reli- 
giosi di questo  regno, hanno  lasciato lo scism a e l'e rro re  e 
si sono convertiti alia v era  fede. Infatti, anche  se c 'e ran o  
vescovati in quelle regioni, dovevano considerarsi scisma- 
tici! In q u es ta  situazione , Bisanzio cercô  di p r e s e r v a r e  
l 'u n ità  della  m etropo lia  di Kyiv «e di tu tta  la Rus’», il che 
av en n e  negli an n i 1390-1406 con il lavoro  p azien te  di 
C ipriano il Serbo19.

Н. Finke, Forschung und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Kanals, Paderborn 
1889, 239; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 3 (Рим 1969), 60-61; А. Іщак, “Уніонні і автокефальні 
змагання на українських землях від Данила до Ізидора", in Богословія, 5 (Львів 1927), 156.

17 DPR 1, 65-66; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 2 (Рим 1969), 234.
18 DPR 1, 93-97.
^  ВЕЛИКИЙ, Літопис, 3, 17-42; Велика Історія України, вид. Ів. Тиктор, Львів- 

Торонто 1948; ПЕЛЕШ.
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VII. II concilio di Firenze

A1 concilio di Firenze (1439) dove si è conclusa l'u n io n e  
fra  greci e la tin i e ra  p re se n te  il m e tro p o lita  d i Kyiv 
Isidoro  (1436-1458). Fu uno  dei p ro tag o n is ti di q u e s to  
concilio . Dopo il suo r ito rn o  da  F irenze, p ro c la m é  la 
re s ta u ra ta  u n ità  delle Chiese d 'O rien te  e d 'O cc iden te  in 
d iversi luoghi. Fu ben ricevu to  nelle  te rre  de lla  Rus’ di 
Kyiv che si trovavano  nel reg n o  po lacco  e g ra n d u c a to  
lituano. Ma a Mosca fu a rresta to  e confinato  nel m onastero  
di Cudov nel Cremlino.

Non p o tendo  to llerarlo , nelle sue q ua lité  di p rig ion iero  
scom odo, Basilio II (1424-1446) lo lasciô s c a p p a re  nel 
settem bre  del 1441. Isidoro non  to rn e rà  m ai p iù  nella  sua 
m etropolia , lavo rerà  a Roma e C ostantinopoli. Per Mosca 
n o n  s e m b ra v a  p iù  n e c e s sa r io  fa ré  i c o n ti  co n  
C o stan tinopo li in declino, e cosi cessé  d i r ic o n o sce re  
Isidoro come m etropolita. Nel 1448 a Mosca fu convocato un  
sinodo che elesse Giona a m etro p o lita  di Kyiv, n o m in a to  
cosi sen za  r ic h ie d e re  l 'a u to r iz z a z io n e  al s u p e r i o r e  
religioso, che e ra  il p a tr ia rc a  di C o stan tinopo li. In ta le  
m odo si a rr iv é  a lla  ro t tu ra  con i greci che, secondo  i 
m oscoviti, avevano  tra d ito  l 'o r to d o s s ia  c o n c lu d e n d o  
l 'u n io n e  d i Firenze, com e an ch e  lo stesso  Isidoro . Per 
quan to  p ro m etten te  fosse sta ta  la recezione del m essaggio 
di u n ità  di Isidoro nella Rus’ di Kyiv, esso non  p o rto  ad  u n a  
e ffe ttiv a  u n ità  della  Chiesa di Kyiv con  la  c r is tia n ità  
occiden tale . Le ragioni di cio e ran o  an ch e  d i c a ra tte re  
politico. Nel 1451 il re Casimiro di L ituania (1440-1492) 
riconobbe  a Giona la g iu risd iz io n e  m e tro p o lita n a  su lla  
p a rte  della Chiesa di Kyiv che stava in Lituania.

VIII. La divisione della metropolia di Kyiv

II 21 luglio 1458, il p ap a  Callisto III (1455-1458), con- 
sigliato dal p a tria rca  di C ostantinopoli, G regorio M amm as 
(1446-1450) e dal m etropo lita  di Kyiv, card inale  Is idoro , 
prese una  decisione che siglô p e r sem pre l'o rgan izzazione 
ecclesiastica dell'Europa orientale . C onsapevole dell'ostilità  
di Basilio II di Mosca verso i ten ta tiv i di u n io n e  con la 
Chiesa di Roma, cosi come delle possib ilité di un ione  ne lla  
Rus’ di Kyiv sotto il dom inio cattolico della Polonia e d e lla  
litu an ia , il Pontefice Romano deciso di d iv idere  la provin-



36 Introduzlom1

cia  m e tro p o lita n a  secondo  i confin l politici. Nel 1458 
nom inô  anche u n  vescovo, M acario di Serbia, p e r la Chiesa 
di H alyc, p a r te  di «Chivi e t a rch iep iscopatus Russiae».20 
Per i te r r ito r i  so tto  il dom in io  po lacco-lituano , nom inô  
m e tro p o lita  di Kyiv u n  m onaco greco di C ostantinopoli, 
Gregorio (1458-1472). Per i te rrito ri della Moscovia restava 
in  carica  Isidoro; il m onaco  Basilio che p rese  la  sede di 
Is idoro  fu  ch iam ato  da l papa: « in iquitas e t p u d itio n is  
f i l i u s » . 21 Da q u e s to  is ta n te  la  R us’ d i Kyiv, c h e  
p o liticam en te  già d a  alcuni secoli poco aveva in co m u n e  
con  la  M oscovia (Russia), fu  anche se p a ra ta  sul p iano  
ecclesia le . Non solo l 'o rg an izzaz io n e  della  Chiesa, m a  
an ch e  la  c u ltu ra  ecclesiale e re lig iosa si s v i lu p p a r o n o  
secondo  linee d iverse nelle due m etropolie . Secondo lo 
storico  russo  Fedotov, il cristianesim o kyiviano era  uno dei 
m igliori p e r  la  realizzazione dell'insegnam ento  di Cristo in 
tu tto  il m ondo cristiano .22

IX. Mai nessuna rottura con Roma

Gli s tud iosi della  s to ria  ecclesiastica conco rdano  su un  
p u n to  sicuro , che la Chiesa kyiviana, anche con la p re- 
sen za  d i m e tro p o liti greci a Kyiv, non  siglô m ai u n a  
ro t tu ra  con  Roma con un  docum ento  ufficiale fino alia 
m età  del sec. XV, m a neanche si legô mai ufficialm ente con 
u n a  d ip e n d en z a  gerarch ica . Il fa tto  che non  si sia m ai 
p ro d o tta  n essu n a  ro ttu ra  form ale con Roma vuol d ire  che 
la  c o m u n io n e  in iz ia le  n o n  fu  m ai d isd e tta . T u tti i 
m e tro p o liti di Kyiv del secolo XVI sem brano  sodd isfatti 
de lla  lo ro  con ferm a d a  p a rte  dei p a tria rch i o rtodossi di 
C ostantinopoli e da  p a rte  d e ll'au to rità  secolare - il re  cat- 
to lico  di Polonia e il g randuca  di L ituania.23 Si deve co- 
m u n q u e  p re c isa re  che, da l p u n to  di v is ta  de lla  legge 
canonica od ierna, poiché i m etropoliti di Kyiv chiedono ed 
o ttengono  la conferm a dal p a tria rca to  di C o stan tin o p o li, 
dopo  la  sep araz io n e  non  dovrebbero  essere c o n s id e ra ti  
cattolici. Dopo l 'u n io n e  di Firenze (partec ip i le Chiese di 
C o sta n tin o p o li, Rom a e Kyiv) i m e tro p o lit i  d i Kyiv

20 DPR 1, 138-139.
21 DPR 1, 145-147.
22 Cf. G. Fedotov, The Russian Religious Mind, Kievian Christianity, Cambridge, Ma., 

Harvard University Press, 1946, 400 e 405.oq
° Cf. C. Томашівський, Історія Церкви на Україні, 2-ге вид., Філядельфія, без дати, 

3-4; Giovanni Paolo II, Discorso аі partecipanti al Simposio Internazionale sulla Cristianitd
~ л --! - 4 ООО
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p o tev an o  co n sid era rs i catto lici, an ch e  se in com un ione  
con C ostan tinopoli. Alla d o m a n d a  u ltim a , se l 'a s p e tto  
g iurid ico  è il p u n to  di r ife rim en to  u ltim o  p e r  d e fin ire  
qu a lcu n o  catto lico  o o rto d o sso , r isp o n d ia m o  con  u n a  
citazione di V ittorio Peri:

«Sul piano delle relazioni interecclesiali, finché la Chiesa 
Romana non cessé di fare riferimento ad una Chiesa Orientale, 
organizzata intorno alla sua gerarchia épiscopale e patriarcale, 
per rivolgersi invece ai singoli fedeli e comunità autorizzati a 
seguire il culto e il rito liturgico bizantino, ammesso all'interno 
della Chiesa Occidentale ed esercitato secondo uno statuto 
approvato dalla Santa Sede, i documenti pontifici potevano rico- 
noscere e definire «ortodossi e cattolici» quei metropoliti e 
fedeli, i quali, nell'ammettere l'unione fiorentina, continuavono 
a fare parte a tutti gli effetti della Chiesa Orientale e a dipen- 
dere canonicamente dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli. 
Nella mentalité occidentale prefiorentina, come in quella post- 
fiorentina, ciô appare invece inconcepibile, in quanto tali per- 
sone dovrebbero ritenersi o «uniti», e cioè cattolici secondo le 
più recenti norme pontificie, o «scismatici» in quanto legati 
alla giurisdizione e al magistero di «pretesi» vescovi e 

. patriarchi, divisi dalla Sede Romana. Ma tra il 1439 e il 1564 (o, 
se vi vuole, il 1596, con l'istituzione a Roma di un vescovo greco 
ordinante per i cristiani uniti di rito bizantino), attenendosi ai 
documenti e agli avvenimenti storici, è vano ed improprio lo 
sforzo di piegarne la lettura e la comprensione col costringerli 
entro un'incompatibilité rigida di dogma e di disciplina, che 
solo l'ecclesiologia e la mentalité dei secoli successivi verranno 
awertendo e definendo».24

X. II decadere morale della Chiesa e le confraternité

Con il tra tta to  di Lublin del 1569 fu  sig lata l 'u n io n e  d i 
Polonia e Lituania sotto gli Jagellonidi, igno rando  di fa tto  
l'es is ten za  della  te rza  com ponen te , ch iam ata  ru te n a . In 
questo  tem po, da  una  p a rte  p e r  le gravi m ancanze  della  
gerarch ia , d a ll 'a ltra  p e r l'in flusso  del p ro te s ta n te s im o , 
a n d a v a  c re sc en d o  il co n tro llo  laico  su lla  C hiesa. Le 
co n fra te rn ité  si diffondevano in tu tta  la Chiesa di Kyiv. II 
lo ro  scopo era  la crescita  rclig iosa dei p ro p r i m em bri e 
l'a iu to  alia p ro p ria  Chiesa in generale. Un laico che giocô
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il ruo lo  d i p ro tag o n is ta  nel cam po religioso fu il p rinc ipe  
C ostantino O stroz’kyj. Palatino di Kyiv, senatore, una delle 
perso n e  p iu  ricche e p o ten ti della Polonia-Lituania, aveva 
un  p rop rio  esercito. Fondo ad Ostroh una fam osa accadem ia 
e u n a  tipog rafia  d a  dove usci la p rim a b ibbia stam pata  in 
cirillico, la  «O striz'ka Biblija». Sem brava p ropenso  ad u n a  
u n io n e  de lla  Chiesa di Kyiv con Roma, e sosteneva tan te  
d iscussioni in  tale senso.25

XI. Il periodo dell'unione di Brest

Nel 1589, il p a tria rca  Geremia II di C ostantinopoli (1572- 
1579, 1580-1584, 1589-1595) fece un viaggio a Mosca dove 
r ic e v e tte . u n  p a g am e n to  p e r  a p p ro v a re  l'e lez io n e  d e l  
m etro p o lita  di Mosca al rango di p a tria rca .26 La strad a  p e r 
M osca p a ssa v a  p e r  la  R us’ di Kyiv. T o r n a n d o  a 
C ostan tinopo li, G erem ia II convoco d iversi sinod i della  
Chiesa di Kyiv, d u ra n te  uno  dei quali (svoltosi a Brest- 
Litovsk il 6 agosto 1589) fu  in o ltre  deciso di r iu n irs i in 
sinodo ogni anno, all'in izio  dell'esta te, so tto  la p residenza 
del m e tro p o lita . Il vescovo di Luc’k fu in n a lza to  a l ia  
posizione di esarca del pa tria rca . Un nuovo m etropo lita  di 
Kyiv Michele Rahosa (1589-1599) prese il posto del deposto 
Onesiforo (1579-1588).

Tre g io rn i p rim a  del sinodo  dei vescovi del 1593, il 
p r in c ip e  O stro z ’kyj scrisse  u n a  le tte ra  al vescovo d i  
V olodym yr e Brest, Ipatij Potij, nella quale erano  co n ten u ti 
a rg o m en ti a favore  de ll'u n io n e  con Roma ed anche o tto  
p u n ti p e r p o te rla  acce ttare .27 Questi pun ti erano:

1. Conservazione del rito  orientale;
2. A ssicurazione che le chiese e p ro p rie ta  di rito  o r ie n 

tale n o n  venissero  convertite  al rito  latino;
3. Proibizione p e r i la tin i di costringere e accettare  ch i 

volesse passare  al rito  latino, specialm ente nei m atrim oni;
4. P arita  con il tra tta m e n to  che godeva la g e ra rch ia  

la tina  e am m issione del m etropolita  e dei vescovi al Senato;
5. A ccordo dei pa tria rch i orientali;
6. Accordo dello zar di Mosca, e della Moldavia;
7. C orrezione di alcune cose nella Chiesa di Kyiv p er cio 

che rig u a rd a  i sacram enti;

2“* Cf. В. Луців, “Церковні Братства в Україні", in Богословія, 37 (Рим 1973), 89-123.
26 Cf. ХОМА, Київська митрополія, 59-60.
27 Cf. DUB, 23-24.
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8. Im piantare scuole.
I vescovi non  discussero questi p u n ti nel 1593. Ma e ra  

an ch e  im p o ssib ile  a c c e tta re  tu t t i  i su g g e r im e n ti d i 
O stroz’kyj p erché  non  realizzabili. I p a tr ia rc h i o rien ta li 
non  erano  liberi, perché sotto la dom inazione tu rca . Era a 
tu tti no ta  la diffidenza délia Moscovia verso  l'O ccidente. La 
n ecessità  di c o rrez io n e  di a lcu n e  cose p e r  cio che 
riguardava i sacram enti e ra  u n a  tesi calvinista.

Già 1*8 m arzo 1594 il p a tr ia rc a  M eletius di A lessandria  
scrisse u n a  le tte ra  a O stroz’kyj, am m o n en d o lo  di perse- 
v e ra re  n e lla  fede greca, il che vuol d ire  che le voci 
d 'u n io n e  co rrev an o  g ià.28 La p rim a  le tte ra , n e lla  q u a le  
possiam o v edere  che il nurtzio  ap o sto lico  a V arsavia , 
Germanico Malaspina, parlava d 'un ione, d a ta  dal 15 o ttob re  
15 9 4 .29 Si vede da  questa m issiva che, lon tano  d a ll 'e s se re  
p ro tagonista , il nunzio non sapeva nu lla  delL'iniziativa dei 
vescov i e d im o s tra v a  an ch e  q u a lch e  s c e ttic ism o  al 
r ig u ard o . Dopo q u a ttro  ann i d a ll'in iz io  d e l l 'i te r  fin a le  
deU 'unione délia  Chiesa di Kyiv con Roma, q u es ta  è la 
p rim a notizia  che il nunzio riceve e trasm ette  a Roma. Nel 
suo secondo ra p p o rto  sul p rocesso  d 'u n io n e , il nun z io  
M alasp in a  n a r r a  del suo  in c o n tro  con  il vesco v o  
Terlec’kyj. Non è troppo  aperto  con lui.30 La p rim a risposta  
délia Segreteria di Stato in m erito  al p ro g e tto  d 'u n io n e  fu 
scritta  l ' i l  m arzo 1595 - è breve e positiva.31 A rrivé m olto 
tem po dopo che gli stessi vescovi avevano deciso in favore 
dell'un ione. Questo, corne altri docum enti, d im ostrano  che 
non  c 'e ra  n essuna  im posizione o p ressione  da  p a rte  del 
p apato  o di ch iunque collegato con la Chiesa catto lica  in  
m erito , te si q u e s ta  r ip e tu ta  con  in s is te n z a  d a  c e r ti  
am bienti e non di rado accettata  da  a ltri.32

XII. La decisione dell'unione

Anche se l'u ltim a  fase del p rocesso  verso  l'u n io n e  co- 
m inciô nel 1589, la decisione ufficiale di p rocedere  alla sua 
firm a fu p resa  d u ran te  il sinodo panecclesiale di Brest nel
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28 Cf. DUB, 27-30.
29 Cf. DUB, 30-31.
30 Cf. DUB, 45-46.
31 Cf. DUB, 51.
32 Cf. Правдо про Унію. Документи і матеріали, Львів, вид. Каменяр, 1965. L'unione 
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doll'idea di unione universale delle Clitese florlta In chiavo antiprotestante tra il papa Gregorio 
XIII e ll patriarca Goremia II.
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giugno 1595. Per questo  si decise di m an d are  i vescovi 
C irillo T erlec’kyj di Luc’k e Ipatij Potij d i V olodym yr a 
Roma. Fu re d a tta  anche u n a  le tte ra  al Pontefice Romano e 
al re  di P o lon ia .33 T erlec’kyj e Potij v is ita ro n o  tu t t i  i 
con fra te lli p e r  raccogliere  le loro  firm e in  calce a questi 
d u e  d o cu m en ti. T u tta  la  g e ra rch ia  firm ô  la  r ich ie s ta  
d 'u n io n e  con Roma. A questo  fu rono  aggiunti gli «Articoli 
p e r  i qu a li abb iam o bisogno di garanzie  d a  p a rte  dei 
signori rom an i, p rim a  di ad erire  a ll'un ione  con la  Chiesa 
ro m a n a » .34 Questi a rtico li e rano  condizioni p e r l 'un ione . 
C om portavano u n a  lista  di 32 postu lati di n a tu ra  d iversa - 
religiosa, ecclesiastica, canonica, politica, sociale.35

In p ra tica , le condizioni dei vescovi possono essere ri- 
d o tte  a  due punti: 1. G aranzia di po ter conservare im m utati 
tu tti i riti, le cerim onie e le usanze della Chiesa di Kyiv; 2. 
U guag lianza  nei d ir itti  e ne i priv ilegi con la  g e rarch ia  
la tin a .

P u rtroppo , queste  condizioni non  fu rono  m ai a cce tta te  
in m odo specifico. Q ualche teologo era  del p a rè re  che, sic- 
com e l 'ap p a rte n e n za  alia Chiesa cattolica è necessaria alia 
salvezza, n o n  si po tevano  p o rre  condizioni a ll'un ione  con 
Rom a.36 Pero, in linea di massima, Roma h a  riconosciuto e 
si è im p eg n a ta  a r isp e tta re  i riti e le u sanze  dei ru ten i 
n e lla  c o s ti tu z io n e  a p o s to l ic a  «M agnus D om inus e t 
lau d ab ilis  nim is» d a ta  d a  C lem ente VIII, il 23 d icem bre 
1595.37

XIII. La promulgazione dell'unione

A ll'inizio del 1595, il personaggio  laico ru ten o -u cra in o  
p iù  im p o rta n te  ed in flu en te  a q u e ll'ep o ca , il p rin c ip e  
O stro z’kyj ru p p e  con  i fa u to ri d e ll'u n io n e  con Roma e 
d iv enne  capo dell'opposiz ione . Propose u n  fro n te  u n ito  
o r to d o s s o -p ro te s ta n te  c o n tro  i vescov i, che  la  su a  
p ro p ag an d a  chiam ava trad ito ri e nem ici della salvezza del 
popolo.

Ma i vescovi p rosegu irono  lungo la s trad a  scelta e cosi 
in  se ttem b re , T e rle c ’kyj e Potij p a r tiro n o  p e r Roma.

33 Cf. DUB, 79-81.
34 Cf. DUB, 61-75.
35 Cf. G. Hofmann, "Ruthenica. Die Wiedervereinigung der Ruthenen", in Orientalia 

Christiana, 3, 2, (Roma 1924-1925), 142-149.
36 Si tratta del Padre Saragosa. Cf. DUB, 193; ВЕЛИКИЙ, Літопис, і  (Рим 1971), 42.
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Furono  scelti p e rch é  fav o riv an o  1 'unione d a ll 'in iz io  e 
anche p e r le loro rispettive  posizioni nella  ge ra rch ia  della  
Chiesa di Kyiv. T erlec ’kyj e ra  e sa rca  del p a tr ia rc a  di 
C o stan tin o p o li e Potij p ro to t ro n io .38 A Rom a fu ro n o  
ricevu ti com e ospiti del papa, e rim asero  in q u esta  c ittà  
fino al febbraio 1596. Portarono con sé u n a  le ttera , firm ata  
d a  tu tt i  i vescov i.39 II 23 d icem b re  1595, ne lla  s a la  
C o stan tin a  in V aticano, ci fu  u n a  c e r im o n ia  p e r  la  
prom ulgazione dell'un ione.

XIV. La ratifica dell'unione

Per il 6 o ttob re  1596 fu convocato  a Brest il sinodo  che 
dove va ra tificare  1'unione da p a rte  di tu tti i vescovi della  
Chiesa di Kyiv. In tanto  O stroz’kyj con tinuava a rin fo rzare  
la p ro p ag an d a  con tro  1'unione, riu scendo  a. convincere  il 
vescovo d i L’viv, Balaban, a r i t i ra re  il suo  co n sen so  
a ll'u n io n e . Un a ltro  vescovo che fece la stessa cosa e ra  
quello di PeremySl’, Michele K opystyns’kyj. II p a rtito  anti- 
unionistico  di O stroz’kyj con tava due greci, Cirillo Lucaris 
e N iceforo, due  vescovi e m oite  c o n fra te rn ité . A n c h e  
O stroz’kyj convocô un  sinodo a lte rn a tiv e  a Brest. Cosi in 
con tem poranea  si svolsero a Brest due assem blée sinodali. 
Nessuno sforzo p e r riconciliare le p a rti p o rto  fru tto . L'8 
o ttobre  1596 il sinodo del m etropolita  ratified  1'unione con 
un a tto  le tto  e so ttoscritto  dopo u n a  litu rg ia  solenne. Il 9 
o tto b re  fu ro n o  scom unicati co lo ro  che  r if iu ta ro n o  di 
p a r te c ip a re  al s inodo  del m e tro p o lita . Il 10 o t to b re  
N iceforo, in veste  di p ro to s in c e llo  d e l p a t r ia r c a  d i 
C ostantinopoli, emise una le tte ra  c irco lare p e r an n u n c ia re  
la destituzione del m etropolita.40

' 8 Prototronio - titolo legato alla eparchia di Volodymyr. Troviamo questa spiegazione in 
I. Kulczynski, Specimen Ecclesiae Ruthenae, ed. 2, Parisiis 1859, 242, nota 5: «Metropolita 
tniuit primum locum... Archiepiscopus Polocensis primo post Primatem gaudet honore... 
nplscopus Vladimiriensis ac Brestensis nec non Protothronius Metropolitae Kijoviensis id est 
primus Suffraganeus Throni Metropolitani...*. Durante il suo viaggio in Ucraina, in 1589, il 
patriarca di Costantinopoli Geremia II nominô il vescovo di Volodymyr Meletij Chrebtovyà - 
prototronio, il che voleva dire che gli dava il diritto di considerarsi tra i vescovi della 
inntropolin di Kyiv, primo dopo il metropolita. (ЛЮЗР 1, 1 (Киевъ 1859), n. 60, 255; 
МАКАРИЙ, История, 9 (СанктПетербургь 1879), 495). IpatiJ Potij firmava con questo 
IHolo. Vcdl Nozionc e natura deîle potestâ wscovlle, Vnl! Ghssmln,

;i9
40

Cf. DUH, 79*81.
Cf, DU», 341*438.



42 Introduzione

XV. Il senso dell'unione per i fedeli «di rito greco»

Negli a tt i  de l p rocesso  di b e a tif ic az io n e  d i Jo sa fa t 
K u n c ev y ë 41 trov iam o  la  risp o sta  al quesito  se i genitori 
K uncevyc fossero ortodossi. C hm elnyc’kyj risponde: «Certo 
e ra  o rtodosso , tu tti  e ran o  ortodossi, non  c 'e ra  lo scism a 
an co ra» . L 'unione e ra  d u n q u e  co n sid era ta  uno  sv ilu p p o  
organico , no rm ale  della  Chiesa di Kyiv, .senza r ip u d ia re  
con questo  il p ro p rio  passato. Si vede la Chiesa u n iv ersa le  
ne lla  C hiesa di Kyiv. Q jiesta Chiesa h a  m an ten u to  dei 
c o n ta tti  con  l'O cciden te  dal suo inizio e lungo i secoli, 
an che  se di d iversa  in tensité , avendo  u n 'id ea  un iversale  
de l p ro p r io  c ris tian esim o . Il fa tto  che n o n  ci fossero  
re laz io n i g e ra rch ich e  d ire tte  non  significava ci fosse lo 
scisma. Cosi pensava la gerarch ia  della m etropolia  di Kyiv, 
cosi pensavano  altri. Questo pu n to  è m olto im p o rtan te  p e r 
cap ire  m eglio l 'u n io n e  di Brest. La Chiesa d i Kyiv è forse 
l 'u n ica  Chiesa che ha  p reso  sul serio il concilio di Firenze 
ed  h a  cercato , a ttrav e rso  sofferenze, il vero  ecum enism o, 
che è ricerca  di u n ité  nella d iversité  e rispetto  reciproco.

XVI. II periodo posteriore all'unione

Cosi fu  conclusa  l'u n io n e  della  Chiesa di Kyiv con la 
Chiesa di Roma. Quello che doveva d iven tare  un fa tto re  di 
stabilité, consolidam ento , ba luardo  con tro  l'espansione del 
rito  la tino , sv iluppo  delle scienze, p o rto  ad  un  tu tt 'a ltro  
r isu lta to  im m ediato . L 'unione non  fu p re p a ra ta  adegua- 
tam en te  tra  il clero ed il popolo, che non  capiva il senso di 
tu tto  questo . N iente e ra  cam biato, il popolo  non si accor- 
geva di nulla , m a u n a  certa  dem agogia aveva raggiunto  il 
suo scopo. II popo lo , m olto  legato  alia  fede dei p ad ri, 
c redeva che i vescovi l'avessero  trad ita , che l'un ione  fosse 
un  p ian o  insidioso p e r d istruggere la Chiesa di Kyiv.42

Nel m arzo  del 1517, il re  Sigismondo, anche se fa u to re  
de ll'un ione , d ich iarô  di fro n te  alla Dieta che «...ognuno è 
libero  di p ro fessare  l'un ione  o di rifiutarla». Uno degli os- 
taco li a ll 'u n io n e  e ra  la p e rd ita  d 'in te resse , la m a n c a n z a  
d 'a iu to , l 'o stilità  dei circoli la tin i polacchi. La rag ione  di

«Orthodoxi illl fuerunt, quia eo tempore neque nominabatur schisma» Cf. Josaphat, 2,
217.

Cf. Б. Балик, “«Промова Послів» Перемишлини в 1691 р.", in Intrepido Pastori, 
299-322.
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talc com portam en to  era  politica cd ecclesiologica. Si con- 
siderava l'un ione  come po rta trice  di d isord in i nello Stato e 
si pensava alla Chiesa come un iritua le .43

Dopo l'un ione , la Chiesa di Kyiv co m p re n d ev a  q u este  
eparch ie: la m etropo lia  di Kyiv, Poloc’k-V itebs’k, P ins’k- 
Turiv, V olodym yr-B rest, Luc’k -O stro h , C holm -B elz. A 
P e rem y âT -S am b ir, p e r  q u asi u n  secolo , c 'e r a n o  d u e  
vescovi: uno  ortodosso, l'a ltro  un ito  cattolico. Le eparch ie  
o rien ta li e ran o  in Lituania e Polonia, com poste  d a  e tn ie  
u c ra in a  e b ielorussa. C 'era  u n  asp ro  conflitto  tra  q ueste  
etnie e i polacchi.44 Il m etropolita  di Kyiv aveva u n  g ran d e  
p o te re : co n v o ca v a  i s in o d i, n o m in a v a , c a m b ia v a ,
penalizzava i vescovi che non  p a r te c ip a v a n o  al sinodo , 
cam biava i confin i delle  ep arch ie ; fino  al 1839 av ev a  
p o te re  su i m o n a ste ri e su g li a r c h im a n d r i t i .  A veva 
u n 'au to r ità  che superava  quella p a tria rca le .45

XVII. Il periodo di conflitto a causa dell'unione .

Nel 1620, il p a tr ia rc a  di G erusalem m e T eo fan o  III 
(pa triarca  dal 1608 al 1644), viene invitato  a Kyiv sulla via 
di rito rn o  d a  Mosca. A Kyiv e ra  so tto  la p ro tez io n e  dei 
cosacchi, che so tto  lo he tm an 46 K onasev y é-S ah ajd aén y j 
(1 6 1 3 -1 6 2 2 ) si isc risse ro  a lla  c o n f ra te rn i ta  d i Kyiv. 
C hiesero al p a tr ia rc a  Teofano di co n sac ra re  u n a  n u o v a  
g e r a r c h ia  o r to d o s s a ,47 e lui aveva già u n a  ra c co - 
m andazione in taie senso dal p a tr ia rc a  d i C ostan tinopoli 
d a ta ta  dal 161 8 .48 II viaggio di Teofano III assunse  un  
c a ra tte re  po litico  perché, in c o n tro p a r t i ta  al r in n o v a - 
m ento della gerarch ia  o rtodossa di Kyiv, avviato a p a r tire  
dal 16 o ttob re  1620, am m oni i cosacchi di non  a ttaccare

43 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5 (Рим 1972), 28-29.
44 Interessante a questo proposito l’articolo di A. Velykyj, "Programma Suppressionis 

Ritus Rutheni «Projectum intuitu Ruthenorum a. 1717 editum»”, in Analecta OSBM, 7 
(Romae 1971), 249-257.

^  Cf. P. Lozovei, De MetropoHtarum Kioviensium Potestate (988-15%), ed. 2, (= Analecta 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 15), Romae 1962; E. Kaminskyj, De Potestate MetropoHtarum 
Kioviensium-Halidensium (a. 1596-1805), (=Opera Graeco-Catholicae Academiae Teologicae, vol. 
.'ll), Romae 1969.

^  Vedi Glossario.
^  La richiesta data dal 15 agosto 1620 e fu inoltrata durante un convegno di chierici e 

laid di Kyiv. NПротестація” Iona Борецького (внесена 15 травня 1621 в Київські гродські 
книги): ВЛАСОВСЬКИЙ, 2 (ІІю Йорк 1956), 34.

^  La Jettera di Timoteo II a Tenlano 111 data dal 1 aprile 1618: “Verifica niewinnosci" in 
M. Sinotryc'kyj, Collected Works, (-llaivard Liluaiy of l{arly Ukrainian Literature, Texts, vol. 
I), Cambridge, Massachussets 1987, 780 781, Cf, ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 251 e s.
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M osca.49 A ll'inizio il re  Sigism ondo 111 Vasa (re  polaeeo- 
litu an o  dal 1587 al 1632), o rd inö  di im prig ionare  q u esti 
n u o v i v esco v i.50 Ma p resto , p e r cau sa  d e lla  m inaccia  
r a p p r e s e n ta ta  d a i tu rc h i, la Polon ia  aveva  b isogno  
d e ll 'a p p o r to  dei cosacchi, e le decisioni del re  fu rono  
cam b ia te . A nche se la g e ra rch ia  o rto d o ssa  non  fu  ri- 
c o n o sc iu ta , p o te v a  a g ire  l ib e ra m e n te . Qjuesti f a t t i  
p o rta ro n o  al risu lta to  ehe m olti fedeli o rtodossi non  russi 
com inciarono a vedere  in Mosca il garan te  della loro fede e 
cercare  appoggio presso  lo zar.

In Polonia, l 'u n io n e  si trovava  in u n a  situazione m olto  
d iffic ile  con  p ro b le m i in te rn i ed  e s te ra i. In p ra tic a  i 
po lacch i tra ttav an o  gli o rtodossi e i cattolici di rito  greco 
alio stesso m odo . L 'unione non era  riconosciu ta  come vera  
re lig io n e . La m ig lio re  p ro v a  del m alessere  di q u e s t i  
ca tto lic i un iti, della  lo ro  difficile situazione  m ate ria le  e 
m orale dal tem po in cui abbandonarono  lo «scisma», era  il 
lo ro  passaggio sem pre p iù  frequen te  al rito  latino.51

Il viaggio del p a tr ia rc a  Teofano III nella Rus’ r ic h ia m ô  
l 'a t te n z io n e  a Rom a d e ll 'e s is ten z a  di q u e s ta  C hiesa. 
Inviando il nunzio  Lancelotti (1622-1627) in Polonia, verso 
la fine del 1622, il p ap a  U rbano VIII (1623-1644) gli de tte  
is tru z io n e  d i d ifen d ere  l'un ione  davan ti alla Dieta e al re 
Sigism ondo III (1587-1632). Nel 1624 il m etropo lita  un ito  
cattolico di Kyiv, Josyf Ruc’kyj (1574-1637, m etr. dal 1614) 
scrisse u n  m em oriale  sullo stato  e im pedim enti a ll'un ione  
delle Chiese di Roma e Kyiv.52 Questi in sintesi sono:

1) il p a tto  tr a  la n o b iltà  o rtodossa  ed i calv inisti c o n  
l'accordo  so ttoscritto  a T orun’ nel 1595; la form azione delle 
con fra te rn ité ; la consacrazione della gerarch ia  ortodossa;

2) il favoreggiam ento  degli ortodossi d a  p a rte  dei latini; 
la v o lo n tà  dei polacchi p ro p en sa  non  all'un ione, m a a lla  
la tin izzazione;

3) il passaggio e la costrizione al rito  latino;
4) la  so ttraz io n e  dei béni tem porali da lla  n o b iltà  alla 

Chiesa un ita , il passaggio di questi béni ai latini;
5) la  m inim a collaborazione esistente tr a  il m etropo lita  

di Kyiv e il nunzio; la  necessità  di un  successore  p e r il

49 Cf. E. Smurlo, Le Saint-Siège et l'Orient Orthodoxe Russe 1609-1654, Prague 1928, 26,
198.

59 In data de! 1 febbraio 1621 e del 15 marzo 1621. Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 255; 
ВЛАСОВСЬКИЙ, 2, 45.

51 Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 269.
52 Cf. EM 1 (Romae 1956), 130-160.
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m etropo lita ; la nécessité  della  r ifo rm a  dei b asilian i; la 
necessità di fondare  un  collegio; la necessità  di fo rm are  un  
clero  n o n  sposato , d ed ica to  ed a tto  ad  u n  p iù  in ten so  
lavoro .53

In u n a  de lle  p rim e  r iu n io n i d e l la  n u o v a  S a c ra  
Congregazione di P ropaganda Fide (fo n d a ta  nel 1622) si 
a rriv é  a d iscu tere  una  p ro p o sta  dei vescovi po lacch i del 
passaggio progressive di tu tti gli o rien ta it al rito  la tin o .54 
In conseguenza, il 7 febbra io  1624 usci u n  d ec re to  del 
d icastero  di P ropaganda Fide «Ad conservandam  pacem  et 
concordiam », con cui si p roibi il passaggio degli u n iti della 
Chiesa di Kyiv al r ito  la tin o .55 II re  S igism ondo III non  
perm ise la  sua pubblicazione, d icendo  che l 'u n io n e  è solo 
una  cosa tem p o ran ea , un  p o n te  verso  il r ito  la tino , che 
«...non puô m antenersi» e, «...che m ancando  il M etropolita, 
perché non  vi è soggetto pari a lui, l'U nione in g ran  p a rte  
fallirà» .56 In conseguenza, il 7 luglio 1624, il p ap a  U rbano 
VIII fece restringere  il decreto  solo al clero  e ai re lig iosi.57 
Roma p o tev a  fare  d i p iù  p e r co n so lid a re  e so s te n e re  
l'un ione?  Era u n a  causa che su p e rav a  le sue fo rze? I 
decreti pontifici ricevuti dal nunzio , m a che non  po tevano  
essere divulgati, serv ivano a qua lche  cosa o e ra n o  solo 
le tte ra  m orta? Il fa tto  è che il divieto pontificio  non  im ped i 
al clero latino di fa r passare i cattolici di rito  greco al rito  
la tino  - questo  p a rtic o la rm e n te  ne lle  confession i, ne lle  
scuole, nell'esercito . C 'erano prob lem i con il calendario , i 
digiuni. II m etropolita  non  aveva posto nella Dieta. Dopo 50 
anni il risu lta to  de ll'un ione  e ra  d e luden te , Roma agiva in  
un  m odo, la Polonia in un  a ltro . A nche se i p ro b lem i 
teologici d e ll 'u n io n e  non  fu ro n o  m ai su ffic ien tem en te  
sviluppati, non  di m eno l'un ione  rap p re sen tav a  u n a  forza 
m orale. In fatti si è quasi sem pre  p en sa to  a ll'u n io n e  dal 
pun to  di v ista  della sottom issione al Rom ano Pontefice, dei 
béni tem porali, o del num éro  dei fedeli, poco dal p u n to  di 
vista teologico. Ma tu tto  il p rob lem a, an che  «...se n o n  si 
po teva  fare  fo n d am en to  nei p ro g ressi d e ll'u n io n e» , e ra

Qiiadro storico-rellgloso tldl'Ucraina

Cf. С. Семчук, Митрополит Рутський ( “Українська Духовна Бібліотека), Торонто
1967.

54 Cf. ASCPF 1 (Romae 1953), 10-11.
55 Cf. MUH 9-10 (Romae 1971), 077,
50 Cf. LNA 4 (Romae 1960), 110 121.
57 Cf. MUH 9-10, 429.
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che si tra tta v a  della «forza m orale deU 'unione» alia quale i 
po lacch i pensavano  di non  po tere  acconsen tire .58

XVIII. Il metropolita J osyf Ruc'kyj

L 'un ione  e ra  b a sa ta  su lla  fo rza  di un  solo uom o, il 
m e tro p o lita  Ruc’kyj. La Congregazione di P ropaganda Fide 
e Ruc’kyj, p e r  assicu rare  u n a  co n tin u ità  a ll'un ione, e nel 
tim oré  che dopo  la  sua m orte  gli ortodossi p rendessero  la 
m etro p o lia , scelsero  com e vescovo di Halyé e coad iu to re  
con  d ir i t t i  d i successione  del m e tro p o lita  d i Kyiv il 
tren ten n e  Raffaele Korsak (m etropolita dal 1637 al 1640).59

Ruc’kyj voleva fo n d a re  un  sem inario  p e r u n a  m igliore 
fo rm az io n e  d e l c lero  e p e r  le m issioni in Moscovia. II 
n unz io  Lancelotti disse che era  u n  p rogetto  im possibile da 
re a liz z a re  a cau sa  della  m ancanza  di p e rso n a le  colto  e 
de ll'im possib ilità  di m issioni in Moscovia. La P ro p ag an d a  
Fide so s te n n e  fin a n z ia r iam en te  l 'id e a  d i R uc’kyj, m a 
n o n o s tan te  cio si a rriv é  alla costruzione di un  sem inario  
vero  e p ro p rio  solo nel XVIII secolo a L’viv.

XIX. II sinodo di Kobryn

II 20 gennaio 1624, dopo la riunione dei vescovi un iti di 
r i to  g re c o  a N o v o h ru d e k , R uc’kyj so tto p o se  a lia  
C ongregazione di P ropaganda Fide un  p roge tto  di unione 
d e i co sid d e tti u n iti e n o n -u n iti con la creaz ione  di un  
p a tria rca to  com une di Kyiv.60 A Roma il p roblem a fu m esso 
d a  p a rte , p e rch é  qu i si e ra  so stanz ia lm en te  co n tra ri a 
qualsiasi r iu n io n e  com une con discussioni teologiche fra  
le due  p a rti e si cercava di proibirle. II 12 m arzo 1625 il 
p a p a  U rbano VIII com ando al m etropo lita  di celeb rare  un  
sinodo di u n a  settim ana ogni q u a ttro  an n i.61

58 Cf. MUH 2 (Romae 1965), 11-12;
89 In una istruzione della Propaganda Fide al nunzio Lancelotti con data del 7 maggio 

1625 si scrive: «Per salvare 1‘Unione bisogna innanzitutto rispettare ed aiutare 1‘attuale
metropolita, persona molto pregiata e benemerita. Bisogna adoperarsi presso il re, perché
Raffaele Korsak diventi coadiutore del metropolitan. II testo si trova in MUH 9-10, 473-474. 
Cf. anche ASCPF 1, 23, 32; MUH 2 (Romae 1965), 11-12; ХОМА, Київська митрополія,
128-129.

^  Cf. MUH 2, 9-11; D. Tanczuk, "Conamina unionistica in Ecclesia Ruthena in primo 
dimidio saec. XVII", Dissertatio ad Lauream, Pontificia Universitas Urbaniana, scritto non
pubblicato, Romae 1939; D. Tanczuk, “Quaestio Patriarchatus Kioviensis tempore conaminum 
Unionis Ruthenorum (1582-1632)", in Analecta OSBM, I, 1 (Romae 1953), 128-144.

61 Cf. DE CLERCQ, Fontes, 107.
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V edendo il m om ento  giusto  p e r un s in o d o  delle  du e  
frazioni della  Chiesa di Kyiv, Ruc’kyj, in accordo  con  il re  
S ig ism ondo  III, decise  di c o n v o ca rn e  u n o  p e r  il 6 
s e t te m b re  1626 n e lla  c ittà  d i K obryn . Per q u e s ta  
convocazione il re  prom ulgô u n  un iversa le  (m an ifesto ) il 
31 m arzo 1626 indirizzato ai vescovi, al clero  e allé persone 
laiche di religione greca.62 Lo scopo del sinodo e ra  la  pace 
e la d isciplina del clero. Quasi tu tti gli a ltri au to ri, tra n n e  
Lotoc’kyj, la p en san o  a ltr im en ti, d ico n o  che lo scopo  
p rin c ip a le  d i q u esto  sinodo  fosse la  fo n d az io n e  d i u n  
sem in ario .63 N ell'in troduzione agli a tti del sinodo, i p ad ri 
ci d icono che il lo ro  in ten to  e ra  di « ...ra d u n a rs i con  i 
fra te lli della stessa nazione e relig ione, sep a ra ti d a  loro, 
p e r t ra tta re  sui m odi de ll'un ione, cosi d a  p o te r  non  solo 
con uniche labbra , m a anche con lo stesso cuore, lo d a re  
Dio g lo rificato  nella  T rin ità» .64 * A nche a ltre  in iz ia tive  di 
Ruc’kyj e del m etropo lita  o rtodosso  d i Kyiv, M ohyla, non  
ebbero  esito positivo.

XX. La «Respublica Ucrainiensis»

Uno dei leaders cosacchi ucrain i, Bohdan C hm elnyc’kyj 
(hetm an dal 1648 al 1657), nel sollevare il popolo  con tro  la 
co rona  di Polonia, ten tô  di p o rre  le fo n d a m e n ta  d i un o  
Stato ucraino  cosacco, l'ind ipendenza  del quale  fu  di c o rta  
d u ra ta  (1 6 48-1659). Q uesto S tato  fu co n o sc iu to  com e 
«R espublica U crainiensis». La p a ro la  «U craina» p re n d e  
ev iden tem ente  un  significato politico, etn ico , cu ltu ra le  e 
geografico  anche se il nom e di «Rus’» esiste ancora , e il 
nom ina tivo  «Piccola Russia» c o n tin u a  a c irco la re  negli 
am bienti ecclesiastici latini.

Ma nel 1667, la Moscovia-Russia concluse con la Polonia 
un tra tta to  con il quale le due po tenze  si d iv isero  (p e r la 
p rim a volta) l'U craina. La Polonia ced e tte  alla  M oscovia i 
te rrito ri ucra in i siti ad  Est del fium e D nipro, insiem e alia 
c ittà  di Kyiv. Cosi si in tensified  la d o m in az io n e  ru s sa  
sull'Ucraina, com inciata nel 1654. Ad esem pio, nel 1690, il 
p a tria rca  di Mosca Ioachim o p ro ib i l 'u so  di quasi tu tt i  i

Quadro storjco-roll g (IcirUeraina

62 Cf. A3P 4. 515-516.
Cf. О. Лотоцький, Українські джерела церковного права, ( “ Праці Українського

Наукового Інституту, 5, сер. правнича 1), Варшава 1931, 121; РУДОВИЧ; Ф Е ДО РІВ, 
"Кобрин".

™ Nell'esposizione del trail del «іівніо dl Kobryn sefjuo ll testo chiamato «KOTLUBAK- 
KUDOVYC* che si trova in РУДОВИЧ, 0 <); tie diverse version! di testi con la traduzionc 
liallnna si trovano in DYMYI), Г»В (IB



l ib r i p ro v e n ie n ti  d a  q u e s te  te r re ,  p re c e d e n te m e n te  
stam pati, n o n  ferm andosi n ep p u re  d inanzi a ll 'au to r ità  d i 
D em etrio  Tuptalo , p iù  ta rd i santificato  dalla stessa  Chiesa 
o rtodossa: in fa tti il prim o volum e dei suoi Cetji-M inei65 fu 
b ru c ia to  ed  i volum i seguenti fu rono  co rre tti «secondo la 
g ram m atica  m oscovita». II 1720 vide il divieto di stam pare  
q u a ls ia s i l ib ro  n u o v o , eccez io n e  fa t ta  p e r  i l i b r i  
ecclesiastici, i quali po tevano  essere ristam pati, dopo esser 
s ta t i  c o r r e t t i  seco n d o  i te s ti d eg li a n a lo g h i l ib r i  
ecc lesiastic i m oscoviti, alio  scopo: «...che n o n  vi fosse 
a lcu n a  d iffe ren za  ed a lcuna  a ltra  lingua». Dopo il 1654, 
an n o  d e ll 'acco rd o  di Perejaslav, nel quale  C hm elnyc’kyj 
acce ttava  il p ro te tto ra to  russo  nelle te rre  ucraine d a  p a rte  
della z a r  Alessio, dovette  essere abbandonata  ogni speranza  
di u n a  riun ione  to ta le  della Chiesa di Kyiv con Roma.66

XXI. Sforzi per un accordo

Ai C olloqui di Lublin del 1680, il re  Jan  Sobiecki si 
sforzava d i fa r giungere i due ram i della Chiesa di Kyiv ad 
u n  a c c o rd o , m a  il v e sc o v o  o r to d o s s o  G ed eo n e  
C e tv e rty n s ’kyj ostaco lô  ta le  passo .67 A Mosca, il po te re  
civile, con l'a iu to  della gerarch ia  ortodossa, con tinuava ad 
esten d e re  i suoi p o te ri coloniali e cosi, con l'elezione alia 
m e tro p o lia  d i Kyiv dello  stesso C etvertyns’kyj e del su o  
g iu ram en to  di o b b ed ienza  al p a tria rca , dal 1686 Mosca 
dirige la  Chiesa o rtodossa  in U craina.68

XXII. II sinodo di Zamosf

L 'unione con Roma delle eparch ie  di Perem yèl’ (1691), 
L’viv (1700) e Luc'k (1702) creô una nuova situazione nella  
C hiesa d i Kyiv. Da u n a  p a r te  c 'e ran o  i «vecchi» un iti, 
d a ll 'a ltra  p a rte  i «nuovi». In questi ultim i casi si tra ttav a  di 
u n a  u n ificaz io n e  g iu rid ica  ben  p re p a ra ta  e cap ita  da l 
popolo . Come è norm ale  in casi simili, c ’e ra  anche qualche 
dissenso tra  vecchi e nuovi.

Sebbene la m etropo lia  di Kyiv fosse tu tta  u n ita  con la 
Chiesa di Roma, anche se esisteva una gerarch ia  ortodossa
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66 Vedi Glossario.
66 Cf. E. Onatskyj, Studi di storia e di culi ucraina, Roma, U.P.S.R., 1939, 92.
67 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1 (Paris 1949), 93.
68 Cf. BJIACOBCbKHft, 2, 336. Eslsto una cdixioiM condnnsnln dnllo stesso autore in 

inglese.
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para lle la , la sua  o rg an izzaz io n o  in te rn a  n o n  e ra  ab- 
bastanza evoluta. A questa m ancanza non si po teva  ovviare 
se non  con la convocazione di un  sinodo. T uttav ia , l'occa- 
sione p rossim a venne da ll'eresia  di Filippo.69 II sinodo fu 
convocato  a L’viv p e r il 26 agosto 1720, m a si svolse a 
Zam ost’, nella  eparch ia  di Cholm, so tto  dom inazione  po- 
lacca, a  causa di una epidem ia scopp ia ta  a L’viv. II sinodo 
di Zam ost’ è rim asto  nella Chiesa di Kyiv com e un  sinodo 
che diede un  grande im pulso rifo rm ato re  e o rg an izza to re . 
Prese m isure felici dal p u n to  di v ista  della  v ita  pasto rale , 
dell'o rgan izzazione della cu ria  épiscopale, anche se tu tto  
basato  sulla d iscip lina occiden tale . Il s inodo  di Zam ost’ 
p ro ib i anche m olti abusi e p ratiche la tine  e non  in tro d u sse  
n ien te  di nuovo dal rito  latino, si c o n ten té  p iu tto s to  d i 
codificare le p ra tich e  già in tro d o tte . Da u n a  p a r te  ci si 
d ife n d e v a  d a v a n ti ag li o r to d o ss i, d 'a l t r a  e 'e r a  u  n 
sentim ento  di dover m ostrare  che non  si e ra  tan to  d iv ers i 
dai la tin i, l 'in flu en za  dei quali e ra  p r é p o n d é r a n te  in  
Polonia. Entro v e n t'a n n i tu tte  le dec is io n i de l s in o d o  
sarebbero  state applicate.

In p ra tica  Zamost’ fu l'u ltim o sinodo della  m etro p o lia  d i 
Kyiv. II s inodo  convocato  nel 1765 a Brest d a  Filippo 
VolodkovyC (m etropolita di Kyiv e Halyc dal 1762 al 1778) 
fu  sciolto  dopo  il p rim o giorno. La rag io n e  e ra  che il 
m e tro p o lita  n o n  vo leva  p e rm e tte re  l 'in g e r e n z a  d e i 
rap p resen tan ti del re  negli affari della Chiesa.

XXIII. Le perseeuzioni e la liquidazione

Nel 1795 dopo l'in terven to  delle a rm ate  russa, p russiana  
e austriaca, fu siglata la fine della Polonia. Cosi la Russia 
poté estendersi ancora  di p iù  sui te rr ito ri ucra in i, lituani, 
bielorussi; o ttenne  in fa tti tu tta  la B ielorussia, il re s to  del 
Podillja e della Volinia. I vescovati un iti so tto  l'o ccupazione  
russa erano  i seguenti: la m etropolia  di Kyiv, con il tito lo  di 
Kyiv e Halyô, il vescovato  di P ins’k e T uriv , quello  di 
Volodymyr e Brest, quello di Luc’k e Ostroh.

Quadro storico-rellgloso dell'Ucralna

69 Lo scisma nato nella Chiesa ortodossa russa dopo la riforme di Nicone del 1654 generd 
moltc ramificazioni di Vecchi Credenti. Tra i «senza sacerdoti» cera una denominazione chiamata 
l «filippovei*«. I seguaci del monaco russo Filippo, tra l’altro, non riconoscevano i sacramenti 
dell'Eucarestia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, Matrimonio. Solo il Battesimo per 
Immcrsione era valido. II segno della crocc fatto con tutta la mano era segno dell’Anticristo. 
Non si dovevano leggere librl stampatl occ. Cf. ASZ, titulus I: "De Fide Catholica"; C. Gatti - 
C, Korolcvskij, /  riti e le Chicso orfont all, Genova 1942, 294-301.
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Da q u e s t 'a n n o  p ro seg u iro n o  le p e rsecuzion i; tu tt i  i 
vescovi o rien ta li catto lici - ucrain i, litu an i e bielorussi, 
eccetto  quello  d i Poloc’k, fu rono  destituiti, e al loro posto  
m essi vescovi ortodossi nelle eparchie  di Podillja, Volinia, 
B ielorussia, L ituania - p iù  di 2300 chiese passarono  agli 
o rtodossi; è la  p rim a  liquidazione ufficiale d e ll'u n io n e  di 
Brest d a  p a rte  dei russi, a iu ta ti dai cristian i ortodossi. La 
re a ltà  ca tto lica  di rito  greco con il cen tro  Kyiv finiva la 
su a  esistenza  non  com e rito , come voleva la Polonia, m a 
com e fede, com e desiderava  la Russia.70 La Russia sfru ttô  
p e r  il p ro p r io  in te re sse  la  s im ilitud ine  del rito , de lla  
lingua  slava e quella  ecclesiastica, d e ll 'a rc h ite ttu ra  delle 
chiese, i rico rd i dei tem pi antichi della Rus’ dei principi, la  
sp eran za  di cam biam enti sociali. Anche se, nel tra tta to  di 
G rodnesk del 13 luglio 1793, la zarina Caterina II giurava di 
r isp e tta re  i d iritti e le libertà  dei cattolici di am bedue i riti 
nei te r r i to r i  d e ll'Im p ero  russo , d u ran te  il suo regno, la  
m etro p o lia  di Kyiv perse  m igliaia di chiese p a rro c ch ia li, 
145 m o n a s te r i b asilian i, c irca  8 .0 0 0 .0 0 0  di fedeli. II 
m e tro p o lita  d i Kyiv Teodosij R ostoc’kyj, co n fin a to  a 
P ie trobu rgo  nel 1795, m ori nel 1805.71 Fu p e r cosi dire, 
l'u ltim o  m etropo lita  legale della sede m etropolitana di Kyiv 
u n i ta  a Roma. B isogna an ch e  n o ta re  che gli u ltim i 
m e tro p o liti di Kyiv e Halyc non  cap irono  bene la nuova 
situ azio n e  che si ven iva  c reando  e non  so sp e tta ro n o  le 
v e re  in te n z io n i d e lla  Russia. Q uesti p a rtic o la ri fu ro n o  
m eglio capiti dai nunzi rom ani. Un a ltro  fa tto re  che fece 
p e g g io ra re  la  s itu a z io n e  e ra  il m e tro p o lita  la tin o  
Siestrzencew itz, arcivescovo di Mohyliv.72

70' u Nel 1767 la Russia invase una parte délia Polonia. Fomentô un movimento di protesta 
sociale, chiamato KolijivSèyna, che dopo represse nel sangue. Lo storico Anastasio Velykyj ne 
attribuisce la responsabilità alla Polonia e alla Russia. (Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 6 (Рим  
1973), 217 s.) Grazie al bassissimo livello délia cultura dei popolo, un conflitto sociale fu 
abilmente trasformato in conflitto religioso. Mille e duecento chiese furono confiscate dai russi 
agli ucraini. La ragione di un taie comportamento dei russi è analizzata dai nunzio apostolico a 
Varsavia, Garampi, nel suo “Resoconto sulio stato délia religione in Ucraina" scritto nel 1774: 
«L’Ukraine est une des provinces de la Pologne, dont la nombreuse population est peut-être la 
plus bornée dans ses lumières».

Un peuple ignorant et grossier, des hommes souvent matériels, quelquefois superstitieux, 
presque toujours stupides, ne sont certainement pas capables de distinguer l’obéissance civile de 
la religieuse. Dès qu’un peuple pareil sera gagné à la religion grecque orientale, il confondra le 
centre de son état religieux qui sera Péterbouig, avec celui de son existence politique, qui est 
la République de Pologne». MUH 7 (Romae 1969), 21-33, “Exposé de l'état de la religion en 
Ukraine". Esiste una corrispondenza tra il nunzio Garampi ed i confessori délia fede nelle 
prigioni russe in HARASIEWICZ, 500-520.

71 Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 7 (Рим 1975), 132.
72 Cf. MUH 7, 207.
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Sotto i successori di C aterina II, Paolo I e A lessandro I, la 
v ita  degli ortodossi un iti a  Roma fu p iù  lieve, m a la sede 
m etropo litana  di Kyiv non fu ris tab ilita .73

La vita religiosa dei cattolici sia la tin i che b izan tin i e ra  
rego lata  dal c.d. «Collegio ecclesiastico  catto lico -rom ano»  
istitu ito  nel 1801, che era un  d ip a rtim e n to  del M inistero  
della Giustizia della Russia com posto da  soli latini. Nel 1804 
fu diviso in  due d ipartim en ti - uno p e r  i latin i, l 'a ltro  p e r  
gli o rien ta li.74

Con la m orte  di B ulhak75 fu  sig lata la fine della  Chiesa 
u n ita  secondo  il p ian o  del sac e rd o te  unito  S jem aS ko , 
p re sen ta to  nel 1827 al D irettore dei cu lti s tra n ie r i .76 Nel 
1828 venne istitu ito  un  «Collegio Ecclesiastico Greco-Unito 
particolare», le diocesi unite  fu rono  rid o tte  a due - u n a  p e r 
la Bielorussia, l 'a l tra  p e r la Lituania, i m o nasteri basilian i 
fu rono  subo rd ina ti ai vescovi.77 Dopo fu rono  chiusi m olti 
m onasteri. Nel 1833 tre  nuovi vescovi fu rono  n o m ina ti da  
Nicola I, m a  p rim a di q u esta  no m in a  av ev an o  f irm a to  
l'im pegno di passare alla Chiesa ortodossa, q u ando  sarebbe

Quadro storico-roligioso dcll'Ucraina

73 С/. MUH 7, 187-212; 292-294; 301; 207; 349-350; 369-371.
Già dal 1620 a Kyiv risiedeva un metropolita ortodosso prima sotto la giurisdizione di 

Costantinopoli e dal 1685-6 dipendente da Mosca, perdendo tutti і diritti di arcivescovo, capo 
di una chiesa autocefala, diventando un vescovo con poteri normali e dignità metropolitana.

Ma questo non basto. La metropolia ortodossa di Kyiv perse tutte le sue eparchie per 
molto tempo, ciascuna di esse passando direttamente sotto Tautorità della Chiesa russa. Dopo 
il 1721, і metropoliti di Kyiv non furono piü eletti dal proprio sinodo, ma nominati dallo zar 
di Russia tra і candidati proposti dal Santo Sinodo di Pietroburgo. II Sinodo si arrogô anche 
kl diritto di nominare і superiori dei monasteri ucraini. Sventold tutte le sue energie per 
purificare tutti i testi e і riti religiosi di tutti gli elementi caratteristici ucraini. II russo fu 
lntrodotto come lingua d’istruzione nell’Accademia Mohyliana a Kyiv. Dopo il 1799, non ci 
sono piü ucraini nominati alla sede metropolitana di Kyiv. Cosï effettivamente furono distrutte 
le caratteristiche distintive e proprie della Chiesa ortodossa ucraina. (Per quando riguarda la 
sottomissione della metropolia di Kyiv al Patriarcato di Mosca (1640-1694) cf. АЮЗР 1, 5 
( Киевъ 1872), 100-170.)

^  Cf. П. О., Бобровський, Русская Греко-Уніатская Церковь вь %арстзованіе 
Императора Александра, І, С.-Петербургъ 1890; П. Н. Жуковичъ, "Вз гл я д ь  п р оф . 
прот. М. К. Бобровскаго на общій ходъ уніатскаго вопроса, въ XIX в-Ьк-Ь”, in Христіан- 
ское Чтеніе, т. 224, СанктПетербургь 1907, 767-777.

Josafat Bulhak, metropolita nominato dallo zar Alessandro I, ottenne lo stato di 
danquam Sedis Apostolicae Delegato> nel 1818. Ma non fu mai riconosciuto metropolita da 
Roma per ragioni diplomatiche, anche se ricevette gli stessi diritti garantiti dalla bolla « D ece t  
Roinanum  P o n tif ic e m *  e dal sinodo di Zamost’ ai metropoliti di Kyiv e Haly£. Cf. A. 
Thciner, Die Neuesten Zustände der Katholischen Kirche bei der Ritus in Polen und Russland 
seit. Katharina II bis aus unsere Tage, Documente, Augsburg 1841, 334-335, in nota; 
ВЕЛИКИЙ, Літопис, 1, 221; MUH 8, 77-82; PELESZ, 2, 800.

^  Cf. O. Martynov, Plan zniesienia Kosciola Grecko-Katolickiego w Rosyi, Dokument 
llistoryczny, Krakdw, «Czas>, 1882, 45; Й. Семашко, Записки Іосифа Митрополита 
Литовского, І, СанктПетербургь 1883; А. Зубко, “О греко-унитской Церкви въ западномъ 
Крак Россіи. Воспоминанія Архієпископа Антонія" in Семь проповідей синодального члена 
мшп/юполита литовского и вилснскаго Іосифа говоренные при важнійгиихь случаяхь служенія 
и О греко-унитской Церкви оь яападномь щхи Россіи. Воспоминанія Архієпископа Антонія, 
мі. М. Кояловичъ, СанктПетербургь 1889, 0К18; LENCYK, ЗО.

^  Per l’Ukaz di Nicola I i:f, Mill I 8 (Roman 1970), 146-150.
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s ta to  lo ro  in tim ato . La D om enica de ll'O rtodossia , il 24 
febbra io  del 1839, si svolse una riunione d u ran te  la quale i 
vescovi Josyf Sjemasko, Basilio Luzynskyj, A ntonio Zubko 
p resen ta ro n o  alio zar una  richiesta di unione con la  Chiesa 
russa . Anche a ltre  firm e fu rono  raccolte. In u n a  riun ione  
so lenne il Santo Sinodo proclam é il passaggio alla «Chiesa 
m a d ré » .78 Cosi, secondo un  p iano  p res tab ilito , la Chiesa 
u n ita  a  Roma nei te r r i to r i  uc ra in i, b ie lo russi e litu an i 
o c c u p a ti  d a i ru s s i  fu  u ff ic ia lm e n te  s e p o l ta .79 La 
m ag g io ran za  dei sace rd o ti ed  il popolo  n o n  avevano la 
lib e rtà  di scelta. Se non  celebravano  secondo il m essale 
ru sso  e ra n o  cacciati. Il popolo  non  aveva scam po. Per 
esem pio, esisteva solo il m atrim onio  religioso. Una volta  
acce tta to  un  sacram ento  dagli ortodossi si e ra  considerati 
o rtodossi. Ma rito rn a re  ad  u n 'a ltra  religione e ra  un  rea to . 
Per ev itare  questo , m olti b izantin i un iti passarono  al rito  
la tino  e alla nazione polacca. Fu m olto indebolito  il senso 
nazionale  bielorusso.

Rimase su p ers tite  l 'ep a rch ia  di Cholm che nel 1815 il 
Congresso di V ienna pose sotto il Regno di Polonia, che e ra  
so tto  la  so v ran ità  russa . Ma anche li, dopo  la G uerra  di 
Crimea, nel 1875 con l'a iu to  del sacerdote M arcello Popiel, 
nom ina to  am m in istra to re  dal governo, si a rriv é  alla te rza  
ta p p a  della  liqu idaz ione  del catto licesim o o rien ta le  co n  
m atrice  kyiv iana.80 Il vescovo Kaminskyj, nom inato  da Ro
m a, non  ricevette  l'approvazione dallo zar e fu  dep o rta to  a 
Vjatka. Nel 1863 la stam pa di libri in ucraino  fu proibita. Il 
m in istro  d e ll'In te rno , Valujev, aveva p roclam ato  che: «La 
lin g u a  u c ra in a  non  è m ai esistita, non  esiste e non  deve 
esistere». Ci fu rono  anche m artiri.81

XXIV. Il rinnovo della Metropolia di Halyc

Dal 1772 (la p rim a  spartizione della Polonia) so tto sta - 
vano  al dom inio  dell'A ustria  le eparch ie  di L’viv (senza 
K am janec’ Podil’s ’kyj), di Perem ysl', una  p a rte  di Cholm- 
Belz, u n a  p a rte  di Luc’k, u n a  g rande p a rte  di Poloc’k, e

78 Cf. LENCYK, 109.7Q
Cf. W. Charkiewicz, Zmierzch Unji Koscielnej na Litwie i Bialorusi Slonim 1929. 

ou Cf. A. Glinka, Diocesi ucraina greco-cattoHca di Cholm, (=Analecta OSBM , ser. II, sect. 
I, vol. 34), Romae 1975.

Cf. J. Pruszkowski, Martyrologjum Podlachiae brevissimum seu Podlachiae martyrum, 
morUsque eorum gloriosae 1-0) in tormentis, 2-0) post cruciatus, 3-0) post supplicia in carceribus 
perpessae, brevis adumbratio. A d quaesdones quoque a S. R. Congregatione positas justissima 
responsa, Lublini 1924.
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p a r te  de lla  e p a rch ia  m e tro p o lita n a . So tto  la  P o lon ia  
c 'e ran o  le diocesi di V olodym yr, p a rte  di Luc’k, P ins’k, 
K am janec’ Podil’s ’kyj (legata a L’viv), p a r te  d i Poloc’k, 
l'ep a rch ia  m etropolitana.

Q uesti cam biam enti d a ran n o  e ffe tti positiv i. L 'A ustria 
p o rto  all'uguaglianza dei riti della Chiesa catto lica  nei suoi 
te rrito ri. Da quel tem po si co m in c ia ro n o  ad  u sa re  uf- 
ficialm ente i te rm in i «Chiesa rom ano-catto lica»  e «Chiesa 
greco-cattolica». C e ra  p a rità  nel tra ttam en to  del clero, nei 
loro priv ilege nella loro educazione ecc. II non  passaggio  
da  un  rito  ad  un  a ltro  e ra  g a ra n tito  d a lla  legge civile. 
Anche se il dopo  giuseppinism o non  e ra  senza prob lem i, 
innalzo  m olto  la cu ltu ra  del clero  e dei c ittad in i, il che 
influi. anche  sui contadini. Dal 1775 d a ta  l 'a p e r tu ra  del 
Collegio B arbareum  di V ienna, e nel 1784 è a p e r to  il 
S em in ario  G enerale di L’viv, dove d u e  an n i d o p o  si 
in seg n av a  in  lin g u a  u c ra in a . Qjuesti ed  a ltr i  is t i tu t i  
p o rta ro n o  alia p a rte  occiden tale  d e ll'U cra ina  f ru tti  n o n  
tra scu rab ili, co stitu en d o  le basi p e r  u n  r in n o v a m e n to  
anche cu ltu ra le  della Galizia.82

Nel 1807-1808, con la bo lla  «In un iversa lis  Ecclesiae 
regim ini» di Pio VII, sotto la sp in ta  dei vescovi galiziani e 
d e ll 'im p e ra to re  austriaco  Francesco II, fu  r in n o v a ta  la 
m etro p o lia  di Halyë con sede a L’viv. R icevette gli stessi 
d iritti quasi pa tria rcali della m etropo lia  di Kyiv, con tito lo  
di m etropolita  di L’viv e Halyë. In questa  m etropo lia  e rano  
com prese  le ep arch ie  di L’viv, Halyë e K am janec’, d i 
Perem ysl’; Sam bir e Sjanik, di Cholm ë Belz'.

Con gli ann i la p ro v in c ia  m e tro p o lita n a  d iv ien e  u n a  
istituzione religiosa, cu ltu rale , nazionale . Dopo la v en u ta  
degli austriac i, m olti p rob lem i rim an ev an o  tra  la g e n te  
che, p e r m an can za  d i cu ltu ra , n o n  conosceva i p ro p r i  
d iritti ed  e ra  s fru tta ta  come p rim a dai la tifondisti. Con il 
p o p o lo  c 'e ra n o  solo la  C hiesa e q u a lc h e  id e a lis ta . I 
la tifond isti cercavano  di im ped ire  alia  Chiesa di fo n d are  
delle scuole, e cost sollevare il popo lo  d a ll'igno ranza . Era 
m olto difficile ab ituare  la gente a lia  n u o v a  situ azio n e  di 
p a rità  tra  le cu ltu re  e di uscire da  quel senso di in fé rio rité  
che d u ra n te  i secoli i po lacch i av ev a n o  in c u lc a to  al 
contadino ucraino. Ed il dovere di p o rta re  u n  rinascim en to

Quadro storico-religioso dcll'Ucralna

82 B. JlemiHK, “YMacTii /lyxomniPTnn y hi/ipo/pKcimio FajiHHHHH" in Intrepido Pastori, 445-
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è to cca to  al c lero  che h a  d o v u to  o rg a n iz za re  la v ita  
religiosa, cu ltu rale , econom ica, politica u c ra ina  in Galizia.

Nel 1863, la  Sede Rom ana approvava un  regolam ento , 
c h ia m a to  « C o n co rd ia» .83 Q uesto d o cu m en to  fissava le 
re lazion i m u tue  tra  i riti la tino  e b izantino  in  Galizia. Nel 
1882, Leone XIII a ffida  la  rifo rm a dei basilian i u n iti ai 
g e su iti.84

XXV. L'eparchia di Stanislaviv e il sinodo di L'viv

Nel 1885 venne divisa in due l'ep a rch ia  m e tro p o litan a , 
co nsidera ta  tro p p o  grande, che contava 1167 parrocchie, e 
fu e re tta  u n a  eparch ia  in p iù  - quella di Stanislaviv.85

Con una. te rza  ep arch ia  si aveva un  n u m éro  sufficiente 
d i vescovi p e r  o rgan izzare  u n  sinodo prov inciale . Infatti, 
n e lla  le t te ra  m a n d a ta  a Roma il 5 d icem b re  1888, il 
m e tro p o lita  Silvestro Sem bratovyc diceva che «...da quando 
la  n o s tra  gerarch ia  è stata  am pliata  di un  vescovato, si ap re  
la  p o ss ib ilité  di c e le b ra re  u n  s in o d o » .86 II s inodo  
p ro p riam en te  d e tto  fu  ap erto  il 27 se ttem bre  1891 n e lla  
ca tted ra le  di s. Giorgio a L’viv. II sinodo di L’viv po rto  nella  
v ita  dei greco-catto lici uno  sp irito  nuovo, u n  sp irito  p iù  
p ro fo n d o . Da que l m om en to  v en n ero  fo n d a te  d iv e rse  
a sso c iaz io n i c a r ita tev o li, m olto  p iù  di p rim a  fu posto  
l'accen to  sulla v ita  in te rio re  dei fedeli. La Chiesa greco- 
catto lica  in  Galizia godeva di una  liberté, anche se talvolta 
lim ita ta , ne lla  q u a le  p e rô  p o tev a  evo lversi e c rescere . 
Q uesto fenom eno si n o ta  va anche negli a ltri aspetti della  
v ita  sociale in Galizia.

83 Cf. DPR 2 (Romae 1954), 397-398.
84 Cf. DPR 2, 454-459
85 Cf. DPR 2, 460-467.
88 II metropolita parla anche delle altre eparchie rutene (<le due eparchie rutene che si 

trovano in Ungheria, a causa della lontananza dei luoghi, non hanno nessun legame gerarchico 
con la Metropolia di Haly£ ma sono solamente soggetti al Primate d*Ungheria, per questo da 
tempi quasi immemorabili non hanno nessun legame con i Ruteni della Galizia, molto di piO da 
quando lo Stato ё stato diviso, come in due parti, cio£ in parte austriaca e ungherese. La terza 
diocesi di Kri2evci (della S. Croce), sita in Croazia, la quale usa nelle cerimonie lo stesso rito e 
lingua liturgica che i Ruteni, non ё legata con la Metropolia di Haly£, т а  ё solamente 
sottomessa all'Arcivescovo della Croazia e Slovenia di rito latino. ...solo due diocesi cattoliche 
rutene sono rimaste legate tra di loro^. Queste eparchie, purtroppo non erano unite 
gerarchicamente a L’viv e per questo messe nell’impossibility di riunirsi e di decidere insieme 
cose vitali per tutti. Cf. Чинности, 3-5.



CAPITOLO I

STUDIO SU ALCUNISINODIE DOCUMENTI DELLA 
CHIESA DI KYIV NELLA PREPARAZIONE E DURANTE 

IL PERIODO DI UNIONE CON LA CHIESA DI ROMA

I. Introduzione

In questo  prim o capitolo en triam o nella  fase di indagine 
degli eventi dei quali analizzerem o in seguito i testi e i do- 
cum enti p e r p o te r delineare la figura g iurid ica del vescovo 
délia Chiesa u n ita  di Kyiv. Questi eventi di cui p a rliam o  e 
ch e  h a n n o  v a lo re  s to r ic o -g iu r id ic o  so n o  i s in o d i 
p a n e c c le s ia l i1, p ro v in c ia li m a a n ch e  e p a rc h ia li  d é lia  
Chiesa u n ita  di Kyiv. Il periodo  tra tta to  com prende quello  
p re p a ra to r io  aU 'un ione  u ffic ia le  d é lia  C hiesa  m e tro - 
po litana di Kyiv con quella rom ana, il p eriodo  dell'un ione, 
che é u n  tem po abb astan za  lungo in  cui la g e ra rch ia  di 
q u esta  Chiesa h a  fo rse  p o tu to  tro v a re  u n a  su a  fig u ra  
g iu rid ica  partico la re .

P artiam o d a ll 'e sp e rien za  sinodale, p e rc h é  da l n o s tro  
pu n to  di vista è in effetti im possibile tra tta re  del p o te re  del 
vescovo, capo sovrano délia  sua Chiesa, legato  a essa in  
m an iera  inseparabile, godendo di u n a  larga  au to n o m ia  lo 
cale, senza so tto lineare  che è s tru ttu ra lm en te  com preso  in  
u n a  o rgan izzazione collegiale. Il collegio, dal can to  suo, 
regola questo  po te re  del vescovo, tro v an d o  la  sua e sp res- 
sione nel prim o tra  i vescovi - il Capo del Sinodo.

T ra tte rem o  de ll'eserc iz io  collegiale del governo  délia  
Chiesa u n ita  di Kyiv nel periodo  che va  dalla  fine del XVI 
alla fine del XIX secolo, analizzando  20 sinod i di q u esta  
epoca. Anche se ce ne fu rono di più, gli a ltri n o n  toccano  
terni di no stro  in teresse, cioè n o n  c o m p o rtan o  e lem en ti 
nuovi p e r p o te r delineare  la figura g iu rid ica  del vescovo e 
p e r questo  sono stati da noi lasciati da  parte . Per a ltri sinodi 
non  ci è rim asto  nessun  docum ento  valido  che ne  p ro v a  
l'operato . *

* Vengono chiamati cosl i sinodi che riguardono tutta la Chiesa, e non solo una provincia 
ecclesiale. Si potrebbe usare anche il termine «patriarcale».
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Per u n 'an a lis i p iü  ch ia ra  e sem plice di questi sinodi da  
no i scelti abb iam o  p o sto  nove question i alle quali cer- 
chiam o di rispondere  in ogni caso. Le dom ande sono:

0. Tipo di riun ione  sul p iano  canonico.
1. Data e luogo del sinodo.
2. Sinodo convocato da  chi?
3. Chi p resiede il sinodo?
4. Chi p a rtec ip a  al sinodo?
5. Sinodo convocato p e r quale ragione, scopo?
6. Che cosa h an n o  fatto , deciso, quale e ra  il loro risul- 

ta to?
7. Sinodo approvato  da  chi e come?
8. Edizioni e versioni del sinodo.

Capitolo I
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II. Sinodi e documenti della Chiesa unita di Kyiv

1. S in o d o  d i  B e lz  d e l  1 5  9 0
0. C anonicam ente e una  riun ione  vescovile eparch ia le .
1. Q_uesto sinodo ebbe luogo a Belz, nella  diocesi di Cholm, 

all'inizio del 1590.2
2. Nel 1589, du ran te  il suo viaggio di rito rn o  d a  Mosca, il 

p a tr ia rc a  Gerem ia II di C ostantinopoli (1572-1579 , 1580- 
1584, 1589-1595) convoco diversi sinod i de lla  C hiesa d i 
Kyiv. D uran te  uno  di essi (svoltosi a Brest-Litovsk, il 6 
agosto v.s. 1589) fu inoltre deciso di riu n irsi in  sinodo ogni 
an n o , a ll 'in iz io  d e l l 'e s ta te  so tto  la  p re s id e n z a  d e l 
m etropolita. Non e certo  chi convoco questo  sinodo. Alcuni 
au to ri scrivono che l'an n o  seguente il m e tro p o lita  d i Kyiv, 
H aly£  e di tu t ta  la Rus’, M ichele R ahosa (1 5 8 8 -1 5 9 9 ) 
convoco u n  sinodo a Belz. Dopo di che cam bio idea e fece 
svolgere il s inodo  a Brest. Ma a Belz u n a  r iu n io n e  di 
vescovi ci fu  com unque. Likovs’kyj p e n sa  che e fo rse  
Cirillo T erlec’kyj che convoco q u esta  riu n io n e  p rim a  del 
sinodo di Brest p e r parla re  d 'un ione  con Roma. H rusevs’kyj 
invece fa cap ire  che l'in iz ia tiva  del s inodo  fu  p re sa  dal 
vescovo di L’viv, Gedeon Balaban che, secondo  lui, fu  il 
p rim o  in iz ia to re  de l m o v im en to  p e r  l 'u n io n e .3 Infine 
Velykyj scrive che il sinodo si svolse su  co m an d o  d e l 
p a tr ia rc a  d i C ostan tinopo li.4 Chi fu  l 'in iz ia to re  m ate ria le  
della  riu n io n e  di Belz non  e certo . In u n  m e m o ra n d u m  
scritto  nel 1596 dal p ad re  A ntonio Posse v ino ,5 * * si legge che 
l'in iziativa de ll'un ione  della Chiesa di Kyiv con Roma usci 
nel 1589 d u ran te  uno dei sinodi organizzati dal p a tria rca  di 
C ostantinopoli, «...al che il P a tria rca  rep lied  il p en s ie ro  
esser santissim o, et che fe lid  dovevano re p u ta rs i quelli, a 
chi non  e ra  vietato  l'esseguirlo (...) con che venne quasi ad

2 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1 (Paris 1949), 69; C. De Clercq, "Concilio di Brest- 
Lltovsk (14 luglio 1590)", in DC I (Roma 1963), 216-217; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5 
(Ню Йорк 1955), 564-5; ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 87-88; ЛОТОЦЬКИЙ, 114-115; 
САВИЦЬКИЙ, 306-307; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4 (Рим 1971), 19-21; ВЛАСОВСЬКИЙ, 1 
(ІІю Йорк 1955), 203; ХОМА, Київська митрополія, 67-69.

3 Cf. М. Г руш евський , Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVI1 віці, 
Шї/Д. 2, Київ, Дніпропетровський Союз Споживчих Союзів України, 1919, 138;
ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 562-3.

і  ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 19.
® Nato a Mantova nel 1533. Gesuita dal 1559. Famoso predicatore in Italia e Francia. 

Mandato in Svezia presso il re Giovanni III Vasa in missione diplomatica (1579). Nel 1580-
1581, mediatore pontificio per la расо ira 11 rogno dl Polonia o 11 ducato di Moscovia. Grande 
aostonltore dell’idea, che una unlono roHlorotln tlol rulonl polrobbo оййсгс uno strumento per 
Influonzare 1 moscoviti verso il cnttollcoiiiim. Ne) 158(1 rlturtlo n Roma, poi fu mandato a 
Pndova.
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in seg n a re  alii R utheni, ehe non  lasciassero  di p ro v e d e re  
a lia  lo ro  salu te , e t d a  questo  ragg ionam ento  si com inciô 
m a tu ra re  il consiglio...».6 Una dom anda ehe dobbiam o porci 
è se fosse lecito  r iu n irs i a  Beiz, dopo  d ie  il m e tro p o lita  
rev o cö  la  conv o caz io n e  del sinodo. Secondo i c a n o n i  
an tich i sappiam o ehe non  lo era.7 E secondo i da ti forniti, il 
sinodo n o n  e ra  certo  autorizzato.

3. C irillo T erlec’kyj, esarca  del p a tria rca  di C ostantino- 
poli n e lla  m e tro p o lia  di Kyiv, vescovo di Luc’k e O stroh 
(1585-1597) presiedeva.il sinodo.

4. O ltre a  T erlec ’kyj partec ip av an o  al s inodo  G edeone 
B alaban, vescovo di L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj (1566- 
1607), Leontij Peldyc’kyj, vescovo di Pins’k e Turiv (1586- 
1595) e Pionisio  Zbirujs’kyj, vescovo di Cholm (1586-1604).

5. I q u a ttro  vescovi (T erlec’kyj, Balaban, PelCyc’ky j, 
Zbirujs’kyj) si sono riu n iti a  Belz p e r d iscu tere  della situa- 
zione d isastrosa  della loro Chiesa e cercare una  via d 'usc ita  
a  q u esto  stato . HruSevs’kyj, su lla base di u n o  scritto  pos
te r io re  del vescovo Z biru js’kyj, ind ica la  riu n io n e  c o m e  
aven te  u n  ca ra tte re  d i opposizione al m etropolita .8

6. I q u a ttro  vescovi hanno  com posto un  testo  d 'adesione  
a ll'un ione  con Roma. Questo docum ento  fu  firm ato a Brest il 
24  giugno v.s. 1590, dove i qua ttro  speravano di raccogliere 
a ltre  firm e so tto  il d o cum en to . Il vescovo T erlec’kyj fu  
in carica to  di p o rta re  la  le tte ra  di Belz al re. Lo fece solo 
dopo il sinodo di Brest del 1591.

7. Q uesto sinodo fu approvato  dal sinodo successivo, ehe
si svolse a  Brest il 20 giugno v.s. 1590. -

8. II do cu m en to  del sinodo fu pubb lica to  nella  lin g u a  
orig inale  (p o lacca)9 e in traduzione  u cra in a .10

Capitolo I

8 O. Halecki, “Isidore's Tradition’, in Analecta OSBM 4 (Romae 1963), 39.
7 II Concilio di Antiochia (341) al canone 20 scrive ehe non permesso ai vescovi di 

tenere un sinodo tra loro, senza la presenza dei metropoliti.
® In base al testo Акты Вил. ком., т. 19, 366. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 564.
9 DUB. 78.
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2. S in o d o  d i B re s t d e l 1 5 9 0
0. Canonicam ente è un  sinodo panecclesiale.
1. II sinodo si è svolto ne lla  c ittà  d i B rest-Iitovsk  il 2 0  

giugno v.s. 1590.11
2. II sinodo di Brest del 1590 fu convocato dal m etropo lita  

Michele Rahosa a  Brest. Secondo le d ire ttive  del sinodo del 6 
agosto 1589, ogni anno si doveva convocare u n  sinodo.

3. Presiedeva il sinodo il m etropolita  M. Rahosa.
4. O ltre il m etro p o lita  p a rtec ip av an o  a  q u esto  s in o d o  

M eletij C hrebtovyè, vescovo d i V olodym yr, p ro to tro n io , 
a rc h im a n d r i ta  di Kyiv; C irillo  T e r le c ’kyj, e s a rc a  d i 
C ostantinopoli nella m etropolia  di Kyiv, vescovo di Luc’k e 
O stroh; Leontij P e léyc’kyj, vescovo  d i P ins’k e Turiv ; 
Dionisio. Zbirujs’kyj, vescovo di Cholm; G edeone Balaban, 
vescovo di L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj. L 'arcivescovo di 
Poloc’k, A tanasio  T erlee’kyj (1588 -1 5 9 0 ) e il vescovo di 
P e rem y g r, Arsenij B ry lyns’kyj (1 5 8 1 -1 5 9 1 ) n o n  h a n n o  
partecipa to  al sinodo p e r e tà  avanzata. T ra  i la id  tro v iam o  
solo il nom e del Castellano12 Adam  Potij. Furono  p re se n ti 
anche a rch im an d riti e ra p p re se n ta n ti  de lle  c o n fra te rn ité  
s tau ro p eg ia c h e 13 di L’viv e Vilnia, i nom i dei quali ci sono 
igno ti.

5. Il sinodo fu  convocato p e r d iscu tere  della  s itu a z io n e  
più che m ediocre della m etropo lia  di Kyiv, delle p ression i 
subite d a  tu tte  le parti, della  m an can za  d i d iscip lina  tr a  il 
clero ed il popolo.

6. II sinodo decise di co n tin u afe  a  riu n irs i ogni an n o  il
24 g iugno v.s. p e r  ce rca re  d i p o r ta re  l 'o rd in e  n e l l a  
m etropolia, p e r potersi consu ltare  a v icenda sulle qu estio n i 
im portan ti che riguardano  la Chiesa, le scuole, gli ospedali, 
l 'in seg n am en to  dei fedeli. Fu s tab ilito  che  gli a ssen ti 
ing iustificati dovessero  p agare  delle  m ulte . Fu deciso  di 
p ro ib ire  ai civili di ten ere  dei m o n aste ri; che il v en erd i 
non  è u n  g io rno  festivo, m a u n  g io rno  d i lav o ro  e di 
astinenza. Fu anche concordato  d i non  in tro m ette rs i neg li 
a ffa ri de lle  a ltre  ep arch ie , d i n o n  sv o lg e re  n e s s u n a  
funzione al di fuori del p ro p rio  vescovato, di non  o rd in a re  
sacerdo ti p e r altri, di non  d a re  degli di non

Sinodi della Chiesa di Kyiv

11 Cf. DE CLERCQ. Conciles 1, 69; ГРУ Ш ЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 565-570;
Л ІК О В С ЬК И Й , Унія,  87-88; ЛОТОЦЬКИЙ, 115; САВИЦЬКИЙ, 3 0 7 -3 0 9 ;  
ПЛАСОВСЬКИЙ, 1, 204-205; ХОМА, Київська митрополія, 67-69.

12 Vedl Glossorio.
13 Vedl Glossorio.
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acce tta re  p re ti senza la le tte ra  di escardinazione di u n 'a ltra  
eparch ia . Inoltre il sinodo h a  conferm ato  le decisioni p rese  
dai vescovi p re sen ti a lia  r iu n io n e  di Belz del 1590. Si è 
co n co rd a to  d i verificare  tu tti i privilegi e docum en ti delle 
c a tte d re  di ogni vescovo d u ra n te  il sinodo del p rossim o 
an n o . L 'anno  p ro ssim o  si dove va anche d ec id e re  dove 
custod ire  questi a tti im portan ti p e r la vita di ogni eparch ia . 
Perciô tu t t i  i vescovi dovevano p o rta re  i d o cum en ti alia  
fu tu r a  assem blea . In o ltre  decisero  di p o r ta re  con  sé i 
sace rd o ti p iù  em inenti. II sinodo incaricô  C. Terlec’kyj di 
consegnare  al re  delle lagnanze sulle pressioni sub ite  dalla  
Chiesa e la d ich iarazione di volere finire con la  d ipendenza  
d a  C ostan tinopo li. T erlec ’kyj consegnô la  d ich ia raz io n e  
d ’unione solo dopo il sinodo di Brest del 1591.

7. Non abb iam o p rove  che ci fosse quale he conferm a 
delle decisioni del sinodo da  p a rte  di u n 'a ltra  au to rità .15

8. Il testo  delle decisioni ed a ltri docum enti del sinodo di 
Brest del 1590 fu rono  pubb lica ti.16

^  Riferiamo questo fatto solo per dovere di cronaca, perché pensiamo che una Chiesa 
narticolare non abbia bisogno della conferma delle decisioni del suo organo di autogoverno.
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3 . S in o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5  9 1
0. Canonicam ente è un sinodo panecclesiale. -
1. II sinodo si è svolto a Brest-Litovsk t r a  il 18 e il 26 

o ttob re  v.s. 1591 .17 Non è n o ta  la  rag ione  del r ita rd o  della  
convocazione del sinodo che, com e deciso  ne l s inodo  di 
Brest del 1590, doveva svolgersi ogni anno  il 24 giugno v.s. 
Savyc’kyj teo rizza  che sia s ta to  A dam  Potij a ch ied e re  al 
m etro p o lita  di r ita rd a re  il s inodo a ll 'au tu n n o . La rag io n e  
sarebbe s ta ta  che voleva tra tta re  de ll'u n io n e  al sinodo, m a  
p e r fa re  questo  si a sp e ttav a  l 'a iu to  dal vescovo la tin o  di 
Luc’k Maciejowski (1591-1600) che era  a  Rom a.18

2. II sinodo fu convocato dal m etropo lita  M. Rahosa.
3. Presiedette il sinodo il m etropo lita  M. Rahosa.
4. Partecipavano a questo  sinodo  M ichele Rahosa, arci- 

vescovo, m e tro p o lita  di Kyiv, HalyC e d i tu t ta  la  R us’; 
M eletij C hreb tovyë, vescovo d i V olodym yr, p ro to tro n io , 
a rc h im a n d r ita  d i Kyiv; C irillo T e rle c ’kyj, e sa rc a  d e lla  
m etro p o lia  di Kyiv, vescovo di Luc’k e O stroh; G edeone 
Balaban, vescovo di L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj;19 Leontij 
PelCyc’kyj, vescovo di Pins’k e Turiv; il vescovo di Cholm  e 
Belz’, D ionisio  Z b iru js ’kyj. L 'a rc iv e sc o v o  d i P o lo c ’k 
Atanasio Terlec’kyj non  partecipô  al sinodo a causa  d e ll'e tà  
avanzata. Dal 20 giugno c 'e ra  un  nuovo  vescovo n o m in a to  
p e r  Perem ySl’, M ichele K o p y s ty n s ’ky j. P a r te c ip a v a n o  
in o ltre  a rc h im an d riti, ra p p re se n ta n ti  del c lero , ra p p re -  
sen tan ti delle due co n fra te rn ité  s tau ropeg iache , laici, m a, 
tran n e  Adam Potij, i loro nom i non  sono  noti.

5. II sinodo fu convocato p e r verificare  i d o cum en ti e i 
priv ilegi d i ogni vescovo. Per d e c id e re  dove c u s to d ire  
questi docum enti. Per p re sen ta re  le lam en te le  dei vescovi 
sui p o te ri civili che con tinuam ente  si im m ischiavano neg li 
a ffa ri re lig iosi con il c .d . d ir i t to  d i p a t ro n a to 20. Per 
risolvere il contenzioso che esisteva tra  il vescovo di L’viv 
e K am janec’ Podil’s ’kyj, G edeone Balaban e la c o n fra te r-  
n ita  stauropeg iaca della stessa città.

6. Il sinodo decise che i vescovi fossero  scelti solo nei 
sinodi elettivi e poi nom inati dal re. Che i p a rro c i fossero  
scelti d u ra n te  elezion i ne lla  p a rro c ch ia , con  l 'a p p ro v a -
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17 ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборь 1591, 48.
18 САВИЦЬКИЙ, 361. Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 70; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 

5, 570; ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 90-91; ЛОТОЦЬКИЙ, 115; ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 205-207; 
ХОМА, Київська митрополія, 70-71; ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборь 1591, 45-71.

^  HruSevskyj sulla base di MCS 1, n‘ 207 dice che Balaban non fu présente a questo 
elnodo.

20 Vcdi la voce Pana splrituale, ln Q bm rio ,
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zione del can d id a to  da  p a rte  del gerarca  del luogo. Che i 
c a n d id a ti  vescov ili p o te sse ro  an che  essere  scelti da llo  
«stato  cléricale». Dai cand ida ti vescovili nobili b isognava 
scegliere no rm alm en te  vedovi e non  sposati, gente p ia  e di 
a lta  m ora lità . T u tta  u n a  gam m a di decisioni venne p resa  
p e r q u an to  rig u a rd a  l'o rgan izzazione e l 'am m in is tra z io n e  
ecclesiale di tu t ta  la  Chiesa m e tro p o litan a  ed  eparch ia le , 
della  p arrocch ia , dei m onasteri. Il sinodo fu considera to  il 
p iù  a lto  o rgano  di p o te re  nella  Chiesa au to g o v ern a ta .21 In 
qu esto  senso venne stab ilito  che le decisioni p a tria rca li d i 
cause giudiziali, senza l'esam e di queste cause da  p a rte  del 
s inodo , n o n  a v reb b e ro  av u to  valo re . II s inodo  p ro p o se  
in o ltre  che le sue decisioni, dopo esser state  esam inate  dal 
p o te re  civile, d ivenissero  a tti legislativi statali. La funz ione  
g iu d iz ia ria  del s inodo  p an ecc les ia le  sa reb b e  s ta ta  u n a  
funzione di is tan za  d 'ap p e llo  nelle cause g iudiziarie eccle- 
s ia s tich e . Il m e tro p o lita  fu  in c a r ic a to  d i p o r ta re  le 
lam entele  dei vescovi al re. II sinodo cercô di d a re  norm e 
sulle re laz io n i tra  g e ra rca  del luogo e co n fra te rn ité . Le 
c o n fra te rn ité  s tau ropeg iache  erano  canon icam ente  d ipen- 
d en ti dal p a tria rca . Le co n fra te rn ité  n o n  s tau ro p eg iach e  
d ipendevano  del vescovo del luogo. II contenzioso di L’viv 
fu  riso lto  in favore della confra tern ita . Nelle decisioni 6, 7, 
9, 13, 14 e 19 il sinodo fece luce sulle question i de ll'in - 
seg n am en to  ecclesiale, de lla  ed izione di lib ri ecc le sia li, 
delle ed izion i delle  scuole delle co n fra te rn ité , dei sacra- 
m en ti e riti. Likovs’kyj e De Clercq pensano  che i vescovi 
n o n  ab b ian o  ta c iu to  sulle in tenz ion i d 'u n io n e  con Roma 
m an ifesta te  in  precedenza . II vescovo Terlec’kyj po rto  al re  
la  le tte ra  d i Belz, solo dopo questo  sinodo. II sinodo stesso 
decise  di n o n  r iu n irs i l 'an n o  successivo, m a solo il 2 4 
giugno v.s. del 1593.

7. Non abbiam o p rove che ci sia sta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da  p a rte  d i  u n 'a ltra  autorità.

8. Il p ro to co llo  e a ltr i do cu m en ti del s inodo  fu ro n o  
p u b b lica ti.22

Capitolo I

Vedi la voce Pomisna, in Gbssorio.
22 w v i f r a m u c  1SQ1 M C S 1 317-321.
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4 . S in o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5  9  3
0. Canonicam ente è un  sinodo provinciale.
1. Il s inodo si svolse a Brest-Litovsk il 24  g iugno  v.s. 

1593.23
2. Il sinodo fu convocato dal m etropo lita  M. Rahosa.
3. Il sinodo fu presieduto  dal m etropo lita  M. Rahosa.
4. P arteciparono al sinodo Michèle Rahosa, a rc ivescovo , 

m e tro p o lita  di Kyiv, Halyc e di tu t ta  la  Rus’; Ipatij Potij, 
nuovo  vescovo di V olodym yr, p ro to tro n io  (1 5 9 3 -1 6 1 3 ); 
C irillo T e rlec ’kyj, vescovo d i Luc’k e O stro h ; L eontij 
Pelcyc’kyj, vescovo di Pins’k e Turiv; il vescovo d i Cholm  e 
Belz’, D ionisio Zbirujs’kyj. Erano in o ltre  p re sen ti a rc h i-  
m an d riti, ra p p re se n ta n ti  del c lero , ra p p re se n ta n ti  de lle  
due  confra te rn ité  stauropegiache, laici, m a і loro  nom i n o n  
sono noti.

5. Qjiesto sinodo doveva tra tta re  délia  co n tro v e rs ia  che 
vigeva t r a  il vescovo d i L’viv, G edeone B alaban  e le 
co n fra te rn ité  di L’viv e R ohatyn. Il vescovo B alaban fu  
convocato  d a  p a rte  del m e tro p o lita  p e r  d ifen d e rs i dalle  
accuse p o rta te  con tro  di lui.24 Prim a del sinodo il p rinc ipe  
O stroz’kyj inviô u n a  le tte ra  con p ro p o s te  p e r  l 'u n io n e  in  
sette  p u n ti d a  d iscu tere  al s inodo ,25 m a secondo tu tti  gli 
autori, Potij non  ne p a rlé  al sinodo.

6. Secondo Likovs’kyj, і vescovi n o n  p a rla ro n o  d 'u n io n e  
con Roma. Balaban non  com parve  al s inodo . Per il caso 
B alab an -con fra te rn ite , Balaban si o p p o n e v a  ai p riv ileg i 
d a ti  a ile  c o n f ra te rn i té  d a  p a r te  d e l p a t r ia r c a  d  і 
C o stan tib o p o li, m a і vescov i d é c is e ro  in  fa v o re  d i 
q u est'u ltim e . G edeone Balaban rim osso  d a lla  diocesi, fu  
scom unicato  il 27 giugno v .s .,26 e ch iam ato  d av an ti al 
trib u n a le  m etropo litano  1*8 o tto b re  v .s .27 Il m e tro p o lita  si 
rivolse anche al re  p e r p o rta re  questo  caso dav an ti al sejm  
g e n e ra le .28

7. Non abbiam o prove che ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da  p a rte  di u n 'a ltra  au torità .

8. Esistono le tte re  del m etropo lita  che si appellano  al si
nodo.29

23 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 70; ЛІКОВСЬКИЙ, 95; ЛОТОЦЬКИЙ, 115;
САВИЦЬКИЙ, 368-370; ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 207; ХОМА, Київська митрополія, 72-73.

24 MCS 1, 458-464.
25 DUB, 23-24.
26 MCS 1, 475-476.
27 MCS 1, 476-479.
28 MCS 1, 480-481. Per la parole Sejm, vodl Glossarfo,
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5 . S i n o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5 9 4  ( 1 )
0. C anonicam ente è un  sinodo eparchiale.
1. II sinodo s trao rd in a rio  della eparch ia  di V olodym yr e 

Brest si è svolto  a Brest-Litovsk, il 28 gennaio  v.s. 1594. 
N o rm a lm e n te  q u e s ti  s in o d i si svo lgevano  la  p r im a  
dom enica di Q jiaresim a, la  Domenica dell'O rtodossia.30

2. II sinodo fu  convocato da ll'eparca  Ipatij Potij.
3. II sinodo fu p resiedu to  da I. Potij.
4. P arteciparono  al sinodo Ipatij Potij, sacerdoti e laici.
5. Nella diocesi si estendeva la p ra tica  dei divorzi eseguiti 

dai «p ro to p resb ite ri e presbiteri» .
6. II s in o d o  p ro ib i e co n d an n ô  q u esta  p ra tica , e ri- 

conobbe il d iritto  di concedere divorzi solo al vescovo «con 
il cap ito lo  e i capito lari» ; ai trasg resso ri di ta le  decisione 
sinodale  il sinodo m inacciô la scom unica ecclesiale con la 
destituzione dallo stato  sacerdotale. Qpesta decisione fu resa 
n o ta  a  « tu tti i cristiani».

7. Non abbiam o p rove che ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da  parte  di u n 'a ltra  autorità.

8. Gli a tti di questo sinodo furono stam pati.31

Capitolo I

30 Cf. BTIACOBCbKHtt, 1, 210.
31 A3P 4, 66-67.
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6 .  S i n o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5 9 4  ( 2 )
0. Canonicam ente è un  sinodo provinciale.
1. Q pesto sinodo provinciale si è svolto il 24  giugno v.s. 

1594 a  Brest-Litovsk.32
2. II sinodo fu convocato dal m etropo lita  M. Rahosa.33
3. II sinodo fu presiedu to  dal m etropolita  M. Rahosa.
4. Presero p a rte  al sinodo il m etropo lita  M. Rahosa; Ipatij 

Potij, vescovo de l luogo; e C irillo T e rle c ’kyj, e sa rc a  e 
vescovo di Luc’k e Ostroh. Gli a ltr i vescovi si r it ira ro n o  a  
Sokal, p erché  la  legge p ro ib iva  congressi e sinod i d u ra n te  
l'assenza  del re  dal te rrito rio  nazionale . II re  S igism ondo 
III si tro v a v a  in fa tt i  in  Svezia. In te rv e n n e ro  in o ltr e  
C lem ente H odkyns’kyj, a rc h im an d rita  d i H o ro d ec ’k, Ge- 
d eo n e  B ro ln y c’kyj, a rc h im a n d r ita  d i LavrySiv, p ro to - 
p re sb ite ri, e a ltr i ra p p re se n ta n ti  de l c lero . Per i la ic i, 
c 'e ran o  ra p p re se n ta n ti delle co n fra te rn ité  di L’viv, Vilnia, 
Brest, K rasnotavs’k, H orodec’k, Bil’s ’k e « tanti altri».

5. Lo scopo del sinodo era  di accon ten tare  la rgam ente  «le 
n écess ité  deg li a p p a r te n e n ti  a lia  C hiesa d i C risto». Si 
doveva anche riso lvere  il caso d e lla  c o n tro v e rs ia  t r a  il 
vescovo di L’viv e Kam janec’ Podil’s’kyj, G edeone B alaban  
e le c o n fra te rn ité  di LViv e d i R ohatyn , a p p ro v a re  i 
p rogetti degli s ta tu ti delle co n fra te rn ité .34

6. Il sinodo, non  po tendo  tra tta re  tali question i d u ra n te  
l'assenza del re, poteva solo risolvere i casi di giustizia. Cosi 
fu p rovvedu to  a risolvere l'affare  Balaban, in  co n tu m ac ia . 
II sinodo  ap p ro v ô  i p ro g e tti degli s ta tu ti  d e lle  c o n fra 
t e r n i t é ,35 o lo s ta tu to  della  c o n fra te rn ita  di L’v iv 36 e 
condannô  Balaban alla «destituzione dalla  cattedra» , ridu- 
cendolo a «semplice m onaco». II vescovo G edeone Balaban 
fece appello  al re  Sigismondo III, m otivando  la n u llité  della  
sentenza con il fa tto  che e ra  p ro ib ito  ten ere  sinodi d u ra n te  
l'assenza del re  dal te rrito rio  nazionale .37 Inoltre  il s in o d o  
tra ttô  a ltri affari ecclesiastici in te rn i, délie  c o n fra te rn ité , 
scuole e stam perie. II vescovo Terlec’kyj p a rti in a n tic ip o , 
cosi il suo nom e non  figura sotto  le decision! del sinodo. In

Sinodi della Chiesa di Kyiv

32 С{.ИЕ СЬЕКСО, Сопсіїев, 1 ,7 0 -7 1 ; ГРУШ ЕВСЬКИЙ, Історія, 5 , 7 5 ;  
ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 96; ЛОТОЦЬКИЙ, 116; САВИЦЬКИЙ, 423; ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 
207-208; ХОМА, Київська митрополія, 73.

33 МСЗ 1, 500-503, 506-508.
34 ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 96.
35 ЛІКОВСЬКИЙ, Унія,96.
36 ХОМА, Київська митрополія, 73,
37 АЮЗР 1, 1, 436-440.



u n  docum en to  di risposta  alle accuse di Balaban, nega ehe 
ci s ia 's ta to  u n  sinodo.38

7 .Non abbiam o prove ehe ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo d a  parte  di u n 'a ltra  autorità.

8. Gli a tti di questo  sinodo furono stam pati.39

66 Capitolo I

38 АЮЗР 1, 1, 448-450.
39 MCS 1, 516-524.



67

7 . S i n o d o  d i  S o k a l  d e l  1 5  9 4
0. C anonicam ente è una  riun ione vescovile provinciale .
1. La riu n io n e  dei vescovi si svolse il 27 g iugno v.s. 

1594.40
2. II sinodo fu convocato dall'esarca  C. Terlec’kyj.40 41
3. II s inodo  fu  p re su m ib ilm e n te  p re s ie d u to  d a  C. 

T e rlec ’kyj.
4. Presero p a rte  a qu esta  riu n io n e  i vescovi favorevo li 

a ll'un ione  della  loro Chiesa con Roma. Cirillo T erlec ’kyj, 
M ichele K o p y sty n s’kyj, D ionisio  Z b iru js ’kyj, G ed eo n e  
Balaban e ran o  tra  coloro che avevano lasciato  il sinodo  di 
Brest e si e rano  riun iti a Sokal.42

5. La riu n io n e  si svolse p e r  p a r la re  d e ll 'u n io n e  con  
Roma e p e r fo rm ulare  p ro teste  con tro  il m e tropo lita .43

6 .1  vescovi scrisse ro  u n a  le t te ra  al m e tro p o lita  M. 
Rahosa con u n  appello  al fine di a rriv a re  ad  u n  açcô rd o  
con Balaban, ch iedendo u n a  azione collegiale tra  i vescovi; 
r in n o v aro n o  gli a tti dei sinodi di Belz e Brest del 1590, 
p re p a ra ro n o  u n a  d ich ia raz ione  d 'u n io n e  e in c a rica ro n o  
T erlec’kyj di raccog liere  le firm e degli a ltr i  v e s c o v i .44 
Ino ltre  red assero  i c.d. «Articoli di Sokal», che e ra n o  le 
condizioni p e r l'un ione  che dopo fu rono  p resen ta ti al re . II 
docum ento è in testato  a N ovohrudyk nel d icem bre 1594.

7. Non abbiam o prove che ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da pa rte  di u n 'a ltra  au torità .

8. I c.d. «Articoli di Sokal» sono  i c.d . «A rticoli d i  
N ovohrudek del m ese di d icem bre  1594» nella  fase ini- 
ziale.45
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40 HARASIEWICZ, 172; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 575; САВИЦЬКИЙ, 424; 
ХОМА, Київська митрополія, 73-74; П. Н. Жуковичь, "Сейм, б.”, 113, п. 246 sulla base 
degli scritti di Balaban, Kopystyns’kyj, Zbirujs’kyj in АЮЗР 1, 1, n* 455, Kwart. Hist. 
1895, 569, Акты Вылен. ком., XIX, 366 a Sokal. Altri pensano che la riunione si sia svolta 
alia fine del 1594. Cf. МАКАРИЙ, История, 9 (СанктПетербурга 1879), 553; П. Ісаїв, 
Історія Перемиського єпископства східнього обряду, Філядельфія 1970, 15; ВЛАСОВСЬКИЙ, 
1, 255-256, 264.

41 МАКАРИЙ, История, 9, 553.
42 САВИЦЬКИЙ, 424; ХОМА, Київська митрополія, 73.
43 ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 575.
44 САВИЦЬКИЙ, 424.
43 І c.d. «Articoli dl Novohrudek» flrmatl da Ipatij Potij, Cirillo Terlec’kyj, Michele 

Kopystyns'kyj, Dionisio ZblruJi'kyJ, Oodeono Dnlnban si trovano DUB, 36-38.
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8 .  S i n o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5 9 4  ( 3 )
0. C anonicam ente  è u n  sinodo  p ro v in c ia le  g iud iz ia rio  

s tra o rd in a rio .46
1. Il s inodo  p rov inciale  si è svolto il 28 se ttem bre  v.s. 

1594 a  Brest.
2. Il sinodo  g iud iziario  s trao rd in a rio  fu  convocato  d a l 

m etro p o lita  M ichèle Rahosa.
3. Il sinodo fu p resiedu to  dal m etropolita  M. Rahosa.
4. Presero p a rte  al sinodo, o ltre  al m etropolita, i vescovi 

Cirillo T erlec’kyj e Ipatij Potij. «Pii (devoti) a rch im andriti, 
igum eni, p ro to p resb ite ri e pii sacerdoti e tu tto  il clero».

5. Si doveva riso lvere  il contenzioso  tra  il vescovo d i 
L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj, G edeone Balaban e le c o n 
fra te rn ité  di L’viv e Rohatyn.

6. Con u n  docum ento  firm ato Novohrudek, il sinodo, con- 
ferm ô le decisioni p rese  in p recedenza  al sinodo di B rest 
del 1 luglio v.s. 1594 di destitu ire  il vescovo Balaban délia 
su a  c a tted ra  d i vescovo d i L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj. 
Balaban fece appello  al tribunale  civile e nel febb ra io  del 
1596 fu  r is ta b ilito  n e i suo i d ir i t t i  dal m e tro p o lita  M. 
R ahosa.47

7. Non abbiam o p rove  che ci sia sta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da  parte  di u n 'a ltra  autorité.

8. Gli a tti di questo  sinodo furono stam pati.48

Capitolo I

46 Cf. BHACOBCbKHft, 1, 208.
47 B-TIACOBCbKMfî, 1, 208. Il sinodo fecc richlesta al Ro <|| poter partecipare ai

"—■'**'"* —««itrL-tr*. a™» «i pieoopvnnn i vftscovl. VI »rondovano imrto noIo I nobili.
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9 .  S i n o d o  d i  T o r C y n  d e l  1 5 9 4
0. Canonicam ente è un  sinodo provinciale. Q uesto sinodo 

si svolse nono stan te  la costituzione po lacca  v ie tasse  ogni 
tipo  di riunione d u ran te  l'assenza del re.

1. II sinodo si svolse a Tordyn, dal 2 al 4  d icem bre  v.s. 
1594.49

2. Non abbiam o trovato  chi h a  convocato il sinodo.
3. Non abbiam o trovato  chi h a  p resiedu to  il sinodo.
4. Secondo Velykyj, p a rtec ip a ro n o  al s inodo  tu tt i  i fir- 

m atari del docum ento  favorevole a ll'u n io n e  con Roma dis- 
cusso in q u esto  sinodo: M ichele R ahosa, a rc iv esco v o , 
m e tro p o lita  di Kyiv, HalyC e di tu tta  la  Rus’; Ipatij Potij, 
n u o v o  v esco v o  d i V o lo d y m y r, p r o to t r o n io ;  C irillo  
T erlec’kyj, esarca, vescovo di Luc’k e O stroh; G regorio, 
n o m in a to  a rc ivescovo  d i P o loc’k e V itebs 'k ; Leontij 
PelCyc’kyj, vescovo di Pinsk e Turiv; il vescovo di Cholm e 
Belz’, Dionisio Zbirujs’kyj; Giona H ohol’, a rc h im an d rita  di 
K obryn della  chiesa del Salvatore e vescovo n o m in a to  di 
Pins’k e Turiv. Tra i firm atari m an can o  K o p y sty n s’kyj e 
B alaban.49 50 Secondo Likovs’kyj e Savyc’kyj, p a rtec ip a ro n o  a 
q u esta  r iu n io n e  C. T erlec ’kyj, il p ro to t ro n io  I. Potij, 
vescovo di V olodym yr e il vescovo la tino  d i Luc’k, B ernard  
Maciejowski (159 1 -1 6 0 0 ).51 II docum ento  fu firm ato  dagli 
a ltri solo nel settem bre 1595 p e r essere trasm esso  al p a p a  
C lem ente VIII.52

5. II sinodo doveva discutere sulla questione  d e ll 'u n io n e  
con Roma.

6. I vescovi p re p a ra ro n o  u n  do cu m en to  favo revo le  ad  
u n 'u n io n e  con la  Chiesa di Roma. V elykyj co m u n q u e  
am m ette  che il docum ento  sia s ta to  p re p a ra to  d a  Potij, 
te r le c ’kyj e Maciejowski in  lingua slava; fu firm ato  p rim a  
da Potij e Terlec'kyj, dopo dal m etropo lita  e dagli a ltr i.53 A 
T o rd y n  fu  p re p a ra to  il te sto  in lin g u a  p o lacca  in tre  
esem plari, p e r i tre  reda tto ri. In seguito il testo  fu trad o tto  
in lingua la tina  p e r il nunzio. II docum ento  di T orèyn  è un 
passo im p o rtan te  p e r la conclusione d e ll'u n io n e . Furono 
anche p re p a ra te  le bozze delle «condizioni p e r  l'un ione» , 
che fu rono p ro n te  nella p rim a m età del 1595.

Sinodi della Chiesa di Kyiv

49 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 37-42. Cf. DE CLERCQ, Condles, 1, 70-71; ЛІКОВСЬКИЙ, 
Унія, 98.

50 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 39.
51 ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 97-98 е САВИЦЬКИЙ, 425. In DUB 526, Bernard Ма- 

clojowski Ь inoltre indicato сопш vchcovo latino nominato di Vilnia.
52 DE CLERCQ. Condles, 1, 70-71,
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7. Le co n d iz io n i p e r  I 'u n io n e  non  fu ro n o  acce tta te  in  
m o d o  sp ec if ic o  d a  C lem en te  VIII, n e lla  c o s ti tu z io n e  
ap o sto lica  «M agnus D om inus et laudabilis nim is» del 23 
dicem bre 1595.54

8. Gli a tti  del s inodo  fu ro n o  stam pati in  l a t in o ,55 in 
s taro slav o ,56 e in  traduz ione  ucraina.57

Capitolo I

54 DUB, 217-226.
55 DUB, 32-35.
56 MCS, 550-552.
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1 0 .  S i n o d o  d i  L’v i v  d e l  1 5  9 5
0. C anonicam ente è un sinodo eparchiale .
1. Q uesto sinodo si svolse a L’viv il 28 gennaio  v.s. del 

1595.S8
2. Il sinodo fu convocato dal vescovo di L’viv e Kamjanec 

Podil’s ’kyj, Gedeone Balaban.
3. Il sinodo fu presieduto  da  G. Balaban.
4. Parteciparono a questo sinodo q u a ra n ta  tra  arch im an- 

d riti, igum eni e clero secolare. Erano p re sen ti il m etro - 
po lita  di B ilhorod, Luca e Pajisios, vescovo d i V ikar(?).59 
Non c 'e ran o  rap p resen tan ti delle c o n fra te rn ité  né  laici.60

5. Il sinodo fu convocato p e r d iscu te re  d e ll'u n io n e  con 
Roma.

6. Nel sinodo si discusse dei m alori délia  divisione délia  
Chiesa e dopo  ci si im pegnô a ro m p ere  con il p a tr ia rc a  di 
C ostan tinopoli.61 Il sinodo fece un  appello  al m etro p o lita  e 
ai vescovi di seguire il suo esem pio62 e di concludere  p resto  
l 'u n io n e .63

7. Non abbiam o prove che ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da p arte  di u n 'a ltra  au torità .

8. Gli a tti del sinodo furono stam pati in staroslavo .64

Sinodi délia Chicsa çll Kyiv

58 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 70-71; ГРУШ ЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 580-1; 
ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 100; P. Pallazzini, "Concilio di Ruteni (1595)', in DC IV (Roma 
1966); ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 265.

89 rTaioios éutoKoiros PÎKpaooous. Non abbiamo trovato il nome di questa sede.
60 ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 265.
8 * De Clercq e Palazzini scrivono che Balaban riuni il sinodo diocesano per chiedere «di 

staccarsi dal patriarca di Mosca> e accettare il papa corne capo spirituale.
62 ЛІКОВСЬКИЙ, Унія, 100.
63 ВЛАСОВСЬКИЙ, 1, 265.



1 1 .  S i n o d o  d i  K o b r y n  d e l  1 5  9  5
0. C anonicam ente è u n a  riun ione vescovile eparchiale.
1. Si svolse dal 17 al 20 maggio 1595 v.s. a  Kobryn.65
2. Incon tro  con il m etropo lita  su rich iesta  di Potij66 e su 

indicazione del m etropo lita .67
3. La riun ione  si svolse solo tra  due vescovi.
4. E rano p re s e n ti  і vescov i Potij e T e rle c ’kyj, i l  

m etro p o lita  n o n  si fece vedere.
5. La riu n io n e  fu  convocata p e r d iscu tere  de ll'un ione  e 

conoscere la  posizione del m etropolita.
6. I due  vescovi p resen ti aspe tta rono  tre  g iorn i l 'a rriv o  

del m etro p o lita , a cui scrissero  u n a  le tte ra , rim proveran- 
dolo d i non essere venuto  all'incontro  fissato d a  lui stesso.68

7. Non c 'e ra  b isogno di conferm e delle decisioni della  
r iu n io n e .

8. Esistono due  le ttere  ehe indicano questa  riunione.69
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65 Cf. САВИЦЬКИЙ, 42-43.
66 DUB, 46-47.
67 DUB, 57-58.
68 DUB, 57-58.
69 DUB, 46-47, 57-58.
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1 2 .  S i n o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5  9  5
0. Kojalovyc pensa che non  sia stato  u n  sinodo «aperto», 

m a solo con tra ttaz ion i definitive di Potij e T erlec’kyj con i 
v escov i.70 Secondo De Clercq, si t ra t ta  di u n a  co n fe ren za  
ep iscopale. Noi lo d e fin iam o  s in o d o  p a n ec c le s ia le , in  
quan to  vescovi convocati dal m etro p o lita  p re se ro  decisioni 
concrete  e anche storicam ente im portan ti.

1. II s inodo  si svolse il 12 giugno v.s. 1595 a  Brest- 
Litovsk.71 È possibile che il sinodo sia d u ra to  p e r  p iù  g iom i 
e tu tt i  i vescovi abb iano  rag g iu n to  B rest solo v e rso  la  
f in e .72

2. II sinodo fu convocato dal m etropolita  M. Rahosa.73
3. II sinodo fu presieduto  dal m etropo lita  M. Rahosa.
4. Oltre al m etropolita  Rahosa, erano  p resen ti Ipatij Potij, 

Cirillo T erlec’kyj, G edeon Balaban, M ichele K opystyns’kyj, 
G regorio Z ahorovs’kyj, nom inato  arcivescovo di Poloc’k e 
V itebs’k,74 Dionisio Zbirujs’kyj, Leontij Pelcyc’kyj, vescovo  
di Pins’k e Turiv, Giona Hohol’, a rch im an d rita  de lla  ch iesa  
del Salvatore di K obryn e vescovo n o m in a to  di P ins’k e 
T uriv .75

5. Lo scopo del sinodo e ra  la p reparaz ione  dell'un ione.
6. I vescovi decisero  di m an d are  Potij e T e rlec ’kyj a  

Roma. Scrissero una  le tte ra  a p ap a  C lem ente VIII d a ta ta  12 
giùgno v.s. in  la tino , pa leoslavo  e p o lacco .76 In q u e s ta  
le tte ra , i p a d r i  s in o d a li e m ise ro  la  p ro m e ssa  e la 
dichiarazione d 'unione, d e tte ro  il m an d ato  a due di loro  di 
tra tta re  con Roma riguardo  allé condizioni de ll'u n io n e  e di 
fa re  in nom e lo ro  la  p ro fessione, d i fede  e l 'a t to  d i 
sottom issione al Romano pontefice.

Inoltre i vescovi fin irono di com porre  i c.d. «Articoli p e r  
l'unione», che p o rtan o  la d a ta  del 1 giugno v.s. T u ttav ia  
questo docum ento  non  p o rta  tim e  le firm e. H anno firm ato

Sinodi della Chlesa dl Kyiv

70 КОЯЛОВИЧЬ, n. 351.
71 САВИЦЬКИЙ, 428.
72 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 71-76; ГРУШ ЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 584-9; 

ЛІКОВСЬКИЙ, Унія,103-104; ЛОТОЦЬКИЙ, 115; САВИЦЬКИЙ, 428-429; ВЕЛИКИЙ, 
Літопис, 4, 42-66; КОЯЛОВИЧЬ, ЗОЇ; А. Ammann, “Der Aufenthalt der ruthenischen 
Bischöfe Hypathius Pociej und Cirillus Terlecki in Rom im Dezemder und Januar 1595-1596", 
ln Orientatia christiana periodica, XI (Roma 1945), 111.

73 САВИЦЬКИЙ, 428.
74 Coadiutore con diritto di successione nominato il 5 maggio 1595 dal re su racco- 

mandazione di Rahoza, Potij e Terlec'kyj. A3P 4, n* 64.
^  Fu nominato dopo la morte di Pelöyc’kyj il 22 settembre 1595, ma (A3P 4, n* 85) 

Цій prima doveva avéré qualche «expectativa*> corne Zahorovs'kyj. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 
5, 585; САВИЦЬКИЙ, 428.

70 МАКАРИЙ, История, 9, 578, КОЯЛОВИЧЬ, 300, п. 335, САВИЦЬКИЙ, 428 реп- 
нішо chc forse la lettera sia «(nta HcrlUa dopo 11 slncxlo,
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gli «A rticoli p e r  l 'u n iô n e»  M ichele Rahosa, Ipatij Potij, 
C irillo T erlec’kyj, D ionisio Zbiru js’kyj, Leontij Pelcyc’kyj, 
G iona H ohol’, a rch im an d rita  della chiesa del Salvatore di 
K obryn  e vescovo  n o m in a to  di P ins’k e Turiv . T ra  i 
f irm a ta r i m an can o  K o p ystyns’kyj, B alaban e G re g o rio , 
nom inato  arcivescovo di Poloc’k e V itebs’k.

V ediam o le rich ieste  dei vescovi su d iverse  qu estio n i 
negli «A rticoli p e r  l 'un iône»  che devono  co n sid era rs i la  
base d o ttr in a le  e g iurid ica de ll'un ione  della Chiesa di Kyiv 
con la Chiesa rom ana.

Per le  q u estio n i dogm atiche. R iguardo alia processione 
dello  S p irito  san to , i vescovi acce ttan o  la decisione del 
concilio di Firenze, cioè che le due  form ule esp rim ano  la 
stessa rea ltà . Sulla q u estione  del p u rg a to rio  n o n  h an n o  
n iente d a  dire.

Per le  q u estio n i rituali. Tutto  il culto  divino deve p ro - 
ced ere  secondo  la trad iz io n e  e le u sanze  d e lla  C hiesa 
o rien ta le  e ne lla  lingua slava. La com unione deve e sse re  
d a ta  so tto  le due  specie. Il battesim o e la sua form a devono  
res ta re  im m utati. Il clero puô  essere scelto tra  la id  sposati. 
Ai c ris tian i un iti d i rito  greco dalle au to rità  sia civili sia 
religiose n o n  deve essere v ietato  di p rosegu ire  secondo le 
usanze p ro p rie . Non deve esserci costrizione rig u ard o  alia 
processione del Corpus Domini e alia Benedizione del Fuoco.

Per le  question i ecclesiologiche.Non si deve rico rrere  a 
Roma p e r  l'elezione dei vescovi. Solo p e r il m etropo lita  si 
deve o tte n e re  la  co n fe rm a  da  Roma. Le c o n f ra te rn i té  
p o sso n o  r im a n e re  co m p le tam en te  so tto  l 'a u to r i tà  d e l  
ge ra rca  del luogo. I m onasteri con i loro  m onaci devono  
so ttostare  alia giuridizione del vescovo del luogo.

P e r le  q u estio n i civili. Deve esistere la  p a rità  nei d iritti 
e privilegi con la  gërarch ia  latina. I vescovi devono avere 
un  posto  nel Senato ed essere rap p re sen tan ti nei tribunali 
m isti. Le a u to rità  civili non  devono in te rfe rire  negli affari 
d e lla  Chiesa. La C hiesa h a  d ir i t to  a l l 'is tru z io n e  n e lle  
p ro p rie  scuole.

Per le  q u estio n i in territua li. Le p ro p rié té  u su rp a te  d a i 
la tin i devono  essere restitu ite . Le p ro p rié té  ecclesiali della 
Chiesa di Kyiv n o n  devono essere convertite  all'uso  latino. 
Non si devono accettare  m em bri della Chiesa di Kyiv ne lla  
Chiesa la tina . I m atrim oni misti devono essere liberi.

Per le  q u estio n i ecumeniche.La gerarch ia  della  Chiesa 
di Kyiv si ren d e  con to che l'accettazione de ll'un ione  locale 
con Roma è u n  passo difficile, forse anom alo, senza dubbio
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tem pora le  e p e r questo  aggiunge d u e  clausole r ig u a rd a n ti 
il fu tu ro . Se a ltr i dov ranno  u n  giorno  u n irs i a  Roma, n o n  
d evono  accu sare  loro , p e rch é  l 'h a n n o  fa tto  p e r  la  p ace  
cris tiana. Se ci sa ran n o  nuove tra tta tiv e  p e r  u n a  u n i one  
p iù  larga, vogliono ehe la loro Chiesa sia partec ip e  a  q u este  
tra tta tiv e , p e r  quan to  rig u a rd a  le cerim onie e la  d isc ip lina  
(question i ritu a li, in te rritu a li, cano n ich e-ecc lesio lo g ich e).

7. Le cond izion i p e r  l 'u n io n e  n o n  fu ro n o  a cc e tta te  in  
m o d o  sp ec ifico  d a  C lem en te  VIII n e lla  c o s t i tu z io n e  
aposto lica  «M agnum D om inus e t laudab ilis  nim is» de l 23 
dicem bre 1595.

8. I docum enti di questo  sinodo sono la  le tte ra  sc ritta  dai 
vescovi al p a p a  Clem ente VIII in  la tin o 77 e in  s taro slavo .78 
Gli «Articoli p e r  l'unione» p e r il p a p a  e il re  fu ro n o  stam - 
pati in latino ,79 polacco80 e in  traduz ione  u c ra in a .81

Sinodi della Chiesa di Kyiv

77 DUB, 79-81.
78 DUB, 448, tab. 21-22.
79 DUB, 67-75.
80 DUB, 61-67.
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13 . S in o d o  d i N o v o h ru d e k  d e l 1 5 9 6
0. C anonicam ente è un  sinodo giudiziario provinciale.
1. Questo sinodo si svolse a Novohrudek, il 27 gennaio v.s. 

1596.
/  2. Il s inodo  fu  co n v o ca to  d a l m e tro p o lita  M ichèle 
R ahosa.82

3. Il sinodo fu p resiedu to  dal m etropolita  M. Rahosa.
4. P artec ipavano  al sinodo Michèle Rahosa, arcivescovo, 

m e tro p o lita  d i Kyiv, Halyë e d i tu t ta  la  Rus’; G edeone 
Balaban, vescovo di L’viv e K am janec’ Podil’s’kyj; G erm ano 
Z ahorovs’kyj (1595-1598), arcivescovo di Poloc’k, V itebs’k 
e Mstyslav; q u a ttro  arch im andriti, sei p ro to p resb ite ri e un  
sacerdote; n o n  c 'e ran o  laici.

5. Il sinodo ave va cara tte re  giudiziario. Doveva giudicare 
la  co n fra te rn ita  di L’viv. Si doveva stab ilire  quale fosse il 
g iusto  ra p p o rto  tr a  la  co n fra te rn ita  e G edeone Balaban, 
vescovo  locale. S te fano  V asy l’ovyé, ch iam ato  Zyzanij, 
d o v ev a  e sse r  g iu d ic a to  p e r  l 'a c c u sa  d i e re s ia  e in -  
su b o rd in azio n e .

6. Zyzanij, in  con tum acia , fu scom unicato , i sace rd o ti 
V asyl’ e H erasym  sospesi dal sacerdozio, e a ltri laici fu rono  
scom unicati.

7. Non abbiam o p rove che ci sia s ta ta  qualche conferm a 
delle decisioni del sinodo da parte  di u n 'a ltra  autorità.

8. Corne docum ento  di questo sinodo abbiam o la sentenza 
di co n d an n a  dei personaggi di cui so p ra .83

82 MCS 1, 678-679, 688-689. Cf. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 60-1; ВЛАСОВСЬКИЙ, 
1, 268; МАКАРИЙ, История, 9, 612-615.

83 MCS 1, 693-695.
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1 4 .  S i n o d o  d i  B r e s t  d e l  1 5 9 6
0. Canonic am ente e un  sinodo panecclesiale.
1. II sinodo si svolse nella  c ittà  d i Brest-Litovsk, n e lla  

chiesa di s. Nicola, dal 6 al 10 v.s. o ttob re  1596.84
2. Sinodo convocato dal m etropolita  M. Rahosa il 21 luglio 

159685 su rich iesta  del p ap a  C lem ente VIII, nel b reve  del 7 
febbraio  159686 e dopo il perm esso del re  Sigism ondo III del 
29 maggio e 14 giugno 1596.87

3. II sinodo fu presiedu to  dal m etropo lita  M. Rahosa.
4. In con tem poranea  si svolsero due assem blée sinodali a 

Brest: u n a  degli o pposito ri a ll 'u n io n e , l 'a l t ra  dei fau to ri, 
con il m e tro p o lita  M ichele Rahosa, i vescovi Ipatij Potij, 
C irillo  T e rlec ’kyj, G erm ano Z ah o rs’kyj, G iona H o h o P , 
Dionisio Z biru js’kyj, C lem ente, a rc h im a n d rita  d i Braslav, 
G edeone B rol’n y c ’kyj, a rc h im a n d r ita  d i Lavrysiv, Pajis, 
a rc h im a n d r ita  di M ins’k, c le ro  e la ic i. E rano  an ch e  
p resen ti l'arcivescovo latino di L’viv, D em etrio  Solikowski 
(1582-1603), i vescovi latini di Cholm, Stanislao Gomolinski 
(1591-1600) e di Luc’k, B ernardo Maciejowski (1 5 9 1 -1 6 0 0 ) 
rap p resen tan ti del p ap a  e tre  sén a tori ra p p re se n ta n ti  del 
re. Erano p re sen ti q u a ttro  teologi la tin i, i gesu iti P ietro  
Skarga, Josyf Rab, Maksim Latern (già p a d re  sp iritu a le  del 
re Stefano Batoryj) e Kaspar N ahaj.88

5. II sinodo fu convocato p e r ra tif ic a re  p u b b lic a m en te  
l'un ione  della  Chiesa di Kyiv con la Chiesa di Roma e p e r 
fare la professione di fede personalm en te  alia p resen za  dei 
delegati pontifici.

6. Si cercô, a ttraverso  delegazioni, d i conv incere  l 'a l tra  
pa rte  a ven ire  al sinodo p e r p a rla re  d e ll'u n io n e  e ad  ac- 
cettarla . II 9 o tto b re  si d iede le ttu ra  d e ll 'a tto  so len n e  di 
unione e i vescovi fecero la richiesta  di professione di fede, 
alia p resenza  dei delegati pontifici. II 10 o tto b re  il sinodo 
omise la scom unica dei vescovi B alaban, K o p ystyns’kyj, 
de ll'arch im andrita  Tur e dei loro  seguaci.89Fu com posto  un  
docum ento  di proclam azione d e ll'u n io n e .90

Sinodi della Chlesa di Kyiv

84 Cf. МАКАРИЙ, История, 9, 652-674; Л1КОВСБКИЙ, Утя, 136-156; ВЕЛИКИЙ, 
JUrnonuc, 4, 93-137.

85 DUB, 317-318.
86 DUB, 277-281.
87 DUB, 309-314.
88 La lista dei personaggi important! che hanno preso parte a questo sinodo si puô 

tryvnrc In DUB, 359-361; МАКАРИЙ, История, 9, 654-655.
89 DUB, 362-367.
90 DUB, testo latino 341-344, Italy ulavo 339 302,
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7. Il re  Sigism ondo III prom ulgô e conferm ô le decision! 
del sinodo in u n a  le tte ra  universale il 15 d icem bre 1596.91 
In d a ta  18 gennaio  1597 Clem ente VIII si co ng ra tu lé  con і 
p a rtec ip an ti del sinodo.92

8. Il d o cu m en ta  di ra tifica  dell'un ione  d a ta to  8 o tto b re  
1596, fu  s tam pato  in  trad u z io n e  ucra in a ,93 in  la tin o 94 e in 
s lavo .95

91 DUB, 388-392.
92 DUB, 411-413.
93 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 118-121.
94 DUB, 341-344.
95 ШШ. 359-362.
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1 5 .  S i n o d o  d i  K o b r y n  d e l  1 6 2 6
0. Canonicam ente e un  sinodo panecclesiale.
1. II sinodo d i Kobryn si svolse il 6 settem bre  v.s. 1626 a  

K obryn .96
2. II 12 m arzo  1625 U rbano  VIII co m an d o  a  Jo sy f 

V eljam en R uc’kyj, arcivescovo, m e tro p o lita  d i Kyiv, di 
Наїуб e di tu tta  la Rus’ (1614-1637), di celeb rare  u n  sinodo 
p an ecc le s ia le  d i u n a  se tt im a n a  o g n i q u a t t ro  a n n i .97 
Ruc’kyj aveva idee ecum eniche e cosi, vedendo  il m om ento  
giusto p e r u n  concilio degli un iti con  і n o n  un iti a  Roma, 
in  accordo  con il re Sigismondo III, decise d i co n v o ca rlo  
p e r il 6 settem bre  1626 nella  c itta  di K obryn. Per q u e s ta  
convocazione il re  p ro m u lg o  u n a  o rd in a n z a  c h ia m a ta  
«universale» il 31 m arzo  1626 in d irizza to  ai vescovi, al 
clero e alle persone laiche di religione greca.98 99

3. Il sinodo fu p resiedu to  dal m etro p o lita  Josyf Veljam en 
R uc’kyj.

4. P a rtec ip av an o  al s inodo , o ltre  a l m e t r o p o l i t a ,  
G ioachino M orochovs’kyj, vescovo d i V olodym yr e Brest 
(1613-1631); G erem ia Pocapovs’kyj, vescovo di Luc’k e 
Ostroh (1621-1636); Antonio Sjelava, arcivescovo di Poloc’k, 
V itebs’k e M styslav (1624-1655); G regorio  M ychalovyC, 
vescovo di P ins’k e T uriv  (1 6 2 6 -1 8 3 2 ); Leone K revza, 
vescovo di Sm olens’k e Cernihiv (1625-1639), con  il lo ro  
clero. A rchim andriti, igum eni, p ro to p resb ite ri. La n o b ilta  
o rtodossa  con і cosacchi si r if iu ta ro n o  d i p a r te c ip a re  a l 
s in o d o . I vescov i o rto d o ss i, a n c h e  se in c e r ti ,  n o n  
v e n n e r o ."

5. Lo scopo del sinodo e ra  la pace  tr a  gli u n iti e gli 
ortodossi non  uniti a Roma.

6. Non p o ten d o  riso lvere  il p ro b lem a  d e lla  d iv is io n e  
a w e n u ta  nella  Chiesa m etropo litana  di Kyiv dopo  і sinodi 
di Brest senza  і co n fra te lli o rto d o ssi, і p a d r i  s in o d a li 
p a rla ro n o  della  rifo rm a del clero  secolare , e anche della  
costruzione di u n  sem inario .100

Sinodi della Chiesa di Kyiv

96 Cf. C. De Clercq, "Concilio di Kobryn (13 sett. 1626)', in DC II (Roma 1964); DE 
CLERCQ, Conciles, 1, 86-89; Ю. Федорів, “Кобринський Синод 1626 p.", in Богословія, 38 
(Рим 1974), 5-91; KAMINSKYJ, 129-130; R. Korsak, «Lettera al nuntio card. Santacrucio 
(Zyroviciis, 1.II.1630)*, in MUH 9-10, (=KORSAK), 749-759; ЛОТОЦЬКИЙ, 121; I. 
Рудович, “Кобринський Синод 1626“, in Богословія, 2, (Львів 1924), 1-37, 196-212; 
SZEGDA, 178-185; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5, (Рим 1972), 33-37.

97 MUH 2, 9-11.
98 АЗР 4, 515-516.
99 РУДОВИЧ, 198.
100 KORSAK, 751
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7. A Roma due  com m issioni hanno  rivedu to  e co rre tto  la 
v e rs io n e  la tin a  m a n d a ta  da  Ruc’kyj, che p e rô  n o n  e ra  il 
te sto  orig inate. Era u n a  redazione  del tu tto  d iversa  e con 
accen to  d iverso  d a  quello  del sinodo, anche se si t ra t ta v a  
degli stessi terni. Cosi fu  approvato  il testo  del 6 d icem bre 
1629 ne lla  costituzione apostolica «Militantis Ecclesiae».101

8. Esistono tre  testi del sinodo di Kobryn. L 'originale in  
staroslavo, la  traduz ione  latina  fa tta  da  Ruc’kyj e m andata  a 
Roma, che p e rô  è d iversa  dal prim o testo .102 Infine il testo  
riv ed u to  e ap p ro v a to  a Rom a.103 Esistono d iverse  ed izioni 
del concilio di K obryn.104

1®1 Juris Porttijicii de Propaganda Fide, pars I, vol. I, ed. R. De Martinis, Romae 1888, 
116-118.

102 MUH 9-10, 560-562.
Per uno sguardo sinottico sui differenti testi del sinodo di Kobryn, con traduzione

1+aliana dftH*nricinale cf. DYMYD, 56-66.
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1 6 .  S i n o d o  d i  V o l o d y m y r  d e l  1 6 2 9
0. Canonicam ente è u n  sinodo panecclesiale
1. II sinodo si svolse il 9 luglio n.s. 1629 a F a lim ièach105 

presso  V olodym yr.106
2. II 29 m arzo  1629 il re  S igism ondo III in d irizzav a  al 

m e tro p o lita  Ruc’kyj una  le tte ra , au to rizzan d o  u n  sinodo  
com une degli un iti con gli o rtodossi. R uc’kyj lo convocô  
p e r il 28 o ttobre  1629. Prima di cio, ogni p a rte  doveva avere 
un  sinodo p roprio  di preparazione.

3. II sinodo fu p resieduto  dal m etropo lita  J. V. Ruc’kyj.
4. Al sinodo di p reparaz ione  degli un iti p a rtec ip av an o  il 

m e tro p o lita , 4  vescovi di cu i K orsak e gli a l t r i  tre  
m andarono  i loro p ro cu ra to ri.107

5. Doveva essere un  sinodo panecclesiale di p rep a raz io n e  
ad un  sinodo com une.

6. Secondo u n a  le tte ra  di Korsak del 1 febb ra io  1630, i 
vescovi, in p ro spe ttiva  di un  sinodo com une, avevano  de- 
c iso :108 1. Anche se gli «scism atici» n o n  avessero  d o v u to  
venire, tu tti i vescovi un iti devevano essere p resen ti. 2. Se 
i vescovi o rto d o ssi non  fossero  v en u ti d i p e rso n a , m a 
avessero m andato  solo deputati, non  si sarebbe dovu to  ac- 
cettarli. 3. Nella d iscussione con gli «scism atici» greci, si 
sarebbe  d o v u ta  u tilizzare  la lingua greca, la tin a  e slava. 
Per tale scopo erano  assegnati 6 R.mi vescovi e 18 em inenti 
pad ri. 4. Si sa rebbero  dovuti p o r ta re  con  sé tu tt i  i lib r i  
greci e latini. 5. Se non  avessero vo lu to  d iscu tere  su qu es- 
tio n i c o n tro v e rse , si sa reb b e  d o v u to  fa re  u n  sin o d o  
p ro p rio . 6. A vrebbero  d o v u to  essere  co n v o ca ti s in o d l 
eparch iali p rim a del sinodo panecclesiale . 7. Si sa reb b e ro  
dovuti p o rta re  con sé i m igliori p a ram en ti e il necessario  
p e r la litu rg ia al sinodo. 8. Ogni ep arch ia  doveva p regare  a 
tale scopo. Inoltre, quasi sicuram ente , il sinodo tra ttô  de l 
p rogetto  di in tesa  con gli ortodossi. I vescovi h an n o  deciso 
di acce tta re  i sacram enti, i riti e le u sanze  d e lla  C h ie sa  
o rto d o ssa  e il p o te re  o rig inale  dei p a tr ia rc h i  o r ie n ta li 
p rim a  de lla  d iv isione della  Chiesa, a  cond izione: che il

Sinodl della Chlesa dl Kyiv

105 SZEGDA, 187.
106 Cf. KAMINSKYJ, 130-132; KORSAK, 749-759; SZEGDA, 187-189; ВЕЛИКИЙ, 

Літопис, 5, 43-44; ХОМА, Київська митрополія, 89-92.
1^7 KORSAK, 745; LNA 5 (Roma 1961), 32. Josyf Veljamen Ruts’kyj, arcivescovo, 

metropolita di Kyiv, dl Halytf c di tutta la Rus’ (1614-1637), Antonio Sjelava, arcivescovo dl 
Poloc’k, Vitebs’k o Mstyslnv (1024’ 1655), Leone Krcvza, vescovo di Smolens'k e £crnihlv 
(1625-1639), Raffnolo Кшийк, vmicnvo dl Iluly£f condhitorc del Metropolita di Kyiv (1627-
1637); EM 1, 234,
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p a tr ia rc a  dl Kyiv I'onhq elotlo cunonlcam ente, i pa tria rch ! 
orien tal! acccilussero  1'unltft dl lode con la Chiesa cattolica 
ro m a n a  e 11 p rim u to  del pupa, in v iasse ro  a Roma le 
decisioni sinodall p e r l 'ap p ro v a /io n e .109

7: Non abb iam o tro v a to  tracc ia  di qualsiasi conferm a 
delle decisioni del sinodo.

8. U na relazione fu m andata  dal m etropolita  al nunzio  di 
V a r s a v ia 110. Esiste la  re lazione  del nunzio  a V a rsa v ia , 
A ntonio , arcivescovo d i Seleucia, del 9 agosto  1629, alia 
P ro p ag a n d a .111

(îapliolo I

199 ХОМА, Київська митрополія, 93; SZEGDA, 188.
110 Cf. LNA 5, ЗО.
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1 7 .  S i n o d o  d i  L V iv  d e l  1 6  2 9
0. Canonicam ente si puô defin ire  u n  sinodo p len ario .112
1. II sinodo si svolse il 28 o ttob re  1629 a  L’viv.113
2. II 29 m arzo 1629 il re  Sigism ondo III in d irizzav a  al 

m etro p o lita  Ruc’kyj u n a  le tte ra , au to rizzan d o  u n  sinodo  
com une degli un iti con gli o rtodossi.114 Ruc’kyj lo convocô 
p e r il 28 o tto b re  1629. II 4 o tto b re  1629 Ruc’kyj ricevette  
u n a  le tte ra  del nunzio  Santa Croce, nella  quale  si p ro ib iv a  
ai vescovi un iti di riun irsi in sinodo com une con gli o r to 
dossi.115 Si perm ettevano  colloqui p rivati.

3. Presiedeva il sinodo il m etropo lita  J. V. Ruc’kyj.
4. Furono p resen ti Josyf V eljam en Ruc’kyj, arcivescovo, 

m etropolita  di Kyiv, di HalyC e di tu tta  la Rus’ (1614-1637); 
G regorio M yc h a lo v y è , vescovo di P ins’k e T uriv  (1626- 
1632); A tanasio  K rupec’kyj, vescovo d i P erem ysl’ (1610- 
1 6 5 2 );116 Meletij Sm otryc’kyj, già arc ivescovo  d i P o lo c ’k 
degli o rtodossi (1620-1627), passa to  a ll'u n io n e  nel 1627, 
arcivescovo tito lare  di Geropoli (1631-1633); Leone Krevza, 
vescovo di S m olens’k e C ern ih iv  (1 6 2 5 -1 6 3 9 ) ;  Elia 
M orochovs’kyj, vescovo di V olodym yr e Brest (1613-1631); 
A ntonio Sjelava, arcivescovo di Poloc’k, V itebs’k .e M styslav 
(1624-1655); G erem ia Pocapovs’kyj, vescovo di Luc’k e 
O stroh (1621-1636); Raffaele Korsak, vescovo di HalyÈ, 
coadiu tore del M etropolita di Kyiv (1627-1637); il p rin c ip e  
A lessan d ro  Z aslavs’kyj, d e le g a to  d e l re  a l s in o d o . 
A rc h im a n d riti  e ig u m e n i.117 Per gli o r to d o s s i  e r a n o  
p re sen ti il p rin c ip e  Puzyna, Lavrentij D revinckyj e de i 
m onaci d i Vilnia.

5. Lo scopo del sinodo era  di r iu n irs i con  gli o rtodossi 
pe rch é  avessero  m odo di p re se n ta re  e c h ia r ire  le lo r o  
obiezioni.

Sinodi della Chlesa dl Kyiv

112 Un sinodo plenario è un sinodo che riunisce rappresentanti di diverse Chiese 
rnetropolitane.

116 Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 90-91; C. De Clercq, “Concilio di Lwôw, Lviv, Leopoli 
(ottobre 1659)" (sic!), in DC II; ГОЛУБЕВЪ, 215-225; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія, 8 (Київ 
1922), 85-99; І. Крип’якевич, “Нові матеріяли до історії соборів 1629 р.", in Записки  
Наукового Товариства Імені Шевченка, том 116, Львів 1913, 5-39; Р. Pallazzini, Concilio di 
Ruteni (1629), in DC IV (Roma 1966); В. Рижевський,1 “Зїзд українських владик у Львові 
u 1929 р.", in Богословія, 2 (Львів 1928), 161-173; SZEGDA, 189-191; ВЕЛИКИЙ, 
Літопис, 5, 43-48; ХОМА, Київська митрополія, 77-108; П. Н. Жуковичь, “Матеріали для 
исторіи Кіевскаго и Львовскаго соборовъ 1629 года", in Записки Императорской Академій 
ІІаукь по историко-филологическому отдьленію, т. VIII, № 15, (С.-Петербурга 1911), р. 3.

114 ГОЛУБЕВЪ, 353-355.
ХОМА, Київська митрополія, 94, 116.

116 ГОЛУБЕВЪ, 216, parla di Ivan Syüîka come vescovo di PeremySl’.
L 11  ̂ ХОМА. Київська митоополія. 00,
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6. Non si ebbero  risu lta ti p ratici, perché  i vescovi o rto - 
dossi n o n  si p re sen ta ro n o , m a solo i la id , p e r  cui anche i 
vescovi un iti ab b an d o n aro n o  la città  dopo qualche giorno, 
Ino ltre , dop o  che Ruc’kyj ricevette  la le tte ra  del nunz io  
con  il d iv ieto  di fare  u n  sinodo interecclesiale , in co n trô  i 
vescovi A ntonio  Seljava, Leone Krevza e Raffaele Korsak a  
B ilopole (V olynia), il 14 o tto b re  1629. In u n a  riu n io n e  
avevano  deciso d i ven ire  a L’viv come concordato , m a di 
sciogliere il sinodo il p rim o g iorno .118

7. Il 4  o tto b re  1629 Ruc’kyj ricev e tte  u n a  le tte ra  del 
nunz io  Santa Croce, nella  quale si p ro ib iva ai vescovi uniti 
d i r iu n ir s i  in  s in o d o  co m u n e  con  gli o r to d o ss i. Si 
p e rm e ttev an o  colloqui p riv a ti.119

8. Possiamo tro v are  d ifferen ti le tte re  dei p ro tagonisti del 
s in o d o .120

118 ХОМА, Київська митрополія, 95.
ХОМА, Київська митрополія, 94.

120 МИН 2, 92-97, 109-112; М иН 9-10, 706-708, 710-711, 712-714, 718-720, 722- 
, 0« -70Я .7 Ч1 7Я7-7Я9. 740-747. 749-759. АНге іп ХОМА. Київська митрополія. 110-120:
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1 8 .  S i n o d o  d i  L u b lin  d e l  1 6 8 0
0. Canonicam ente si puô  definire u n  sinodo p lenario .
1. Si svolsero co llo q u i a Lublin tra  il 24 gerinaio e il 3 

febbraio  1680.121
2. II s inodo  fu  convocato  da l re  di Polon ia  G iovanni 

Sobieski (1624-1696), il 9 o ttob re  1679 su  ind icazione del 
sejm del 1677.122

3. Presiedeva Jakiv Susa, vescovo di Cholm (1652-1685), 
nom inato  a tale incarico dal re .123

4. Partecipavano  C ipriano 2ochovs’kyj, m e tro p o lita  di 
Kyiv, Halyè e di tu tta  la Rus’, arcivescovo d i Poloc’k (1674- 
1693); Leone Zalens’kyj, p ro to tro n io  d e lla  m e tro p o lia  d i 
Kyiv, vescovo di Volodym yr e Brest (1679-1708); M itrofano 
D ruc’kyj-Sokolins’kyj, vescovo di S m olens’k (1 7 0 9 -1 7 1 9 ); 
M arkijan Bilozor, vescovo di Pins’k e Turiv  (1 6 6 7 -1 6 9 7 ); 
Ivan M alachovs’kyj, vescovo d i P erem ysl’ (1 6 6 9 -1 6 9 2 ) 
ciascuno con q u a ttro  p ro to p re ti. L 'a rch im an d rita  S tefano  
M artyskevyc con altri a rch im andriti e consu lto ri. Da p a rte  
o rto d o ssa  é ran o  p resen ti solo il vescovo d i L’viv, Jo sy f 
Sum ljans’kyj (1667-1708); il p ro tosincello  della  ep arch ia  di 
M styslav e M ohyliv; Innocenzo  V ynnyc’kyj, vescovo  d i 
Perem ysl’ (1680-1691); Gedeone C etvertyns’kyj, vescovo di 
Luc’k; l 'a rch im an d rita  di Univ, V arlaam o S ep tyc’kyj, a ltr i 
a rch im andriti, 17 igum eni. II clero secolare e i laici e ran o  
p u re  ra p p re se n ta ti.124

5. Sinodo p er l'un ione degli un iti çon gli ortodossi.
6. II 26 gennaio  il m e tro p o lita  C ip riano  Z o c h o v sk y j 

celebro  la  litu rg ia  e ten n e  l'om elia  il basiliano  Sim eone 
C y p rian o v y ë , m en tre  gli o rtodossi vi a ss is te tte ro . II 29 
gennaio  eb b e ro  luogo co n v ersaz io n i p riv a te ; m a il 3 
febbraio  gli o rtodossi si ritira rono , scrivendo al re  che e ra  
inutile  prosegu ire  e che fossero risp e tta ti con p a ri d ign ità  
i d iritti delle due Chiese.

7. Gli un iti non  potevano a rriv a re  a n ien te , p e rch é  e ra  
loro p ro ib ito  dal nunzio  di Polonia, F rancesco  M artellio  
(1675-1680),125 di parlare  di questioni di fede e dogm i con 
gli ortodossi, e solo perm esso di illu stra re  l 'u n io n e  secondo

Sinodi della Chiesa di Kyiv

^  Cf. DE CLERCQ, Conciles, 1, 92-94; P. Pallazzini, ConciUo di Ruteni (1680), in DC 
IV; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5, 234-238; C. 2ochovskyj, Colloquium lubelskie miedzy zgodna i 
niezgodna brada narodu ruskiego vigore' constytucyey Warszawskiey na dnen 24 stycmia an. 
1G80 zlozone, L’viv 1680. Non abbiamo potuto consultare quest’ultimo libro.

122 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5, 233.
123 LNA 13 (Roma 1969), 198.
124 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5, 236.
1 2 5  IN A  |0 iQQ.inn
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i p rinc ip i del concilio di Firenze. Gli ortodossi d ich ia rarono  
d i n o n  t r a t ta r e  sen za  il p e rm esso  d e l p a tr ia re a  d i 
C ostantinopoli. Il g iorno dopo l'inizio del sinodo, il re  fece 
p e rv en ire  u n a  le tte ra  in cui si com andava di rim an d are  il 
sinodo  al 24 giugno.126 Lo fece per ragioni po litiche.127

8. Esistono gli a tti del sinodo128 e anche diverse le tte re  
del n u n z jo 129 e dei vescovi130 che ne illustrano  l'operato .

Capitolo I

126 EM 3, 64-65.
127 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 5, 237-238.
128 Памятники, 518.
129 LNA 13, 198-200, 206-207.
130 ЕМ 3 (Roma 1958), 56-57, 62-65.
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1 9 .  S i n o d o  d i  Zam oNl' d e l  1 7 2 0
0. Canonicam entc ô un sinodo panecclesiale.
1. II sinodo fu convocato a L'viv p e r il 26 agosto v.s. 1720, 

m a si svolse a Zamost', nella eparch ia  di Cholm, a causa  di 
u n ’epidem ia scoppiata  a L’viv .131

2. Nel febbraio  1715, il m e tro p o lita  di Kyiv, Lev KiSka 
(1663-1728, m etr. dal 1714), chiese a  Roma il perm esso  di 
te n e re  u n  sinodo  p e r  p o n d a n n are  l 'e re s ia  d i F ilippo e 
ce rca re  i m ezzi efficaci p e r  c o m b a tte r la .132 A nche se 
q u esta  e resia  n o n  e ra  u n  periço lo  p e r  la  m e tro p o lia  di 
Kyiv, da to  che e ra  diffusa in Russia e tra  gli ortodossi della 
Rutenia, a d ire  di A. Velykyj, u n a  delle  rag ion i p e r  cui il 
m e tro p o lita  la descrisse in ton i cosi a lla rm istic i e ra  p e r  
ricevere p resto  la facoltà di convocare il concilio .133E rano  
indicate  anche a ltre  questioni d a  tra tta re , com e le con tese  
p e r i confini delle diocesi, la p recedenza , l 'u n ifo rm ità  del 
r ito  e gli abusi che sorgevano  ne lle  n u o v e  d iocesi. II 
m etropo lita  non  aveva bisogno del perm esso  d i Roma, m a 
p en sav a  d i p o te r  avéré  p iù  a u to r i tà  o tte n e n d o  q u e s ta  
facoltà.

Nel 1715, la Congregazione di P ropaganda Fide dava al 
nunzio  in Polonia, G erolam o G rim ald i (1 7 1 2 -1 7 2 0 ), il 
perm esso d i au to rizzare  la convocazione del sinodo, riser- 
vando  tu ttav ia  l'app rovaz ione  delle decisioni che sa ran n o  
prese a se stessa.134

Con un  breve del 20 m arzo 1716, il p a p a  C lem ente XI 
(1649-1721, pap a  nel 1700) nom inava il nunzio  p rés id en te  
del s in o d o .135 Passarono a lcun i an n i che  se rv iro n o  ul 
nunzio  ed ai vescovi p e r p rep a rare  i testi delle decisioni del 
prossim o sinodo ed approvarli in an tic ip o .136 Lo storico  J. 
Peles ne attribu isce la causa allé rivolte  generali del regno  
di P o lo n ia .137 Il 19 luglio 1720, il p a p a  C lem ente XI

Slnotll cltillu Gliltutu til Kyiv

131 Cf. P. Pallazzini, "Zamosc”, in DC VI (Roma 1966); BILANYCH; ФЕДОРІВ, 
"Замость”, 5-71; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 6, 104-164.

Cf. EM 4 (Roma 1959), 40-43. È molto difficile trovare una risposta alia domandu 
perché occorreva un permesso, e se non occorreva, allora perché il metropolita lo chlcdcvn. 
Non posso chiarire perché occorreva un permesso da Roma. Qui si tratta di un sinodo 
panecclesiale, non di sinodo plenario о generale о ecumenico. Forse bisogna cercare la ragiono 
nell'assimilazione del diritto particolare alio lus commune creato dal concilio Tridentino? Forse 
il metropolita sapeva che Roma aveva gla proibito il sinodo plenario di L’viv del 1629 e 
diversi temi del sinodo plenario di Lublin del 1680 e, volendo che un sinodo si svolgessc a 
tutti і costi, ha preferito scendere a questa specie di icompromesso».

133 Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 6, 157.
134 Cf. MUH 5, 299-300.
135 Cf. DPR 2, 33.
136 Cf. BILANYCH, 35-36.
137 Cf. PELES JI, 2 (Würzbnrg.Wlen 1881), 422.
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ind irizzava  an co ra  u n  breve al m etropo lita  Kiâka e ai suoi 
su ffrag an e i, e so rtan d o li ad  ap p ro fitta re  del s inodo  p e r  
e lim inare  tu tti  gli abusi che si e rano  c rea ti ne lla  C hiesa 
u n ita  d i Kyiv e a seguire docilm ente le d ire ttive  del nunzio, 
lo ro  p ré s id en te .138

3. P resiedeva il s inodo  il vescovo tito la re  di Edessa,
n u n z io  aposto lico  a V arsavia, G irolam o G rim aldi (1712- 
1720).139 -

4. Al s inodo  d i Zam ost’ e ran o  p re sen ti Leone Kiska, 
arcivescovo, m e tro p o lita  di Kyiv, Halyô e di tu tta  la R us’, 
vescovo d i V olodym yr e Brest, a rch im an d rita  di Suprasl; 
Josyf V yhovs’kyj, esarca di tu tta  la Rus’, vescovo di Luc’k e 
O stroh ; F lo rian o  H reb n y c ’kyj, a rc ivescovo  d i Poloc’k, 
vescovo d i V itebs’k e Mstyslav, OrSa e Mohyliv; Lavrentij 
D ru c ’k y j-S o k o ly n s’kyj, arcivescovo d i S m olens’k; Josy f 
Levyc’kyj, vescovo d i Cholm e Belz; A tanasio S ep ty c ’kyj, 
vescovo d i L’viv, Halyc e K am janec’ Podil’s ’kyj; G erolam o 
U stryc’kyj, vescovo di Perem ysl’, Sam bir e Sjanok; Teofilo 
G o d e b s ’ky j, v esco v o  n o m in a to  di T uriv  e P ins’k; il 
p ro to a rc h im a n d rita  della' s. T rin ità140 A ntonio Zavads’kyj, 
8 a rch im an d rite  129 m em bri del clero com e rap p re sen tan ti 
dei decan a ti, quasi tu tti  basiliani, 2 laici d e leg a ti d e lla  
c o n fra te rn ita  s tau ropeg iaca  di L’viv, Stefano Laskovskyj e 
G iovanni Cesnikovs ’k y j.141

5. Lo scopo del sinodo era  di regolare la vita in te rna  della 
C hiesa u n ita  di Kyiv e u n ifo rm are  le d iv e rse  p ra tic h e  
canon iche , litu rg iche  e am m in istra tive .142

6. Dopo il g iu ram ento  secondo la form a di U rbano VIII 
(con  agg iun ta  del «Filioque») e la le ttu râ  di casi riservati 
a lia  so la  C hiesa la tin a , già ne lla  te rz a  se d u ta  fu ro n o  
p roc lam ate  le decisioni.

Il d o cum en to  sinodale  è divise in tre  p arti: la  p rim a  
t r a t ta  di fede, la  seconda  di sac ram en ti e la te rz a  d i 
am m in is tra z io n e  dei luoghi sacri. Le singoli p a r ti sono

138 Cf. MUH 5, 342-344.
139 6 la prima volta che un nunzio presiedeva un sinodo della Chiesa di Kyiv. Agiva per 

conto della S.C. di Propaganda Fide, che fissd le materie di cui parlare. Secondo і concili di 
Antiochia e di Laodicea del IV secolo, d il metropolita che presiede il sinodo panecclesiale. In 
questa luce, oltre le situazioni di crisi, la presidenza da parte di chiunque oltre il metropolita 
non dovrebbe aver luogo in una Chiesa autogovernata. І. Назарко, Київські і галицькі 
митрополити. Біографічні нариси 1590-1960), (=3аписки ЧСВВ, сер. II, секц. І, т. 13), 
Рим 1962, 82, scrive: «Per dare ріО prestigio al Sinodo, il Papa ha nominato suo legato e 
presidente del Sinodo il Nunzio G. Grimaldi, il che era una decisione molto appropriata».

Nome della provincia lituana della congregazione dei basiliani.
*** Per un elenco рій dettagliato cf. Collectio Lacensis, 2, (Friburgii Br. 1876), 10; Cf. 

BILANYCH, 39.
142 ВЕЛИКИЙ, Літопис 6, 104-105.
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suddiv ise  in titoli, a rtico la tl a loro vo lta  in p a rag rafi. Ci 
sono 19 titoli. Nel prim o di essi, rig u a rd an te  la fede, è dis- 
posto  l'in serim en to  del «Filioque» nel Simbolo, com e p u re  
nel luogo co rrisp o n d en te  della litu rg ia  è d a to  l'obb ligo  ai 
sace rd o ti di m en z io n are  il R om ano p o n te fic e , q u in d i 
veng o n o  c o n d a n n a ti gli e r ro r i  d e i V ecchi C re d e n ti. 
L 'inserim ento del «Filioque» e ra  già s ta to  deciso nel 1 6 6 7  
nel capitolo basiliano di V ilnia.143 Nel terzo  titolo, a  m o ' di 
an n o taz io n e  a u n  T rebnyk144 sono d a te  d ire ttiv e  p e r  la 
som m inistrazione dei sacram enti. Cost ad  esem pio, il sinodo 
toglie la  co n su e tu d in e  di am m ette re  i fan c iu lli p riv i di 
ra g io n e  a lia  s a c ra  C o m u n io n e , p e r  il p e r ic o lo  d i 
irriverenza  del sacram ento .145

II sinodo p a rla  della facoltà  del sace rd o te  o rien ta le  di 
so m m in istra re  la  cresim a, com e d ir itto  s tra o rd in a rio . Si 
p ro ib isce lo zeo n .146 Si ausp ica che i lib ri litu rg ici s ia n o  
nuovam ente editi. Dal quarto  fino all'u ltim o titolo, il sinodo 
tra tta  della  rifo rm a della Chiesa u n ita  di Kyiv nel capo  e 
nelle  m em bra. Si co n siderano  d a p p rim a  tu tt i  i g rad i e 
rea ltà  ecclesiastiche, a p a rtire  dal m etro p o lita  e g iungendo 
fino ai m o nasteri fem m inili. Per i m onaci dei v e s c o v a ti  
m erid ionali si p rescrive  che an ch 'essi verigano riu n iti  in  
u n a  co n g reg az io n e , a lla  m a n ie ra  d e i b a s ilia n i d e lla  
Lituania. Vi e ra  poi un  p a rtico la re  cap ito lo  su lle  case di 
studio  e i sem inari; ta le  questione  e ra  senza  d u b b io  u n a  
delle p iù  im portan ti p e r la Chiesa di Kyiv. Esisteva solo un  
collegio pontificio dei Teatini a L’viv ed  un  sem inario  p e r  6 
can d id a ti ven iva  ad  essere fo n d a to  a V olodym yr d a l 
m e tro p o lita , e s is te v a n o  scu o le  te o lo g ic h e  p re s so  i 
m o nasteri basilian i dove c 'e ra n o  alm eno  12 m onaci. Si 
doveva  a sp e tta re  a n co ra  m ezzo seco lo  p e r  av éré  un  
sem inario  vero  e p ro p rio , che fu im p ian ta to  a  L’viv nel 
1783.147

La form a in cui sono state  stese queste  ed  a ltre  décision! 
è in tu tto  conform e allô sp irito  occid en ta le , e specie il 
T ridentino  vi è citato , corne anche a ltre  fon ti la tine  quali 
ad  es. il d ec re to  F io ren tino  p e r  gli A rm eni, il r i tu a le  
rom ano, s. Agostino. Non sono tu ttav ia  m enzionate  le bolle

143 Cf. AC3P 12 (Бильна 1900), 96.
144 Vedi Gbssario.
145 Trattando lo stesso argomento il can. 93 di San Basilio ordinava per esempio che la 

consumazione dei resti eucaristici sia fatta dai celebranti, oppure anche dai bambini innocenti.
146
147

Vedi Glossario.
Cf. M. Марусин, Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні,

(«Витяг з Богословії, 21-24), Рим 1964, 35.
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d ire tte  agli u n iti d a  C lem ente VIII c Paolo V. Non sono 
r ic o rd a te  le fo n ti di d ir itto  canon ico  e dei p ad ri o rie n 
ta i!.148 È d u n q u e  lecito a fferm are  ehe il sinodo di Zam ost’ 
n o n  si tro v a  p iù , n e p p u re  so tto  l 'a sp e tto  d o ttr in a le , sul 
te rre n b  dé lia  p u ra , in in te rro tta  c u ltu ra  b izantino-slava. Il 
s istem a la tin o  è ne ll'a ttegg iam ento . Si vedeva in fa tti nella  
p ra tic a  la tin a  la  n o rm a  p e r tu tta  la Chiesa. Non c'è m olto da 
m erav ig lia rs i p e r  l'in flu sso  dé lia  sto ria  e p e r  il fa tto  ehe, 
corne abbiam o visto, il sinodo fu m esso sotto la presidenza di 
u n  la tino .

7. Solo q u a ttro  ann i dopo, Roma conferm ô ta li decisioni 
in  fo rm a  d i b rev e  de l 19 lu g lio  1724 , « A p o sto la tu s  
o f f i c i u m » .149 P er in c ita m e n to  de l s e g re ta r io  d é l i a  
C ongregazione del Concilio di T rento, Prospero Lam bertini, 
p iù  ta rd i  B enedetto  XIV (1740-1758), a lla  c o n fe rm a  fu  
a n n essa  la  c lau so la  che p e r  essa  n o n  si a b ro g a  a lcu n  
d ecre to  de i p ap i p reced en ti, né  dei concili, in to rn o  ai r iti 
in  uso p resso  i Greci.150

8. Esistono diverse edizioni di questo  sinodo.151

Capltolo 1

148 Abbiamo sentito voci in difesa di questo modo di fare, con i seguenti argomenti: 
«Pensiamo che non hanno citato le fonti per mancanza di tempo e delle stesse fonti, che non 
avevano sottomano. Si pilo presupporre la mancanza di un apparato scientifico per questo 
sinodo». Si cerca di fare un parallelo con la situazione odierna, in cui si svolgono molti 
sinodi, ma pochissimi comuni mortali, fedeli della Chiesa cattolica ucraina hanno visto un testo 
stampato con le dcliberazlonl dl quest! sinodi. Non parliamo dcgll atti c delle fonti, nessuno 
neanche ha pensato dl stamparlc. Ma nol non acccttlamo I’nrgomcntazlone, perche il sinodo di 
Zamost' ci sombrn uno del inlgllorl mat organlzzntl nolla Chin*« dl Kyiv.

149 DPR 2, 80-31.
150 In nit ra pnroln In JM» A|mitulli)« fnnmiU him rlwiv# cl 19 ihocIm che le decisioni del 

sinodo sono Mnto ttppMiVAlb ill iiiinIo ipwiifhu o iimiIItuUtiiitn linn Irgg« universale ma per la 
sola Chle*a dl Kyiv«

131 ASE. Uni.lUU^iUlUt idWfllil ll ifWI In DYMYI). W BO,
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2 0 .  S i n o d o  d i  L’v i v  d e l  1 8 9 1
0. Canonicam ente è un  sinodo panecclesiale.
1. II sinodo p rop riam en te  detto  fu ap erto  il 27 settem bre  

1891 nella cattedrale  di s. Giorgio a L’viv .152
2. L 'arcivescovo m etropo lita  di Halyà, cosciente dei suoi 

d iritti, chiese solo la benedizione p e r il sinodo, m a ricev e tte  
d a  Rom a il «perm esso»  d i c e le b ra re  il s in o d o .153 
L'arcivescovo m etropo lita  di Halyc m an d ô  u n  ed itto  p e r la 
convocazione del sinodo il 15 luglio v.s. 1891.154

3. I tre  vescovi che dovevano  r iu n irs i  in  s in o d o  ac- 
c e tta ro n o  «la p re sen z a  e la  p re s id e n z a  d 'u n  in v ia to  
Apostolico» nella  persona di Agostino Ciasca, p re fe tto  degli 
A rchivi vaticani, arcivescovo tito la re  di Larissa.155

4. II s in o d o  co n tav a  il p ré s id e n te , A gostino  C iasca; 
Silvestro Sem bratovyé, m etropolita  di Halyc, arcivescovo di 
L’viv, vescovo di K am janec’ P odil’s ’kyj; G iu liano  Peles, 
vescovo di Perem ysl’, Sam bir e Sjanok; G iuliano Kujilovyc, 
vescovo d i S tanislaviv; 155 m em b ri d e l c le ro  g reco- 
cattolico: sincelli, p ro topresb iteri, igum eni, ecc. ed u n  laico 
— il prof. Isidoro Saranevyd, decano della  c o n fra te rn ita  di 
L’viv, ch iam ata  Istitu to  S tauropegiaco .156

5. I vescovi h a n n o  d o v u to  s o t to m e tte re  a p re v ia  
ap p ro v az io n e  l 'o rd in e , la m an ie ra  ed  il cerim on ia le  del 
s inodo . La C ongregaz ione  d i P ro p a g a n d a  Fide av ev a  
m andato  al m etropo lita  tre  istruzion i da  tra tta re  al sinodo: 
u n a  sulla fede, u n 'a ltra  sui sem inari e la te rza  sulla v ita  del 
c le ro .1S7

6. I decreti m ostrano  un  curioso m iscuglio di citazioni e 
di re fe renze  n o n  sem pre felici, tra tte  dalle  an tich e  fo n ti 
b izantine e dai testi latin i recenti: s. Àlfonso d e ’ Liguori, il 
sinodo provinciale  latino di V ienna del 1884, s. Tom m aso 
d 'A quino, il concilio  di T rento , il s inodo  di Z am ost’, le  
costituzioni pontificie e le decisioni rom ane  dei secoli XVIII 
e XIX.

Sinodi della Chlesa di Kyiv

152 Cf. M. Stasiw, Synodus Leopolitana, Dissertatio ad Lauream, Dattiloscritto, Romae, 
Pontificium Istitutum Orientale, 1959.

La lettera dell’arcivescovo metropolita di Halyf si trova in ADSL, I1I-V. Non ho 
trovato la lettera del card. Simeoni, perfetto della Propaganda Fide, del 18 dicembre 1888 al ' 
metr. Silvestro Sembratovyf, della quale parla irivece DE CLERCQ, Conciles, 2 (Paris 1954), 
684.

154 Cf. ADSL, IX-XVI1.
155 Cf. ADSL, V-VII.
155 Per la lista compléta del pnrtoclpimtl a qucsto sinodo cf. ADSL, LXIII-LXX.
157 r f  DP ГЛ F R r n  Гп п г ІІл і 5. I\hi
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I d ecre ti com prendono  15 titoli, di cui o tto  sono divisi in 
capito li. I tito li concernono  successivam ente: la  fede (I), i 
sac ram en ti (II), i sacram en tali (III), il culto  pubblico  (IV- 
VI), la  g e ra rch ia  ecclesiastica  (VII), i sem inari (VIII), il 
c lero  seco lare  (IX), i m onaci (X), i d ig iuni e le astinenze  
(XI), i do v eri verso  i d e fu n ti (XII), i g iudizi ecclesiastici 
(XIII), i sinodi (XIV), i beni della Chiesa (XV).

7. La S. C ongregazione di P ropaganda Fide, sp in ta  d a l 
Ciasca ad  agire con rap id itä , im pose poche m odifiche agli 
a tti sinodali e l i  approvö  in form a com uni con decreto  del 1 
m arzo  1 8 9 5 .158 II p a p a  indirizzava una  le tte ra  ufficiale ai 
vescovi della Galizia, il 20 maggio 1895.159

8. Tutti gli a tti e decreti del sinodo sono editi in  vecchio  
u c ra in o .160 Gli stessi a tti e d ecre ti esistono in trad u z io n e  
la t in a .161

8̂8 Cf. DE CLERCQ, Condles, 2, 710. Secondo l'eminente autore il vescovo bizantino 
Stefanopoli, membro della commissione di revisione dei libri liturgici slavi, esprimeva tutte le 
sue riserve nel suo «votum» datato a Grottaferrata il 16 novembre 1894 e ehe si trova nelle
«Ponenze» di 1894, 11.

159 Cf. ADSL, XLI-XL.
8̂9 Чинности; Додатокъ до чинностей. 

161 ADSL.



2 1 .  O r  d o  d é l i a  e l e z i o n c  d é l i a  c o n s a c r a z i o n e  a
v e sc o v o  1 4 2 3
T ra i m anoscritti Slavi délia  Biblioteca V aticana  si con

serva il Codice Vaticano № XV, m anoscritto  di d a ta  in c e r ta  
(inizio del XV s.) in  lingua u c ra in a  an tica, che p u ô  essere  
ch iam ato  «Euchologium seu T rebnyk M etropolitae K iovien- 
sis».162 La collezione contiene i riti di tu tti i sacram en ti, le 
p reg h ie re  p e r  d iverse  c irco stan ze : uffizi, s a c ra m e n ta li , 
o raz ion i, p regh iere , bened izion i. Secondo il n o to  s to rico  
uc ra in o  H rusevs’kyj, il docum ento  p ro v ien e  da ir« U stav  di 
T eognost» .163 Tutto fa c red ere  che questo  r itu a le  a p p a r te -  
nesse  a ll'a rc iv esco v o  m e tro p o lita  d i Kyiv a n c h e  p e r  
l'am piezza del suo contenuto . Tutto  l'an n o  liturgico, tu tte  le 
feste d i p rece tto  e altre , tu tte  le celeb razion i p e r  ogni oc- 
casione, vi sono con tenu te . Ino ltre  an ch e  il m e t r o p o l i t a  
Jo sy f S em b ra to v y è  u tilizzava  q u esto  g ra n d e  tre b n y k  il 
secolo scorso. Un nuovo  treb n y k  fu  ed ito  solo n e l 1925 
dall'arcivescovo m etropo lita  A ndrea Septyc’kyj. Il che vuo l 
d ire  che il c.d. «Euchologium  seu  T reb n y k  M etro p o lita e  
Kioviensis» fu  in uso p e r m olti secoli nella  Chiesa d i Kyiv. 
Da q u esto  docum ento  tiriam o le fo n ti p e r  l'«O rdo  d é lia  
e lez ione  e dé lia  con sacraz io n e  a vescovo», che  n o n  è 
se m p lic e m e n te  u n  d o c u m e n to  l itu rg ic o , m a  a n c h e  
giuridico e sinodale.

Questo viene dim ostrato  dal fatto  che il docum ento  «Ordo 
délia  elezione e délia  consacrazione  a vescovo» fu  senza  
dubbio  utilizzato  in  diversi sinodi elettiv i dé lia  Chiesa kyi- 
v ian a  e si tro v a  in  co llezioni p ro p r ia m e n te  g iu rid ich e . 
Abbiam o utilizzato a taie p roposito  i M onum enti del d iritto  
ecclesiastico  an tico  ru sso  d i Pav lov”164 e la R accolta di

Sinodi délia Cille,su dl Kyiv 93

162 МАРУ СИН, 12. Ôltre a Marusyn, che ha stampato e comentato parte di questo 
testo, bisogna vedere: A. С. Петрушевичъ, "О способ* избраны и поставлены въ дьякон- 
скій и священическій чинъ изъ мірськюгь лиць въ XVI стол-Ьтіи на Южной Русі”, in Бого- 
словскій Вастникь, 3 (Львовъ 1900), 81-88. Id., “О способі избранія и поставленія еписко
па", in Богословскій В±стникъ, 3, 155-165; Id., “В-кроиспов-іданіе новопоставляемого русско
го епископа предъ Юевскимъ митрополитомъ, начиная съ половины XIV стол-ітія, д-ілае- 
мое”, in Богословскій В+стникь, 2, (Львовъ 1901), 93-101. I tre articoli di PetruSevyC” sono 
raccolti in Id., Архіератиконь кіевской митрополій сь половины XVI стол’ктія, по списку сь 
конца XIV столШія, Львовъ 1901. Cf. Archivium Patriarcale Sanctae Sophiae 130, Commissio 
Liturgica, 216-227. _ '

Ustav di Tegnost = Regole del metropolita Teognost (1328-1353). Cf. ГРУ- 
ШЕВСЬКИЙ, Історія, 3, 281-282.

“Памятники древне-русскаго Каноническаго Права", in Русская историческая 
библіотека издаваемая Императорскою археографическою коммиссіею, т. VI, coll. А. С. 
Павловъ, изд. 2, СанктПетербургъ 1908, 437-464.



m o n u m e n ti  d i s to r ia  d e l d i r i t to  e c c le s ia s tic o  d i 
B eneSevië”.165

94 Capitolo I ,
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III. Sintesi finale

1. I n t r o d u z i o n e
A1 sinodo  di Brest del 1589, p re sen te  il p a tr ia rc a  d i 

C ostantinopoli, si ad o tta  la regola che il sinodo si d ebba  ri- 
u n ire  ogni anno. Dopo l'u n io n e  con  Roma, ta le  p ra tic a  
d iven ta  ra ra  p e r Г-opposizione costan te  e il d iritto  d 'in te r-  
ven to  rivend icato  dal re  di Polonia. Q uesta p rescrizione, su 
iniziativa di U rbano VIII, è p o rta ta  a q u a ttro  ann i al sinodo 
di Kobryn del 1626. Tale è la teoria, m a in p ra tica, і con ta tti 
ufficiosi, le an d ate  e venu te  dell'ep iscopato , ren d o n o  m eno 
necessari le riun ion i ufficiali e solenni. È p ro b ab ile  che ci 
siano sta ti sinodi dei quali abb iam o p e rd u to  la  m em oria. 
Abbiam o stud ia to  quelli la cui a ttiv ità  h a  lasciato tracce. II 
c o s id d e tto  p e r io d o  d e ll 'u n io n e  ed  il p e r io d o  d i s ta -  
bilizzazione che viene in seguito h an n o  m olto  in flu ito  n e l 
fo rg iare  il c a ra tte re  defin itivo  della  fig u ra  g iu rid ica  del 
vescovo della Chiesa un ita  di Kyiv. I sinodi sce lti fanno ve- 
dere , o esp lic itam en te  o im p lic itam en te , q u e s ta  v e r ità  
su ll'a sp e tto  del vescovo che vogliam o in d ag are . I sinod i 
non  considera ti non  fanno vedere  n ien te  di co n tra rio  o di 
nuovo, m a sono esattam ente sulla stessa linea.

2 .  G li  e l e m e n t i  c o s t a n t i
Gli elem enti costan ti dei sinodi sono la rice rca  d i ris ta - 

bilire l 'o rd in e  nella  Chiesa m etro p o litan a  d i Kyiv, la  con- 
sapevolezza che questo scopo si p o trà  ragg iungere  solo con 
il rinnovo  de ll'un ione  con la Chiesa catto lica  ro m an a  e la 
conseguen te  ric e rca  di ta le  via. La trad iz io n e  o rien ta le  
della verità  religiosa andava di pari passo con il senso della 
un iversalità  della Chiesa, realizzabile solo so tto  gli auspici 
del vescovo di Roma. 3

3 .  La f i n a l i t à  e c u m e n i c a
L'ecum enicità è anche un  elem ento  costan te  ne lla  s to ria  

di questi sinodi. Sem bra co n trad d itto rio , m a an che  se la  
llnea seguita è il rap p o rto  con il vescovo di Roma, rim ane  
la consapevolezza del deposito di una  trad izione di credenza 
e di v ita  c ris tian a  o rien ta le  n e lla  n o s ta lg ia  p e r  T u n ità  
com pléta, cioè anche con l'o rtodossia. D 'a ltra  p a rte  sem bra 
che m anch i u n a  linea  stabile. Ad esem pio  il s inodo  d i  
Zam ost’ si d is tacca  da  q u esta  linéa. Il p ro g re sso  n o n  è

Sinodi della Chiesa di Kyiv
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p e n d e n z a  d a lla  C hiesa rom ana . Roma p ro ib i in d iverse  
occasioni sinodi con i fratelli d e ll'a ltra  sponda della Chiesa 
d i Kyiv.

4 .  La f i n a l i t à  p a s t o r a l e
Si n o ta  che n o n  tu tt i  i sinodi h an n o  u n a  fin a lità  pa

sto ra le , an ch e  se in  genera le  tu tte  le decision i s inodali 
sem b ran o , p rim a  o poi, av ere  rip e rcu ss io n i su lla  v i ta  
p a s to ra le  d e lla  C hiesa. F inalità  p a s to ra li si vedono  in 
Zamost’ 1720 e L’viv 1891.

5 .  La f i n a l i t à  g i u d i z i a l e
Il sinodo è il p iù  alto tribunale  della  Chiesa di Kyiv. Ha 

co m p e ten z a  p e r  il fo ro  in te rn o  ed e s te rn o . G iudica i 
vescovi. È trib u n a le  d 'appello . Le cause giudiziali non  pos- 
sono an d are  a  Roma senza passare p e r il sinodo, secondo lo 
sp irito  del sinodo di Brest 1591. II sinodo v o rrebbe  anche 
fa r  valere 4 L suo po te re  coercitivo, m a senza successo.

6 .  II r a p p o r t o  d e i  s i n o d i  c o n  R o m a
A ll'in izio , Roma si c o n ten tav a  d i a p p ro v a re  g e n e r i-  

cam ente  quello che si decideva nella Chiesa di Kyiv, p e r poi 
com inciare  a  cam biare, m odificare. In seguito si è a rriva ti 
a  u n  ta l  p u n to  che  Rom a im p o n ev a  u n 'a g e n d a , u n  
p rés id en te , m odificava le decisioni e le ap p rovava  com e 
deliberazion i del sinodo . 166

In pratica, la Chiesa di Kyiv e il suo sinodo godevano solo 
di u n a  giurisdizione soggetta al controllo rôm aiio. E Zam ost’ 
n o n  avvertiva  nessun  disagio o com plesso p e r essere sotto  
tu te la , p e r  esse re  s e p a ra ta  d aH 'o rto d o ss ia  e in se r ita  
g radua lm en te , in te lle ttua lm en te , sp iritua lm en te  nel m ondo  
la tin o  d 'O ccidente. T radizioni e pa trim oni che distinguono 
u n a  Chiesa d a ll'a ltra  si vanno dissipando.

Capitolo I

166 jj vesc0Vp di Roma non prese parte al sinodo di Rimini 359 perché la presenza del 
vescovo di Roma non era necessaria nei sinodi particolari, i membri dei quali dovevano trattare 
gli affari della loro propria Chiesa. Rimaneva acquisito per ogni chierico, vescovo o sacerdote, se 
credeva ingiusta la sentenza portata contro di lui da un sinodo, di fare ricorso alia istanza 
superiore, ed in ultima istanza a Roma. (Discipline Antique, t. I, 2 (Roma 1962), 507-8). 
Nessuno metteva in dubbio la credenza della Chiesa riguardo al soggetto del potere di supremo 
giudice della fede, dérivante dalla promessa del Cristo a Pietro. Massimo il Confessore aveva già 
detto: «C’est une règle établie par les anciens canons, que toute affaire soulevée dans l’Église, 
m£mo Hone ip« tprrp« Ips nlns Aloipnées. nuand il s’acit de scruter et d'examiner les saint



97

7 .  La f r e q u e n z a  e  l a  f i n a l i t à
S econdo la  p re sc riz io n e  dei sac ri can o n i, il sixiodo 

p ro v in c ia le  (panecclesiale) si deye ce leb ra re  in  ce rti in- 
tervalli d i tem po prescritti. Questa p ra tica  n o n  fu  osservata  
nella Chiesa di Kyiv, dove si eelebravano i sinodi secondo le 
necessità. F requen tem ente  si convocavano  sinod i e le ttiv i. 
Si r iu n iv a n o  i vescovi p e r  c e le b ra re  so le n n ità , p e r  
co n d an n are  eretici, p e r tra tta re  di question i d iscip linari e 
ce rca re  di coreggere  abusi. Sotto il reg n o  di Polonia, i 
sinodi elettiv i non  si riun ivano  p iù . In fatti e ra  il re  c h e  
nom inava i vescovi che il m e tro p o lita  co n fe rm av a . Con 
l 'a rriv o  del p a tr ia rc a  di C ostan tinopo li G erem ia II nelle  
te rre  della  Rus’, l'is titu to  del sinodo si sveglia ne lla  C hiesa 
di Kyiv. E cosi dal 1589 vediam o tu tta  u n a  serie di sinodi che 
p o r ta ro n o  al co n so lid am en to  d e ll 'u n io n e  con  Roma. II 
sinodo di Brest del 1590 stabili:

«Con questa nostra Jettera disponiamo di celebrare concili 
e sinodi di noi vescovi e di tutto il clero della nostra santa 
Chiesa orientale cattolica ogni anno».167

8 .  G li e l e m e n t i  c a n o n i c i  d e i  s i n o d i

A. Diversa forza canonica dei sinodi
I sinodi elencati possono essere classificati cosi:
- eparchiali: Belz 1590; Brest 1594; L’viv 1595; K obryn 

1595;
- giudiziari: Brest 1594; N ovohrudek 1596;
- plenari: LViv 1629; Lublin 1680;
- provinciale Brest 1593; 1594; Sokal 1594; Torcyn 1594;
- panecclesiali: Brest 1590; 1591; 1595; 1596;
- panecclesiali-legislativi: K obryn 1626; V olodym yr 1629; 

Zamost’ 1720, L’viv 1891;
La loro  fo rza p ro p riam en te  g iu rid ica  è d u n q u e  diversa. 

Pero la p ra tica  sinodale d im ostra  la loro  in fluenza recipro- 
ca reale  sul fo rm are  le idee m aestre  della  Chiesa di Kyiv. 
U n 'altra  considerazione suggerita  dal prof. Io. Rezâc è che  
in fatti i sinodi elencati e ch iam ati «provinciali» n o n  sono 
solo di u n a  p rov incia , m a di u n a  in te ra  C hiesa e sono 
d u n q u e  d a  ch iam arsi «patriarcali» . I s inod i « p a tria rca li»  
sono chiam ati «panecclesiali» in  questo  lavoro.

Sinodi della Chiesa dl Kyiv
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B. La convocazione
Nella Chiesa d i Kyiv vediam o che il p rincip io  in  base al 

quale  e il m e tro p o lita  che convoca e p resiede  il sinodo in 
genere  e r isp e tta to . 168 Ma ci sono due casi di a ltro  genere . 
L 'esarca del p a tr ia rc a to  di C ostantinopoli della m etropolia  
d i Kyiv convoca  u n  sinodo  e lo p res ied e . Il Pontefice 
ro m an o  convoca u n  sinodo e lo fa p resiedere  d a  un  nunzio  
apostolico.

Ci sono  in o ltre  in te rv e n ti delle  a u to r i ta  civili n e l 
convocare i sinodi. Il re  convoca un sinodo.

C. La p residenza
Delegati della Sede rom ana, rivestiti di dignita vescovile, 

si tro v an o  in  sinod i de lla  Chiesa kyiviana: Brest 1596 ,169 
Zam ost’ 172 0 ,170 L’viv 1891 .171 Ma norm alm en te  e l'arci- 
vescovo m e tro p o lita  d i Kyiv, HalyC e di tu tta  la Rus’ che 
dirige i sinodi.

D. L 'approvazione
Un a ltro  p u n to  da  ch iarire  e la conferm a, l'approvazione  

del sinodo.

«La conferma e un atto giuridico, che conferisce ad un atto 
legittimo e valido, ma incompleto e prowisorio in se, la forza 
e la stabilita definitiva. Per quanto riguarda i concili ed i 
sinodi, essa conferisce ai loro decreti e canoni il valore di 
leggi sovrane ed universali. Dalla conferma, atto strettamente 
ecclesiastico, si deve chiaramente distinguere la ratifica da 
parte del potere civile delle decisioni sinodali, per ottenere 
l'appoggio del braccio secolare».172

I®8 II concilio di Antiochia 341 al canone 9 scriveva che di ogni provincia sappiamo che il 
vescovo che presiede alla metropoli è incaricato délia cura di tutta la provincia. Ogni vescovo in 
effetti è il capo délia sua diocesi, ma al di fuori non deve perd fare niente senza il consenso del 
metropolita. Lo stesso concilio al canone 16 dice che un sinodo completo è quello al quale 
assiste il metropolita. E al canone 20 che non è permesso ai vescovi di tenere un sinodo tra 
di loro, senza la presenza dei metropoliti.

Erano presenti l’arcivescovo latino di L’viv, Demetrio Solikowski (1582-1603), i 
vescovi latini di Cholm, Stanislao Gomolinski (1591-1600) e di Luc’k, Bernardo Maciejowski 
(1591-1600) corne rappresentanti del papa, ma non presiedevano.

Presiedeva il sinodo il vescovo titolare di Edessa, nunzio apostolico a Varsavia, 
Girolamo Grimaldi (1712-1720).

Presiedeva il sinodo un inviato Apostolico, Agostino Ciasca, prefetto degli Archivi 
vaticani, arcivescovo titolare di Larissa.

^  *La confirmation est un acte juridique, qui confère à un acte légitime et valable, mais 
en soi incomplet et provisoire, la force et la stabilité définitive. Pour ce qui regarde les 
conciles et les synodes, elle donne à leurs décrets et canons la valeur de lois souveraines et 
universelles. De la confirmation, acte strictement ecclésiastique, doit être nettement distingué 
1я ratification nar le nouvoir civil des décisions conciliaires, afin d'obtenir pur lâ l'appui du
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La co stitu z io n e  «Im m ensa» di Sisto V, del 22 gennaio  
1587, so tto m ise  a ll 'a p p ro v a z io n e  d e lla  Sede R om ana 
l'a ttiv ità  dei concili provinciali. Q uesto è solo l'app licazione  
dei canoni 9, 16, 20 del concilio di A ntiochia 341. Con tale 
d o c u m e n to  si p e n sa v a  an ch e  a ile  C hiese  o r ie n ta li ,  
p a tr ia rc a li o no, che n e lla  m e n ta lità  ro m a n a  v en g o n o  
assim ilate a m etropo lie  latine, e d u n q u e  d i co n seg u en za  
sono tra tta te  secondo il d iritto  com une .173

E. L'arcivescovo m etropolita  e i sinodi
L 'arcivescovo m etropo lita  h a  un  ra p p o rto  p rim ario  con

il sinodo. II sinodo in linea n a tu ra le  è convocato  e d ire tto  
da lui. L 'arcivescovo m etropolita  di Kyiv, Halyé e di tu tta  la 
Rus’ d irige la  sua  Chiesa insiem e al suo sinodo. Come il 
sinodo, anche l'arcivescovo m etropo lita  è espressione della  
collegialità della Chiesa.

F. L 'esarca e i sinodi
L 'e sa rca  d e l p a t r ia r c a to  d i C o s ta n tin o p o li  d e lla  

m etropo lia  di Kyiv p artec ipa  ai sinodi, m a quale  sia la sua 
reale  p o te s tà  non  sappiam o d irlo  p e r m an can za  d i d o cu 
m en ts  Dopo la p e rd ita  del suo significato  p rim itivo , cioè 
esarca della  p rov incia  - vescovo della  m etro p o li, l 'e sa rc a  
sem bra p ren d e re  il significato di ra p  p ré s e n ta n te  p e rm a 
nen te  del pa tria rca  in un  dato  luogo o Chiesa.

G. I vescovi e i sinodi
II rap p o rto  tra  sinodo e vescovi sem bra  essere franco . II 

vescovo h a  l'obbligo  di p re sen ta rs i al s inodo  convocato  
dall'arc ivescovo  m etropo lita , so tto  p en a  di m ulta . Se non 
viene p e r m alattia , la p rossim a sessione deve g iu ra re  che 
la rag ione  e ra  p rec isam ente  questa . Se q u a lch e  v e sco v o  
n o n  v en iv a  e n o n  vo leva  fa re  il g iu ra m e n to  in  cui 
afferm ava che la ragione dell'assenza  e ra  quella  data, e ra  
deposto . Aveva com unque il d iritto  d i d ifen d e rs i. Come 
obbed ienza  e com e tribunale , il vescovo è soggetto  al si
nodo. Ogni vescovo deve p o rta re  con sé al s inodo tu tti gli 
a rch im an d riti, igum eni, p ro to p re sb ite ri e a ltr i sace rd o ti 
is tru i t i  n e lla  sc ien za  d iv in a , a n c h e  s o tto  p e n a  d i  
deposizione. Senza dubb io  q u esti d o v ev an o  v e n ire  p e r  
avéré u n  voto consultivo. II voto d e lib e ra tiv e  re s tav a  del 
m etropolita  e dei vescovi. *

Sinodl della Chlcsa dl Kyiv

*73 Cf. F. X. Wernz, lus Decrotalium, t. 1 (Romae 1898), 121-124, 236-239; t. 2



I vescovi devono cercare  di consolidare il pa tio  d 'am o re  
fra te rn o  tra  di loro.

H. II clero e i la id  nei sinodi
Sacerdoti secolari e m onaci fanno p a rte  di tan ti sinodi, 

m a n o n  con u n  d iritto  al voto. Lo stesso p e r i la id . In o ltre  
n o n  abbiam o visto delle liste di vo tan ti p e r p o te r d ire  con 
sicurezza quello  che abbiam o detto . È solo la  trad izione che 
ci p o rta  a  dirlo.

9 .  C o n c l u s i o n e
In sin tesi, i 20 sinodi ci fanno  vedere  che la Chiesa di 

Kyiv n o n  tro v a  la  g iu s ta  s trad a , an ch e  se la r ic e rc a  
costan tem en te , t r a  «le due  sorgen ti coessenziali nella  v ita  
de lla  Chiesa - la d im ensione universale, e quella  partico- 
lare» . Perché, in  q u a n to  Chiesa o rien ta le , gode di u n a  
a u to n o m ia  d isc ip lin a re  che «non è c o n se g u e n z a  d i 
p riv ileg i concessi da lla  Chiesa di Roma, m a della  legge 
s te s s a  ch e  ta l i  C hiese  p o ss ie d o n o  s in  d a i te m p i 
a p o s to lic i» 174, e q u esta  verità , anche se qualche vo lta  af- 
fe rra ta , m olto ra ram en te  viene m essa in p ratica.
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174 .5 DnnL tt Funtoc in MunAum. Letters Apostolica in occasione del Millennio



САРГГОШ II

NOZIONE Е NATURA DELLA POTESTÀ VESCOVILE 
NELLA TRADIZIONE ORIENTALE E KYIVIANA

I. Nozione

La p a ro la  vescovo (emaiconos, d a  етисткотгеш = g u a rd a re  
sop ra , v ig ilare) équ ivale  a isp e tto re , s o v r a in te n d e n te ,  
guard ian o , osserva to re , ed  in ta l senso  è u sa ta  nel lin- 
guaggio eom une; nel sec. I e II a.C. e ran o  d e tti vescovi і 
pubblic i ufficiali dell'iso la  di Rodi. 1 «Nella trad u z io n e  d e i 
Settan ta si indicano con ta l п о т е  і go v em ato ri ( 9 ,28),
і p re fe tti (II Esd. 11,9) і m agistrati (Is. 60 ,17), gli am bascia- 
tori régi (IM ac. 1,46), lo stesso Dio (Gb. 20,20; 1,6). Nel
Nuovo T estam ento  la p a ro la  єтстко-iros è u s a ta  so lam en te  
cinque volte, di cui q u a ttro  p e r in d ica re  і su p e rio ri della  
com unità  cristiana (At. 20,28; Fil. 1,1; I Tm. 3,4; Tt. 1,7), u n a  
p e r significare Gesù Cristo (7 Pt. 2,25: «episcopus a n im aru m  
nostrarum »). Nella le tte ra tu ra  p a tris tica  d iven tô  d i uso co- 
m une dall'in izio  del sec. II, p e r  ind icare  il capo  delle sin- 
gole com unità  c ristiane».2

Nella lingua ucra ina  ci sono tre  paro le  d iverse p e r  ind i
care il vescovo: єпископ, архієрей, владика (jepyskop, archije- 
rej, v ladyka).

Єпископ (jepyskop) dériva dal greco єтсжотгоз.
Архієрей (arch ijerej) dériva  d a ll 'u c ra in o  an tico  архишрйн, 

архиереи, архієрей, che p rov iene  dal greco dpxiepeCs = p r im o  
sacerdote , g rado  superio re  della g e ra rch ia  de lla  Chiesa di 
Cristo. Già n e irA n tico  T estam ento , Mosè p e r  v o lo n tà  di 
Yahvé, consacré  al servizio di p rim o  sacerdo te  A ronne 
28; Lv. 8 ); in  seguito  la  generazione  dei p rim i sace rd o ti 
p rosegu i fino a Gesù Cristo, il g ran d e  p rim o  sacerd o te , 
venu to dal Cielo (Eb.4, 14), il quale, fo n d a ta  su lla  te r ra  la 
sua Chiesa, trasm ise il p rim o sacerdozio  agli aposto li e ai 
loro successori, і vescovi.3

1 Cf. F. Prat, "Evêques” in DTC 5, 1658-59.
2 A. Piolanti, "Vescovo”, In EC 12, 1312.
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Владика (v ladyka) d é riv an te  dalla  rad lcc  волд (vold), la 
stessa che in  v la s t’ (=potere, p ro p rié té ), volodity  ^ p o s s é 
dera , avéré), vo lost’ (=parte di un  distretto).

V ladyka = 8есттт<5тл5 , signore , g o v e rn a to re ; g o v e rn an te  
suprem o, capo  di stato , a rc ip re te ; vescovo, sacerdo te  d u 
ra n te  il tem po délia liturgia. Il Signore. Potere. Dominio.

V ediam o che la  s tessa  p a ro la  si u sa  in  d iverse  a l t r e  
lingue, corne ad  esem pio :4

Staro  Slavo O rientale (XI-XV sec.) - владыка, владыкамъ (XI 
sec. Vangelo di Ostrom yh), Вла[д]ко (XII sec.), до владікі (1230). 

U craino Antico - влдка (1366), y владыки (1422).
U craino Medio (XV-XVIII sec.) - y владыки (1539), владика 

(XVII sec.).
Bielorusso - уладыка 
Russo - владыка
Staro Slavo Ecclesiastico - влдд'ыкд
Bulgaro - владика
M acedone - владика
Sloveno - v lad ika
Antico Ceco - vladyka
A ntico Polacco - w lodyka
O ltre aile tre  p a ro le  (jepyskop, archijerej, v ladyka), che 

nella  lin g u a  u c ra in a  servono p e r in d icare  il vescovo, di- 
versi a u to ri si servono di «biskup» p e r ind icare  il vescovo 
di rito  latin  o .5

II. Caratteri generali6

1. Il v e s c o v o  r a p p r e s e n t a  l ' u n i v e r s a l i t à  d é l i a  
C h i e s a
Uno degli ind izi fondam en ta li délia  Chiesa catto lica  in 

senso di universale  è la p resenza delPepiscopato.
A ndrea S eptyc'kyj scrive:

«Per volontà Divina e per costituzione di Cristo, tutto il 
mondo è cosi suddiviso che in ogni regione c'è un vescovo parti- 
colare per tutti і fedeli, che vivono in questa regione. Lui deve in

Capltolo II

** I. В. Rudnyc’kyj, An Etymological Dictionary of the Ul/ralnlan Language 1, Second 
Revised Edition, Ukrainian Free Academy of Scloncos ■ UVAN, Inc,, Winnipeg 1962-72, 451 
452, 467-470.

5 Cf. ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія, З, 421) 431,
® Lc caratteristlche della personn del VMdUVO id  І оШШіІІІ мрокії In qucato capltolo son,.



questa regione, che vlenc chlamata eparchia, dirigera tutto, in- 
segnare a tutti e disporrc tutto».7

Il vescovo è un  m em bro del Popolo di Dio, che h a  rice- 
vuto  u n  dono  dello Spirito  san to  a ttra v e rso  la  co n tin u ità  
aposto lica  e ne lla  trad iz io n e  ecclesiastica, p e r  co m p ie re  
u n o  spéciale  serv izio  corne p a s to re  del Popolo d i Dio, 
costitu ito  in u n a  Chiesa locale. Corne ne lla  Chiesa locale è 
p résen te  e vive la Chiesa universale , cosi anche il vescovo 
h a  la responsab ilità  délia so llecitudine un iversa le  d i tu tte  
le Chiese. Nella relazione con la  Chiesa, sia p a rtico la re  sia 
universale, il vescovo è il rap p re sen tan te  délia sua reg ione 
cristiana, che gli è sta ta  affidata; a ttrav erso  di lui, tu tto  il 
suo gregge e n tra  in re lazione con la  Chiesa un iv ersa le  e 
d im ora in essa; una  separazione v o lo n ta ria  d a  lui, che non  
abb ia  u n a  base g iurid ica è uno  scism a, u n a  p e rd ita  dé lia  
com unione ecclesiastica. (Apost. 31; Gangr. 6  e altri). Corne 
m em bro  di u n  episcopato com une nella  Chiesa un iversale , 
il vescovo h a  il d iritto  di p a rte c ip a re  al p o te re  legislativo, 
g iu d iz ia rio  e a m m in is tra tiv o  d é lia  C hiesa, con  v o to  
deliberativo .

2 . Lo S p ir ito  S an to  - p r i n c i p i o  d ' o r g a n i z z a z i o n e
n e l l a  C h ie s a
Nella Chiesa di Cristo che fu fonda ta  p e r essere Popolo di 

Dio, il p rin c ip io  délia  o rgan izzaz ione  e d e ll 'o rd in e  è lo 
Spirito  san to . Nello Spirito  san to  r is ied e  l'in iz io  d é lia  
Chiesa, e lo Spirito vive nella Chiesa. I doni dello Spirito si 
dan n o  p e r  il servizio nella  Chiesa, p e r  la  coscienza del 
co rp o  d é lia  C hiesa. Lo S p irito  n e lla  C hiesa n o n  è il 
p rinc ip io  dell'anarch ia , m a il p rinc ip io  o rgan izzatore .

Diversi sono i doni, diversi i servizi, m a lo Spirito è uno. 
Q uesto Spirito  che fondé  il servizio d e ll'ap o sto la to , dé lia  
p ro fezia  e de ll'in segnam ento  creô  nella  Chiesa il servizio  
d é lia  g iu risd iz io n e . Il serv iz io  d é lia  g iu r is d iz io n e  è 
indispensabile p e r la vita délia Chiesa, senza di lui la Chiesa 
n o n  p u ô  esistere  nella  rea ltà  em pirica . Senza l 'e s e rc iz io  
délia  g iurisdizione non  ci puô  essere riu n io n e  eu ca ris tic a , 
e senza riun ione eucaristica la Chiesa non  puô  esistere.

San C ip riano  di C artag ine  in ség n a  che dove c 'è  il 
vescovo c'è la Chiesa, e dove c'è la Chiesa c 'è il vescovo .8 La
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7 A. IIJenTHLiKitt, Jlucmb Ilaanupaciu do B-tphbvcb Apxienapxiu, >KoBKBa 1901, 25.
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Chiesa n o n  p u ô  esistere senza vescovo, né il vcseovo senza 
Chiesa. La Chiesa in co rp o ra  in  sé il vescovo, e lui ap p ar- 
tien e  ad  essa. Secondo l'insegnam ento  di s. Ignazio d 'A n- 
tioch ia , n i en te  che rig u a rd a  la  Chiesa si com pie senza il 
vescovo . Senza d i lu i n o n  si p u ô  com piere  il serv izio  
sace rd o ta le , n o n  p e rch é  lu i abb ia  il com pito unico  e in- 
d ip en d en te  del servizio sacerdotale, m a perché  senza di lu i 
n o n  c 'è  Chiesa .9

3 .  Il v e s c o v o  è  p a s t o r e  d e l  P o p o l o  d i  D i o
La g iurisd izione ap p artien e  solo ai m em bri della Chiesa 

specialm ente  scelti, non  a tu tto  il Popolo di Dio, che non  h a  
ricev u to  i don i della  giurisdizione, e senza i benefici don i 
dello  S p irito  san to  (Cf. I  Cr. 12,28) n o n  si p u ô  avéré  il 
se rv iz io  n e lla  C hiesa. «È al vescovo che il p o p o lo  del 
S ignore fu  a ffid a to , e d o v rà  re n d e re  con to  de lle  lo ro  
a n im e » .10 Se a l vescovo è  affidato  il Popolo di Dio, a llo ra  
deve am m inistrarlo . A nessun 'a ltro  è stato  affidato il Popolo 
di Dio e p e r  qu esto  n e ssu n 'a ltro  p u ô  am m in is tra rlo . II 
v e sc o v o  r a p p r e s e n ta  n e lla  e p a rc h ia  l 'a l t a  p o te s tà  
ecclesiastica; in  lu i si c o n ce n tra n o  l’am m in is traz io n e  di 
tu tt i  gli a ffari ecclesiastici della eparch ia , p e r  i quali deve 
a p p lica rs i senza  sosta  (Apost. 81). Aile sue d ip endenze  e 
so tto  la  sua  d irezione svolgono le loro a ttiv ità  ecclesiastiche 
e c a r ita tiv e  tu t t i  quelli che sono in  servizio ne lla  p a r te  
della  Chiesa a lu i affidata; costoro sono ten u ti a  renderg li il 
re so co n to  della  lo ro  a ttiv ità  (Apost. 39). Q uesto non  vuol 
d ire  che il vescovo stia  sop ra  il Popolo di Dio e am m in is tri 
senza  il suo p a rè re . Le le tte re  di s. C ipriano testim oniano  
della  p a rtec ipaz ione  del Popolo di Dio a  tu tti i m om enti im- 
p o rta n ti e responsabili della  v ita  della Chiesa .11

II consenso  del popolo  a cio che si svolge nella  C h iesa  
d im o stra  che i d irigen ti lavorano  ne l m ezzo del popolo  e 
n o n  accan to  a  lui. Il popolo  puô  dare  il suo consenso solo a 
cio che gli è noto , non  a cio che gli è sconosciuto. La Chiesa 
deve essere  l'im m agine  del corpo  unico  di Cristo, in  cui 
tu t t i  in siem e e o gnuno  sep a ra tam en te  vivono e o p e ran o  
n o n  secondo  la  p ro p r ia  volontà, m a secondo la  vo lon tà  d i 
Dio.

Capitolo II

9 Cf. Ignatus Ant., Epistola ad Smymaeos 8; Epistola ad  TralUanos 3 = Migne, PG 5,
714, 678.

19 Can. Apost. 39; Cf. Laodicea 57.
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Il popolo  n o n  si au to -am m in istra  a ttra v e rso  il vescovo, 
com e a ttraverso  u n  delegato eletto  e insediato  dal popolo , c 
non  p re n d e  p a rte  alla g iu risd iz ione  del vescovo  tra m ite  
qualche  suo rap p re sen tan te . In questo  senso, ne lla  C hiesa 
non  c 'è  e n o n  ci possono essere delegati del popo lo , n ö  
ra p p re se n ta n ti  suoi, cosi com e la  so rgen te  de lla  r iu n io n e  
ecclesiastica, nella  quale si decidono  gli a tti, n o n  d ip en d c  
da  lui.

Il Popolo d i Dio è am m in is tra to  d a  Dio a ttra v e rso  il 
vescovo m esso p e r lui, com e esecu to re  de lla  su a  vo lon tà . 
Per questo , com e nel cam po del serv izio  sace rd o ta le , cosi 
nel cam po della giurisdizione, il vescovo n o n  p u ö  esistere  
senza il popolo, e il popolo senza il vescovo.

4 .  La c o l l e g i a l i t à  e p i s c o p a l e
Sofronio  M udryj scrive a p ro p o s ito  d e lla  co lleg ia lità  

episcopale:

«Come la chiamata al servizio di "apostolo" équivale ad essere 
accolto nel simbolismo dei "dodici", che costituisce un elemento 
indispensabile della missione apostolica, cosi la consacrazione 
episcopale è, per sua natura, l'inserimento nella comunità del 
servizio episcopale».12

La co lleg ia lità  ep isco p a le  è n e tta m e n te  p e rc e p ita  a 
livello della elezione e della e n tra ta  nel collegio episcopale.

II p rinc ip io  della convocazione obb ligato ria  del s inodo  e 
della partecipaz ione  necessaria  di alm eno tre  vescovi e del 
m etropolita, il fa tto  che il vescovo della  Chiesa, assen te  al 
sinodo, d eb b a  m an d are  u n a  le tte ra  p u b b lica  n e lla  q uä le  
u n tic ip a tam en te  si d ich ia ra  in  acco rd o  e in u n ità  con  la 
seelta del can d id a to  che sa rà  o p e ra ta  da l sinodo, il f a tto  
d e lla  p lu r a l i tà  d e i c o n s a c ra to r i  n e lle  o rd in a z io n i  
ep isco p a li, d im o s tra n o  la  re a l tà  e c c le s io lo g ic a  d e lla  
collegialità episcopale, che si ricongiunge dog m aticam en lc  
u ll'aposto licità  della Chiesa. Le p iù  an tiche  p reg h ie re  della  
ch iro to n ia  episcopale d im ostrano  che q u esto  s a c ra m e n to  
non r ig u a rd a  solo il singolo  in  q u a n to  ta ie , m a che 
l'ep iscopato  è p e r n a tu ra  sua  in serim en to  in  u n  tu tto , in  
una u n ità  d i m in is te ro  n e lla  q u a le  n o n  p u ö  e s is te re  
Isolamento, m a partecipazione ad  un. incarico  com une.

Nozione e natura dclla potes là voscovilc



106 Capitolo II

5 .  La g i u r i s d i z i o n e  é p i s c o p a l e
Il se rv iz io  s a n tif ic a n te  che gli è c o n fe rito  collegial- 

m en te  n o n  p u ô  ese rc ita rs i nella  Chiesa che so tto  la  rego- 
lazione del collegio épiscopale in tero . £ d u nque  un  servizio 
legato  alla  collegialità.

L 'insegnam ento  è anche uno  dei servizi délia  gerarch ia  
ecclesiastica. Il vescovo insegna al Popolo di Dio non  nel 
no m e p ro p rio , m a  in  nom e délia  Chiesa, esprim e n o n  il 
p ro p r io  insegnam ento , m a l'in segnam ento  délia  Chiesa. Il 
vescovo deve  essere  il p o rtav o ce  dé lia  trad iz io n e  dé lia  
p ro p r ia  C hiesa p a rtic o la re , ne lla  qu a le  vive la  C h ie sa  
un iversale , p e rch é  l'in segnam ento  è solo la scoperta  di cio 
ehe esiste  n e lla  Chiesa. In senso p ro p rio  la  Chiesa h a  un  
solo m aestro  - Cristo (Mt. 23,8).

Il vescovo h a  u n  p o te r e  su lla  sua Chiesa, u n a  éÇouaia. 
ehe è u n a  XeiToupyla ( Rm. 13,6) e l'esercizio del quale non  
si concepisce se n o n  nella  com unione di tu tte  le Chiese. La 
co lleg ia lità  reg o la  l'e se rc iz io  del p o te re  d e ll 'a m o re  d e l 
vescovo tram ite  u n  p rim ate , il vescovo délia  «prim a sede» 
espressione  délia  collegialità.

La co lleg ia lità  è o p e ra tiv a  su  due  livelli. In fa tti il 
vescovo deve - secondo Origene - essere il serv itore di tu tti, 
p e r  p o te re  essere u tile  a tu tti  nella  gara  p e r  la salvezza . 13 
La re lazione  t r a  il p a s to re  e i fedeli rip o sa  su u n  p o te re  
specifico délia  Chiesa, è un  po tere  d 'am ore . L 'am ore nella  
C hiesa  è serv izio , e n o n  c 'è  serv izio  sen za  am ore . La 
g iu risd iz ione  ép iscopale  è p e r  n a tu ra  u n a  d im o s tra z io n e  
su p erio re  d 'am o re , corne servizio m aggiore nella  Chiesa. £ 
tram ite  l'am o re  ehe tu tto  è sottom esso al vescovo, corne è 
tram ite  l'am ore a  Cristo ehe tu tti si so ttom ettono a tu tti.

6 .  Il v e s c o v o  d i  « r i t o  g r e c o »
In qualche periodo  storico  il vescovo di «rito greco» non  

e ra  c o n s id e ra to  d a  tu t t i  u n  v e ro  vescovo. Per q u e s ta  
rag io n e , il s inodo  d i Brest 1595 e la  C ongregazione di 
P ro p ag an d a  Fide in  d iverse occasioni, d u ra n te  il XVII se- 
colo, h an n o  persino  dovuto  insistere sul fa tto  ehe i vescovi 
u n iti di r ito  greco sono veri vescovi e non  so tto s tan n o  a 
vescovi la tin i . 14

4 a
10 Cf. Origenes, Commentaria in EvangeHum secundum Matthaeum 16, 8 * Migne, PG 13, 

1387-1399.
^  II Sinodo di Brest 1595 - Can. 12: «Cos! che piti alto sia il nostro onore, e i nostri 

fedeli agnelli, che piO ci rispettino e ascoltino, chiediamo che sia dato l'accesso al nostro 
metropolita e ai vescovi del nostro rito al senato di Sua Maesti il Re, e questo per molte e
firm 'd rortlnn!' oKKiomr» la ctAcca A llf f lr ln  rhl» i VPSTflvi ripl r ito  flrtllfl C h le m  rom an a
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III. Gradi

Tutti i vescovi hanno  lo stesso po te re  d 'o rd in e  e da  questo  
p u n to  di vista sono uguali. Ma se consideriam o il p o te re  di 
g iurisdizione esistono d ifferen ti gradi. Nella Chiesa di Kyiv 
possiam o d istinguere  l'arcivescovo (m aggiore) m e tro p o lita  
di Kyiv, Halyd e di tu tta  la Rus’, il p ro to tro n io , l 'esa rca , il 
suffraganeo, il coadiu tore, l ’ausiliare, il tito lare .

1 . L ' a r c i v e s c o v o  ( m a g g i o r e )  m e t r o p o l i t a  d i  K y i v ,
H a ly C  e  d i  t u t t a  l a  R u s ’

A. II tito lo  di Kyiv
Kyiv è la m adré  delle Chiese b izantine b iélorusse, russe e 

uc ra in e , con  u n  p rim ato  rea le  e d 'o n o re  d u ra to  in te ri 
secoli. V ladim iro fu di fatto  e di d iritto  l 'o rgan izza to re  della 
C hiesa  n e lla  R us’, che  d ip e n d e v a  d a l p a t r ia r c a  d i 
G ostantinopoli fino al XVI secolo. II tito lo  di arcivescovo, e 
non  di m etropolita, di cui si fregiano i vescovi di Kyiv fino 
all'anno  1037, indica una  certa  in d ip endenza  dei vescovi di 
Kyiv dai p a tria rch i di C ostantinopoli.ls La ch iesa  ca tted ra le  
de ll'arc ivescovo  di Kyiv Ivan si ch iam ava  « c a th o l ic a n e  
ecclesia» su ll'esem pio  delle  ch iese  d e i c a th o lico s  d e lla  
G eorgia e d e ll'A rm en ia  che e ra n o  u g u a li a llé  C h ie s e  
p a t r i a r c a l i . 16 C o sta n tin o p o li c o n s id é ra  la  R us’ com e 
u n 'u n ic a  g ra n d e  d io c e s i m is s io n a r ia ,  f o r te m e n to  
cen tralizzata  e cerca di r id u rre  T ind ipendenza  d i Kyiv. Nol 
1037, sulla base del canone 28 del concilio di C alcedonla, 
nom ina il p rim o greco, Theopem ptos, alia sede di Kyiv, con 
il tito lo  in ferio re  a quello  di arcivescovo - di m etropo lita . 
Ma già il successore  e a ltr i g e ra rch i di Kyiv, fino  alia
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Anche al can. 21 si chiede l’ugtiaglianza nei diritti, doveri e onori dei dignitarl oriental! a 
occidentali. Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 60; Testi van di Diritto nuovo, 189; lus RutlieHUiHUit 
279.

Oltre all’affermazione sulla persona del vescovo orientale. cattolico, una interessante In 
terpretazione della territorialità della giurisdizione del vescovo è data dalla Congregazlone til 
Propaganda Fide, il 4 luglio 1634: «Congregatio censuit praedictos Praesules Ruthonoa unit on 
esse veros Episcopos: nam licet Concilium Nicaenum I, allegatum a S. Augustino (Eplnt. 1 111) 
et Lateranense Generale sub Innocentio III (3* cap. Cum in plerisque, de officlö Orcllnnrll) rl 
Cabillonenese (can. 4) prohibeat ne in una civitate duo ordinentur Episcopi, etiamsi In ca flint 
populi diversi ritus et linguae (quod confirmât s. Hieronymus ad Rusticum in cap. In nplb, 0, 
q. 1) et Chalcedon. Concilium similiter vetet (can. 11) ne duo Metropolitan! in oadom 
provincia fiant, tarnen, quia huiusmodi prohibitio est de iure positivo, Papa potuit ct potest 
dispensative duos Episcopos in eadem civitate et duos Metropolitas in eadem provlnda 
ordinäre*.

^  Cf. І. Назарко, Святий Володимир Великий, Рим 1954 111, 175.
Cf. М. Чубатий, "Історичний доказ на помісність Руської Церкви від самого П 
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c a d u ta  di C ostantinopoli, fu rono  eletti tra  il clero locale, 
anche  se la m aggioranza dei vescovi è venu ta  da Bisanzio .17 
II fa tto  che gli a ltri vescovi della  Rus' fossero  s tre ttam en te  
legati aH 'au to rita  d i Kyiv creô una  trad iz io n e  canon ica  e 
am m in is tra tiv a  che faceva del m etropo lita  di Kyiv il capo 
unico  della  Chiesa in  Rus’.

A ll 'in te rn o  d e lla  C hiesa  d i Kyiv so rg o n o  p ro b lem i 
sem pre  p iù  com plicati e viene divisa p e r  m otivi diversi tra  
varie  giurisdizioni e zone d 'in flu en za . 18 Nel 1458 la Sede di 
Roma, con il p a tr ia rc a  d i C ostantinopoli G regorio Mamma, 
sep aran d o  la  m etropo lia  di Kyiv da  quella  di Mosca, ricorse 
a  tale  espediente p e r  opporsi al m etropolita  di Mosca, Giona. 
Q u e s t 'u l t im a  p e r  c au se  p re v a le n te m e n te  p o litic h e , 
s o p ra ttu tto  d opo  la  fondazione del p a tr ia rc a to  d i Mosca, 
c e rc a  d i p r e n d e r e  il ru o lo  d i C h iesa  M adre, che  
a p p a rten e v a  a Kyiv.19

II m e tro p o lita  Josy f Soltan (1507-1521), nel 1509 ag- 
g iunge  al tito lo  «di Kyiv» an che  quello  «di H alyc» . 20 
N onostante il d istacco della p a rte  n o rd  della m etropolia  di 
Kyiv e la fondazione  del p a tria rca to  di Mosca, Kyiv gioca 
sem p re  u n  ru o lo  p a tr ia rc a le . Il d o cu m en to  a su g g e llo  
d e ll'u n io n e  di Brest di C lem ente VIII, cioè la  costituzione  
ap o sto lica  «Decet Rom anum  Ponteficem » del 23 febbra io  
1596, «riconosce, fra  l 'a ltro , all'Arcivescovo M etropolita di 
Kyiv, Halyé - e di tu tta  la  Rus’ -, il privilegio di conferm are  
o is t i tu ire  e c o n sa c ra re  « au c to rita te  e t no m in e  S e d is  
Apostolicae» i vescovi eletti o nom inati p e r  p rovvedere  allé 
sed i episcopali vacanti, senza rico rrere  alia Santa Sede».21 
Nel 1629 il m etropo lita  J. Ruc’kyj scrive al nunzio:

«Licet metropolitae Russiae reipsa habeant privilégia pa- 
triarcalia ab antiquo et nunc utantur illis, quod etiam con- 
firmatum est a Clemente VIII et ab aliis summis pontificibus,

Capitolo II

17 Cf. M. Чубатий, Історія Християнства на 1, (=Праці Греко-
Католицької Богословської Академії Богословського Відділу, 24-26), Рим-Ню Йорк 1965, 
720-724.

18 Invasione dei mongoli, impianto di una gerarchia latina già dall'anno 1353, formazione 
del ducato di Mosca, indebolimento dei diritti dell'autonomia.

19 Nel 1584 Ivan IV viene incoronato zar con la «pretesa di Mosca all'eredita
universalistica di Bisanzio». Nel 1589 i! metropolita Iov viene elevato alla dignità di patriarca 
da Geremia di Costantinopoli. «Questi, grazie al titolo di patriarca di Mosca e di tutta la 
Russia, poteva ora a pieno diritto rivendicare la propria autoriti nei territori polacco-lituani 
abitati da ortodossi, che lo zar veniva via via conquistando. Questa chiesa ortodossa, che 
viveva nel regno polacco-lituano, aveva, tuttavia, percorso un cammino diverso». M. Garzaniti, 
II Cristianesimo in Russia da Vladimir a Pietro il Grande, Roma 1988, 130-131..

20 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 3, (Roma 1969), 163.
2  ̂ “S. E. Mons. Slipyj Arcivescovo Maggiore”, in Osservatore Romano, 6.2.1964.



ita, ut nihil illi aliud deslt ad complementum jurisdiction)!» 
patriarchalis nisi solus tltulus patriarchae...».22

Nei docum enti pontifici, i vescovi d i Kyiv p o rta v a n o  il 
tito lo  di Arcivescovo M etropolita di Kyiv, HalyÈ e di tu tta  la 
Rus’ o di Arcivescovo di Kyiv, M etropolita di tu tta  la  Rus ’.23

«Taie facoltà fu confermata a favore della sede metropolitana 
di Leopoli da parte di.Pio VII nel 1807 con la bolla “In 
Universalis Ecclesiae”: "iisdem modo ac forma, quibus facultas 
huiusmodi Metropolitano Kioviensi ab ante dicto Papa Clemente 
VII Praedecessore nostro... fuerat elargita". Si tratta di una 
facoltà la quale, in sé considerata, era superiore a quella degli 
stessi Patriarchi quanto alia nomina dei Vescovi...».24

La Chiesa di Kyiv, che nel 1988 con tava 1000 ann i di v ita  
canonica , h a  u n  p o te re  sovravescovile , s im ile  a q u e llo  
patriarcale . Diverse volte nella sto ria  fu  te n ta to  di e lev a re  
o riconoscere la dignità pa tria rca le  della  sede a rc ivescov ile  
di Kyiv, m a tu tt i  q u esti te n ta tiv i fa lliro n o  p e r  d iv e rs i 
m otiv i.25

B. II tito lo  di Haly£
La ep arch ia  di Halyâ esisteva già nel 1156.26 S e c o n d o  

fonti b izantine, la sede di Halyc fu e levata  a m etro p o lia  nel
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22 ХОМА, Київська митрополія, 111. Il fatto che la eparchia di Kyiv sia di fatto and« 
patriarcale non potrà passare sotto silenzio, dopo che un lavoro scientifico proverà che dlvnrol 
metropoliti furono eletti, e hanno esercitato una reale e piena giurisdizione, senza ncasuna 
approvazione di una qualsiasi autorità ecclesiastica superiore. D'altro canto, un ragionamanto 
molto semplice s’impone. Se la Chiesa di Mosca, la quale è figlia della Chiesa di Kyiv, è un 
patriarcato, allora Kyiv dovrebbe anche esserlo. «II titolo patriarcale fu il sempllcn 
riconoscimento ufficiale della dignità eminente delle cinque sedi dell’antichità cristiana. Quanto 
aile sedi patriarcali orientali, relativamente recenti, realizzano le condizione volute per esserd dal 
véri patriarcati perché sono delle Chiese-madri». (E. Zoghby, “En marge du Concile“, In Le 
Lien, XXIX, 3, (Le Caire, Mai-Août 1964), 9.) La Chiesa di Kyiv è una Chiesa-madro non 
solo sul piano locale o nazionale, ma su scala sovranazionale di cristianesimo universale. Ù (la 
Kyiv che prendono. vita le Chiese bizantine di Mosca e della Bielorussia, è da Kyiv che lungu
і secoli provengono idee di ecumenismo.

23 Cf. DPR 1, 267, 472.
z “S. E. Mons. Slipyj Arcivescovo Maggiore", in Osservatore Romano, 6. 2. 1964.
^  I diversi tentativi di riconoscere il patriarcato. a Kyiv: nel 1583 presso il papa 

Gregorio XIII (1572-1585) [cf. D. Tanczuk, “Quaestio Patriarchatus Kioviensis tempore 
conaminum Unionis Ruthenorum (1582-1632)", in Analecta OSBM, I, 1, (Romae 1953), 131- 
134]; 1624, 1629 [cf. TANCZUK, “Quaestio Patriarchatus Kioviensis" 128; ХОМА, Київська 
митрополія, 88]; 1645 [cf. MUH 9-10, (Roma 1971), 719]; 1673-1674 [cf. Vetera Monumenta 
Poloniae 1, (1863), N‘ 583, p. 579; PELESZ, 2, (Wien 1880), 270].

^  Se fu fondata prima non si sa. Da quest’anno abbiamo delle cronache e testimonianze 
archeologiche. Cf. І. Нагаєвський, Нарис історії Галицької митрополії у  150-річчя її 
відновлення, (“ Бібліотека Осередку Праці Товариства ім. Шевченка у Філядельфії, 1), 
Філядельфія, Накладом В-ва «Америки», 1958, 16; І. Назарко, “Галицька митрополія", in 
Записки ЧСВВ, 3, (1958), 173-189; М. Андрусяк, “Львівське, Галицьке й Кам'яиець-



1 3 0 2 - 1 3 0 3 .27 La su a  s to ria  com e m e tro p o lia  fu  m olto  
trav ag lia ta . Nel 1355 cessa di essere m etropo lia . Lo è di 
nuovo dal 1371 al 1401. Dopo questa d a ta  il titolo e il po tere  
m e tro p o litan o  r ito rn a n o  a Kyiv e l 'ep a rc h ia  com incia ad  
essere d ire tta  d a  am m in istra to ri del m etropo lita  di Kyiv, e 
cosi p e r  p iù  d i u n  secolo .28 I vescovi di Kyiv sono ar- 
civescovi m etropo liti di Kyiv, Halyë e di tu tta  la Rus’ fino al 
1807. In questo  anno  il pap a  Pio VII eleva L’viv al rango di 
a rc iv esco v ato  e collega la m etro p o lia  d i Halyc a q u esta  
sede .29

C. Il tito lo  di L’viv
Il 22 o tto b re  1539 il re  Sigismondo I nom inô T upcans’kyj 

«vescovo d i Halyc , L’viv e K am janec’ Podil’s ’kyj», m a il 
m e tro p o lita  lo con sacré  a «vescovo di L’viv e K am janec’ 
Podil’s ’kyj», e n o n  d i Haly£. La d ign ità  di m etro p o lita  di 
Halyc rim ase presso  il m etropolita  di Kyiv, solo che adesso  
il vescovo di L’viv e ra  considera to  v icario  del m etro p o lita  
di Kyiv, Halyé e di tu tta  la Rus’ p e r la eparch ia  di Halyc. La 
sede d i Lviv p iano  p iano  d iventô  p iù  in d ip e n d e n te .30 Nel 
1589 il m etropo lita  ricordô  a Balaban, vescovo di L'viv, che 
e ra  so ltan to  su ffraganeo  del m etropo lita  di Halyô. In vari 
docum en ti vediam o che Balaban è chiam ato  «vescovo della 
m e tro p o lia  d i Halyc p e r L’viv e K am janec’ P o d il’s ’k y j» ,31  
« n o s tro  vescovo  c u ria le  d i L’v iv»32 e «vescovo d e lla  
m e tro p o lia  n o s tra  di Halyé, p e r L’viv e K am janec’ Podil’
s ’ky j» .33 In seguito, i vescovi coad iu tori del m etro p o lita  di 
Kyiv e HalyC, Ruc’kyj e Korsak nel XVII secolo, sa ran n o  
nom ina ti vescovi di Halyé .34
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Подільське православне (в 1539-1700 рр.) та й уніятське (в 1700-1808 рр.) єпископство у 
Львові", .іп Логос 10 (Йорктон 1959), 43-49, 201-205, 256-264; 11 (1960), 30-36; 
ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 433-441.

^  Уебеге іп ЗНТШ  12 (1896), Бібліографія 16-20, 1а гєсєпбіопє  <1і С. Ю. беі ІіЬгі сіі 
А. Павлов, О началі: Галицкой и Литовской митрополій и первыхъ тамошныхь
митрополитахъ по византійскимь документальнымь источникамь XIV в±ка, Москва 1894; И. 
Д. Тихомиров, Галицкая митрополія, церковно-историческое изл’ідованіе, С.-Петербургь 1895.

28 а .  ВЕЛИКИЙ, Літопис, 3, 177-188.
29 а .  ОРИ 2, 313-319.
30 а .  ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 397,460; ВЕЛИКИЙ, Літопис, 3, 177-188.
3 * «Гедеонъ Болобанъ епископъ митрополій галицкой лвовской и Каменца 

Подолского* ЬеМега Біпобаїе беї 20 §іі^по 1590 у.б. іп МСБ 1, 246-248.
3  ̂ «Гедеонъ Болобанъ владыка нашъ надворніи нинминии лвовскии*. ЬёНега Біпобаїе 

беї 20 giugno 1590 у.б. іп МСБ 1, 254-257.
^  «на Гедеона Балабана епископа митрополие нашее галицкое лвовского и Каменъца 

Подолского» «его милость епископъ лвовскии Гедеон Балабанъ». Ьеиега Біпобаїе беї 22 
giugno 1590 у.б. іп МСБ 1, 258.

34 Сі. МСБ 1, 210-220.



Alla fine del secolo XVIII, degll im m ensi te r r ito r i  di un 
tem po della  m etropo lia  catto lica di Kyiv e Haly£ rim asero  
solam ente i te rrito ri di Galizia en tro  i confin i d e ll'im p cro  
austriaco  del 1795. Per questi la sede di L’viv venne elevata 
ad  a rc iv esco v a to  (m aggiore) e d iv e n n e  t i to la re  de lla  
re s tau ra ta  m etropolia  di Halyc, d is tin ta  nel 1807 d a  Kyiv. II 
p a p a  Pio VII, con la  bo lla  «In U niversa lis  Ecclesiac», 
co n fe rm ô  gli stessi d ir i t t i  d i a u to n o m ia  che  av ev a  la 
m etropo lia  di Kyiv e Haly£, riconosciu ti da l p a p a  Clem ente 
VIII con la bolla «Decet Rom anum  Ponteficem » (1596). Cosi 
alla sede d i L'viv viene a ttrib u ito  il p o te re  d i Haly£ e lu tta  
la  Rus’, senza p regiudizio  p e r i d iritti e p riv ileg i di Kyiv. 
Nel 1908 l'arcivescovo di L’viv A ndrea  S ep tyc’kyj p o rta v a  
o rd in a riam en te  ta li tito li e responsab ilité : M etropo lita  di 
Halyc, A m m inistratore della M etropolia di Kyiv e di tu tta  la 
Rus’, e an ch e  delle  Chiese A rcivescovili di: V olodym yr, 
Poloc’k, Sm olens’k, e Vescovili di: Luc’k con  l'E sarcato  d i 
tu tta  la  Rus’, Ostroh, N ovhorod, B erest’, Minsk, V ite b s ’k, 
M styslav, Orsa, Mohyliv, Siver, Cholm, Pins’k, Turiv, Belz, 
C ern ih iv , Supraèl e in o ltre  e ra  V escovo d i K am jan ec ’ 
Podil’s ’kyj.33 * 35 Nel 1963 la Sacra C ongregazione p e r  la  Chiesa 
O rientale  h a  riconosciu to  u ffic ia lm en te  L’viv com e sede 
arcivescovile maggiore, anche se questo  tito lo  non  esprim e 
p ien am en te  il ruo lo  storico , ecc lesio lo g ico , e cu m en ico , 
m issionario , scientifico, canonico, po litico , geografico  di 
Kyiv, Halyè e tu t ta  la  R us’. L 'a rc ivescovato  di L’v iv  
rivendicô il com pletam ento  della Chiesa ru ten o -u c ra in a  col 
tito lo  p a tria rca le .36

Nozione c natura della poie.iul vescovlle 111

33 Lettere manoscritte di Andrea Septyc'kyj, consegnate, lette e approvato clll
rograficamente dal papa Pio X, con sigillo a secco imposto da Mons. Bressan, scgretttllo 
particolare del papa, ma prive di data e di firma, nelle quali inoltre il metropolita riccveva (lit
Pio X «potestà e giurisdizione delegata, nel nome della Sedé Apostolica Romana, di esercllftffl 
nei territori di tutto l'lmpero Russo, cioè la stessa che possiede ordinariamente il Pntrliucü 
Maronita nel suo territorio*. Questa facoltà fu richiesta da èeptyc’kyj su consiglio dl Рпш/ 
Xavier Werns, noto canonista e Generale dei gesuiti. A. Septyc'kyj, Lettera manoscritta al jXijm 
Pio X del 22.02.1908. A. Septyc'kyj, Lettera manoscritta al papa Pio X  del 18.12.1908, Lb 
fotocopie dei documenti si trovano nell’Archivium Patriarcalis Sanctae Sophiae. І. Хома, 
"Старання митрополита Андрея про приведення прав і властей Київських митрополитів", 
Lezione per Tapertura dell'anno accademico 1987-88 deH’Università Cattolica Ucraina, scritto 
non pubblicato. Cf. Василий (Диакон), Леонид Федоров. Жизнь и деятельность, (^Научні I 
літературні публікації «Огуд і он* студитських монастирів, 3-4), Рим 1966, 86.

^  Negli anni 1843-53 presso il papa Gregorio XVI [Cf. A. Baran, "Progetto del 
Patriarcato Ucraino di Gregorio XVI”, in Analecta OSBM, 3, (Romae 1958), 454-475; per 
tutti i documenti cf. MUH 14.]; successivamente, presso il papa Leone XIII alla fine del 
sccolo XIX [J. Hajjar, Le Vatican - la France et le Catholicisme oriental (1878-1914). 
Diplomatie et histoire de l'Eglise, (“ Bibliothèque Beauchesne Religions - Sociétés - Politique, 
6), Paris 1979, 144.]; e infine cominciando dal discorso dell’arcivescovo Slipyj pronunciato 
solennemente Г11 ottobre 1963 al cospetto dei Padri del Concilio Vaticano II fino ad oggi.
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D. Relazione dei vescovi eparchiali con il m etropo lita  di 
Kyiv, Halyd e tu tta  la  Rus’.

(1) Sinodo
A p ro p o s ito  della  re lazione del Capo della Chiesa con il 

sinodo, il sinodo d i Kobryn dice:

«Che ogni quattro anni nel tempo e luogo indicato dal 
metropolita, il concilio generale sia celebrato; la data e il luogo 
devono essere comunicati ai vescovi tre mesi prima».37

(2) Relazioni
In o ltre  il s inodo  di K obryn fissa u n  m odo di re laz io n e  

co stan te  t r a  il m e tro p o lita  e i responsab ili delle ep arch ie  
della  sua  Chiesa:

«I vescovi ... devono curare di comunicare per lettera neces- 
sariamente ogni anno al Metropolita familiarizzandolo con gli 
affari ecclesiali...».38

(3) Cause giudiziali dei vescovi
II m etropo lita  d a  solo e con il suo sinodo puô giudicare il 

vescovo. Esistono d iversi casi d e ll'an tica  Chiesa di Kyiv, 
p e rv e n u ti fino  a n o i .39 D uran te  e dopo  il p eriodo  de ll'u - 
n ione, la  s ituazione e ra  la  seguente. Nel 1590 e nel 1593 i 
s inod i d i Brest g iud icarono  il caso del vescovo di L’viv e 
K am janec’ Podil’s ’kyj, G edeone Balaban in  litigio con  la  
c o n fra te rn ita  s ta ro p eg iaca  di L’viv. II vescovo fu sco m u - 
n icato . Dopo l'un ione , d u ran te  il sinodo di Brest del 1596, i 
vescovi G edeone Balaban e M ichele Kopy sty n s ’kyj di Pere- 
m ySl fu ro n o  dep o sti e scom unicati. Prim a del s inodo  di 
K obryn del 1626, il p ap a  U rbano VIII conferm ava la p o te stà  
de l m e tro p o lita  di « im porre ed infliggere pene» ai vescovi 
che n o n  si a ttenessero  alla d isciplina p re sc ritta .40

(4) V isita delle  ep arch ie  della  p ro v in c ia  d a  p a rte  d e l 
m e tro p o lita
Dai tem p i d e ll'an tica  Rus’ il m etropolita  di Kyiv visitava 

le ep arch ie  dei suoi suffraganei. Cost anche dopo  l'u n io n e  
v ed iam o  d iv ers i m e tro p o liti v is ita re  tu t ta  la m e tro p o lia
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37 Sinodo di Kobryn 1626, 14. DYMYD, 63-64.
38 Sinodo di Kobryn, 9. DYMYD, 63-64.
39 Cf. STASIW, Metropolia Haliciensis, 218.
40 DPR 1, 458-459.



(Jo sy f R uc’kyj, R afaele Korsuk, A n ton io  S je lava), c 
consolidare la fede del gregge. Non m otivo di p en sa re  
ehe il d iritto  non sia ancora  in v igore .41

(5) A m m inistrazione della eparch ia  vacan te  da  p a rte  del 
m etropo lita
In origine il d iritto  di am m in is traz io n e  d e lla  e p a rc h ia  

vacan te  a p p a rten e v a  al clero  ep arch ia le  o al cap ito lo  di 
d e tta  ep arch ia .42

Dopo l'u n io n e , nel 1626, il m e tro p o lita  Jo sy f R uc’kyj 
am m in istrava  T ep a rch ia  di Cholm dopo  la scom parsa  del 
vescovo Teodosio MeleSko. In quel tem po  q u esta  p ra tic a  
sem brava rig u a rd a re  il m etropolita . Secondo u n  privilegio 
del re  di Polonia, Giovanni Casimiro, dato  il 29 agosto 1668, 
che conferm ava la pratica, spettava  al m etropo lita  di Kyiv 
e di H alyc, G abrie le  K olenda, e ai suo i su ccesso ri 
l'am m in is tràz io n e  delle ep arch ie  v acan ti fino alia  nuova 
provvisione. Questo privilegio fu conferm ato  in seguito  d a  
a ltri re, Cost da  p ro teggere  le ep arch ie  v acan ti d a  o g n i 
so p fu so  e abuso . II m e tro p o lita  p o te v a  n o m in a re  suoi 
delegati p e r  am m in istrare  una eparch ia . Anche in caso di 
inab ilità  del vescovo ep arch ia le , il m e tro p o lita  p o te v a  
am m in is tra re  l'ep a rch ia . Cosi ad  esem pio , nel 1669, il 
m e tro p o lita  G abriele K olenda affida  l 'a m m in is t r a z io n e  
della eparch ia  di Cholm al vescovo di Perem ysl G iacobbe 
Susa.

Q uesta prassi in tro d o tta  nella  Chiesa di Kyiv, Halyc e 
tu tta  la Rus’ dopo l'un ione  form ale con Roma di Brest del 
1596 fu sancita dal sinodo di Zamost’ del 1720, ehe dice:

«Se qualche Sede Vescovile verrà a vacare, il Metropolita, o 
per se stesso, o tramite il Vescovo vicino deve amministrare la 
Chiesa negli affari spirituali come in quelli temporal!; se la 
stessa Sede Metropolitana diviene vacante, il Vescovo vicino, cioè 
l'Arcivescovo di Polock deve amministrare... Se oltre a quella 
Metropolitana, come di solito, mantiene un'altra Chiesa, di 
quest'ultima farà l'amministratore il Vescovo vicino, in modo che 
dopo, l'Amministratore, chiunque sia, è tenuto a rendere un 
esattissimo resoconto al futuro Vescovo».43
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Cf. STASIW, MetropoHa Haliciensis, 218-219.
42 MAKUCH, 30.
43 3aMotlcbKHft Chhok, 235.
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A nche nel sec. XIX i m etropo lili di IlulyC am m in istra- 
v an o  le e p a rch ie  v acan ti de lla  lo ro  p rov inc ia . Cosi il 
m e tro p o lita  A ntonio  A nhelovyë am m inistrava le eparch ie  
di Choliri e di Peremysl.

D opo la  r ifo n d az io n e  dei capito li c a tted ra li di L’viv 
(1813), Perem ysl (1816), Cholm (1824), Stanislaviv (1885), e 
dopo  il sinodo di L’viv del 1891, i capitoli am m inistravano 
la  p ro p r ia  e p a rc h ia  vacan te . Non è ch ia ro  chi dovesse 
a m m in is tra re  gli a ffa ri de lla  m etro p o lia  v acan te , fo rse  
l 'a rc iv e sco v o  d i Poloc’k, com e s tab ilito  dal s inodo  di 
Zam ost’. Ma il capitolo aveva un tem po lim itato - otto  giorni 
- p e r  p re n d e re  in  m ano  l'am m in is traz io n e  della  p ro p r ia  
e p a r c h i a . 44 D opo q u esto  p e rio d o  di o tto  g io rn i, se 
l'am m in istrazione  non  era  a posto, questo d iritto  passava al 
m e tro p o lita .45

(6 ) M orte dell'arcivescovo m etropolita
In caso di m orte  del Capo della Chiesa di Kyiv, i vescovi 

devono  ce leb rare  im m ediatam ente  l'ufficio  funebre  e pre- 
gare p e r la  felice elezione del nuovo m etropo lita .46

2 . L 'e s a r c a  d e l  p a t r i a r c a  d i  C o s ta n t in o p o l i
Nella s to ria  della Chiesa Kyiviana abbiam o d if fe re n t tipi 

di esarchi.

A. L 'esarca civile
Il p rim o  tipo  di esarcato  è quello del gerarca civile, che 

d u ra  fino al 1589. Il p rinc ipe  Basilio C ostantino O stroz’kyj 
s a r e b b e  s ta to  q u e s to  g e ra rc a  d e l p a t r ia r c a  d i 
C o s ta n t in o p o li .47 Le funzion i di O stroz’kyj com e esarca  
e ran o  la  difesa della  Chiesa o rtodossa  davan ti aile .autorité 
civili, la  v ig ila n z a  su ll 'a p p lic a z io n e  dei d e c re ti d a ti 
d a U 'a u to r i tà  e c c le s ia s tic a , la  r e s p o n s a b i l i t é  d e lla  
co n fo rm ité  dei d ec re ti e di tu tto  il co m p o rtam en to  dei 
vescovi e dello  stesso  m etro p o lita  a rig u a rd o  dei canoni 
de lla  Chiesa o rtodossa, l'esercizio  del controllo  su tu tto  il 
clero, i vescovi e lo stesso arcivescovo m etropolita. Inoltre 
O stroz’kyj si considerava  in d iritto  di co n d u rre  tra ttaz ion i
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"Уставы Капитулы Церкви Митрополичои Львовской”, in Додатокъ до чинностей, 
Додатокъ XXXIV, 439-440.

45 Cf. STASIW, Metropolia Haliciensis, 220-222; MAKUCH, 149-154.
46 Sinodo di Zamost’ 1720, tit. VI. in ASZ, 124.
47 ЗАИКИ! ГЬ, 68.



p e r l'un ionc  della Chiesa Kylviana con Roma e p resen tav a  
cand idati a ll'ep iscopato .48

B. L 'esarca v icario
II 16 agosto 1589, du ran te  il sinodo di Brest, il p a tr ia rc a  

G erem ia II:

«...voleva avéré un suo uomo tra la gerarchia ru-tena, i suoi 
"occhi e orecchie" nella metropolia di Kyiv, e nominô suo esarca 
patriarcale il vescovo di Luc’k, Terlec’kyj, dandogli diritti e 
privilegi eccezionali, anche superiori ai diritti metropoli
tan!».49

Nel Dizionariodi e ru d iz io n e  s to rico -ecclesia stica  d i
M oroni leggiam o :50

«Nel pontificale della Chiesa greca si legge una formula 
dell'istituzione degli esarchi. II patriarca, fatta l'imposizione 
delle mani, dà loro il comando o lettere testimonial!, che 
contengono la obbligazione delle loro cariche.

Essi dovevano visitare i monasteri che dipendevano dal 
patriarca, correggere i superiori e gli inferiori, fare uno stato 
delle rendite dei monasteri, dei vasi sacri, degli ornamenti ecc. 
L'esarca inoltre come legato e deputato di detto patriarca, faceva 
la visita delle provincie al medesimo sottoposte, con, potere di 
prevenire e di correggere gli altri con saggi e opportuni 
regolamenti, come d'interdire e deporre quelli che meritassero 
punizione, e di assolvere i penitenti. Questo non era che una 
autorità delegata, e non propria e personale attaccata ad una 
sede».51

In q u esto  caso ved iam o c h ia ram e n te  che l 'e sa rc a  è 
«vicario» del p a tr ia rc a  e ha  com e com pito  di v igilare su i 
vesqovi, correggere i colpevoli e in caso di nécessité  anche 
d ep o rli dagli uffici. T u tti i vescovi d ev o n o  r isp e tto  e 
o b b ed ien za  a ll 'e sa rc a  che p o r ta  «onore p iù  g ran d e , di 
quello  che fu dato» alio stesso pa tria rca . Inoltre  l'e sa rca  è 
co m p ara to  a lla  d ign ité  la tin a  di «card inale» . Era senza  
d u b b io  c o n s id e ra to  di ran g o  su p e r io re , e neg li a tti
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48 ЗЛИКИНЬ, 74-75.
49 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 19; ЗАИКИНЬ, 79.
SOC. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 22, Venezia 1843, 72-3. 

11 documento di nomina dell'esarca del patriarca di Costantinopoli Terlec'kyj si trova
АЮЗР 1, 1, 252-256. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія; 5.. 555. ^ce. lo descrive. ,
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d e U 'u n io n e  f irm a  sem p re  d o p o  il p ro to tro n io . Come 
abbiam o^visto  nella  tra ttaz io n e  p reced en te  - vescovo di 
L’viv, nel 1908, il m etro p o lita  A ndrea Septyc’kyj p o rtava  il 
tito lo  d i « am m in is tra to re  della  ep a rch ia  di Luc’k, c o n  
l'esa rca to  di tu tta  la Rus ’» .52

C. L'esarca - legato nato
La d efin iz ione  o d ie rn a  di esarca  p u ô  avéré  un a l t r o  

significato. L 'esarca regge u n a  esarch ia  nel nom e di co lu i 
d a  cui fu  nom inato , o nel p ro p rio  nom e; di cio deve to n - 
s ta re  ne lla  erezione o cam biam ento  della esarch ia .53

3 .  II p r o t o t r o n i o
II p ro to tro n io  è u n  tito lo  leg a to  a lia  e p a rc h ia  di 

V olodym yr, del qua le  perô  non  si conosce il significato  
esa tto  alio  s ta to  a ttu a le  delle ricerche. T roviam o questa  
spiegazione di Kulczynski:54

«Metropolita tenet primum locum... Archiepiscopus Polo- 
nensis primo post Primatem gaudet honore... episcopus Vladi- 
mirensis ac Brestënsis nec non Protothronius Metropolitae Ki- 
joviensis id est primus Suffraganeus Throni Metropolitani...».55

D u ran te  il suo  viaggio in R us'-U craina, nel 1589, il 
p a tr ia rc a  di C ostantinopoli Gerem ia II nom inô il vescovo di 
V olodym yr, Meletij C h reb tovy t, p ro to tro n io , il che voleva 
d ire  che gli dav a  il d iritto  di considerarsi, tra  i vescovi 
de lla  m etro p o lia  di Kyiv, prim o dopo il m e tro p o lita .56 Una 
delle p reroga tive  del p ro to tron io  ci è ind icata  dal sinodo di 
Brest del 1591 al can. 1:
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52 Cf. p. 85. II metropolita A. Septyc’kyj nominô anche degli esarchi. Cf. 1. Dacko, 
"Metropolitan Andrej Szeptyckyj rediscoverer of traditional eastern ecclesiology and ecumenism", 
Doctoral Dissertation in Teology at the University of Innsbruck, scritto non pubblicato, 1974, 
202-209.

^  CCEO, can. 310. Secondo ЗАИКИНЪ, 88, Petro Mohyla fu il primo metropolita di 
Kyiv esarca del patriarca di Costantinopoli. A pagina 68, l'autore spiega che un tale titolo di 
esarca è simile ai ’’legati nati” romani e viene dato al capo di un distretto ecclesiale о di una 
Chiesa particolare che gode di una organica autocefalia e si trova sotto la direzione di un 
patriarca. Di diritto ê dipendente dal patriarca, ma in pratica dirige del tutto indi - 
pendentemente la sua Chiesa particolare. Oggi, nella metropolia di' Kyiv dipendente dalla Chiesa 
ortodossa russa, il metropolita di Kyiv è di diritto esarca del patriarcato di Mosca per tutta 
l'Ucraina.

54 Cf. KULCZYNSKI, 242, n. 5.
55 Cf. ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 176-177.
56 Cf. МАКАРИЙ, История, 9, (1879), 495.



«Nel caso di morte del itKMi'opolllu... I canonici devono dare la 
notizia al prototronlo, vescovo dl Volodymyr e Brest, e lui 
secondo l'ordine già descrllto inf'ormerà i vescovi».

Ipatij Potij firm ava con questo  tito lo .57 * II sinodo di Za- 
m ost’ del 1720 scrive:

«...si vero Sedes ipsa Metropolitana vacaverit, antequani 
Administrator a Sancta Sede constituatur, vicinior Episcopus, 
scilicet, Archiepiscopus Polocensis eamdem tarn quoad 
Spiritualia, quam quoad temporalia regat».

Q uesto  sem b ra  v o le r d ire  ehe  d o p o  la m o rte  del 
m etro p o lita  si doveva in fo rm are  in p rim o  luogo non  più 
l'arcivescqvo di Volodym yr, m a quello  di Poloc’k, e ehe in 
co n seg u en za  il p ro to tro n io  d iv e n ta v a  l 'a rc iv e sco v o  di
Poloc’k.58

4 .  II v e s c o v o  s u f f r a g a n e o
Nella m e tro p o lia  di Kyiv, Halyc e di tu t ta  la Rus’ il 

vescovo ehe dirige una  eparch ia  è vescovo suffraganeo . II 
vescovo suffraganeo è un vescovo eparch ia le  ehe so tto stà  
alla g iu risd izione di un arcivescovo. Come rich ie sto  dai 
vescovi nelle  condizioni p e r l 'u n io n e  con  Roma, il p ap a  
C lem ente VII, ne lla  sua  co stitu z io n e  ap o sto lica  «Decet 
R om anum  Ponteficem » del 23 feb b ra io  1596, riconosce  
all'arcivescovo m etropo lita  di Kyiv e Halyd il priv ileg io  di 
conferm are o istitu ire  e consacrare  «aucto rita te  et nom ine 
Sedis A posto licae»  i v escov i e le t ti  o n o m in a ti  p e r  
p rovvedere alle sedi episcopali, senza rico rre re  a Roma.

Troviam o anche docum enti in cui si p a rla  del vescovo 
suffraganeo come vescovo curiale. Ad esem pio, il 7 aprile 
1619 il m e tro p o lita  Josy f R uc’kyj scrive  al c a rd in a le  
Scipione Borghese:
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57 Cf. ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборь 1591, 50-1.
5? ASZ, (Titulus V). .
Nei decreti del concilio degli esarchi della Sede apostolica romana di rito bizantino-slavo 

del ' 1940 a Lviv leggiamo: «Protos ex exarchia et ab iis, qui voce deliberativa in Concilio 
gaudent, eligitur. Protos Concilio praesidet, décréta Conciliorum omnibus exarchis in memo’ 
rlam revocat, relationes de his quae egerint, ab ipsis exigit necnon controversias, si opus erit, 
Inter eosdem componit. Protos unoquoque anno, ab Apostolica Sede in quantum fieri potest, 
permissione accepta, Concilium exarcharum convocat. Ad Concilium a proto convocatur omnes 
exarchae convenare tenentur». Decreti ConciHi ab Apostolicae Sedis Exarchis Ritus Byzantini- 
Slavi diebus 18 et 19 (5 et 6 vet. styH) mensis septembris A.D. 1940 Leopoli peracti, in Decreti 
Concilii ab Apostolicae Sedis Exarchis Ritus Byzantini-Slavi diebus 18 et 19 (5 et 6 vet. styli) 
mensis septembris A.D. 1940 Leopoli peracti, in І. Хома, “Собори Екзархів у Львові 1940- 
194 Г, in Богословія, 44, (Рим 1980), 157.
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«Antiquissima consuetudo fuit ut Archiepiscopi Metropo- 
litani haberent penes se suos Suffraganeos, qui munia episco- 
palia in dicto Archiepiscopatu obirent. His nullum titulum epis- 
copalem tribuebant, nisi Episcopos Curiae eos vocabant. Nunc 
quin aliter nobis procedendum est, necessarius mihi erit aliquis 
titulus pro suffraganeo meo. Et ne nostris Ruthenis omnem 
novitatem, licet bonam, refugientibus offendiculo sit si alicuius 
Episcopatus ipsis ignoti dabimus titulum, mitto Ill.mae et 
Rev.mae D.V. 22 Episcopatus, qui suberant Metropolitano Chio- 
vien, quorum plerique adhuc remanent in Moschova, plerique 
extinti sunt. Ex his vellem assumere titulum tarn pro Suffraganeo 
quam pro Coadiutoribus, qui post visitationem Episcoporum 
nostrorum per me peragendam, de qua in aliis literis scripsi ad 
Ill.mam ac Re.mam D.V., institui necessario debebunt. Câtalogum 
horum Episcopatum insero praesentibus literis».59

5 .  Il v e s c o v o  c o a d i u t o r e
Il vescovo co ad iu to re  è un vescovo ausiliare  con d iritto  

alla  successione alla sede d e ll'in te ra  eparch ia  della quale è 
co ad iu to re . Porta  il tito lo  di una  p arte  de ll'eparch ia , o di 
u n a  ep arch ia  u n ita  con quella, alla guida della quale dovrà 
succedere .

Nella Chiesa di Kyiv d e ll'an tica  Rus’, il coad iu to re  n o n  
av ev a  u n  c a ra tte re  ép iscopa le  e n ean ch e  il d ir i tto  d i  
s u c c e s s io n e . 60 In generale  e ra  a rch im an d rita . Passato il 
tem po  la denom inazione «vescovo coadiutore» viene m u ta ta  
in  «vescovo cu ria le ».61

Dopo l'u n io n e  di Brest del 1596, il coadiu tore d iventa un  
vescovo ausiliare  con d iritto  di successione alla sede della 
e p a rc h ia  d e lla  q u a le  è c o a d iu to re .62 Il p rim o  vescovo 
c o ad iu to re  nella  Chiesa di Kyiv sem bra  essere il fu tu ro  
m a rtire  Jo sa fa t K uncevyë, nom inato  vescovo di V itebs'k, 
co ad iu to re  dell'arcivescovo di Poloc'k dal m etropolita  Josyf 
Ruc’kyj nel 1617.

59 EM 1, 63.
Nel 1261 Г archimandrita Ignazio ё nominato coadiutore di Cirillo di Rostov da parte 

del principe, consenziente lo stesso Cirillo (1249-1281). Solo dopo la morte di Cirillo, Ignazio 
viene ordinato vescovo. Cf. Полное Собрате Русскихь Лшописей 1, СанктПетербургь 1846, 
203-204; "Памятники древне'-русскаго Каноническаго Права”, in Русская историческая 
библютека издаваемая Императорскою археографическою коммисаею> т. VI, coll. А, С. 
Павловъ, изд. 2, СанктПетербургь 1908. Tutto un capitolo su questo argomento si trova in: 
P. Lozovei, De Metropolitarum Kioviensium Potestate (988-1596), ed. 2, ( = A n alecta  O SB M , 
ser. II., sect. I, vol. 15), Romae 1962, 69-73. 

fi 1 Cf. АкЮЗР, т. II, 68; А. И. Тургеневъ, Supplementum ad historica Russiae monumenta, 
Petropoli 1848, 472-473.

^  Cf. STAS IW, MetropoHa Haliciensis, 213.



Q uando  R uc’kyj che ora  vescovo di V o lo d y m y r o 
arcivescovo di Halyé succedova all'arcivescovo m etro p o lila  
Ipatij Potij, su lla  sede di V olodym yr v e n iv a  a u to m a ti-  
cam en te  G iacom o M arochovs’kyj, in b ase  al d ir i tto  di 
successione.

Ma trov iam o  già delle re s triz io n i a q u esto  d ir i tto  nel 
1619. Il card inale  seg reta rio  di Stato V aticano Caffarelli- 
Borghese scrive al nunzio  in Polonia:

«Monsignor (di Chiovia) non ha facoltà di far Suffraganei 
(=ausiliari) né Coadiutori, ristringendosi la facoltà che egli ha 
da Papa Clemente VIII ai Vescovi solamente».63

L'arcivescovo m etro p o lita  G abriele K olenda nel volere  
n o m in a re  vescovi dovette  sen tire  il p a rè re  di Roma, m a 
questa  rispose positivam ente:

«Alcuni perô havevano difficoltà in credere, che il 
Metropolita havesse la facoltà di farla, o almeno di deputare per 
Coadiutore un Vescovo, la conclusione è stata, che a V.S. Ill.ma, 
che, non ostante il Processo inviato in questa S. Congregazione, si 
venga all'elettione del Coadiutore nel modo, e secondo le facoltà 
che legittimamente computano al Metropolita...».64

E cost vediam o, ad  esem pio, che nel 1739 l'arcivescovo  
m etropo lita  A tanasio Septyc’kyj nom ina di p ro p ria  au to ritù  
O nufrio  S um ljans’kyj, vescovo di Sam bir, c o ad iu to re  di 
P erem yâl.65

Nel 1748, d u ran te  il pontificato  di B enedetto XIV, la Sede 
ro m an a  decise di p ren d e re  questo  d iritto  de ll'arc ivescovo  
m e tro p o lita  di Kyiv e da  quel tem po allé sedi vacan ti si 
p ro w e d e v a  d ire tta m e n te  da  Roma con la nom ina  di un 
c o ad iu to re  (con  d ir i t to  di su ccessio n e), n o n o s ta n te  il 
çanone 6 del concilio di Sardicea p e r gli arcivescov i66 e i 
canoni dei concili di Nicea - 325 (6 ), A ntiochia - 341 (19), 
C alcedon ia  - 451 (28) e C ostan tinopoli - 869 (22) p e r i 
vescovi, n o n  r isp e tta n d o  in o ltre  cosi i p ro p r i  im pegni
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63 Testi di Diritto nuovo, 175.
64 Archivium S. Congregationis de Propaganda Fide, Lett. (di Mons. Secret.), vol. 56, f. 3 

(ad Card. Barberini) in STASIW, Metropolia Haliciensis, 214.
63 APF, Scritture riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 870, f. 390v in STASIW, 

Metropolia Haliciensis, 215.
DO H. Милаш, Провыла православной Церкви сь толкованйями 2, СанктПетербургь, 1912,



p res i nei decre ti dei pap i C lem ente VIII e Fio VIL67 II 14 
gennaio  1755, il p ap a  B enedetto XIV no m in a  il vescovo di 
C holm , F ilippo  V o lo d k o v y c , c o a d iu to re  cum  fu tu ra  
su ccess io n e  d e ll 'a rc iv e sc o v o  di Kyiv e H a ly c .68 II 18 
d icem bre  1762, il p ap a  Clem ente XIII nom ina il vescovo di 
L’viv, Leone S ep tye’kyj, coad iu tore  cum fu tu ra  successione 
dell'arcivescovo di Kyiv e Halyc.69 *

Cost com inciate , le nom ine rom ane a co ad iu to re  c o n  
d ir i t to  di successione con tinuano . Eccone qualche  a l t ro  
esem pio: Nel 1770 C ristoforo Ilario Szembeck fu nom inato  
vescovo tito la re  di U ranopoli, coad iu to re  di Poloc’k.7Ci Nel 
1781, il p a p a  Pio VI nom ina il vescovo di Pins’k e Turiv, 
G edeone H orbac’kyj, co ad iu to re  cum  fu tu ra  successione 
dell'arcivescovo di Kyiv e HalyC.71 II 30 m arzo 1784, il papa  
Pio VI n o m in a  M ichele S tadn icky j vescovo  c o ad iu to re  
p e rp e tu o  ed irrevocab ile  di Lue’k e Ostroh, con il titolo di
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67 Cf. anche Testi di Diritto ttuovo, 175-179. Sulla questione dei diritti métropolitain ed i 
coadiutori cf. STASIW, Metropolia Haliciensis, 213-216. Dopo il sinodo di Kobryn, 
probabilmente verso il settembre 1626, l’arcivescovo metropolita di Kyiv provvede alia propria 
successione consacrando a vescovo di Halyé e coadiutore del metropolita di Kyiv Raffaele 
Korsak.

Lo stesso Josyf Ruc’kyj fu vescovo di Halyé, coadiutore del metropolita di Kyiv senza 
nessun intervento di Roma. Roma la pensava in altro modo. Dalla giovane Congregazione di 
Propaganda Fide il nunzio di Varsavia Lancellotti riceve: «...riflesso al negotio della coadiutoria 
del Padre Rafaelle Corsach, nel quale ella dice di non esser necessario di far altro intorno alia 
speditione di quella, perché Sua Santità e li signori cardinali tengono, che per esser coadiutoria 
e con futura successione, si debba far in ogni modo la speditione in Roma, conforme alla 
decretale unica de Cler. aegrot. c, 16, perô desiderano, che Vostra Signoria, havendo gfa il re 
fatta la sua parte, tratti seriamente col metropolita e col coadiutore, acciô mandino per la 
provisione apostolica a Roma, perché Sua Beatitudine, dopo che sarà proposto il negotio in 
Concistorio, farà spedir le bolle per via di curia, senza una minima spesa del coadiuto, né del 
coadiutore. Il negotio preme a Sua Santiti, perché gli par che '1 coadiutore non possa 
canonicamente senza tal provisione ingerirsi nel governo della chiesa Cioviense, e che convenga 
in ogni modo di mantener la Sede Apostolica nel possesso di questo ius di far ella sola le 
coadiutorie neile catedrali, massimamente metropolitane e con futura successione, conforme a 
punto alla sovrallegata decretale». (MUH 9-10, 589-590.)

Ma l'arcivesdovo Ruc’kyj risponde a Ingoli il 12 maggio 1627: (EM 1, 192.) «Et in
praeiudicium quidem nostrum esset, si pro Episcopatu Haliciensi praecise confirmaretur. Cum
enim privilegium nobis sit datum a Sancta Sede Apostolica, ut omnes Episcopos
Archiepiscopus consecret sine ulla Confirmatione papali, et ego ipse, licet cum futura suc- 
cesione essem Episcopus Haliciensis, nullas literas Pontificias confirmatarias habuerim usque ad 
mortem Antecessoris mei, fit ut si haec praxis immutaretur, aliquod novum onus sensim sine 
sensu nobis imponeretur». Qunque Ruc’kyj «...fu eletto coadiutore cum futura successione del 
metropolita di Chiovia et consacrato vescovo» di Halyé nel 1612 senza un spéciale assenso di 
Roma. (MUH 1, 307.)

Nonostante ciô, perché «...convenga in ogni modo di mantener la Sede Apostolica ne! 
possesso di questo ius», il 9 mârzo 1631, fu mandata“ una bolla con la provisione a coadiutore 
del metropolita di Kyiv e Halyé con diritti di successione al già vescovo di Halyé, coadiutore 
di Kyiv con diritto di successione, Raffaele Korsak (consacrato dopo il concilio di Kobryn nel 
1626). (DPR 1, 478-481; LN 5, 51, 62; 95; LPF 1, 107.)

68 DPR 2, 151-152.
69 DPR 2, 179-181.

Cf. Encyklopedja Powszechna Orgelbranda, 3, Warszawa 1898, 666.
71 DPR 2, 261-2.
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O stroh .72 L' 11 aprile 1785,11 papa Pio VI, nom ina il vescovo 
di Cholm, Teodosio Rostoc’kyj, coad iu to re  cum  fu tu ra  suc- 
cessione dell'arc ivescovo  di Kyiv e H alyc .73 II 24 ap rile  
1787, il p a p a  Pio VI nom ina  G iosafat B ulhak  vescovo  
coad iu to re  p e rp e tu o  ed irrevocabile  di Pins’k e Turiv, con 
il titolo di Turiv .74 II 26 agosto 1791, il p ap a  Pio VI nom ina 
A rsenio G lovnievs’kyj, vescovo c o ad iu to re  p e rp e tu o  ed 
irrevocabile di Volodym yr e Brest, con il tito lo  di Brest.75

L'antico d iritto  degli arcivescovi m étropo lite  della  Chiesa 
di Kyiv, cioè la po testà  di nom inare  « au c to rita te  p ro p ria»  
vescovi coad iu to ri in accordo con il vescovo del luogo, l’u 
re s titu ito  nel 1807 con il rin n o v o  de lla  m e tro p o lia  d i 
Halyë .76

6 .  II v e s c o v o  t i t o l a r e

A. Vescovi senza una  po testà  di g iurisd izione, anche se 
l 'h an n o  eserc ita ta  p rim a
I v escov i t i to la r i  sono  vescov i ch e  con  la  lo ro  

c o n sac raz io n e  ep isco p a te  h a n n o  ric ev u to  gli uffici di 
san tificare , in segnare  e governare , che p e rd  sono senza 
una po testà  di giurisdizione legata a una  eparch ia , anche 
se l'h an n o  esercita ta  prim a.

II 9 gennaio 1629 l'arcivescovo m etro p o lita  di Kyiv e di 
tu tta  la Rus’, Josyf Ruc’kyj, chiede alia C ongregaz ione  di 
P ropaganda Fide, nel nom e della sua Chiesa, di a t tr ib u ire  
un titolo di arcivescovo tito lare a Meletij Sm otryc’kyj:77

«Ego sic constitui, quod confirmari a Sua Sanctitate per 
Ill.mas ac Rnd.mas Dominationes Vestra etiam atque etiam rogo, 
ut titulus Haliciensis, quo nunc utitur Coadiutor meus Raphael, 
detur ipsi ei quia ilia Sedes fuit archiepiscopalis ab antiquo 
tempore antequam uniretur Archiepiscopatui Chioviensi titulus 
Haliciensis Archiepiscopi ipsa autem Halicia nomen Episcopi 
retinuit et nunc Episcopum habet Schismaticum, sit Meletii 
titulus Archiepiscopatui Haliciensis; Coadiutori autem méo 
provideatur de aliquo titulo in partibus infidelium, vel si hoc 
non placuerit, detur ergo Meletio titulus aliquis archiepis-
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72 DPR 2, 267-8
73 DPR 2, 272-3.
74 DPR 2, 280.
75 DPR 2, 289-291.
76 Cf. STAS IW, Metropoli Haliciensis, 216.
77 EM 1, 225.
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copalis vacans, ne qui In S'cliI.smuU) gmideluU tltulo Archiepisco 
pi deterioris conditionls elTlelatur propter convcrsionem ad II- 
dem catholicam...».

Nella C hiesa di Kyiv il p rim o vescovo «in p a rtib u s  in- 
f id e liu m »  (oggi si d ice  t i to la re )  fu  d u n q u e  M eleiij 
S m o try c ’kyj. Già A rcivescovo di Poloc’k degli o rtodossi 
(1620-1627) passo all'un ione e perse il suo titolo. Ricevette
11 tito lo  della  p ro v in c ia  m etro p o litan a  di G erapoli in Siria, 
Chiesa ap p a rten en te  al p a tria rca to  di A ntiochia, il 5 giugno 
1631 con bolla di U rbano VIII.78

B. Vescovi con u n  im pegno senza po testà  di giurisdizione 
T ito lari possono  an che  essere vescovi che nella  C hiesa

e se rc itan o  o h an n o  ese rc ita to  u n  im pegno non  collegato 
con  u n a  p a r te  de l Popolo di Dio a ffid a ta  a lla  lo ro  cura  
p asto ra le . Corne esem pio vediam o che il 27 m arzo 1865 il 
p ap a  Pio IX nom ina Josyf Sem bratovyc arcivescovo tito lare  
d i N azianzo , con  in carico  di o rd in a rio  di rito  greco a 
R om a .78 79

C. V escovi con  p o te s tà  di g iurisd izione in  nom e di un 
p a tr ia rc a
T ito la ri p o sso n o  an ch e  essere  vescovi che eserc itano  

u n a  p o te s tà  d i g iu risd iz io n e  su  u n  e sa rc a to  o una  
am m in istraz ione , in nom e di un patriarca.

Ecco qualche esem pio di taie tipo di vescovo titolare. Il 5 
n o v em b re  1689", il p a p a  A lessandro VIII n om ina  Josyf de 
Cam illis vescovo tito la re  di Sebastopoli di Tracia e vicario 
apostolico di M ukaèevo .80 Il 21 luglio 1710, il pap a  Clemente 
XI n o m in a  Policarpo Fylypovyc vescovo tito la re  di Bodona 
(Bodoniensi) e am m in istra to re  di M ukacevo .81 Il 20 maggio 
1735, il p a p a  C lem ente XII nom ina il v icario  apostolico  di 
M ukacevo, Sim one Olsavskyj, vescovo tito la re  di Pella .82 Il
12 se ttem b re  1738, il p a p a  C lem ente XII nom ina il vicario 
a p o sto lico  d i M ukacevo, G abriele  Blazovskyj, vescovo  
tito la re  d i Agne (A gnensis).83 Il 5 settem bre  1743, il papa 
B enedetto  XIV n om ina  Michele Olsavskyj, vescovo tito lare
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78 DPR 1, 482; LPF 1, 106-107; ASCPF 1, 97; EM 1, 225, 245.
79 DPR 2, 411.
80 DPR 1, 657-9.
81 DPR 2, 19.
82 DPR 2, 70-1.
83 DPR 2, 74. /
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di Rosena e v ic a r io  a p o sto lico  di M u k a è e v o . 84 Il 30 
se ttem b re  1808, il p ap a  Pio VII n o m in a  M ichele B radac 
Michele vescovo tito lare  di Borileo (Borylensis) e ausiliare  
di M ukaôevo .85

D. Vescovi ausiliari
I t ito la r i possono  essere  vescovi au silia ri. II vescovo 

a u silia re  è u n  vescovo che a m m in is tra  u n a  p a r te  del 
te r r ito r io  d e lla  e p a rch ia  e su p p lisce  il su ffra g a n e o  o 
l'a rc iv esco v p  n e ll'e se rc iz io  del p o te re  episcO pale ta n to  
q u an to  lo p e rm e tte  l 'o rd in a rio . In g en ere  ris ied e  ne lla  
seconda sede della  ep arch ia  e ne p o r ta  il tito lo . Velykyj 
sc r iv e :86

«Nei secoli XVI-XVII nella Chiesa Ucraina non troviamo 
vescovi ausiliari, chè non hanno la propria eparchia. Solo dopo, e 
in casi straordinari, i metropoliti cominciano a dare ai vescovi 
degli ausiliari, che ricevevano, di solito, come titolo episcopale 
una delle eparchie collegate. Ad esempio, l'ausiliare di Poloc’k 
riceveva il titolo di Vitebs’k; l'ausiliare di Pins’k, il titolo di 
Turiv; l'ausiliare di Volodymyr, 11 titolo di Brest. Di solito dopo 
la morte del vescovo principale, il vescovo ausiliare si trasferiva 
alia eparchia principale e diventava il vescovo successore di 
tutta la eparchia riunita».

Ma questi e rano  già vescovi coadiu tori, cioè con d iritto  di 
successione.

I vescovi ausiliari di nom ina ro m an a  ricevevano  tito li di 
posti non  collegati con la trad izione m illenaria  della Chiesa 
di Kyiv. Illustriam o questo  fa tto  con qualche esem pio: Il 15 
luglio 1841, il p a p a  G rego rio  XVI n o m in a  G reg o rio  
Jachym ovyô arcivescovo tito lare  di Pom peopoli di Cilicia e 
ausiliare di L’v iv .87 II 28 febbraio  1878, i l  p a p a  Leone XIII 
n o m in a  S ilv e s tro  S e m b ra to v y c  vescovo  t i to la re  d i  
Giuliopoli (rovine presso  Nallihan) e ausiliare  di L’v iv .88 II 
26 giugno 1890, il p ap a  Leone XIII no m in a  G iuliano Sas- 
Kujilovs’kyj vescovo tito la re  di Efesto (alia  foce del fium e 
Bahr-San-El-M ucharas) e ausiliare  di Perep iysl.89

Nozione e natura dcllu potcsift vcscovlle

84 ОРИ 2, 85-6.
85 ПРИ 2, 323.
86 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 180.
87 ОРИ 2, 366.
88 РРИ 2, 453-4.
89 РРИ 2, 470-1.
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IV. Conclusione

Nella lingua u c ra in a  ci sono tre  te rm in i p e r ind icare  il 
vescovo: jep y sk o p , a rch ijere j e v ladyka. II vescovo e il 
m em bro  del Popolo di Dio, che ha  ricevuto  un dono dello  
S p irito  san to  a ttra v e rso  la co n tin u ity  ap o sto lica  e nella  
trad iz io n e  ecclesiastica, p e r  com piere uno speciale servizio 
com e p as to re  del Popolo di Dio, costitu ito  in u n a  Chiesa 
locale. N ella C hiesa e lo Spirito  san to  che e p rin c ip io  
dell'o rgan izzazione ed e lui che am m inistra  il Popolo di Dio 
a ttrav e rso  il vescovo m esso p er lui, com e esecu to re  della  
su a  vo lon ta . Il vescovo svolge i servizi di san tificazione, 
d 'in seg n am en to  e di governo, l'esercizio  dei quali non  si 
concepisce se non  nella  com unione di tu tte  le Chiese. La 
co lleg ia lita  reg o la  l'ese rc iz io  del p o te re  d e ll 'am o re  del 
vescovo tram ite  u n  p rim ate , il vescovo della  «prim a sede» 
espressione della collegialita. Nella Chiesa di Kyiv i pasto ri 
sono veri vescovi e n o n  so tto stan n o  a vescovi latin i. In 
q u e s ta  Chiesa dove la «prim a sede» e Kyiv, i vescovi si 
d is tin g u o n o  t r a  lo ro  p e r  il g o v ern o  che e se rc itan o : 
l'arc ivescovo  m etro p o lita  di Kyiv, Halyc e di tu tta  la Rus’, 
l 'e sa rc a  d i tu t ta  la  Rus’, il p ro to tro n io , il su ffraganeo , il 
coad iu tore, l'ausilia re  e il tito lare.



CAPITOLO III

ELEZIONE E NOMINA DEL VESCOVO NEI 
DOCUMENT! STORICO-GIURIDICI DELLA CHIESA 

U N ITAD IKYIV

I. Introduzione

Nei tem pi p re ta r ta r ic i, cioè nei secoli XI-XIII, le fon ti 
canoniche  ind icavano  che p e r  u n  nuovo  vescovo, doveva 
avven ire  l'e lez ione  da  p a rte  del sinodo di tu tt i  i vescovi 
della m etropo lia . 1 II m etropolita  doveva consacrarlo .

Ma nelle  te rre  della  Rus’ di Kyiv, in p ra tica , i vescovi 
non erano  eletti dal sinodo m a dallo  stesso  m e tro p o lita , 
g e n e ra lm e n te  in  co m u n e  a c c o rd o  co n  il p r in c ip e . 
1,'iniziativa veniva d a  u n a  delle d u e  p a rti. Il p rin c ip e  di 
Kyiv aveva influsso sulla nom ina dei vescovi an ch e  nelle  
a ltre  te rre  della  Rus’. Talvolta succedeva che u n  v esco v o  
nom inato  dal m etropolita  era  rige tta to  dal p rin c ip e  locale, 
con il p re testo  che il vescovo doveva essere scelto d a  Dio e 
eletto  da l p rin c ip e  e dal popolo . Cosi in  p ra tic a , p e r  la 
n o m in a  di u n  c an d id a to  d o v ev an o  in te rv e n ire  sia  il 
m etropolita  che il p rincipe del luogo, e il m e tro p o lita  n o n  
poteva agire senza il p rincipe. Il popo lo  giocava solo un  
ruolo nom ina le .2

Nei XIV secolo, secondo  1' Ustavdi T eo gnost, p e r  la
provvisione ep iscopate  si seguivano gli an tich i c an o n i .3 Il 
m e tro p o lita  con v o cav a  il sinodo , il q u a le  e leggeva tre  
cand idate  II m etropolita  sceglieva uno  di loro, lo nom inava 
e lo consacrava vescovo di un  dato  luogo.

P ro se g u e n d o  n e i seco li v e d iam o  l 'in te r v e n to  dei 
g o vernan ti litu an o -ru ten i, po lacchi, russi, au s tr iac i ne lla  
nom ina dei vescovi delle te rre  de lla  Chiesa di Kyiv. Per

 ̂ Ad esempio il canone 6 del concilio di Sardica per gli arcivescovi e і canoni dei conciii 
dl Nlcea (6), Antiochia (19), Calcedonia (28) e Costantinopoli - 896 (22) per і vescovi.

2 Cf. ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія,3 (1954), 280-1. Per sapere come si svolgevano queste 
praUchc nella metropolia di Kyiv dal 988 al 1596 cf. LOZOVEI, 49-68. Anche
СШПШИЦЬКИЙ, 43-49.

 ̂ Ustav di Teognost -  le Regoln del metropolita Teognost. Questa pratica 6 confermata da 
mU in fonti. Ad cs. Рідкісний документ щю mitiip m im m lo  на Русі в XIV cm., подав І. Хома, 
їй Ітослооія, 34 (Рим 1973), 1ДО«Ж Cf, ГРУІШШСЬКИЙ, Історія, 3, 281-2.
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esem pio  l'arc ivescovo  m etro p o lita  di Kyiv, G iona G lezno, 
v ien e  e le tto  d a i p rin c ip i ru te n i ne l g ra n d u c a to  litu an o  
verso  il 1490 dopo  la  m o rte  de ll'arc ivescovo  m e tro p o lita  
S im eone .4

Ma con il tem po  si a rriv a  ad  u n 'a ltra  fo rm ula  p e r l'in- 
v e s titu ra  del vescovo. La form ula è l'elezione dei c an d id a ti 
in  u n a  r iu n io n e  di vescovi e nobili. Ma an ch e  un  ta ie  
p roced im en to  non  d u rô  a lungo.

I p a n i sp ir itu a li5 com inciano sem pre p iù  spesso ad  es- 
sere d is trib u iti dal re  di Polonia e g randuca  di L ituania .6 Il 
m e tro p o li ta  si lim itav a  solo a c o n sa c ra re  il vescovo 
n o m in a to . Le n om ine  d a  p a rte  del p o te re  te m p o ra n e o  
p o r ta ro n o  a degli abusi. Il s inodo  di V ilnia del 1509, 
co s ta ta n d o  che m en tre  e ra  anco ra  in v ita  il vescovo del 
luogo, a ltr i  co m p rav an o  e si im possessavano  dé lia  sua 
c a tte d ra , - sen za  consig lio  e assen so  d e ll 'a rc iv e sc o v o  
m e tro p o lita  e dei vescovi e senza l'elezione da p a rte  délia 
co m u n ità  ecclesiale - cerca di con trapporsi a questa  p ra ti- 
ca, m a invano.

II p rim o  docum ento  che ci fa certi di u n a  taie p ra tica  è 
del 1467, in cui si a tte s ta  la nom ina a vescovo di Perem ysl’ 
d i G iona B irec’kyj, civile, p e r  m eriti m ilita r i .7 D all'in izio  
d e l XVI secolo  tro v iam o  m olti d o cu m en ti d i n o m in e  
vescovili d a  p a rte  del re  di Polonia.

N onostan te  l'in te rv en to  e la nom ina da  p a rte  del gover- 
n a n te  civile, i testi liturgici délia ch iro ton ia  rim angono  gli 
s tessi.8

Ai re  polacchi, in base a u n  privilegio d a to  da lla  Sede 
aposto lica  rom ana, secondo il d iritto  pa trona le , com peteva 
la  p o te s tà  di n o m in a re  vescovi.9 Dopo il r in n o v a m e n to  
de ll'u n io n e , a Brest, p e r  le nom ine vescovili concorrevano  
due  organi - l'arcivescovo m etropolita  e il re. L 'arcivescovo 
m etro p o lita  con i vescovi p resen tavano  q u a ttro  candidati al 
re  che ne  sceglieva uno; il m e tro p o lita  con ferm ava  taie
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4 Cf. ЛОТОЦЬКИЙ, 192.
8 Vedi
6 Cf. ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія.'5, 461.
7 СОНЕВИЦЬКИЙ, 44.• О
°  Troviamo il testo di Teognost пеІГАрхіератиконь кіевской митрополій сь половини XIV 

ст олш ія, œil. А. С. Петрушевичъ, (=Оттискъ изъ Богословского В-істника), Львовъ 1901. 
Fu scritto dopo il 1585 nella eparchia di Luc’k ai tempi di Cirillo Terlec’kyj. Anche se nella 
pratica la elezione da parte del sinodo non si svolgeva piil, nei testi le regole e cerimonie 
collegate rimangono taie quali dovevano essere. Ma si possono anche trovare testi senza la 
formula délia elezione collegiale corne si vede in Описаніе рукоп, синод, бібліотеки, відд. II, т. 
З, р. 768. Cf. ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 461, п.1,

 ̂ STASIW, Metropolia Haliciensis, 208.



nom ina e consacrava il nominate» a vescovo di un  d e ten u i- 
nato  luogo.

Si tra tta v a  di una  v era  conferm a, che p o teva  anche non 
avvenire, il che rendeva senza effetto  la n o m ina  del re:

«Il P. Trombetti, ...awisa come il P. Filipovitz nonostante che 
da Monsignor Nunzio se gli sia stata impetrata la nomina regia 
per la Chiesa... di Polosco, si trova tuttavia in stato di semplice 
Religioso..., per esser Monsignor Metropolita contrario alla sua 
promozione... fu dall'EE.W. per sostenere la sua promozione 
commesso a Monsignor Nunzio di procurargli la nomina regia alia 
predetta Chiesa...». 10

Più o m eno cost in A ustria , il vescovo e ra  n o m in a te  
d a ll'im pera to re  e approvato  dall'arcivescovo m e tro p o lita .11

Dopo questo  breve sguardo  della  p rov v is io n e  vescovile 
com e si svolgeva lungo i secoli ne lla  C hiesa di Kyiv, in 
q u esto  cap ito lo  c e rch e rem o  solo di lim ita re  la  n o s tra  
ricerca  alla elezione dei vescovi: com e e q u an d o  si faceva 
da  p a r te  d e lle  a ü to r i tà  p ro p r ia m e n te  e cc le s ia s tic h e , 
sfo rzandoci di esc ludere  la d is tr ib u z io n e  de i co s id d e tti 
privilegi o p an i sp irituali, che com unque si svolgevano in 
m odo diverso, com e diversi e rano  le nazion i e regim i che 
sovrastavano a questa  Chiesa. Per p o te r cap ire  m eglio tu tto  
il com plicato  m eccanism o della  fo rm u la  d e ll 'in v e s ti tu ra  
episcopale ecclesiale nella Chiesa di Kyiv, abbiam o diviso il 
p rocesso  in  d iverse  fasi, consolidates!, si e no, lungo  la 
trad izione secolare. Queste fasi sono:

1. M orte o dim issione o sospensione* dell'eparca.
2. L 'eparchia diviene vacante.
3. L'arcivescovo m etropo lita  ne viene inform ato .
4. L'arcivescovo m etropolita  convoca il sinodo elettivo,
5. II sinodo si riunisce.
6. L'arcivescovo m etropolita  in tro d u ce  i lavori e si rilira .
7. II sinodo svolge il p rocesso in form ativo  ed elegge tro 

cand idati idonei alia sede episcopale vacante.
8. L 'arcivescovo m e tro p o lita  riceve la te rn a  e le tta  d a l 

sinodo e nom ina uno dei candidati.
9. Si svolge l'annuncio  o proclam azione.
10. II rito  dell'abbraccio.
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10 ASCPF 3, 149.
11 Cf. А. Бачинській, Право Церковне сь особлившимь увзглядненемь

законовь Австрійскихь ц краєвьіхь Галицкихь, (=Библіотека Богословска, III), Льїкжь, НХХ), 
183; ШЕПТИЦКІЙ, О постаолітю о. Хомшишщ 3-4.



128

11. L 'ordo e la regola dell'ln tro lto  minore.
12. L 'ordo délia consacrazionc.
13. L 'ordo délia intronizzazione.
14. L 'accettazione nel collegio dei vescovi.
C ercherem o d u n q u e  di vedere  i d iversi m om enti délia

scelta  del cand idato  e délia sua investitu ra  a vescovo di una 
d e tta  c ittà  sotto  due aspetti. Primo, vedendo i docum enti dei 
s inod i e basandom i p rin c ipa lm en te  sull di T eognost
p e r  la  p ro v v isione  ép iscopale; secondo, ce rcan d o  ne lla  
p ra tic a  a ltri m odi di p rocedere  ehe si sono verificati lungo 
la storia .

U n 'u ltim a p rem essa è ehe l'Ustadi è un  docu- 
m en to  canonico e liturgico. Infatti lo si puô  trovare  in rac- 
colte eanon iche  e litu rg iche. Contiene m olti passi liturgici, 
p e rc h é  in  O rien te , corne ved rem o , n o n  esiste u n a  dif- 
ferenziaz ione  tro p p o  n e tta  tra  l'elem ento  canonico e litur- 
gico.

II. La eparchia diviene vacante

1 . I n t r o d u z i o n e
Solo in  caso di ep arch ia  vacan te  si puô  p ro v v ed e re  da 

parte, delle  co m p eten ti au to rità  ad  un  nuovo  tito lare . La 
ep arch ia  puô  d iven tare  vacan te  p e r diverse ragioni. Queste 
ra g io n i p o sso n o  essere  il decesso, la d im issione  o la 
sospensione de ll'eparca.

2 . La m o r t e  d e l  v e s c o v o  d e l  l u o g o
Il Sinodo di Brest del 1591 ci dice, a proposito  di m orte del 

vescovo eparch ia le :

«Quando qualunque vescovo scenderà [sic., cioè morirà] da 
questa terra, i canonici di detta eparchia, protopresbiteri e 
altri, secondo i privilegi reali, presi i béni ecclesiastici sotto 
amministrazione al più presto possibile, devono far sapere délia 
morte del proprio vescovo al loro arcivescovo metropolita».

«Bisogna proseguire nella stessa maniera alla morte 
dell'arcivescovo m etropolita di Kviv. Ma in questo caso i 
canonici devono dare la notizia al prototronio, vescovo di 
Volodymyr e Brest, e lui... informera i vescovi».12 * Il

Cnpltttlo III

12 Sinodo di Brest del 1591, 1. >KYKOBHHB, BpecrcKiit co6opi> 1591, 45-71. Vedi anche
Il vescovo coadiutore del presente lavoro.
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3 . C o n c l u s i o n e
Essendo il vescovo p a rio d p o  c p ro tag o n is ta  di d u e  di- 

m ension i v itali délia  sua Chicsa, q u e lla  un iv ersa le  ne lla  
partico la rità  e quella locale, la sua scom parsa m ette  in m oto 
organism i a livello eparch iale  (scelta di uno  o due am m i- 
n is tra to r i)  e a livello  di Chiesa u n iv e rsa le  p a r tic o la re  
(convocazione del collegio dei vescovi) .* 13

III. La convocazione del sinodo

1 . I n t r o d u z i o n e
Nelle Chiese o rien tali il Capo h a  un  ruo lo  p rim ario , m a 

n o n  a u to c ra tico . In ogni q u e s tio n e  im p o r ta n te  d e v e  
ch iam are  tu tti  i vescovi, e insiem e con loro , riso lv ere  il 
p rob lem a esistente.

2 . La p a r t e c i p a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  d e i  v e s c o v i  
Ecco che cosa ci dice in proposito  VUstav di Teognost:

«Il metropolita convoca tutti i vescovi dipendenti da lui entro 
tutta la sua metropolia. Quelli di loro che noii possono venire a 
taie elezione, nel luogo e giorno indicato, o per causa di grave 
malattia o trattenuti da un'altra grave nécessita, affinché tutto il 
popolo sappia, manderanno un documente solenne di propria 
mano in cui è scritto che accetteranno tutto quello che farà il 
sinodo, e i candidati alla consacrazione scelti dai vescovi amanti 
Dio14 riuniti insieme e si atterranno aU'esito délia elezione, per 
non essere separati dai propri fratelli nelle loro even tuali 
decisioni secondo la tradizione dei santi Apostoli e dei Padri 
portatori di Dio» .15

«Ma se qualcuno, senza grave malattia o qualche altra néces
sita, corne dette, rimarrà e non verrà ad una taie elezione, e non 
ascolterà il suo primo pontefice e si séparera dai fratelli, e sarà 
preso da orgoglio diabolico e cadra nella fossa d é l ia  
disubbidienza, con principi o altre autorità si intreccerà, si 
sottrae ai propri voti, dati alla sua consacrazione e li viola, ai 
canoni divini e aile leggi délia Chiesa di Dio, lo rendono

Si usa il termine «universale nella particolarità» e «universale particolare» per ben
indicare che nella Chiesa particolare (sui iuris, autogovernata o autocefala) con la convocazione 
del collegio dei vescovi si raduna tutta la Chiesa universale, ed è la decisione di quel collegio 
che diventa la decisione ipso facto di tutto il collegio dei vescovi con alla testa il primo degli 
apostoli che dà la missione apostolica ad un nuovo fedele che diventa membro del collegio.

^  boholjubyvyjl -  amanti Dio.
^  bohonosnl ■ portatori di Dio.
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straniero e spogliato di onore e dignllà dl vescovo, e presto sarà 
cacciato dal numéro e consorzio del vescovl, perché da solo si se- 
parerà da loro» .16

3 .  L ' i n f o r m a z i o n e  d e i  v e s c o v i
Q ualche secolo dopo, il sinodo di Brest p revede lo stesso 

i te r  sinodale alla m orte  del vescovo eparchiale:

«II metropolita deve immediatamente informare con documen- 
to ufficiale i vescovi della morte del defunto vescovo e scrivere 
loro di venire a Brest nel tempo indicato sul documento 
ufficiale» .17

4 .  C o n c l u s i o n e
D opo la  m o r te  d i u n  v esco v o  è u n  o b b l i g o  

dell'arc ivescovo  m etro p o lita  di convocare tu tti i vescovi al 
s inodo  e lettivo  p e r  p ro v v ed e re  ad  un  nu o v o  can d id a to . 
D 'a l tr a  p a r te  n e ssu n  vescovo, p e r  n e s s u n a  ra g io n e  
d ip en d en te  d a  lui, puô  assentarsi da questo  m om ento fo rte  
della  v ita  collegiale della sua Chiesa.

IV. II processo informativo

1 . I n t r o d u z i o n e
II p ro cesso  in fo rm ativ o  è la ric e rcâ  d i c a n d id a ti  al- 

l 'ep isco p a to  e l'in d ag in e  sulle loro  v irtù . Q.uesti p ro c e ss i 
sono com piuti d a  vari organi.

2 .  II p r o c e s s o  i n f o r m a t i v o  f a t t o  d a l  s i n o d o
II Sinodo di Brest del 1591 ci descrive il p rocesso in fo r

m ativo  fa tto  dal sinodo con queste parole:

«Cosi sia. 1 vescovi devono sempre riunirsi nel luogo dove 
sarà il metropolita. Li convoca da sé, e seduto solo con essi, e 
anche con i suoi migliori canonici, riferisce loro della eparchia 
vacante. Perché è necessario eleggere un vescovo che sia degno e 
idoneo per un tale ufficio. E avendoli ammoniti, e istruiti, e 
benedetti, li congeda. Essi si alzano, gli fanno un inchino, ed 
escono».

16 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviemla • 1423. MAl’yCMtl, 31-32.
17 Sinodo di Brest del 1591. «yK O B H H B , BpecreKlIt eofkipi, 1,101, 41-71.
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«Vanno al posto stablllto, In qualchc portico o luogo ecclcsi- 
astico e con loro il cartofilacc18 o un altro dell'alto clero, e 11 
segretario del metropolita con loro, e là essi stanno fermi da- 
vanti all'icona di Cristo. 11 vescovo di rango superiore si prende 
l'ep itrach e lio ,19 tiene nella mano destra T incensiere con 
l'incenso dentro, e incensa l'icona del Salvatore e gli altri Santi, 
poi i vescovi, ehe sono dalla parte destra, anche dalla parte 
sinistra, e infine di nuovo l'icona del Salvatore, e comincia cosi: 
Benedetto Dio Nostro, ora e sempre, e nei dei secoli. II
naéalo obyäie20 e i tropari21 Sia benedetto Cristo Dio nostro, e 
poi Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, ora e sempre o 
nei secoli dei secoli. Amen: (e il kondak)22 Quando sei sceso hal 
mischiato le lingue. Poi il vescovo legge la ectenia universale,23 
pregando per il metropolita, per il principe e per tutti i 
c red en ti24 principi e termina questo breve moleben25 con 
l'apolisi26: Nella visione delle lingue di fuoco...».

«E dopo la preghiera, si riuniscono solo i vescovi, come 
scritto prima, e il cartofilace o uno dei più alti e anziani 
dignitari del metropolita, il fiedele segretario, e nessuno altro 
deve essere qui, né in qualche posto vicino, per non ascoltare 
quello che si dice. E di nuovo il primo vescovo comincia a 
raccontare se da qualche parte conosce qualche d e g n o  
(candidato) a tale posto, dopo si parla di un altro e cosi dl 
seguito, poi tutti i vescovi secondo l'ordine, facendo una lunga 
discussione in proposito, su uno e tutti gli altri elencati».27

3 . II p r o c e s s o  in f o r m a t iv o  f a t t o  d a l l ' a r c iv e s c o v o  
m e t r o p o l i t a
II n u n z io  G iovann i A n drea  A rch etti ci p r o c u r a  n o t iz ic  

d el p r o c e sso  in form ativo  fa tto  d a li'a rc iv esco v o  m etr o p o lita  
in  q u esti term ini:

«Or siccome per lo addietro, che avevano i Re di Polonia 1c 
nomine di quei Vescovati, venivano esibite al Metropolitano di

Vedi Gbssario.
Vedi Gbssario.

29 Vedi Gbssario.
Vedi Gbssario.

22 Vedi Gbssario.
23 Vedi Gbssario.
2  ̂ Blahovirni = che credono bene.
25 Vedi Gbssario. ^
25 Vedi Gbssario.
27 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis - 1423. MAPYCHH, 31-32.



Russia; il Metropolitano faceva il processo sulle qualità de п о т і
пай ...».28

A nche nei tem pi p iù  recen ti vediam o che il processo in
fo rm a tiv e  v en iva  esegu ito  da l m etro p o lita . Nel 1904, il 
m e tro p o lita  A. S ep tyc’kyj spiega in  u n a  J e t te r a  p asto ra le  
che si è co n v in to  d u ra n te  il p ro cesso  canon ico , de lla  
scienza, fede e qu a lità  del sacerdote Chomyâyn, e «...con la 
p o te s tà  d a ta  dalla  Sede Apostolica ai m etropo liti galiziani, 
d e lla  q u a le  te s tim o n ia  il s inodo  di L’viv...» lo no m in a  
vescovo della ep arch ia  di Stanislaviv .29

4 .  Il p r o c e s s o  i n f o r m a t i v o  f a t t o  d a  u n  d e l e g a t e
d e U ' a r c i v e s c o v o  m e t r o p o l i t a
L'arcivescovo m e tro p o lita  non  sem bra obbligato  a fa re  

p e rsonalm en te  il p rocesso  inform ativo e puô  delegare a ltri 
vescovi p e r co n d u rre  u n  taie com pito .30

Una vo lta  u ltim ato  il processo inform ativo, l'arcivescovo 
m etropo lita  m anda  u n a  bolla di istituzione al nom inato  e lo 
consacra. Come vedrem o in seguito, anche se l'arcivescovo 
m etro p o lita  n o m ina  d a  solo il fu tu ro  vescovo, taie nom ina 
va  fa tta  sem pre  nella  te rn a  scelta dal sinodo convocato e 
benede tto  da  lui p e r  u n a  determ inata  cattedra . Nel caso, che 
l'a rc iv esco v o  m e tro p o lita  nom in i e consacri vescovo un  
can d id a te  fuori dell'am bito  del sinôdo, questo  atto  assum e le 
sem bienze di un  abuso di potere.

5 . Il p r o c e s s o  i n f o r m a t i v o  f a t t o  d a  R o m a
È anche successo spesso che il p rocesso inform ativo  fu 

p o rta to  a  te rm in e  nel nom e del vescovo di Roma. In u n a  
le tte ra  del 5 m aggio 1614, il nunzio  Lelio Ruini, vescovo di 
B agnarea, re n d e  con to  a Roma del processo  inform ativo e 
delle  v ir tù  deU 'arcivescovo m etro p o lita  G. V. Ruc’kyj. Da 
quel d o cu m en te  possiam o v edere  la  rice rca  delle qu a lità  
rich ieste  d u ra n te  u n  p rocesso  in fo rm ativo  sul c an  d id  a t о 
all'ep iscopato :

«Della persona del Nominato ne hô buonissima informatione. Ê
di anni 40 incirca; di nascita nobile; ha studiato in Roma nel
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9 Я APF, Scritture riferité nei Congressi Moscovia, Polonia, Ruteni, vol. 14, f. 153 v 
(Litt. Nuntii de 7 Augusti 1780) in STASIW, Metropolia Haliciensis, 211.

29 ШЕПТИЦК1Й, О поставленю о. Хомишина, 3-4.
A. С. Петрушевичъ, Свободная Галицко-Русская Лшописъ сь 1700 до конца Августа 

1772 года, ч. 1. т. 2. Львовъ 1887, 6, 54.
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Collegio Greco, et e buon Teologo, et erudito nella lingua greca. 
Et quanto alla bontà di vita, è sempre stato di ottimi costumi, et 
di molta pietà. Et del suo patrimonio ha dato alla Chiesa; cosa 
molto rara in questi tempi. Et è zelantissimo di questa Unione, et 
la promuove con ogni suo potere. Et intendo che non vi è persona, 
che più di lui fosse atta à questa Metropolia. Ha la vista un poco 
corta; et questo dicono essere causato dal molto studio, et 
dall'austerità della vita, che hà menata, conforme alla greca 
disciplina».31

6 . Il p r o c e s s o  in fo rm a tiv e ) f a t to  d a i g o v e r n a n t i  
c i v i l i
T ante volte anche da  p a rte  del p o te re  secolare  si svol- 

geva u n 'indag ine , questo  in generale  nelle nom ine reali o 
altre , dove non si faceva tan to  caso alla p ie tà  e scienza, m a 
al peso  de lT in fluenza  che p o ssed ev a  il c a n d id a to  a lla  
n o m in a .32

7 . C o n c l u s i o n e
Il p ro cesso  in fo rm ativ o  v iene  fa tto  d a  chi elegge il 

can d ida to  al vescovato. Alla questione  quale  sia l'o rg an o  
che deve norm alm ente co ndurre  il processo  inform ativo , si 
p u o  risp o n d e re  che è l 'o rg an o  che leg ittim am en te  deve 
eleggere  il vescovo. N ella p a r te  seg u e n te  v ed iam o  le 
qualità  ricercate  in  taie processo.

V. I requisiti o qualità richieste per i candidati all'episcopato

1 . I n t r o d u z i o n e
Come p e r ogni posto di responsab ilità  in qualsiasi società 

sono rich ieste  qualità  spécificité, cosi anche nella Chiesa d i 
Cristo, i vescovi sono eletti secondo requ isiti stab iliti dalla  
stessa Chiesa.

2 .  D ig n i t à  e  p i e t à
Uno dei p rim i requ isiti p e r  la carica  d i vescovo è la 

d ignità  e la pietà. Diversi sinodi ne parlano :

31 LNA 3, 106-107. Traduzione ucraina in ВЕЛИКИЙ, Літопис 4, 217. Anche se già 
metropolita per diritto di successions Ruc’kyj viene trattato da Roma come nominato in attesa 
della conferma romana.

^  Cf, СОНЕВИЦЬКИЙ, 44-49. Vedi anche Elenone del Vescovo. Nomina senza previa 
elezionc,
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«Riunitisi insieme eleggeranno per la diocesi vacante quattro 
devoti e degni candidati a questa dignità, vedovi o non sposati, o 
anche uomini degni del clero (o anche gente semplice del 
clero)...».33

«Che quelli che devono essere elevati aila santa dignità épis
copale possano essere esaminati più a lungo ed avéré il tempo di 
pensare con la più grande attenzione sull'importanza del peso, 
davanti al quale hanno paura anche le spalle degli Angeli...».34

3 . R i t o
La questione  del rito  del can d id a te  è anche im portan te . 

D uran te  l'un ione  di Brest, i vescovi avevano stabilito che le 
d ig n ità  m e tro p o litan e , vescovili ed  a ltre  ne lla  Chiésa di 
Kyiv n o n  dovessero  essere conferite  ad  uom ini al di fuori 
d i q u e lli d i "n az io n a lità  o fede" r u t e n a .3S È del tu tto  
n a tu ra le  che il capo  di u n a  co m u n ità  c ris tia n a  facendo  
p a rte  di u n  unico rito  sia m em bro di quel rito.

4 . E tà
Per q u a n d o  r ig u a rd a  l 'e tà  del c an d id a to  v e s c o v o , 

l'Euchologium  seu T rebnyk M etropolitae Kioviensis - 1426, 
dice che il can d id a to  a ll'ep iscopato  deve avere  alm eno 4 0  
a n n i .36

5 . U o m i n i  d i  s c i e n z a
II Sinodo d i Brest del 1595 pone com e condizione alia 

scelta  di cand idati vescovi la loro scienza:

«Dopo la morte di chiunque di questi uomini, chiediamo di 
potere eleggere quattro candidati, ed a uno di loro, che sarà ido- 
neo, il Re gli conferirà questo ufficio. E ciô innanzi tutto perché 
questi uffici siano conferiti a uomini di scienza e idonei. Perché 
Sua Maestà è di un altro rito, e non puô facilmente sapere chi è 
degno di un taie ufficio. Per questo succedeva delle volte che tali 
uffici erano conferiti a uomini idioti che appena sapevano 
leggere».37
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33 Sinodo di Brest del 1591, 1. ЖУКОВИЧЬ, БрестскШ соборъ 1591, 50.
34 Sinodo di Zamost' del 1720, tit. VI. ASZ, 116.
35 Sinodo di Brest del 1595, 10. DUB, 69.
33 “Памятники древне-русскаго Каноническаго Права", In Русская историческая 

библютека издаваемая Императорскою археографическою коммисс1вю, т, VI, coil. А. С. 
Павловъ, изд. 2, СанктПетербургь 1908, 401. Cf. МАРУСИИ, ЗУ,

37 Sinodo dl Brest del 1595, 10. DUB, 09.
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Prim a de ll'u n io n e  con Roma eran o  pochissim i i cand i- 
dati con alti s tud i universitari. Dopo l 'u n io n e  si eleggevano 
a vescovi uom ini con cu ltu ra  u n iv ers ita ria . Taie ten d en zu  
an d av a  d i p a ri passo con la crescita  del livello degli studi 
del c lero  basiliano  nel XVII secolo. Non p o ch i basilian i 
avevano la possibilité di stud ia re  a ll'es te ro  in luoghi corne 
Roma, V ienna, Praga, O lom enec’k (M oravia), B raunsberg  
(Prussia), V ilnia .38

6 .  L a ic i
Nei sinodi troviam o tracce délia elezioni d i laici a can d i- 

da ti vescovi:

«In quanto nei nostri canoni abbiamo garantito ehe corne il 
metropolita e i vescovi cosi gli al tri simili dignitari siano eletti 
da gente del ceto cléricale e laicale, chiediamo a Sua Maestà il Re 
di avéré la piena liberté di eleggerlû

E se una taie dignité è conferita a una persona laica, essa avré 
il dovere di essere ordinata entro tre mesi sotto pena di essere 
privata délia dignité, secondo le costituzioni dei comizi di 
Grodno e gli articoli di Pia Memoria e Serenissimo Re Sigismondo 
Augusto, confermati dal Serenissimo Re attuale. Perché fino ad 
oggi ci sono quelli ehe, avendo accettato l'ufficio da numéro,si 
anni, non si fanno ordinäre, con il prêtesto di d isp en se , 
Chiediamo che in futuro questo non si ripeta».39

Corne ab b iam o  visto , il laico n o m in a to  a lla  d ig n ité  
ép iscopa le  doveva essere o rd in a to  e n tro  tre  mesi dallrt 
nom ina. Molti vescovi nei secoli XV-XVI erano  del ceto lulco 
e anche sposati, e i p iù  non p a rtec ip av an o  alla  v ita  dclln 
lo ro  Chiesa., Molti rim artevano am m ogliati an ch e  dopo  lu 
nom ina, a spe ttando  anche ann i la consacrazione. Q pesto u 
d ispetto  de i canoni an tich i.40

Zam ost’ sem bra  ch iudere  la s trad a  libéra  p e r la nom ina 
an che  dei laici, p e rch é  il c an d id a to  ad  u n a  ta ie  d ig n ité  
doveva d iv en ta re  m onaco basiliano pro fesso  e s tare  in un 
m onastero  p e r alm eno un  anno e sei settim ane. Il sinodo di 
L’viv (1891) p réc isa  ch ia ram en te  ehe i vescov i posso n o  
essere  scelti da l clero  secolare, e ovv iam en te  d a l c lero

38 BE-TCHKHft, Æmonuc 4, 183.
39 Sinodo di Brest del 1595, 10. DUB, 69.

II Tmllano (can, 12 e 48) dice ehe nessun vescovo deve coabitare con la sua moylle, la 
quale, ie il d lepftmta dl comune accordo, deve entrare in un lontano monastero e usufmlrn 
deU'aiuto mtttfiilflle dall'ex eonaorte.
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rego lare , dello s ta to  non  am m ogliato. Con questa  decisione 
la  n o m in a  d i la ic i a lla  d ig n ità  di vescovi n o n  è p iù  
p e n sa b ile .41

7 .  P r o f e s s i o n e  m o n a s t i c a
II capito lo  di N ovohrudek dei m onaci basiliani del 1617 

d ec id e  che l'O rd in e  d eb b a  cercare  di ricevere  dal re  il 
p riv ileg io  che  v en g an o  n o m in a ti vescovi solo  m onaci 
basilian i. Nel 1635 il re  po lacco  V ladislao  IV obb liga  
l 'a rc iv esco v o  m e tro p o lita  a nom in are  i vescovi dai so li 
basilian i. Cosi q u es ta  p rassi fu  con ferm ata  dal sinodo d i 
Zam ost’ che stabilisce quan to  segue :42

«II Santo Sinodo convenevolmente pensando alla maturità, che 
seconde le prescrizione degli antichi canoni si deve usare nel 
proporre all'episcopato (Cone. Sard. can. 10; Costant. IV, can. 5; 
Lateran. Ill, can. 3), ha deciso che in future nessuno, a meno che 
non riceva la dispensa dalla Santa Sede, possa essere Vescovo se 
non ha fatto la professione monastica. Nessuno puô fare tale 
professione, se non prima di passare nelle mura dei monasteri 
un anno e sei settimane di prova monastica secondo le decisioni e 
usanze dell'ordine di S. Basilio Magno». 43

S econdo  la  c o s titu z io n e  ap o sto lica  «Cum sicut»  d i  
B enedetto  XIII del 1728, un  m onaco basiliano deve avéré il 
consenso dei suoi superio ri p e r d iven tare  vescovo .44 Questo 
p ro v v ed im en to  n o n  gode di lunga vita. In fatti Benedetto 
XIV ab ro g a  la  d ich ia raz io n e  del suo  p red ecesso re  con il 
d o c u m e n to  « Inc ly tum  qu idem » del 1 7 5 3 .4S E poi l'im - 
p e ra tr ic e  M aria T eresa  d 'A u stria  an n u lla  la p rescriz ione  
del sinodo  d i Zam ost’ e 11 30  o tto b re  1779 n om ina  Petro 
B ilans’kyj, p re sb ite ro  secolare, a vescovo di L’v iv .46

II sinodo  d i L’viv del 1891 non  lim ita p iù  la  scelta  dei 
c a n d id a ti  a ll 'ep isc o p a to  ai soli m onaci basilian i. Lascia 
libera  la  s tra d a  a tu tto  il clero:

41 Sinodo di Zamost' del 1720, tit. VI. ASZ, 116. ADSL, 119-120, (tit 7, cap. 3, n. 2).
42 Cf. STASIW, Metropolia Haticiensis, 208-209.
43 Замойський Синод, 236.
44 DPR 2, 58-59.
45 Cf. STASIW, MetropoUa Haliciensis, 210.
46 Cf. STASIW, MetropoUa Haliciensis, 113-117; PELESZ, 2, 439; СОНЕВИЦЬКИЙ, 41, 

nota 73.
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«Qjianto alla qualità dl quell! che devono essere promossl 
all'onere épiscopale: anche se secondo il diritto dei Greci questo 
diritto compete esclusivamente agli individüi scelti dai monaci, 
a causa della mutazione del clero regolare e secolare, il Sinodo 
dichiara su base della dispensa, per lo meno tacita, da questo 
diritto fatta al Metropolita Spiridon Lytvynovyc come ai suoi 
successori da Pio IX fino al giorno presente, quindi da adesso 
possono essere promossi all'Episcopato anche assunti dal clero 
secolare, esistente nello stato non sposato, senza ch iedere  
nessuna dispensa più ampia».47

Ma, secondo il sinodo, tu tti  i sace rd o ti celibi o vedovi 
potevano d iven tare  candidati all'episcopato? II sinodo dice:

«...promovendi valere ad Episcopatum etiam assumptos de 
gremio cleri saecularis in coelibatus statu esistentes, nulla 
amplius dispensatione petita».48

A noi sem bra che ci sia una  d ifferenza  tra  celibato  e ve- 
dovanza. Ma in verità  il sinodo decise che i cand ida ti p o te 
vano essere scelti dal clero secolare, cioè po tev an o  essere 
celibi o vedovi. T u ttav ia  il de lega to  apo sto lico  n e lla  sua 
re lazione a Roma p ropose  di agg iungere  «"coelibatus vir- 
tu te  fu lgen tes", vel sim ile verba»  e in fa tti ne l te sto  ap- 
p rovato  vediam o un 'aggiunta.

Dal XVII fino alla m età  del XVIII secolo, i vescovi della  
Chiesa u n ita  di Kyiv erano  quasi e sc lu s iv am en te  m onaci. 
A nche q u a n d o  si n o m in av a  u n a  p e rso n a  la ica, q u e l la  
doveva, p e r u n  tem po non del tu tto  d e te rm in a te , e n tra re  in 
un  m onastero  e accettare  lo s ta to  m onacale  e, solo dopo, 
essere o rd inata . Si tra ttav a  solo di fo rm alità  e u n a  tale vita 
m onastica  d u rav a  spesso solo qualche  se ttim ana . -Q uest a 
p ra tica  della  Chiesa o rien ta le  aveva la sua rag ione  anche 
p e r  il fa tto  che il c le ro  p a r ro c c h ia le  e ra  sp o sa to . II 
sacerdote  celibe e ra  una  cosa rà ra , e p e r i vedovi esisteva 
una legislazione spéciale dei sinodi p a rtico la ri .49

^  Sinodo di L’viv del 1891, tit 7, cap. 3, n. 2. Чинности, 195.
48 ADSL, 119-120, tit 7, cap. 3, n. 2.

ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 180. L'autore citato parla di «legislazione spéciale dei sinodl 
particolari per i sacerdoti vedovi*. È una informazione interessante d i/cu i bisogna trovare 
conforma.



138 Capitolo III

8 .  O r i g in e  n o b i l e
Nei secoli XVI-XVII il vescovo e ra  quasi sem pre  scelto  

nei ceti m edioalti o nobili délia popolazione. Solo alla fine 
del sec. XVIII com inciano le eccezioni a u n a  taie regola n o n  
scritta . C 'erano  anche ten ta tiv i di leg iferare  questa  p ra tica  
d a  p a rte  del senato. In quel tem po di acu ta  differenziazione 
di classe e di divisione délia società era  quasi im possibile a  
u n  n o n  nob ile  accedere  ad  u n 'a lta  carica  nella  Chiesa. Il 
v esco v o  d o v ev a  a v e r u n  appogg io  fo r te  d a  p a r te  d i 
am b ien ti a lto locati p e r  p o te r esercitare il suo m in istero .50

9 . S e  i l  c a n d i d a t o  s a c e r d o t e  o  la ic o  e r a  s p o s a t o
Il laico sposato  in p rim e nozze po teva  d iv en ta re  sacer

d o te  e vescovo. C ertam ente non  quello che avesse co n tra tto  
seconde nozze .51

1 0 .  C o n c l u s i o n e
In conclusione , le q u a lità  rich ie s te  ad  u n  can d id a to  

aU 'episcopato nella  Chiesa di Kyiv erano: dignità, pietà, rito  
ru te n o , scienza elevata, e tà  m inim a di 40 anni, celibato o 
v e d o v an z a . D élia q u a lità  del sace rd o zio  n o n  abb iam o 
tro v a to  traccia . Q ualité corne m onachesim o e nob iltà  non  
sono p iù  in uso.

VI. L'elezione.di candidati vescovi

1 . I n t r o d u z i o n e
Ogni v o lta  che deve essere com piu ta  u n a  p ro v v is io n e  

vescovile, la  collégialité  épiscopale viene n e tta m en te  per- 
cepita. In questo  e nei successivo p arag rafo  cercherem o di 
v ed ere  la  p a r te  che è s tre ttam en te  co llegata  con  l 'in te r-  
ven to  del sinodo délia Chiesa particolare.

D opo che p e r  q u a lsias i rag io n e  (m o rte , d im issione, 
so spensione) u n a  ep arch ia  d iven ta  vacan te , l'arcivescovo 
m e tro p o lita  n e  v iene  in fo rm ato . C onvoca il sinodo. Lo 
in fo rm a  dé lia  s ituazione  délia  ep arch ia  senza  p a sto re  e, 
dop o  av er e so rta to  i confratelli ad eleggere un  can d id a to  
degno, si ritira . Dopo il processo inform ativo il sinodo passa

50 ВЕЛИКИЙ, Літопис,і, 181.
51 Nei 1588 il metropolita Onysyfor Divo&a fu sospeso dal patriarca Geremia II perché 

sposato in seconde nozze. Cf. ГРУ ШЕВСЬКИЙ, Історія, 5, 553.



a ll'e lez ione  di u n a  te rn a  d a  s o tto p o rre  a ll 'a rc iv e sc o v o  
m etropolita .

2 .  L ' e l e z io n e  é p i s c o p a l e  s i  s v o l g e  c o s i : 52

«...ricordando tutti, scelgono i tre migliori. Allora il 
cartofilace intima al présente segretario di scrivere quei tre 
nomi che i vescovi hanno scelto, ognuno degli ieromonaci secondo 
il nome; dopo il vescovo più anziano, che précédé gli altri per 
rango, sigilla una certa lettera, e la consegnano tutti al 
cartofilace, e ciascuno alzatosi se ne va allora a riposare. Il 
cartofilace porta la lettera al metropolita e se ne va. Egli si siede 
al posto stabilito, dove recita la preghiera e depone la lettera 
sigillata davanti all'icona del Salvatore o davanti a quella délia 
Madré di Dio, prega molto, meglio con ardore e con le lacrime, da 
solo; dopo prende la lettera, l'apre, e cosi guarda i tre nomi, 
sceglie uno dei tre, quello che vuole».53

3 . Il d o c u m e n t o  d é l ia  e l e z i o n e  d e l  s i n o d o
D u ran te  la riu n io n e  i vescovi sc riv o n o  tre  n om i di 

ierom onaci, i quali sono stati eletti, e d ich ia rano  in q u esta  
le tte ra :

«Nell'anno..., mese N.N., e numéro del giorno e nome, secondo 
il desiderio del molto santo N.N., metropolita di Kyiv e di tutta 
la Rus’, seduti gli amati da Dio vescovi N.N., avendo con sé la 
volontà e il consenso dei vescovi amati da Dio ruteni, che non 
sono venuti, nella molto reverenda cattedrale délia immacolata 
Madré di Dio, nella città N.N. protetta da Dio, hanno eletto alla 
santissima episcopia, il nome dei tre scrivono».54

D opo l 'a t to  d é lia  e lez ione  del vescovo  segue l 'a t to  
d e ll 'a n n u n c io .55

4 .  La r i u n i o n e  d e i  s o l i  v e s c o v i
Sulla questione  délia elezione di can d id a ti vescovi p e r 

u n a  de term ina ta  «sedes», il sinodo di Brest del 1591 p arla  di 
q u a ttro  candidati:
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52 Vedi Glossario.
53 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis - 1423. MAPYCHH, 31-32.
54 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis - 1423. EEHEUIEBMM'b, 31.
35 Vadl Glimurlo.
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«Riuniti soli insieme eleggeranno per la diocesi vacante 
quattro devoti e degni candidati a questa dignità, vedovi o non 
sposati, o anche uomini degni del clero...».56

5 .  L a n o m i n a  s e n z a  p r e v i a  e l e z i o n e  d a  p a r t e  d e l  
s i n o d o
Nel secolo XVI i re  polacchi e i g randi p rinc ip i lituani si 

sono a p p ro p ria ti del d iritto  esclusivo di nom inare  vescovi 
p e r  le ep arch ie  vuo te , con privilegi reali sui vescovati.57 
Gli arcivescov i m e tro p o liti di Kyiv, in d iffe ren ti sinodi, 
d ifendevano  il d iritto  antico  dell'elezione dei cand idati aile 
c a tted re  ep iscopali. Ma in quel tem po la p ra tic a  e ra  ehe 
l 'a rc iv esco v o  m e tro p o lita  in fo rm av a  il re  dei cand idati e 
q u esti em anava  u n  priv ileg io  épiscopale. Su q u esta  base 
l 'a rc iv e sc o v o  m e tro p o li ta  n o m in a v a  il vescovo  e lo 
c o n sa c ra v a .58

Ma q u e s ta  p ra tic a  n o n  e ra  se m p re  p a c if ic a m e n te  
am m essa:

«Se qualcheduno, contrariamente a questo ordine e delibe- 
razione del sinodo, non essendo eletto candidato, si rivolgesse al 
re e ottenesse la dignità vescovile senza la conoscenza e la 
riunione dei gerarchi, il metropolita non deve investire e or
dinäre nessuno, anche se avesse perfino un documento ufficiale 
per questo, e i canonici non devono lasciargli i béni ecclesiastici 
e non devono dimostrargli in nessun caso sottomissione, 
attenendosi in tutto alla presente deliberazione, sotto paura di 
esclusione e deposizione dalla dignità».59

Il s inodo  d i Brest 1591 dà  d u n q u e  u n  colpo di fren o  
a ll'in v ad en za  del d irittô  di p a tro n a to  del re  di Polonia. In 
effe tti il re  nom inava  ch iunque alla guida delle eparch ie . 
A nche laici ed a ltri ehe non  avevano n ien te  a ehe fare  con 
la  fede délia Chiesa. Invece il sinodo regola un  poco questa  
storia . Potevano essere eletti cand idati laici vedovi o celibi, 
s en z a  n e ssu n  g ra d o  c lé r ic a le . N a tu ra lm e n te  a n c h e  
can d id a ti dal clero secolare e m onastico. Il c riterio  doveva 
essere  perô  la  p ie tà  e la d ignità  dell'uom o, non  il rango, i 
soldi, la  sim patia , la  fu rb iz ia  o lo stato  sociale. Inoltre  il 
c rite rio  sinodale  si e ra  a fferm ato  fo rtem en te , e dove c 'è

56 Sinodo di Brest del 1591, 1. >KyKOBHHÏ>, EpecTCKiH c o ô o p i .  1591, 45-71.
57 Cf. Introduzione a questo Capitolo.
58 BE/IHKHÜ, Jlimonuc,4, 181-2.
59 Sinodo di Brest del 1591, 1. TKYKOBHHTj, BpecTCKiit coöopt 1591, 45-71.
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l'u n ità  è risap u to  che c 'è scm pre la forza. I vescovi, tu tti 
insiem e, d o v evano  eleggere  i c an d id a ti, n e s su n  a ltro  
doveva fa rlo .60

6 . Il p e r io d o  d e H 'u n io n e  e  la  e le z io n e  d a  p a r t e  
d e l  s in o d o
Nel p e rio d o  deH 'un ione  i vescovi r ib a d isco n o  i lo ro  

d iritti d i eleggere sinodalm ente  i nuovi c an d id a ti vescovi. 
Ecco che cosa ne dice il sinodo di Brest:

«In quanto nêi nostri canoni abbiamo garantito che, come il 
metropolita e i vescovi cosi gli altri dignitari simili sono eletti 
da gente del ceto cléricale e laicale, chiediamo a Sua Maestà il 
Re, di avéré la piena libertà di eleggerli; salvo il diritto del Re 
di conferire l'autorità a chiunque degli eletti. Dopo la morte di 
chiunque di questi uomini, chiediamo di potere eleggere quattro 
candidati, ed a uno di loro, che sarà idoneo, il Re conferirà 
questo ufficio».61

7 .  La c o s t i t u z i o n e  « D e c e t  R o m a n u m  P o n t i f i c e m »  e  
l a  e l e z i o n e  d e i  v e s c o v i
Il p a p a  C lem ente VIII ne lla  c o s t i tu z io n e  a p o s to l ic a  

«Decet Rom anum  Pontificem » del 23 feb b ra io  1596 rico - 
nosceva all'arc ivescovo m etro p o lita  di Kyiv la  p o te s tà  di 
conferm are l'elezione di quelli che e ran o  sta ti d eb itam en te  
nom ina ti vescovi suffraganei.

Ecco cosa scrive:

«...perché la Provincia Russa o Rutena è molto distante dalla 
Curia Romana, e perché i vescovi, che tempo fa furono eletti, 
risentirebbero corne un pesante fardello il rivolgersi per la 
conferma della elezione alla Sede Apostolica, o anche di mandare 
a questa Séde altri, che in loro nome chiedessero taie conferma, 
per questa ragione, noi, desiderosi di deliberare sulle loro 
convenienze e spese in questi uffici, in quanto possiamo in 
Cristo, di propria iniziativa e con certa scienza, con la piena 
potestà nostra e della Sede Apostolica, con questa nostra 
costituzione perpetuamente valida decidiamo e ordiniamo che 
quante volte in futuro una di queste Chiese Cattedrali e Sedi 
Vescovili di Volodymyr e Brest, Luc’k e Ostroh, Poloc’k e 
Vitebs’k, PeremySl’ e Sambir, Cholm e Belz, L’viv e Kamjanec’...

Cf. cap. Ill, par. I, Introduàone.
61 Sinodo di Brest del 1595, 10. DUB, 69.
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sarà sprowista délia consolazione di avéré un proprio pastore, o 
in qualche altra maniera diventerà vacante, allora quello che 
sarà stato eletto, secondo la consuetudine o il modo a loro ri- 
conosciuto, o nominato, a queste Chiese senza pastore, sarà 
confermato e istituito, cominciando dall'attuale e in ogni tempo 
arcivescovo metropolita di Kyiv e Halyc, con l'autorità e in nome 
délia Sede Apostolica, il quale potrà e dovrà conferirgli la 
consacrazione alFufficio».

8 . C o n c l u s i o n e
D iversi sono i m od i di elezione a vescovo, m a uno  è 

b u o n o , quello  collegiale a livello un iversale  délia  Chiesa 
p a rtico la re , cosi corne viene ribad ito  lungo i secoli da  d i
v e rs i concili e anche  da lla  stessa costituzione  a p o s to lic a  
«Decet Rom anum  Pontificem».

Q uesta elezione si svolge perd  in due fasi d istinte: 1 . la 
elezione di u n a  te rn a  di cand idati vescovi da  p arte  del sino- 
do; e 2 . la  scelta  di uno  di loro  a vescovo d a  p a rte  dell'ar- 
civescovo m etropo lita .

VII. La proclamazioite del vescovo eletto

1 . I n t r o d u z i o n e
In q u esto  p a ra g ra fo  in tend iam o  p re n d e re  in co n sid e - 

raz ione  il m om ento  délia  p roclam azione pubblica  del con- 
fe rim en to  délia  d ign ità  vescovile. C om unque parliam o an
che délia n om ina  e délia conferm a ecclesiastica.

La n om ina  ecclesiastica puô  essere ch iam ata  annuncio  o 
p ro c lam az io n e . Essa è l 'a t to  col qua le  si p re p o n e  u n a  
p e rso n a  ad  u n  ufficio  o le si conferisce u n a  d ig n ità  d a  
p a r te  d e ll’a u to r ità  ecc lesiastica  co m p eten te . Q uando la 
n o m in a  ecclesiastica  v iene  p re c e d u ta  d a ll 'in te rv e n to  di 
u n a  a u to r ità  civile che abb ia  ricevuto  un  privilegio a taie 
rig u a rd o  d a  p a rte  dé lia  Chiesa, in questo  caso l 'a tto  délia  
Chiesa è ch iam ato  conferm a.

La con fe rm a  ecclesiastica è l 'a tto  con il quale l 'au to rità  
co m p eten te  délia  Chiesa accetta  e fa suo u n  suggerim ento 
p e r  u n  incarico  nella  Chiesa da p a rte  di u n a  au to rità  civile 
che ab b ia  ricev u to  u n  taie  privilegio. È un  a tto  g iurid ico  
n ecessa rio  e senza  il qua le  la •nom ina c o n fe rita  da  u n a  
a u to rità  civile non  h a  nessun  valore giuridico nella Chiesa.
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2 . L 'o r d o  d c l l 'a n n u n c io  d a  p a r t e  d e l  s i n o d o 62 
L'euchologio del m etropolita  di Kyiv dice:

«Préparant) il consacrando in qualche chiesa, indicata dal 
consacrante, esclusa la chiesa cattedrale. E si riveste mettendosi 
tutti i paramenti di sacerdote, e sta in piedi davanti all'altare 
nella porta reale con la faccia verso oriente. Il messaggero del 
consacrante per dargli l'annuncio, entrato nella chiesa, sta in 
piedi (e ancora altri con lui, sacerdoti e diaconi).63 In piedi 
all'altare centrale esclama: Sia benedetto nostro Dio. Segue il 
nacalo obyéne e i tropari del tempio e del santo del giorno e il 
theotokion. Dopo, la solita litania Abbi pietà di noi o Dio e 
l'apolisi, e dopo l'apolisi - 1 'Admultos annos.

Al termine, il candidate esce un poco dalla porta reale, 
ponendo piano le mani sul petto, in forma di croce, sotto il 
felonio,64 inchina leggermente il capo; il messaggero mandate 
per dargli l'annuncio arriva e si mette li in quel poste, dove è il 
lettore quando legge l'Apostolo, lo guarda e dice questo: Il nostro 
molto santo65 signore e vescovo, il metropolita di Kyiv e di 
la Rus’, N.N., e insieme a lui il divino e santo sobor richiamano 
la tua santità, al vescovado della città di protetta da Dio. Il 
candidate risponde: Se il molto santo nostro signore e vescovo, il 
metropolita di Kyiv e di tutta la Rus’ N.N., e insieme a lui il 
divino e santo sobor hanno giudicato me degno di essore in un 
tale ufficio, ringrazio e accetto e non dico niente in contrario. 1! 
cosi, inchinando leggermente il capo, ritorna all'altare e si lagllo 
i paramenti, ed esce».66

Dopo di che si svolge il rito  dell'abbraccio .

3 . Il r i t o  d e l l 'a b b r a c c i o  d e l  s i n o d o
L'euchologio del m etropolita  di Kyiv procédé:

«Se c'è il tempo, o questo giorno, o l'indomani, o quando de
cide il metropolita, i vescovi si riuniscono dal metropolita, 
quanti di loro sono venuti e si sono riuniti qui per questa 
ordinazione. E si siede il metropolita al posto stabilito, o

69 La nomina viene chiamata annuncio o blahovist’ (proclamazione).
63 Aggiunto nel testo di BEHEUIEBHH'b.
^  Vedi Gbssario.

Preosvja$£enyj -  Titolo che si dà ai vescovo, che si potrebbe traduire con molto
santo.

66 Euçhologlum MU Trebnyk Metropolitae Kioviensis * 1423. MAPyCHH, 32;33.
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nell'atrio della chiesa, o nel nartece,67 se c'è un palco, sul suo 
sgabello .68 Anche i vescovi si siedono, ciascuno al suo posto 
secondo il loro grado, nelle loro mandie69 con le strisce, come il 
metropolita. Dopo, il cartofilace o Tarcidiacono conduce il 
candidato, e lo mette alla fine dei sedili dei vescovi al centro. E 
qui sta in piedi, fa tre profondi inchini al m etropolita, e 
gradualmente si aw icina a lui. Egli si awicina al metropolita, 
seduto e tenendo nella mano sinistra il possoch,70 con la mano 
destra abbassata che si mantiene sul ginocchio destro, e gli fa un 
inchino, bacia il ginocchio destro del consacrante71, e anche la 
mano che riposa su di esso, in seguito la guancia destra; dopo si 
rivolge ai vescovi, prima quelli di destra e li saluta con un bacio, 
avvicinandosi dal piii anziano aH'ultimo, dopo si aw icina ai 
vescovi che sono sulla parte sinistra, fa la stessa cosa; e 
indietreggiando un poco, di nuovo fa l'inchino, come prima. E lo 
fanno sedere un poco più in basso dei vescovi su uno sgabello 
particolare. E con questo atto, uno dei diaconi prépara il katzi,72 
che è l'incensiere manuale, e l'incenso; e lo porta al consacrante, 
il quale benedice anche l'incenso, e il diacono incensa 
l'immaginé della santa icona, se ce ne sarà una, dopo il 
metropolita e il lato destro dei vescovi, poi il lato sinistro. I 
can tori cantano: Al molto santo N.N., metropolita di Kyiv e di 
tutta la Rus’, m old anni (di vita). Dopo alzatosi se ne vanno 
ognuno dalla sua parte.

Sara noto, che il primo rito che si svolge durante l'annuncio, e 
anche l'abbraccio, awengono ambedue prima della Liturgia, nella 
seconda orà del giorno».73

4 .  Il p o t e r e  c i v i l e  e  l a  n o m i n a  e p i s c o p a l e
Se l'Euchologiumseu T rebnyk  M etropolitae K ioviensis

non  p arla  del po tere  civile, lo fa il sinodo di Brest del 1591 e 
quello  di Sokal del 1594. Velykyj scrive che nella pratica:

«...alla fine del XV e durante il secolo XVI i re polacchi e i 
granduchi lituani si sono procurati il diritto esclusivo alia 
nomina allé alte cariche nella metropolia di Kyiv, questo attra- 
verso la emanazione dei loro cosiddetti privilegi all'episcopato. I

Capitolo III

87 Vedi Glossario.
88 Vedi Glossario.
89 Vedi Glossario.
70 Possoch = bastone pastorale.

Vedi «ginocchio destro» in Glossario.
^  Vedi Glossario.
^  Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis • 1423. MAPYCMH, 33.
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metropoliti dl Kyiv, In divers! sinodi, difendevano I'antico 
diritto all'elezione del candidati alle cattedre vescovili. In 
questi tempi, generalmente si praticava ehe il re previamcnle 
informato dal metropolita emanava un decreto di nomina. Su 
questa base il metropolita insediava il vescovo e lo consaerava. II 
re nominava vescovi sotto diversi influssi. Si arrivava ad un 
vescovato creditario».74

Nel secolo XVI troviam o due o tre  cand ida ti nom inati dal 
re ehe si con tendevano  una  ep arch ia  anche con le a rm i.7s 
Per questa  ragione il sinodo di Brest del 1591 lascia solo la 
confer ma e l'in v estitu ra  al p o te re  civile. Ecco ehe cosa no 
dice:

«...chiederanno al re di permettere ehe siano confermati e in- 
vestiti. Bisogna proseguire nella stessa maniera alla morte 
dell'areivéscovo metropolita di Kyiv. Ma in questo caso i 
canonici devono dare la notizia al prototronio, vescovo di 
Volodymyr e Brest, e lui secondo l'ordine già descritto informerà 
i vescovi. Se qualcheduno, contrariamente a questo ordinc e 
deliberazione sinodale, non essendo eletto candidato, si 
rivolgesse al re e ottenesse la dignità vescovile senza la 
conosrenza e la riunione dei gerarchi, il metropolita non dove 
nominate e ordinäre nessuno, anche se avesse perfino una louera 
ereden/iale per questo, e i canonici non devono lasciargll i boni 
ecclesiastic« e non devono dim ostrargli in nessun caso 
sottomissione, tenendosi in tutto alla presente doliboru/lone, 
sotto paura di esclusione e deposizione dalla dignità».70 76

Anche se in u n a  situazione  difficile, il s inodo  dl Ihusl 
d ifen d e  i d ir i tti  s inodali p e r  la e lez ione  dei c a n d id a t !  
vescovi, m a  solo q u a ttro  anni dopo un  a ltro  sinodo, quollt i 
di Sokal, non tiene conto più dell'istitu to  sinodale e dice:

«Dopo l'uscita da questa terra di ognuno e di chimique dl nol 
vescovi, coloro a cui sua maestà il re décidera di dare questo 
sede spirituale siano consacrati, secondo la vecchia tradizione, 
dal metropolita di Kyiv...».77

145

74 A Cliolm ad esempio, nel 1543 viene il figlio dei vescovo in carica Giona Sosnovs'kyj, 
nel 1566 il genero dei nuovo vescovo Zaccaria, nel 1577 il figlio di Zaccaria, Leone, 
ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 181-182.

75 СОМІШИЦЬКИЙ, 46.
76 Sinodn di Brest dei 1591. ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборі 1591, 45-71.
77 Slnnilii dl Soknl dol 1594, 8. DUB, 38.
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5 . Il p e r i o d o  d e l l ' u n i o n e  e  la  n o r a ln a  d e i  v e s c o v i  
Con l'u n io n e  con la Chiesa di Roma, le cose sem brano  

cam biare . Come abb iam o già visto, il sinodo di Brest del 
1595 h a  chiesto alia Sede rom ana e al re  di Polonia di p o te r 
e le g g e re l ib e ra m e n te  com e can d id a ti p e r  le sedi vacan ti 
d ig n ita ri p ro p ri:

«E questo innanzi tutto perché questi uffici siano conferiti a 
uomini di scienza e idonei. ...succedeva delle volte che questi 
uffici fossero conferiti a uomini idioti che appena sapevano leg- 
gere».

Capltolo III

I vescovi erano  d 'acco rd o  di eleggere q u a ttro  candidati, 
dei quali uno  fosse nom inato  dal re  e poi consacrato  e in- 
vestito  dal m etropolita . Infatti dicevano:

«Che non mandino i vescovi del nostro rito a cercare le lettere 
sacre a Roma, ma se Sua Maestà nomina un vescovo, allora il 
metropolita o arcivescovo, secondo la tradizione antica deve or
dinäre ognuno di loro».78

I m etropo liti avevano sem pre p iù  influsso sulle n o m in e  
dei vescovi. Per la rag ione  che i vescovi p roven ivano  tu tti 
dal, m onachesim o, ricercare  cand idati non  era  difficile:

«Essendo loro stessi monaci e vivendo un certo tempo nei 
monasteri, e in seguito mantenendo per sé la direzione dei 
monaci basiliani, i metropoliti conoscevano più o nieno i can
didati degni e capaci per un ufficio cost importante. Dal 
momento che la direzione della Congregazione Basiliana è passata 
in mano di semplici monaci, i protoarchimandriti basiliani con 
il loro Consiglio rivendicavano il diritto ad avere una voce 
decisionale nella nomina dei candidati all'episcopato».79

Le fam iglie nobili, che avevano m em bri della  fam iglia 
tra  i m onaci, con ogni m ezzo cercavano di fare di questi dei 
vescovi, o tte n e n d o  p riv ileg i ep iscopali d a  p a r te  del re, 
spesso  p e r  m ezzo d i beni im m obili o soldi. C 'erano casi in 
cui si a rriv av a  a nom ine senza  che l'arcivescovo m etro p o 
lita  ne  sapesse niente.

78 Sinodo di Brest del 1595, 10. DUB, 69. Troviamo una bolla di nomina episcopale alia 
diocesi di Peremy^l e Sarnbir, mandata dal metropolita Ipatij Potij a Atanasio Krupec’kyj, il 20 
giugno 1610 in АкЮЗР, N. 40, p. 64.

79 ВЕЛИКИЙ, Літопис, 4, 182.
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A ll'inizio del secolo XV11I, Roma p ro ib i ogni in iz ia tiv a  
p e r  ricev ere  un privilégie» vescovile d a  p a r te  dei Rc dl 
Polonia .80

6 .  L a n o m i n a  é p i s c o p a l e  s o t t o  l ' A u s t r o - U n g h e r i a
Nelle te rre  della  Galizia so tto  l 'im p e ro  au s tro -u n g a ric o

tu tte  le nom ine erano  im peria li. 81 Spettava  a ll'arc ivescovo  
m e tro p o lita  di L’viv la co n fe rm a  o n o m in a  ecclesia le  e 
l 'in sta llaz ione  del nom inato  im p e ra to rio .82 Nel SluÉ ebnyk  
S v ja ty te lsk ij edito  da A. Baèyn’skij a L’viv nel 1886, p rim a  

d e l l 'a t to  d e lla  c h iro to n ia  si svolge u n  d ia lo g o  t r a  
l 'o rd in a n te  e il vescovo nom ina to . In q u esto  d ia logo  il 
consacran te  chiede il docum en ta  di n om ina  d a  p a rte  della 
Santa Sede rom ana e solo dopo la sua le ttu ra  il consacrato re  
in tim a al nom inato  di leggere la professione di fede .83

7 . B e n e d e t t o  XV e  la  n o m in a  é p i s c o p a l e
Un a ltro  caso in té ressan te  lo trov iam o  all'in iz io  del XX 

secolo. Il 29 gennaio 1917, il pap a  B enedetto XV ém ana una 
le t te ra  a p o s to lic a  d i p ro v v is io n e  d e lla  e p a r c h ia  di 
Perem ySl ’ , 84 m a solo «de hac vice dero g an tes» , p e rch é  il 
m etropo lita  e ra  in prig ione e non  p o teva  agire, secondo il 
d iritto , ch iam ato  «privilegium » ne lla  le tte ra , co n fe rm a to  
dalle  bolle «Decet Rom anum  Pontificem » del 23 febb ra io  
1596 e «In Universalis Ecclesiae» del 24 febbraio  1807.

8 . C o n c l u s i o n e
L 'arcivescovo m etropo lita , capo  della  Chiesa, sp ed lsc e  

egli stesso la bolla di nom ina dopo  l'e lezione da  p a rle  del 
sinodo dei vescovi. Gli a ltri casi in d iversi period l s to rh ’l n1 
dovevano to llerare , m a non sono nella  trad iz io n o  genuliui 
della Chiesa di Kyiv.

80 II 16 dicembre 1728, il cardinale Oliviero, in nome di Benedetto XIII, proiblscn ni 
basiliani di procurarsi delle dignità ecclesiastiche (si parla di arcivescovato, vcscovuto, 
archimandria) senza il permesso dei Superiori. Cf. DPR, 2, 58-59.

81 БАЧИНСБКІЙ, 426-430.
82 БАЧИНСЬКІЙ, 182. ШЕПТИЦКІЙ, О поставленю о. Хомишина, 3-4.
83 Служебникь Святительскій содержащъ вь •* по чину святыя восточным церкви 

Літургію святителскую и прочїя обряды Святителемъ прислугиающїя, изд. Л. БачилськН!, 
Львовъ 1886, 118-119.

84 Cf. DPR 2, 521-522.
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VIII. Il giuram ento e la consacrazione del vescovo 

1. I n t r o d u z i o n e
In q u a n to  il vescovo  n o n  è solo u n  p o r ta to re  d i 

giurisdizione nella  Chiesa, m a u n  sacerdote di prim o rango, 
p e r  p o te r  e se rc ita re  il suo m an d a to  san tif ic a to re  deve 
essere consacrato  a tale servizio. Prim a della  consacrazione 
em ette  la  p ro fessione  di fede catto lica e il g iu ram en to  di 
fed e ltà  verso  il Capo della  sua  Chiesa, cioè l 'a rc iv e sc o v o  
m e tro p o lita  di Kyiv, HalyC di tu tta  la Rus’. II g iuram ento  si 
fa  d u ra n te  la  c h iro to n ia  del vescovo, se l 'a rc iv e sco v o  
m e tro p o lita  in  p e rso n a  lo consacra . Se il n o m in a to  è 
co n sa c ra to  d a  u n  vescovo delegato  dell'arc ivescovo  m e
tro p o lita , d u ra n te  la  ch iro to n ia  il delegato  acce tta  solo la 
p ro fessione  d i fede. II g iu ram ento  di fede ltà  v iene em esso 
p rim a, nelle m an i dello  stesso arcivescovo m etro p o lita , o 
p e r  delega spéciale di u n  vescovo .85

2 .  II t e m p o  c o n c e s s o  p e r  la  c o n s a c r a z i o n e  v e s c o -  
v i l e
II tem p o  concesso p e r  essere consacra to  vescovo è tre  

m esi d o p o  la  co n fe rm a  della  nom ina. II sinodo  di Brest 
stab ilisce :

«Se una tale dignità è conferita a una persona laica, essa avrà 
il dovere di essere ordinata entro tre mesi sotto pena di essere 
privata della dignità... perché fino ad oggi ci sono quelli, che 
avendo accettato l'ufficio da numerosi anni, non si fanno or- 
dinare, con il pretesto di dispense».86

3 .  L 'o r d p  e  la  r e g o l a 87 d e l l ' i n t r o i t o  m i n o r e

«L'ordo e la regola dell'introito minore si svolge cosi: il 
giorno stabilito dal metropolita, i vescovi si riuniscono nella 
seconda ora del giorno nella cattedrale e aspettano il mo
menta...88

...il metropolita manda l'arcidiacono con gli altri diaconi, che 
vanno verso l'altare, dove sta seduto il candidato, vestito in tutti 
i paramenti sacerdotali, e lo prendono e lo conducono al posta

85 Cf. nETPyiUEBHHTb, ratuipaxJlimonua, et, 1772, 155-158; ODUM 2, 132.
86 Sinodo di Brest del 1595, 10. DUB, 69.
8  ̂ Ustav “ regola. Vedi Gbssario.O O
00 II testo completo in Appendice.
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preparato, dove sta rail!gurala I'aquila89, e lo fanno sposiare 
sull'aquila, e gli consegnano la professione scritta su fogli. ligli 
fa un leggero inchino verso il metropolita, seduto sul suo 
sgabello come prescritto, e al principe alla sua destra, e ai 
vescovi anche loro ai loro posti, legge la sua Professione davanti 
a tutti».90

4 . L 'o r d o  d e l la  c o n s a c r a z i o n e  a  v e s c o v o

«Dopo il canto del Tiysvjatoje,91 il consacrante sale sul gradino 
davanti all'altare; il consacrando gli viene presentato dal lato 
destro dai due conconsacranti. II cartofilace si affaccia dal lato 
sinistro e gli porge una carta su cui sta scritto... Se non ci sarù II 
cartofilace, l'arcidiacono lo sostituisce e proclama: Stiamo 
Il consacrante, in modo da essere sentito da tutti i presenti, legge lo 
scritto: Con il voto e il consenso dei amici di Dio. La 
divina, che sempre guarisce ogni infermità alle
mancanze, désigna N.N. presbitero amato da Dio, come vescovo della 
città N.N. da Dio custodita. Preghiamo dunque per lui, perché 

scenda su di lui la grazia dello Santo. E mentre tutti
acclamano per tre volte: Signore, pietà il consacrante âpre il vangelo 
mettendolo sul capo e sulla nuca del candidate, sostenuto anche 
dagli altri con-consacranti. Poi fa tre segni di croce sul suo capo e, 
imponendogli la mano, prega cosi: nostro, che
per mezzo del tuo glorioso a hai stabilité
l'ordinamento dei gradi e degli ordini per servire e I
tuoi venerabili e immacolati sacramenti nel tuo santuarlo - prima 
gli apostoli, poi i profeti e infine i dottori Tu stesso, signore (II 
tutte le cose, guarda questo eletto e ammesso al giogo cvnngelleo e 
alla dignità episcopate, per mano di o degli
vescovi con-consacranti qui presenti. Fortificalo con In dlseesa, la 
forza e la grazia del tuo Santo Spirito, come hai I sa ni I
apostoli e i profeti e come hai unto lo zar e hai II
consacrante. Rendi il suo pontificato irreprensibile. ill

14')

89 In questo momento tra l'iconostasi e i sedili occupati dai vescovi si stendo n (nun um 
tappetino sul quale sono raffigurate le mura e le torri di cinta di una città con tre purin dalle 
quali escono tre fiumi e sopra la città si libéra, con ali distese, una grande aqulln nuinola!«. SI 
stende il tappeto in modo ehe la coda dell'aquila guardi il santuario, e la sua testa sla rivoli« 
verso i vescovi. Onde il nome di aquila, ô octôs1, dato a questo tappetino. Le mura dclln città 
simboleggiano la città dove ha sede un vesedvo. I tre fiumi significano il carisma délia dollrlna 
ehe deve possedere il pastore di una chiesa, e l’aquila omata con il nimbo e attorniata di iaggl 
risplendenti è il simbolo dell’apostolo s. Giovanni, detto l’apostolo teologo. Sitnconn <11 
Tessalonica, PG 155, Kc<t>. Z' col. 407^. (P. De Meester, Studi sui Sacramenti amministrati 
secondo il Rito Bizantino, Roma 1947, 266).

^  Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis - 1423. BEHELLIEBMH'b, 32*37. ha 
Professione sta con il testo completo in Appendice.

^  Vedi Glossario.
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ogni purezza, perché sia santo per essere degno di chiedere ehe
è necessario alla salvezza del popolo e di essere te.
Esclamazione: Perché è santificato nome e glorificato il regno 
del Padre, del Figlio, e dello Spirito nei
secoli dei secoli. E dopo 1 'Amen,uno dei consacranti dice le 
seguenti suppliche a voce sommessa,92 in modo che gli altri con- 
consacranti possano sentire e rispondere. Mentre si dicono queste 
invocazioni, il consacrante tenendo la mano sul capo del 
consacrando, prega cosi: Signore Dio nostro, la natura
dell'uomo non puö sostenere la
prowidenza hai stabilito dei dottori della nostra stessa condizione 
umana per stare sul tuo trono al fine di sacrificio e
oblazione. Tu, Signore, ehe hai consacrato questo tuo servo come 
costruttore della grazia pontificale, fallo essere imitatore del vero 
Pastore ehe offre la propria vita per le tue pecore, guida dei ciechi, 
luce di coloro ehe sono nelle tenebre, maestro degli stolti, luminare 
nel mondo. Cosi, dopo aver curato in questa vita le anime a lui 
affidate, potrà stare senza arrossire davanti al tuo tribunale e 
ricevere la grande ricompensa ehe hai preparato per quanti soffrono 
per l'annuncio del tuo Vangelo. Esclamazione: Poiché a te si addice 
avéré pietà e salvare,Dio nostro, e noi rendiamo gloria a te, al
Padre, al Figlio e alio Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei 
secoli. E dopo l'Amen, alza il Vangelo e lo pone sulla santa mensa. 
Poi impone l'omoforio93 al consacrato, dicendo: e
similmente i concelebranti e i cantori ripetono tre volte la stessa 
acclamazione. Poi il consacrante e gli altri vescovi abbracciano il 
consacrato. Dopo le acclamazioni abituali, vanno al sintrono. 11 
consacrato si siede per primo dalla parte destra del consacrante e 
dà la pace alla lettura dell'Apostolo. Prima degli altri si comunica 
al prezioso Corpo e Sangue di Cristo. Ed è lui a dare la comunione al 
consacrante e agli altri».94 * * *

QO
Le suppliche con il testo completo stanno in Appendice.

^  Vedi Glossario.
^  Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis * 1423. BEHEIUEBHHl), 37-39. Cf.

MAPYCHH, 39, che scrive dei consacrato, che «...durantc la santa Comunione si comunica per
primo dopo il metropolita al Santo Corpo e Sangue dcl Signore...►.
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5. La co n sa cra z io n e  cla p a rte  del m e tro p o lita
t  u n  p rec iso  e p e rp e tu o  d ir itto , p riv ileg io  e d o v e re  

dell'arcivescovo m etropo lita  di Kyiv, Halyc di tu tta  la Rus’ 
di o rd in a re  i vescovi della  sua  p ro v in c ia  e de lla  sua  na- 
z ione .95

Compie questo  suo com pito e privilegio con alm eno due  
a ltri vescovi della sua Chiesa.96

6 . La co n sa cra z io n e  da p a rte  di o rto d o ssi
Al «dubium », se un  vescovo d i rito  greco consacra to  da 

u n  vescovo scism atico  ed  e re tico  sia v a lid a m en te  c o n 
sacrato , e se debba e possa essere di nuovo consacrato  «sub 
conditione», il Sant'Uffizio rispose il 13 m arzo  1669 che u n a  
tale  ch iro ton ia  e valida m a illecita e h a  bisogno d i «relaxa- 
tione» q u an to  alia sospensione e d ispensazione q u an to  alia 
i r r e g o la r i ta .97

7 . La co n sa cra z io n e  da p a rte  di un solo v e s c o v o
Nel caso di consacrazione di u n  vescovo da p a rte  di un

a ltro  vescovo, abbiam o solo tro v a to  la n o tiz ia  che bisogna 
seguire il p rescritto  dato  da  Pio IV l ' l  1 agosto 1562.98

8. La c o n s a c ra z io n e  co n  la p a r te c ip a z io n e  di v e s 
c o v i la t in i

Il m e tro p o lita  Ruc’kyj r ic e v e tte  la  p ie n a  p o te s tà  di 
co n sacrare  vescovi in casi s trao rd in a ri, con  vescovi la 
t in i .99 A nché in a ltri casi vescovi la tin i possono  essero 
p a r te  a ttiv a  ne lla  consacraz ione  di un  vescovo délia  
m etropo lia  di Kyiv e al c o n tra r io . 100 Q uesto documenU) 
h a  valore, q u an d o  le d is tanze  n o n  sono v e lo c e m e ill#  
superab ili e puô  avéré u n a  adeguazione partico larn ie iüe  
p ro ficua  in tem pi di gu erra  o persecuzione . 101

98 Cf. Costituzione apostolica «Decet Romarmm Pontificem* di Clemente V ||l  tjtl M  
febbraio 1596.

96 Sinodo di Brest del 1595, 10. BUB, 69. •
97 S. Off., 13.03.1669, in Testi di Diritto nuovo, 167.
Troviamo un documento dello stesso tenore, dato da Clemente VIII, Il Id ^tS

Ruthenorum, 267.
S. Off., 13.03.1669, in Testi di Diritto nuovo, 167-169. Non abbiQtllU <ihvhIu H Pre"

scritto.
99 Breve di Paolo V del 10.12.1615, in DPR 1, 358. Cf. ancllfl Prop. ( ’»W - 28- ° 4- 

1710, N’ 31, in Testi di Diritto nuovo, 167-169.
100 Testi di Diritto nuovo, 317. DPR 1, 358-59.

Per quanto riguarda la consacrazione di un vescovo uriito dl Kyiv 
vescovi latini, cioè senza la partecipazione di un con-consacrante dl rlto 
abbiamo trovato alcuna traccia.

da parte di soli 
orientale, non ne
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9. La consacrazione da parte di un vescovo ehe
non è il Capo délia Chiesa
Per giusto e grave m otivo, l'arcivescovo m etropo lita  puô  

d e p u ta re  u n  a ltro  vescovo alla consacrazione del nom inato , 
al qua le  assegna anche vescovi assisten ti. 102

1 0 . Il lu o g o  d élia  co n sa cra z io n e  del v e s c o v o
N ella p ra tic a  m olto  spesso il -vescovo n o m in a to  v iene

c o n sa c ra to  n e lla  c a tted ra le  délia  diocesi p e r la qua le  è 
n o m in a to , 103 in  q u a lch e  caso ne lla  c a tte d ra le  d e ll 'a r-  
c ivescovo m etro p o lita , o anche in a ltri p o s ti . 104 Il c e n tro  
délia  Chiesa p a rtico la re , ehe è la catted ra le  del Capo délia 
C hiesa, sem b ra  il luogo in  cui si c e leb rav an o  le con- 
sac raz io n i ep iscopali. A nche a causa  delle  d iffico ltà  di 
sp o stam en to  ehe esistevano nei tem pi antichi, è p iù p lau- 
sibile la tesi ehe il luogo dell'o rd inazione p iù  spesso utiliz- 
z a to  fosse  la  c a t te d ra le  d e ll 'a rc iv e sc o v o  m e tro p o lita . 
Sarebbe in te ressan te  u n a  statistica al proposito .

1 1 . C on clu sion e
N orm alm ente  l'arcivescovo m etropolita  di Kyiv, Halyc di 

tu tta  la  Rus’ acce tta  il g iuram ento  e consacra il cand idato  a 
vescovo d i u n a  p a rte  délia  sua Chiesa. È un  suo preciso  e 
p e rp e tu o  d ir i t to ,  p riv ileg io  e d o v e re . D iverse  a ltre  
p o ssib ilità  si possono  verificare , p e r  p o rta re  a te rm ine  la 
co n sac raz io n e  ép iscopale, sem pre in accordo  con il Capo 
délia  Chiesa.

IX. La com unicazione délia  continuità apostolica del vescovo

1. In tro d u z iô n e
La dom an d a  ehe ci poniam o adesso è se la com unicazione 

dé lia  co n tin u ità  aposto lica  ecclesiastica e g iu rid ica 105 del 
vescovo dé lia  Chiesa u n ita  di Kyiv avvenga a ttra v e rso  la 
so la  m ise rico rd ia  d iv in a  o anche p e r  g razia  délia  S ed e  
aposto lica  ro m an a . 106

102 ПЕТРУШЕВИЧЪ, Галицкая Л-ктопись сь 377-378, 421.
103 ПЕТРУ ШЕВИЧЪ, Галицкая Л-ктопись сь 155, 421 -
104 ПЕТРУШЕВИЧЪ, Галицкая Л-ктопись сь 1772,277-8.
10  ̂ РагИашо di potestà di ordine e di giurisdizione.
103 Prop. Congr. part. 11.08.1634. Atti, fol. 510, Archiepiscopus maior: tituli ab ipso 

usuipandi. Tésti di Diritto nuovo, 27.
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2 . La co n tin u ité  a p o sto lica
Come avvengu lu oom unlcazione dello stato  ép iscopale  ù 

de tto  dal sinodo di Brest del 1595 - can. I l e  an che  dalla  
«Decet R om anum  Pontificem». Il sinodo di Brest ci dice che 
il vescovo, p e r p o te r  essere co nsacra to  e c o m in c ia re  ad  
ese rc ita re  il suo m inistero , deve ricevere  le le tte re  s a c re  
d a ll 'a rc iv e sco v o  m e tro p o lita , e n o n  d a  R om a . 107 Ma il 
d o cum en to  pontificio  conferm a, solo in un  certo  m odo, la 
decisione sinodale:

«Quello che sarà eletto, secondo la consuetudine o il modo 
riconosciuto, o nominate, sarà confermato e istituito dall'ar
civescovo metropolita di Kyiv e Malyc, il quale potrà e dovrà 
conferirgli la consacrazione all’ufficio con l'autorità e in nome 
della Sede Apostolica».108 *

La giurisd izione épiscopale viene d u n q u e  co m u n ica ta  al 
vescovo della  Chiesa u n ita  di Kyiv tra m ite  l 'a rc iv e sco v o  
m etropo lita  di Kyiv e Halyé, in m odo esclusivo, m a in nom e 
della Sede apostolica rom an a.

A ll'in izio  del n o s tro  secolo l 'a rc iv e sco v o  m e tro p o li ta  
A ndrea  S ep tyc’kyj scriveva:

«Ogni vescovo deve ricevere la scienza e la potes là del- 
l'adempimento dei Sacramenti e la potestà spirituale dalle manl 
di Cristo; se non le riceve dalle mani di Cristo, non le rioeve per 
nulla. E dalle mani di Cristo le riceve, quando le riceve dalla 
successione Apostolica. E questa successione Apostolica passa 
attraverso la potestà del Santissimo universale Papa Romano».'|,M

3. C on clu sion e
Secondo la trad izione della Chiesa u n ita  di Kyiv, o.sprtwm 

da A ndrea Septyc’kyj, la con tinu ità  aposto lica cccIonIuniU'H 
(p o tes tà  di o rd ine) del vescovo della Chiesa u n ita  dl Kyiv 
v iene trasm essa  con la consacrazione da  p a rte  del Capo 
de lla  Chiesa con il consenso  del s inodo  e in nom e d e l  
vescovo di Roma, a ttraverso  la grazia dello Spirito Sam o. La 
co n tin u ità  aposto lica  g iu rid ica  (p o te s tà  di g iu risd iz ione) 
v iene trasm essa  a ttrav erso  la co n tin u ità  aposto lica  eccle- 
siastica  (p o te s tà  di o rd ine), la decisione  del C apo della

107 DUB. 70.
108 DUB, 293.

iUEnTHUKlfï, O nocmaejienio o. XoMuuitma, 15.
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Chiesa in  accordo  con  il sinodo e in nom e del vescovo di 
Roma.

X. La in tron izzazione di un vescovo

1. Intro duzione
La in tro n iz z a z io n e  o is titu z io n e  è la  p ro c e d u ra  d i 

co n fe rim en to  d e ll'u ffic io  ecclesiastico, cioè la  condizione 
im m e d ia ta m e n te  p re v ia  a ll 'e s e rc iz io  d e lla  fu n z io n e  
vescovile in  u n  d a to  luogo su u n a  p arte  del popolo di Dio.

2 . L 'o rd o  d e ll'in tro n iz z a z io n e
L'euchologio del m etropo lita  di Kyiv ci dice:

«Dopo la santa Liturgia il metropolita e tutti gli altri vescovi 
si tolgono tutti i paramenti, e il nuovo vescovo aspetta nei 
paramenti l'ordo della intronizzazione. Davanti all'iconostasi, 
dalla parte della protesi, ciôè dalla parte sinistra, preparano un 
trono pontificio e due anziani canonici accompagnano il nuovo 
vescovo e lo insediano sul trono. In questo momento il 
protopresbitero dalla parte destra, un altro presbitero degli 
anziani sacerdoti dalla parte sinistra, lo fanno alzare e sedere, 
dicendo: Ispolla eti despota,110 e di nuovo lo fanno alzare e 
sedere dicendo lo stesso, e anche la terza volta lo insediano, e 
cost allontanandosi poco dal trono cantano A Santo Vescovo 
della città pro te tta  da Dio NN. m old  anni. Questo lo cantano i 
cantori. I detti canonici gli tolgono tutti i sacri paramenti, e 
dopo il servitore di cella del metropolita gli impone il 
paraman111 con le strisce, e anche gli impone I'icona, dopo il 
mandia con le strisce, e il protopresbitero con gli altri lo 
accolgono e 1'accompagnano dal metropolita e dai vescovi...».112

3 . II d o cu m e n to  di co n se g n a  della e p a rc h ia
La consegna  de lla  ep arch ia  si svolgeva o d ire tta m e n te  

d opo  la  consacraz ione  o il g iorno seguente, e tu tti salu ta- 
vano  il nuovo  vescovo con il «bacio della pace». In seguito  
si r ito rn a v a  dal m e tro p o lita  e dal sinodo dei vescovi che 
c o n se g n a v a n o  al n u o v o  vescovo il -docum enta , .-della 
consegna della  sua  ep arch ia . 113

Capitolo III

Vedi Glossario.
111 Peremanatka nel testo originale. Vedi Glossario.
112 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensls • 1423. M A PyC W I, 39-40.
113 MAPyCHH, 45.



4 . L 'a c c e t ta z io n e  d e l n u o v o  v e s c o v o  n e l  s in o d o  
d e i  v e s c o v i
L'euchologio del m etropolita  di Kyiv ci dice:

«In seguito, il giorno stabilito dal metropolita, si riuniranno 
da lui i vescovi dopo il mattutino, la seconda ora del giorno; si 
siede dove è consuetudine per lui sedere con i vescovi (sic!). II 
metropolita siede al suo posto, i vescovi ai loro posti, ciascuno 
lungo due lati, il nuovo vescovo non entra, ma aspetta fuori; il 
cartofilace o l'arcidiacono esce con altri diaconi designati dal 
metropolita e, preso il nuovo vescovo, lo accompagnano dentro e 
lui, entrando dalla porta, fa tre inchini al metropolita, li fa 
gradualmente awicinandosi a lui, e bacia il ginocchio destro del 
metropolita, e anche la mano destra che riposa sul ginocchio e 
dopo la guancia destra, e indietreggiando un poco, di nuovo gli si 
inchina. Si- canta A d m ultos annos al metropolita e il nuovo 
vescovo abbraccia tutti gli altri vescovi che stanno dal lato 
destro e sinistro e allora si siede al posto prefissato tra i 
vescovi».114

Q uesta so len n ité  significa l 'a c c e tta z io n e  u ffic ia le  del 
nuovo vescovo nel sinodo, cioè nel collegio dei vescovi.

5. C on clu sion e
Pur se consacrato , p e r p o te r esercitare  la sua m issionc, II 

vescovo deve essere in tron izzato  e ricevere  u n  docu m o n lo  
de lla  consegna della  sua ep arch ia . La bo lla  d 'in v c s tltu ra  
canonica del nuovo vescovo prov iene dal capo della  Chle.sa 
p a rtico la re  di Kyiv, che con il suo sinodo  h a  la p o te s té  dl 
regolarsi secondo le discipline della p ro p ria  Chiesa.

XI. 1,1 ruolo del vescovo di Roma, del capitolo, del proto* 
sincello, dei fedeli, nella investitura del vescovo

1. Introduzione
Per com pletezza  d 'in fo rm azione, dobb iam o  an co ra  stu- 

d ia re  il possib ile  ruo lo  svolto  d a  a ltr i p e rso n ag g i nella  
in v e s titu ra  de l vescovo b izan tin o  ca tto lico  n e lla  rea l té  
u c ra in o -b ie lo ru ssa .
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114 Euchologium seu Trebnyk Metropolitae Kioviensis - 1423. MAPYCHH, 39-40.
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2. Il vescovo di Roma
II ru o lo  del Pontefice  rom ano  nclla  in v e s t i tu ra  del 

vescovo della Chiesa di Kyiv è dichiaruto in diverse fond. II 
s inodo  di Zam ost’ scrive ehe «il Sommo Pontefice è capo e 
p rin c ip e  del re s to  de i Vescovi». Perciô i vescovi, av u ta  
conoscenza  de lla  m o rte  del Rom ano pontefice, con i lo ro  
s u d d iti , d e v o n o  c e le b ra re  l 'u ffic io  d iv in o  fu n e b re  e 
p reg a re  Dio p e r  la felice elezione del nuovo Papa . 115  

II sinodo di L’viv del 1891 si esprim e in questi term ini:

«Tutto quello ehe la Chiesa Cattolica, o con giudizio solenne, o 
tramite il magistero ordinario e solenne come rivelato da Dio, 
propone alia fede, lo crediamo, con professione solenne lo 
professiamo e insegniamo; proprio quello ehe è stato deciso nel 
Concilio Ecumenico Vaticano nelle costituzioni dogmatiche, sulla 
fede cattolica, sulla Chiesa e sul Romano Pontefice, e la sua 
piena, suprema, ordinaria e immediata potestà e imperio su tutti 
e su ciascun singolo pastore e fedele, e la sua infallibile autorità 
nell'insegnamento, quando parla ex Cathedra».116

«E dunque l'assoluta autonomia delle Chiese, ehe sono di 
diverso rito, o lingua, o nazionalità, deve essere assolutamente 
scartata da questa forma di governo ecclesiastico».117

Ma parlan d o  del vescovo lo stesso sinodo di L’viv dice:

«Corne il Romano Pontefice è collocato sul più alto osserva- 
torio, da dove puö osservare la vigna del Signore estesa in tutto 
l'universo... cosi il Vescovo è costituito dallo Spirito Santo os- 
servatore della vigna particolare, ehe per mandato del Signore gli 
fu consegnata in custodia».118

Per le foiiti canoniche della Chiesa di Kyiv, l'a rc ivescovo  
m e tro p o lita  d i Kyiv h a  la  so llecitudine di tu tta  la Chiesa 
p a rtico la re  e dopo  l'elezione della te rn a  da p a rte  del sinodo 
nom ina  il vescovo eparch iale  in nom e del vescovo di Roma. 
Ma ne lla  p ra tica , corne abbiam o visto nel secondo capitolo, 
il vesco v o  d i Rom a g o d ev a  di u n  d i r i t to  n o rm a le  
d 'in v e s titu ra  del vescovo eparch iale  della Chiesa di Kyiv.

115 Замойський Синод, 242.
116 ADSL, 2, tit. 1, cap. 2.
117 ADSL, 115, tit. 7, cap. 1.
118 ADSL, 118-119, tit 7, cap. 3.
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La p o te s tà  di autoregolam entu '/.lone g a ran tita  aile  C h iese  
o rien tali dai tem pi apostolic! oslstova solo in m in im a parte .

3 . Il c a p ito lo , il p ro to s in c e llo  e i fe d e li
Il capitolo, il p ro tosincello  e a ltri sace rd o ti o m onaci, i 

fedeli n o n  h a n n o  voce leg ittim a  n e lla  n o m in a  de l lo ro  
pasto re . Non abbiam o tro v a to  segni ev iden ti stab ili di ta ie  
p ra tic a  e a lcu n e  eccez io n i e s is te n ti  c o n fe rm a n o  ta ie  
rego la .

4 . C on clu sion e
O ltre a ll'arc ivescovo  m etro p o lita , ai vescovi r iu n iti  in  

s in o d o 119  e al p ro to tro n io 120, anche il vescovo d i Roma 
giocava u n  ruo lo  nella  in v estitu ra  vescovile  d e lla  C hiesa 
u n ita  di Kyiv.

XII. Il ruolo del governante civile nella  nom ina del vescovo

1. In tro d u z io n e
Il ruo lo  del governante, ch iunque egli sia, ne lla  no m in a  

di vescovi p e r le eparchie  vacanti, d ipende d a  ogni nazione  
e dal periodo  storico. Non ci sofferm iam o su qu esto  p u n to  
p e rch é  tro p p o  esteso  il cam po di lavoro , in  q u a n to  si 
d o v reb b e  v isualizzare  la p ra tic a  di d iv e rs i g o v e rn a n ti  
(princip i, re, zar, im pera to ri) che d u ra n te  i secoli h a n n o  
so ttom esso  le te rre  della Chiesa u n ita  di Kyiv - i lituan i, i 
po lacchi, gli austriac i, i russi, gli u n g h e re s i . 121 V ediam o 
com unque qüalche  esem pio in co n tra to  nelle ricerche .

2 . Il ru o lo  del g o v e rn a n te  civ ile  n e lla  n o m in a  d el
v e s c o v o
N otiaiho che nel docum ento  Euchologium  seu  T reb n yk  

M etropolitae Kioviensis - 1423, in  u n  m om ento  gerarch ico - 
e c c le s ia le  co si im p o r ta n te  co m e  la  e le z io n e  o 
in tro n izzaz io n e  del vescovo, o p e ran o  solo l'a rc iv esco v o  
m etropo lita  con i vescovi riun iti accanto  a lui. Ma n o n  si l'a 
m enzione del governante, se non  solo corne p ré sen te  alla 
consacrazione  del vescovo. Per l'arc ivescovo  m e tro p o lita ,

Vedi al par. VI.
120 v edi al par. II.
121 Si potrebbero anche studiare casi corne Ostrozkyj, Cosacchi.
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ne lla  ch iesa  si p ré p a ra  «il trono  »ul rlul/o», m ontre p e r il 
p rin c ip e  solo «lo sgabello sotto  il rlulzo».122

Il 20  m aggio  1591 il re  Sigism ontlo III Vasa n o m in a  
M ichele K o p ystyns’kyj, vescovo di PeremySl’ . 123 Il ruolo  
d e l l 'a r c iv e s c o v o  m e tro p o li ta  e ra  s e m p lic e m e n te  d i 
a p p ro v a re  la  decisione rea le  e di o rd in ä re  il nom inato  a 
vescovo ed in tro d u rlo  nella sua eparchia.

L 'arcivescovo m etro p o lita  A ndrea Septyc'kyj spiega cosi 
il ru o lo  d e ll'im p era to re  austro-ungarico:

«Da noi nomina i vescovi il più illustrissimo nostro monarca 
ed imperatore. Ma con questa nomina e presentazione il nominato 
non riceve nessuna autorità spirituale ed in nessun modo 
potrebbe prendere su di sé la direzione spirituale e la potestà 
spirituale in base a questa nomina. E lo stesso diritto 
dell'imperatore di poter nominare vescovi, anche questo non 
dériva dal potere civile. Non ogni governante ha questo diritto; lo 
ha solo quello ehe lo riceve dal Vicario di Cristo. Il Papa di Roma 
ha dato questo privilegio al nostro imperatore e dunque egli puô 
utilizzare di questo privilegio.

E questo diritto di nominare, ehe cosa significa? Significa 
soltanto, corne se l'Illustrissimo Signore avesse espresso il suo 
desiderio, la sua volontà, perché qualche sacerdote sia installato 
vescovo tramite la potestà spirituale.

Di solito questo si svolge cosi, ehe l'imperatore, quando 
nomina qualcuno, scrive al Santissimo Padre e chiede ehe Lui, 
corne Vicario di Cristo, con la sua potestà Apostolica nomini e 
destini124 taie e taie sacerdote corne vescovo di taie e taie città. 
E allora il Papa lo fa vescovo, gli concede la potestà épiscopale. E 
bisogna ancora dire ehe, prima ehe l'imperatore nomini qual
cuno, chiede prima al Papa, se volesse averlo corne vescovo. Da 
noi si fa âllo stesso modo, solo con questa differenza, ehe la Sede 
Apostolica Romana ha dato ai Metropoliti galiziani la potestà e il 
diritto di investire vescovi in suo nome...».125

3 . Il d ir i t to  d el g o v e r n a n te  a lla  n o m in a  d el v e s 
c o v o  .
Il g o v ernan te  puô  nom inare  i vescovi della Chiesa un ita  

d i Kyiv solo se h a  ricevu to  in taie senso il priv ileg io  dalla

QlpIU)lo III

122 Cf. A. C. rieTpyuiemi'n«, "O' cnocoâHi uiâpnillii II norrniuimilü enucKona", in 
Eozocjioqckiü B'kcmnum, 3, 105.

123 COHEDMUhKMtt, 08,
124 Naznatyty noi (onto oil«liiiilo.
123 UIEflTHUKlM, O tiocnttiMiHiio o, A!tm u iuu*, 15 18.
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C hiesa p a rtic o la re  in acco rd «  con la Sede a p o s to lic a  
ro m an a . E anche in questo  caso, la n om ina  civile n o n  dù. 
an co ra  d iritto  ad  un  incarico  sp iritu a le  sen za  la n o m in a  
ecclesiastica.

4 . Le g a ra n z ie  p e r  la lib e ra  c ir c o la z io n e  d el v e s -  
co v o
Il vescovo deve essere  libero  nei su o i m o v im e n ti .  

N ell'esercizio della «Santa sp iritua le  p o te stà  giudiziale» sui 
suoi sudd iti, il vescovo eparch iale  non  deve essere  ostaco- 
la to  d a l p o te re  civile e da i la ic i . 126 D u nque  il p o te rc  
tem p o ra le  deve risp e tto  al vescovo .127 Per q u esta  rag ione, 
d u ra n te  il s inodo  di Brest del 1595, i vescov i ru te n i 
rivend icano  u n  p o te re  politico, il ehe e ra  nello  sp irito  del 
tem po. Il sinodo di Brest 1595 dice dunque:

«Perché più alto sia il nostro onore, e i nostri fedeli agnelli 
più ci rispettino e ascoltino, chiediamo ehe sia dato l’accesso al 
nostro metropolita e ai vescovi del nostro rito al senato di Sua 
Maestà il Re, e questo per moite e ovvie ragioni: abbiamo la 
stessa dignità e ufficio ehe i vescovi del rito della Chiesa 
romana...».128

5. C on clu sion e
A nche se in d iversi p e rio d i sto ric i i g o v e rn an ti d v lll 

h an n o  avu to  il d iritto  alla nom ina dei vescovi, q u esto  puft 
essere collegato al po te re  tem pora le  che in  qua lche  m odo 
anche il vescovo esercitava. Ma tu ttav ia  b isogna a ffe rm are  
ehe «...il p o te re  civile non  ha  nessuna p o te s tà  sp iritu a le  e 
non  puô  im m ischiarsi negli affari d iv in i» .129

XIII. C onclusione

Essendo il vescovo della Chiesa u n ita  di Kyiv p a rtec ip e  
delle due dim ensioni della  Chiesa - un iversale  ne lla  p a rti- 
c o la r ità  e locale, la  sua  sco m p arsa  d a lla  s c e n a  d e lla  
eparch ia  m ette  in m oto organism i a livello locale e a livello 
d i C hiesa p a rtic o la re . Il cap o  di q u e s ta  C hiesa, cioè 
l'arcivescovo m etropolita  di Kyiv, Halyc e di tu tta  la Rus’, ô

128 Sinodo di Zamost' del 1720, tit. VI. ASZ, 118.
127 Sinodo di Beiz del 1590. DUB, 8; Sinodo di Kobryn 1. DYMYD, 63-64.
128 Sinodo di Brest del 1595, 12. DUB, 70.
129 LUEriTHUKIÎt, 0  noemaexento o. Xomuwuho, 14. Niceo II, can. 3; in Discipline 

Antique, 250-251,



ten u to  a convocare tu tti i vescovi in sinodo elettivo. D 'altra  
p a r te  nessun  vescovo, p e r  nessuna rugione d ip en d en te  da 
lui, puô  assen tarsi d a  questo  m om ento im portan te  délia v ita  
co lleg iale  d é lia  p ro p r ia  Chiesa. Viene fa tto  il p rocesso  
in fo rm ativo  da  chi elegge il candidato  al vescovato, cioè dal 
sinodo. Le q u a lità  rich ieste  ad  un cand idato  a ll'ep iscopato  
sono: dignità, p ietà , rito  ru teno , scienza elevata, età m in im a 
d i 40  anni, celibato  o vedovanza, sacerdozio . Il m odo di 
e lezione a  vescovo è quello  collegiale a livello un iversale  
dé lia  Chiesa p a rtico la re , cosi corne viene rib ad ito  lungo i 
secoli d a  d iv erse  fon ti. Il sinodo  sceglie tre  can d id a ti, il 
c ap o  d é l ia  C h ie sa  n e  n o m in a  u n o . L 'a rc iv e sc o v o  
m e tro p o lita  sped isce egli stesso la bolla d i n om ina  dopo  
l'e lez io n e  d a  p a rte  del s inodo  dei vescovi. L 'arcivescovo 
m e tro p o lita  d i Kyiv, Halyë e di tu tta  la Rus’ acce tta  il 
g iu ram en to  e consacra  il cand idato  a vescovo di u n a  p a r te  
d é lia  su a  C hiesa. È u n  suo  p rec iso  e p e rp e tu o  d iritto , 
p riv ileg io  e dovere . La co n tin u ità  aposto lica  ecclesiastica  
(p o tes tà  di o rd ine) del vescovo délia Chiesa u n ita  di Kyiv 
v iene  tra sm essa  con la consacrazione  da  p a rte  del capo  
d é lia  C hiesa con  il consenso  del sinodo e in nom e d e l  
vescovo di Roma, a ttrav erso  la grazia dello Spirito santo. La 
c o n tin u ità  ap o sto lica  g iu rid ica  (p o tes tà  di g iu risd izione) 
v ie n e  tra sm e ssa  a t t r a v e r s o  la  c o n tin u ità  a p o s to l ic a  
ecclesiastica, la decisione del capo délia Chiesa p a rtico la re  
d i Kyiv in  accordo  con il sinodo e in nom e del vescovo di 
Roma. D unque la  bolla  d 'in v es titu ra  canonica del n u o v o  
vescovo p ro v ien e  anche dall'arcivescovo m etro p o lita  dé lia  
p r im a  sede. Nella re a ltà  s to rica , t ra n n e  l 'a rc iv e sc o v o  
m etropo lita , i vescovi riu n iti in sinodo, ed eccezionalm ente 
il p ro to tro n io , anche il "vescovo di Roma han n o  svolto un  
ru o lo  d ire t to  n e lla  in v e s titu ra  vescovile. A nche se in 
d iversi p e riô d i s to ric i i g overnan ti civili h an n o  avu to  un  
d iritto  ne lla  nom ina dei vescovi, tu ttav ia  «...il p o te re  civile 
n o n  h a  n e ssu n a  p o testà  sp iritua le  e non puô  im m isch ia rsi 
negli a ffa ri divini».

100 Capltolo III



CAPITOLO IV

DIRITTIE DOVERI DEL VESCOVO EPARCHIALE NELLA 
TRADIZIONE DELLA CHIESA UNITA DI KYIV

I. Introduzione

Insegnamento Santificazione Potesta legislativa
esecutiva
giudiziaria

Diversi sono i tip i di d iritti e di doveri del vescovo. Sono 
co n sid e ra ti seguendo  ta le  o rd ine: i do v eri de l vescovo 
rig u a rd o  ai suoi confra te lli vescovi m em bri de lla  s te s sa  
Chiesa partico lare; il vescovo nell'esercizio  del suo ufficio  
di p a s to re  de lla  Chiesa in q u an to  ta le , p e r  a rr iv a re  al 
m aestro , san tifica to re  e m in istro  del governo . Nel testo  
n o n  abb iam o u n a  d istinzione ch ia ra  tr a  i d iversi servizi 
fa tti con i doni dello Spirito santo  ricevuti dal vescovo con
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l'im posizione delle m ani in quan to  pas tore délia Chiesa di 
C risto, corne invece è espresso  nel grafico. La rag ione  è 
che  n e lla  v ita  p ra tic a , in  d iversi a tti, il p a s to re  p u ô  
svolgere con tem p o ran eam en te  diversi servizi alla volta.

II. Il vescovo nella comunione épiscopale

1. In tro d u z io n e
Y. C ongar scrive che i vescovi devono tra d u rre  concre- 

tam en te :

«...sul piano delle comunità, di cui ciascuna realizza 
localmente il mistero deU'Alleanza in Gesù Cristo, la verità  
sentita e vissuta dell'unità d'una medesima vita divina in tutti. 
L'identità délia fede professata e dei sacramenti celebrati, in 
comunità Iocali relativamente autonome, fonda precisamente la 
comunione».

P roseguendo  il suo  pensiero , il no to  teologo aggiunge 
che ta ie  com unione si esprim e in gesti di so lidarie tà  tra  i 
v e sco v i che  ra p p re s e n ta n o  o p e rs o n if ic a n o  q u e s te  
eparch ie ; la  com unione tra  le eparch ie  si a ttu a  nella  co
m u n io n e  t r a  i vescovi:

«Concordia e solidarietà nella fede, ma anche nelle regole più 
importanti délia vita ecclesiastiça: esse si realizzano e, insieme, si 
esprimono medianté contatti».

A n z itu tto  d ire tti e personali, con visite, osp ita lità , a s 
sem blée, sinodi.

«I sinodi sono il grande mezzo di realizzazione dell'unanimità 
délia Chiesa m ediante i vescovi; Non potendo partecipare 
personalmente ai sinodi o a qualche decisione presa nella loro 
assenza, i vescovi "ricevono" quejte decisioni e cosi, aderendovi, 
realizzano l'accordo délia comunione».1

1 CONGAR Y. - DUPUY B., ' L'episcopatot in thlmM (-Dlbllotcca di cujtura
rellglaM, ier. 2, vol. 94), Roma, ed. Paollno, 1909,
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2. R elazione c o n c re ta  tra  v esco v o  e s in o d o
II s inodo di Brest del 1590 rie labo ra  le rego le  p ra tich e  

della  com unione tra  i vescovi e dice che i vescovi devono  
riu n irs i in sinodo ogni v o lta  che u n  sinodo  è co nvoca to  
d a ll 'a rc iv e sc o v o  m e tro p o lita , a l tr im e n ti in c o rro n o  in  
репе. La r ice rca  e il conso lidam en to  del p a t to  d 'a m o re  
fra te m o  tra  i vescovi è un com pito costan te, che nécessita  
della  p resenza  perso n a le .2

II vescovo è obbligato a ven ire  al s inodo so tto  реп а  di 
m ulta . Se n o n  viene p e r  m ala ttia , a lia  p ro ssim a  sessiono 
deve g iu rare  che la ragione e ra  questa. Se qualche  vescovo 
n o n  fosse venuto  e non  avesse volu to  fa re  il g iu ram en to  in 
cui afferm ava che la ragione dell'assenza  e ra  quella  da ta , 
e ra  deposto . Aveva com unque il d iritto  di difendersi.

3 . II sin o d o co m e luogo di f ra te lla n z a
U n'anno  dopo, il sinodo di Brest del 1591 p a rla  già del 

sinodo come luogo di fratellanza:

«L'obbedienza a colui che precede, secondo il rango, deve In 
pieno conservare gli inferiôri nel rapporte con i supcriorl, 
l'arcivescovo metropolita in rapporte con il patriarca ecumenlco, 
i vescovi all'arcivescovo, gli archimandrititi ai vescovi... Se ill 
gradi inferiori in qualunque cosa fu commesso oltraggio da parle 
dei superiori, in tali casi l'appello contro di loro deve 1 no Unit's I 
aH'arcivescovo, e contro l'arcivescovo al sinodo generale».3

«Visto che negli ultimi tempi è entrato in consuctudlnu (II 
calunniarsi l'un l'altro e correre con lagnanze al santlsslinn 
patriarca, senza la volontà e conoscenza deH'arcivcscovo, * e 
come risultato di cio appaiono documenti ufficiali patrlarcull 
indirizzati all'arcivescovo e ai vescovi, con denoslzlone 
dall'ufficio, l'incorrere nella non-benedizione e maledlzlonu, • 
il sinodo, prevedendo la comparsa della cattiveria e perversllil 
umana, ha deciso: se chiunque riceverà tali documenti ulTidall 
dal patriarca contro il metropolita ed i vescovi, avendoll 
calunniati allé loro spalle, - tali documenti ufficiali non devono 
avere nessuna forza e non devono nuocere in niente a nessuno, 
senza l'esplicito ed aperto dibattito da parte del sinodo».4

2 Sinodo di Brest del 1590. DUB, 6.
3 Sinodo di Brest del 1591, 17. ЖУКОВИЧЪ, БрестскШ соборъ 1591, 59-60.
4 Sinodo di Brest del 1591, 20. Ibid., 62.
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Perché il sinodo sia il posto  dove si possono risolvere la 
m ag g io ran za  dei p ro b lem i esisten ti, ogni vescovo d e v e  
p o r ta r e  con  sé al s in o d o  tu tt i  gli a rc h im a n d r ite  gli 
igum eni, i p ro to p resb ite ri e gli a ltri sacerdoti is tru iti nella  
sc ien za  d iv in a  an ch e  so tto  p en a  di deposiz ione . Senza 
d u b b io  q u e s ti d o v e v an o  v en ire  p e r a v é ré  u n  v o to  
consultivo . II vo to  de lib e ra tiv e  res tav a  del m e tro p o lita  e 
dei vescovi.

4 . R e g o la rità  degli in co n tr i  s in o d a li
S econdo  la  p re sc riz io n e  dei saeri canon i, il s in o d o  

p ro v in c ia le  si deve ce leb ra re  a certi in te rv a lli di tem po  
p resc ritti. Q uesta p ra tic a  non  fu osservata nella Chiesa di 
Kyiv, dove si celeb ravano  i sinodi secondo le possibilità., 
F req u en tem en te  si riu n iv an o  sinodi elettivi. Si riu n iv an o  i 
vesco v i p e r  c e le b ra re  so len n ité , c o n d a n n a re  e r e t ic i ,  
tra t ta re  d i question i d iscip linari e cercare di coreggere gli 
abusi. Sotto  il reg n o  di Polonia i sinod i e le ttiv i n o n  si 
riu n iv an o  più; in fa tti e ra  il re  che nom inava i vescovi che 
il m e tro p o lita  conferm ava. Con l 'a rriv o  del p a tr ia rc a  di 
C ostan tinopo li G erem ia II nelle te rre  della  Rus’, l 'is t i tu to  
del s inodo  fu r ip r is tin a to  nella  Chiesa di Kyiv. E cosi d a l
1589 ved iam o tu tta  u n a  serie di sinodi che p o rta ro n o  al 
conso lidam ento  dell'un ione con Roma. II sinodo di Brest del
1590 stabilisce:

«Con questa nostra lettera disponiamo di celebrare concili e 
sinodi di noi steSsi e di tutto il clero della nostra santa Chiesa 
orientale cattolica ogni anno...».5

A nche nel 1626 i vescovi leg iferano  in m ate ria  e deci- 
dono  «di ce leb ra re  il concilio generale  ogni q u a ttro  ann i 
nel tem p o  e luogo ind ica to  dal m etro p o lita ; il tem po e il 
luogo  d ev o n o  esse re  co m un icati ai vescovi un  q u a r to  
d 'an n o  p rim a ».6

5
6

Sinodo di Brest del 1590. DUB, 0.
Sinodo dl Kobryn del 1626, U, DYMYD, (13 04,
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5. Il s in odo  com e trlbunulc per i v e s c o v i  
II solo sinodo puô  g lu tlia tre  un vescovo. Esistono d iversi 

casi d e ll'an tica  Chiesa di Kyiv, p e rv en u ti fino  a n o i .7 Nel 
1590 e nel 1593 i sinodi di Brest g iud icarono  il caso del 
vescovo di L’viv e K am janec’ Podil’s’kyj, G edeone Balaban 
in  litigio con la  c o n fra te rn ita  s ta ro p eg ia c a  d i L’viv. II 
vescovo v en n e  scom unicato . Dopo l 'u n io n e , d u ra n te  il 
s inodo  di Brest del 1596, i vescovi G edeone B alaban  o 
M ichele K o p y sty n s’kyj di Perem yàl fu ro n o  d e p o s ti  c 
scoraunicati. Prim a del sinodo di K obryn del 1626 il p ap a  
U rb an o  VIII co n fe rm ô  la  p o te s tà  d e l m e tro p o li ta  di 
« im porre  ed  infliggere pene» ai vescovi ehe n o n  si a tte - 
nessero  alla d iscip lina p re sc ritta .8

I sinodi ed  i con ta tti d ire tti tra  i vescovi di u n a  Chiesa 
p a rtic o la re  sono m ezzi in d isp en sab ili p e r  re a liz z a re  la 
com unione episcopate.

III. Le funzioni pastorali del vescovo eparchiale

1. In tro d u z io n e
Sulla base del sinodo di Lviv del 1891, il m e tro p o lita  A. 

Septyckyj scriveva sulle funzioni pasto ra li del vescovo:

«Come il Romano Pontefice è  collocato alia massima super- 
visione, da dove puo osservare la vigna degli eserciti del Signore, 
dislocati in tutta la terra, cosi il vescovo è  costitulto dallo 
Spirito Santo guardiano della particolare vigna ehe gll à al'I'Uliitii 
in custodia dal Signore. Come osservatore dunque deve vlgllm e 
giomo e notte, perché qualche estraneo non rechl danno alia 
vigna, e di più, deve trattenere già da lontano con la sun 
vigilanza ogni nemico della vigna e a suo tempo render« I Irulll 
della vigna al Signore.

Inoltre il vescovo è  pastore di quella porzione del greggo del 
Signore9 ehe è  stata affidata dal Signore alla sua cura personale, 
Come tale, dunque, sull'esempio dello stesso Cristo Signore, non 
si detrae dal dare l'anima sua per le sue pecore, se questo Ibsse 
necessario; giorno e notte, come è  già stato detto sopra, 
vigilando, ehe protegga quelle dal lupo, ehe conduca loro sul pin 
salubre dei pascoli e le allontani dai nocivi. È personalmente

Cupltnlo IV

7 Cf. STASIW, MetropoUa Haliciensis, 218. Anche 222-229.
8 DPR 1, 458-459.
9 Noto ehe la terminologia utilizzata qui dal sinodo di L’viv nel 1891 fcla stessa usntn (lai 

Concilio Vaticano II, che definisce la diocesi ^portio populi Dei>. Cf. Christus Dominus T/\ 
Lumen Gentium, cap. II.
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tenuto a "consolidate il debole, curare l'infermo, fasciare il 
ferito, riportare il disperso, cercare lo smarrito, guidare senza 
crudeltà e violenza" (Ez34.4).

Inoltre il vescovo è Angelo della sua Chiesa, come è chiamato 
nel libro deH'Apocalisse. Come tale è tenuto a custodire in modo 
accuratissimo in nome di Dio la sua Chiesa, e difenderla dalle 
insidie di Satana e dei suoi angeli, con circospezione 
oeulatissima, e questo non in modo libero o tiepido, per non 
cadere per caso nelle stesse minacce, che il Signore a tali angeli, 
tramite il servo suo profeta del nuovo testamento San Giovanni 
1'Evangelista, annunziô (Ap 3 e 4)».10

Dal m om ento  che il vescovo ha  inchinato  il suo capo da- 
v a n ti a lla  v o lo n tà  del Signore, si fo rm a tra  lui e la sua 
Chiesa locale «il legam e p iù  fo rte  che puô  esistere, pe rch é  
fo rm a to  d a lla  m an o  d i Cristo», che poi si ra ffo rza  e 
c o n sa c ra  col san g u e  com une, con la v ita  com une e il 
lav o ro  com une. Da q u esto  m om ento  - il vescovo , p e r  
m an d ato  di Cristo, deve essere non solo fratello, m a pasto re  
e p ad re ; deve vivere con tu tto  il suo cuore solo p e r il suo 
p o p o lo  c ris tian o , e con  tu t ta  la  sua  an im a  lav o ra re , 
sacrificare  tu tto  p e r il gregge, e se necessario, d are  la sua 
v ita . 11

2 . La c o n o sc e n z a  r e c ip r o c a
Q ualche ann o  dopo  il sinodo di L’viv e nello sp irito  di 

q u esto  sinodo  il nuovo  vescovo A ndrea Septyc’kyj, in un a  
le tte ra  p a sto ra le  sul “Lavoro C ristiano”, dava le seguen ti 
sp ieg az io n i d e lla  p ro p r ia  fu tu ra  a ttiv ità  p a s to ra le : il 
vescovo deve conoscere  il suo gregge; v isitare le c ittà  e le 
cam p ag n e , p a r la re  con  la gente p e r vedere  di che cosa 
h a n n o  bisogho e, se m anca  qualcosa, cercare  di a iu ta rli. 
Per la  gente  è necessario  conoscere  il vescovo, p e r  p o te r  
a n d a re  d ie tro  la  sua  voce e acce tta re  dalle sue m an i la 
g raz ia  e la  pace, che Cristo d à  a ttrav erso  di lu i . 12 E p e r 
q u e s ta  sua  m issione il vescovo deve ricevere  r isp e tto  ed 
avéré  la  p ien a  lib e rtà  di m ovim ento.

Già m olto  p rim a  di questo  il sinodo di Zam ost’ scriveva 
che il vescovo deve conoscere le sue pecorelle ,13

Sinodo di L'viv del 1891, tit. 7, cap. 3. Чинности, 195.
11 Cf. А. ШептицкШ, XpucmixHbcica робота. Зь I Пастырскою Лист«

Станислав веского, Жовква 1900, 3-4.
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3 . L’im p egn o p e rso n a te
Il m edesim o  A ndrea  S ep ty c ’kyj, a ll 'in iz io  d e lla  s u a  

m issione p a sto ra le  a capo de lla  C hiesa g reco -ca tto licu  
uc ra in a , com e arcivescovo m e tro p o lita  di L’viv h a  m olto 
bene  c a ra tte riz z a to  l'im pegno  p e rso n a le  che i.1 vescovo 
deve m e tte re  nell'esercizio  delle sue funzioni. Eccone un  
b ran o :

«So che tengo nelle mani la potestà consegnatami dallo stcsso 
Dio, e saprô far uso di tale potestà quando sarà necessario... So 
anche, che la stessa potestà non mi basta per il raggiungimento 
della meta e il compimento di do che intendo fare. E per questo 
il mio lavoro per il popolo e per Voi, Rev. Padri, non sarà solo 
1'esecuzione della potestà Episcopale, e ancor meno solo govorno 
burocratico. Predicando, confessando e catechlz/ando 
personalmente, mi sforzerô di fare sempre più di quello die 6 II 
mio stretto dovere...».14

4 . La salv ezza  delle a n im e
Il vescovo deve avéré cu ra  della  salvezza della  p ro p ria  

an im a e di quella  del popolo  cristiano , del gregge u dell« 
pecorelle di Cristo affidategli da  Dio.15

5. L 'ecu m en ism o
L'im pegno espresso  dal sinodo di Belz del 1590 à che II 

vescovo della  Chiesa u n ita  di Kyiv deve partlcolarm entM  
cu ra re  d i co n d u rre  il gregge ad  u n a  pacifica convlvcnzw e 
a l l 'u n i t à . 16 La s tru ttu ra  stessa  di q u esta  Chiesa, che ha 
d a l l 'a l t ro  la to  u n a  g e ra rch ia  p a ra lle la  o r to d o ssa , gll 
im pone  di cu ra re  con im pegno co stan te  il ra p p o r lo  con 
essa, e co llaborare  là dove è possibile p e r ragg iungeru  la 
p ie n a  u n ità  v o lu ta  d a  C ris to . Q juesta v o lo n tf i ^ 
e sp lic itam en te  esp ressa  ne lla  c a r ta  m agna d e lla  C h ie sa  
u n ita  di Kyiv che sono le deliberazioni del sinodo  di Brest 
del 1595.

Capitolo IV

14 А. ШептицкШ, О достоиньствс и обовязкахь священикдвъ. Листь ПастирскШ 
всечестного священьства Apxienapiu Львовской, Жовква 1901, 24-25. Questa à Г Impost а /lo no 
pastorale data dal sinodo di L'viv del 1891 e qui spiegata da àeptyc'kyj. Il sinodo parla dl 
questo nel titolo 7, capitolo 3, il che b riferito nella nota 10 di questo paragrafo.

15 Sinodo di Belz del 1590. DUB, 8.
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6 . Lo sp irito  m iss io n a rio
S econdo il s inodo  di Brest del 1590, la m issione del 

vescovo è:

«...elëzione, chiamata e mandato propriamente detto, con i
doni di autorità e di potere che gli sono inerenti, senza scapito
dei dohi spirituali che accompagnano il mandato formale
deH'apostolato».17

II vescovo è d u n q u e  l'ap o sto lo  che tra tteg g ia  s. Paolo, 
n e ll 'E p is to la  a i Rom ani: «m in istro  di Gesù C risto fra  i 
g e rtili, e se rc itan d o  il sacro  m in istero  de lla  p red icaz io n e  
del Vangelo d i Dio affinché l'o ffe rta  dei Gentili sia g radita , 
e ssen d o  san tif ic a ta  da llo  Spirito  Santo» (Rm 15,16). II 
vescovo  deve d u n q u e  c o n trib u ire  a lia  d iffu sio n e  d e lla  
g loria  di Dio nella  sua  san ta  Chiesa m a anche al di fuori di 
essa, p o rta n d o  alia fede quelli che sono an co ra  sprovvisti 
d i ta le  grazia.

7 . La t e r r i to r ia l i tà
Il p rin c ip io  secondo  cui la g iurisdizione del vescovo è 

te r r ito r ia le  è esp resso  m olto  ch iaram en te  dal s inodo  di 
Brest del 1590, che dice in proposito:

«Ciascuno deve stare nella sua diocesi, nessuno di noi deve 
immischiarsi in alcuna cosa dell'altro. Non dobbiamo consacrare 
sacerdoti, diaconi o suddiaconi per altre diocesi, non consacrare 
chiese, non dobbiamo dare degli antiminsi, e neanche in caso di 
bisogno andare a sposare e battezzare e non dobbiamo trattare 
nessun affare in nessun modo in un'altra giurisdizione, non 
dobbiamo accettare sacerdoti di altre giurisdizioni senza lettera di 
escardinazione e benedizione secondo le regole dei santi 
padri...».18

8 . La s ta b ilità
Il vescovo è legato  ad  u n a  d e te rm in a ta  c o m u n ità  di 

c red en ti in  u n  luogo précisé. Il sinodo di Brest del 1591 ci 
dice che:

17 Sinodo di Betz del 1590. DUB, 8.
18 Sinodo di Brest del 1590. DUB, 8.
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«I gerarchl non devono pas .sure19 senza ragione da una 

cattedra.ad un'altra. Qjjcsto dove valere per qualsiasi rango 
gerarchico20, secondo le regole dei santi apostoli e padri 
portatori di Dio».21

I can o n i p ro ib iseo n o  al vescovo di la sc ia re  la c ittù  
p rinc ipa le  della loro ca tted ra  e di passare  a q u a lu n q u e  ul
tra  chiesa della loro  ep arch ia .22

9 .  La r e s i d e n z a  e  la  p r e s e n z a  c o s t a n t e
Una vo lta  ricevu ta  una  eparchia, il vescovo n o n  puô  ri- 

f iu ta r la  e lasc iarla  q u ando  vuole, se n o n  p e r  m o tivo  di 
m ala ttia  sua o di u n 'a ltra  simile va lida  causa, secondo  il 
giudizio del m e tro p o lita n  tenu to  ad  avere la sollecita tu te la  
del gregge di Cristo a lui affidato . Il vescovo ep a rch ia le  
n o n  deve  d i p ro p r ia  v o lo n tà  a llo h ta n a rs i d a lla  su a  
ep arch ia  p e r lungo tem po. I canoni d icono che i vescovi 
n o n  devono stare  fuori delle loro diocesi p iù  di due  o tre  
mesi, se non  h an n o  ricevuto  il perm esso  dal su p erio re , e 
co m u n q u e  p e r u n  m otivo  valido . L 'assenza a n ch e  con 
l'av a llo  del su p erio re  n o n  p u ô  in n e ssu n  caso  n o rm a le  
essere superio re  a cinque mesi. Nei casi co n tra ri il vescovo  
eparch ia le  inco rre  in d iverse p en e .23

I vesCovi h an n o  d u n q u e  l'obbligo  di re s id en za  stab ile  
connesso  a  quello di vigilare sul gregge e perc iô  devono  
essere p re sen ti in  m odo costru ttiv o , n o n  ozioso. ft loro  
dovere  essere esem pio, conoscere  p e r  pascere , is tru lro , 
am m in is tra re  i sacram enti, lav o ra re , riem p ire  il p ro p r lo  
m in is te ro .24 *

1 0 . La s tr u ttu ra  in te rn a  d ella  e p a r c h ia
A. S ep tycky j sp iega  l 'o rg a n iz z a z io n e  in te r n a  d e lla  

ep arch ia  con queste parole:

19 перескакивать = saltellare.
90 Nel testo si utilizza la parola «santificatore».
^  Sincxlo di Brest del 1591, 3. ЖУКОВИЧЪ, БрестскШ соборъ 1591, 52.
^  Cf. cap. IV, par. V, n. 1. Traslanone del vescovo eparchiale. Vedi anche nota üucchuhIvh,
«о
z Sinodo di L’viv del 1891, tit. I, cap. 7. Додатокъ до чинностей, 322-325. I canoni 

antichi dicono, che i vescovi non devono stare fuori delle loro diocesi pit) di tre snttlmann 
(Sard. 11, 12), se non hanno ricevuto il permesso del superiore. L’assenza volontarla, elm 
durasse più di mezzo anno senza ;un motivo assai importante, sottomette il vescovo alia prl* 
vazione della sua dignità (AB. 16).

^  Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 116.
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«Il vescovo non puô da solo personalmente In ogni villaggio 
dirigere25, insegnare e distribuire la grazia Divina attraverso i 
S. Sacramenti, in ogni villaggio installa parroci, che al suo posto 
devono insegnare ai fedeli, condurli lungo la via della salvezza e 
organizzare e ordinare tutto secondo la volontà di Dio nella 
chiesa e tra la gente. Come gli Apostoli avevano in aiuto i 
discepoli di Cristo, cosi il vescovo ha i sacerdoti in aiuto, dei 
quali ognuno nella sua chiesa è il padrone della casa di Dio, al 
posto del Signore Dio».26

. _ . j

U na ta le  p rem essa  ci a iu ta  ad en tra re  nel m ondo in te rno  
de lla  ep arch ia  p e r  vedere  i copartec ipan ti e gli s tru m e n ti 
de lla  m issione salvifica del vescovo del luogo, che possono 
essere il vescovo ausiliare, il sinodo eparchiale , il capitolo, 
il p ro to sincello , il concisto ro , i p ro to p resb ite ri, i parroci, 
la  v isita  pasto rale , i sacerdoti, i m onaci e i laici.

A. II vescovo ausiliare
Sull'esem pio  degli an tich i corepiscopi, si fanno  vescovi 

ausiliari, ch iam ati v icari. Sono eletti e insta lla ti com e gli 
a ltr i  vescov i e p o r ta n o  il tito lo  di vescovo d i-u n o  dei 
c a p o lu o g h i d e lla  e p a rc h ia  o d i u n a  a n t ic a  d io c e s i 
scom parsa . Ma qu esto  n o n  dà  loro  il d iritto  a lia  p ro p r ia  
p o te s tà  in  questo  d istre tto . Non hanno  un  cerchio  di doveri 
p re d isp o s to  p e r  legge; si tro v an o  allé d ip e n d en z e  del 
v esco v o  e p a rc h ia le , ad em p io n o  i lo ro  in carich i negli 
a ffari litu rg ici e am m inistrativ i, o altri indicati dal tito la re  
d e lla  e p a rc h ia  d e lla  q u a le  sono au silia ri, o ne i c a s i  
s t r a o rd in a r i  d a lla  b o lla  d i n o m in a  d e ll 'a rc iv e sc o v o  
m e tro p o lita .27

B. II sinodo  eparch ia le
II s inodo  e p a rch ia le  è T assem b lea  dei sace rd o ti de lla  

C h iesa  lo ca le , sce lti p e r  p re s ta re  a iu to  al v e sco v o  
e p a rc h ia le  in  o rd in e  al ben e  di tu t t a  la c o m u n ità  
eparch ia le . La n o rm a  p e r la celebrazione del sinodo nelle 
singole ep arch ie  è di uno  ogni anno, anche se in p ra tic a  
estesa  a uno  ogni tre  anni. Solo il vescovo eparch ia le  puô  
convocare  il sinodo eparchiale, HU à anche lui che p resiede

26 Rjadyty nel tcsto.
26 A. ШептицкШ, Л ист  IhcmiiHKlÜ Ôn llifniui» A/ulp/m/itiii, op. cit., 25-26.
27 Cf. БАЧИНСБК1Й, 30.1 MtO, Ciim» «lililmiHl ЦП vlhlo nel cap. II, par. III, 3 e 4, 

anche il vescovo di Romn hfl noilllliftlfl i)|v«|«| «Milllrtll, nui non è una pratica normale alla lucc 
délia stessa costituzloiiû üpoelulli« *|)инН ИиЖй)Ш1П Punllflcunu, la quale garantiva II non 
intervento di Roma In mnterlfl il) iHHIllIW «|i|iHi|i)ill,
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quest'assem blea, mu lutluvlu puô delegare il p ro to sin ce llo , 
a svolgere tale  ufl'icio. Al sinodo eparch ia le  devono  essore 
ch iam ati in qua lità  di m em bri e sono ten u ti a ll'obb ligo  di 
p a r te c ip a rv i:  i c a n o n ic i d e lla  c h ie sa  c a t te d r a le ,  i 
p rofessori di teologia ed i catechisti delle scuole superio ri, 
i p ro to p re sb ite r i e u n  ra p p re se n ta n te  de l c lero  di ogni 
d is tre tto , e q u an ti del clero  ep arch ia le  il vescovo v o rrù  
ch iam are . Nel s inodo  ep arch ia le  l 'u n ico  leg is la to re  à il 
vescovo ep arch ia le , m en tre  gli a ltr i m em b ri del s in o d o  
h a n n o  so lam en te  u n  voto  con su ltiv o .28 II s inodo  di L’viv 
del 1891, che  lég ifé ra  in m a te ria , n o n  p a r la  d i la id  
p a rtec ip an ti al sinodo eparch ia le .29

G. II capitolo
A ll'inizio i kryloserano  e re tti dai vescovi con il c le ro  

lo c a le . 30 La conferm a da p a rte  di u n a  qualsiasi a ltra  au- 
to r i tà  ecclesiale  o civile n o n  e ra  n ecessa ria . Il p rim o  
cap ito lo  «m ore Cleri Ritus Latini» fu  e re tto  di p r o p r i a  
a u to r ité  nel 1598 dal p ro to tro n io , vescovo d i V olodym yr, 
Ipatij Potij.31 Altri, vescovi fondavano  capitoli. Sem bra che 
il p rim o  che abb ia  chiesto la con ferm a d a  p a rte  di Roma 
p e r  il suo capito lo  (fondato  nel 1687) sia s ta to  C ip r ia n o  
Zochovs’kyj, vescovo di PeremysT. Sotto l'in fluen /.a  d e lla  
co n tro rifo rm a  del concilio di T rento  e della  rich iesta  deg 11 
stessi o rien ta li, il d iritto  di e rig e re  c ap ito li e p a r d i la l l  
passé  cosi alia Sede apostolica ro m an a .32

II cap ito lo  h a  s ta tu ti p ro p ri. È fo rm ato  d a  un  n u m éro  
p rec iso  di m em bri - p re la ti, e canonici designatl per till 
tem p o  in d e te rm in a to . La co stitu z io n e  del cap ito lo  e II 
n u m éro  dei m em bri è d e te rm in a ta  dagli s ta tu ti. II Rom ano 
pon te fice  nom ina  com e p rim o  d ign ita rio  l 'a rc ip re sb lle ro ; 
il ca rto fila te  è n o m in a to  lib e ram en te  dal vescovo tru  i 
m em bri de l cap ito lo . Ino ltre  il p a rro c o  de lla  c a tte d ra le  
deve essere m em bro  del capitolo. I p re la ti e i canonici sono 
n o m in a ti da l vescovo, a sco lta to  il consiglio  d e l l ' i n t e r o  
capito lo , dai cand ida ti sacerdo ti celibi o vedovi seco la rl, 
che si d is tinguono  p e r  p ie tà , fed e ltà  a lla  Chiesa, v ita  e 
costum e in tegro , scienza ed  esperienza  negli a ffa ri de lla

Capitolo IV

28 Чинности, 253-256, tit. XIV; ASZ, 122, tit. VI.
29 Comunque penso che anche i laid prendono parte al sinodo eparchiale, conslderando dm 

ci sono rappresentanti dei laid ai sinodi provinciali, come quello di L'viv del 1891.
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31 Cf, MAKUCH, 97.
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C h iesa . Le c a r ic h e  n e l c a p ito lo  so n o  in  o rd in e :  
l 'a r c ip re s b i te ro  (p re p o s ito ) , l 'a rc id iac o n o  (d ecan o ), il 
s k e v o f i la te  (c u s to d e ) ,  il sco lia rc a  (sco las tico ) e il 
c a r to fila te  (can ce llie re ). S pe tta  a ll 'a rc ip re sb ite ro  convo- 
care  il capito lo , p resiederlo  e d e te rm in are  le question i da  
t r a t ta re  o p p u re  accogliere quelle p roposte  dai m em bri. II 
vescovo ep a rch ia le  p u ô  convocare  il cap ito lo  p e r  rice- 
ve rn e  il consiglio o consenso, p ren d e re  il p rim o posto  du 
ra n te  queste  sessioni, fa re  delle proposte, ascoltare i p a re r i 
e secondo  q uesti decidere . II vescovo non  vo ta  nelle ses
sioni de l cap ito lo . 33

II cap ito lo  c a tte d ra le  è il sacro  collegio de l vescovo  
ep arch ia le , il quale  h a  com e com pito  la  partec ip az io n e  a  
funz ion i so lenn i p e r  la  g loria  pubblica  di Dio e il p o rta re  
a iu to  al vescovo nel govem are  la  eparchia. È un  collegio d i 
p e rso n e  sp iritua li scelte, che fo rm ano il consiglio o senato  
del vescovo presso  la  cattedra le . II capitolo deve p re n d e re  
p a r te  aile litu rg ie  pontificali, d a re  il consiglio s incero  al 
v e sc o v o  n e l l 'a m m in is t r a r e  gli a f fa r i  e p a r c h i a l i .  
N orm alm ente  i m em bri del capitolo sono anche ufficiali o 
consig lieri de l concisto ro , m em bri del tr ib u n a le  e de lla  
c u ria  ep iscopale . In qualche  caso, p e r  esem pio in  quelli 
che r ig u a rd a n o  lo stesso  capito lo  e i béni ecclesiastici, il 
consenso  del capito lo  è v incolante  p e r il vescovo. Q uando 
la  c a t te d ra  d iv e n ta  v acan te , se n o n  c 'è  u n  vescovo  
c o a d iu to re , il c a p ito lo  e legge u n  suo  v ic a r io  p e r  
a m m in is tr a re  la  e p a rc h ia  fin o  a lla  n o m in a  d i u n  
successore  al vescovo defun to  o uscito di scena. II capitolo 
è re tto  d a  s ta tu ti p ro p ri, app ro v a ti dalla  Sede a p o s to lic a  
ro m a n a .34

D. II p ro tosincello
Se il vescovo eparch ia le  non  è in grado d i d irigere  per- 

so n a lm en te  la  p ro p r ia  eparch ia , è ten u to  a  co stitu ire  u n  
p ro to sin ce llo  o ufficiale che p resti al vescovo stesso il suo 
a iu to  ne l governo  d i tu t ta  la  eparch ia . II p ro to sincello  è 
nom in a to  liberam en te  dal vescovo e puô essere alio stesso 
m odo  rim osso . In fo rza  de ll'u ffic io , possiede  la  s tessa  
p o te s tà  esecutiva su tu tta  la eparch ia  che spetta  al vescovo 
eparch ia le . In fo rza del d iritto , il vescovo e il p rotosincello
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33 Cf. Уставы Капитулы Церкви Мшп/тімти ЛьлЛшші, In Доднтокъ до чинностей, 
-104-443; СІС 1983, сап. 502-510.

34 Cf. V. G. Pèvcov, ІеШІ 1ю (МікчіШИШ hull), (Іифтпіш \кіш PravovSdMja), S.- 
Pclcrburg" 1914, 90; Cf, БЛЧИІІСІїКШ, D I M



fo rm an o  u n a  sola p e rso n a  g iu rld ica . II p ro to s in c c l lo  
possiede i d iritti é larg itegli dal vescovo nel d o cu m en to  di 
nom ina. Se il d o cu m en to  è g en e ra le , il p ro to s in c c llo  
possiede la p o testà  esecutiva su tu tta  la ep arch ia , ehe in 
fo rza  del d iritto  sp e tta  alio stesso vescovo ep arch ia le . II 
vescovo puô  d are  anche a ltre  facoltà  al p ro tosincello , ehe, 
a n o rm a  del d iritto , rich iedono  un  m an d a to  spéciale . La 
p o testà  del pro tosincello  cessa con la nom ina di u n  n uovo  
p ro to s in ce llo , con  la r im o z io n e  in tim a ta  d a l vesco v o  
eparch iale , con la rinunc ia  e ino ltre  quando , p e r  qualsiasi 
rag ione , la  sede episcopale d ivenga vacan te . Il p ro to s in 
cello deve essere sacerdote  diocesano, di e tà  non  in ferio re  
a ven tic inque  anni, e non  deve ad em p iere  nessu n  ufficio  
p a rro c ch ia le  né  essere  canon ico  con fesso re . Non deve 
essere  im p a re n ta to  con  il vescovo, n é  p ro v e n ire  d a lla  
s tessa  c ittà . Deve essere  d o tto re  o licen z ia to  in  d ir i t to  
canon ico , specia lm en te  se il vescovo n o n  p o ssied e  ta le  
g rado  accadem ico . Se nel capito lo  ca tted ra le  si tro v a  un 
uom o con ta li do ti sarebbe convenevole, m a n o n  ind is- 
pensabile, nom inarlo  a questo  posto .33 * 35

II sinodo di Zam ost’ del 1720 perm ette  di co stitu ire  uf- 
ficiali dei m onaci, se non  si tro v a n o  sa c e rd o ti seco la ri, 
In o ltre  gli u fficia li d evono  esse re  n o m in a ti p e r  o g n i  
eparch ia , se un  vescovo ha  più chiese catted ra li. Le quail là 
p e r p o te r  essere nom inato  ufficiale devono essere le stes.su 
che p e r il vescovo .36

E  II concistoro
O ltre il cap ito lo -kry los, nelle  ep arch ie  esiste  anche 11 

co n cis to ro  sp iritu a le , p e r  esam in are  p re v e n tiv a m e n te  I 
d iv e rs i a ffa ri e p a rc h ia li  (a m m in is tra tiv i, d is c ip lln a r l ,  
econom ici, g iu d iz ia ri, m a trim o n ia li e sim ili), che sot- 
to s tan n o  alia decisione finale del vescovo. È un  organism«) 
simile anche ai concistori nelle eparch ie  o rtodosse. II vo to  
del concistoro  è solo consultivo e il vescovo n o n  è ten u to  a 
sp iegare  le rag ion i delle sue decisioni, se n o n  sono  in 
accordo  con le conclusioni del concistoro . II concisto ro  è 
co m p o sto  d a  u n  u ffic ia le  (p res id e ), d a l suo  vice, da l 
v is ita to re  dei m on asteri, d a  assesso ri e d a  consig lieri; 
q u esti sono  n o m in a ti e co n gedati d a l lo ro  vescovo. In 
genere  il concisto ro  è com posto  dagli stessi m em bri del
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33 Cf. BAMHHCbKlft, 310-316. L'attualità della figura del vicario generale tracclnla nella
Chiesa unllfl (11 Kyiv puô essere vista alia luce di CIQ can. 475*481; CCEO, can. 245*251.

30 SIihkIo di Ziimoit' del 1720, tit. VII. ASZ, 125-126.
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cap ito lo , m a po sso n o  essere  n o m ina ti a ltri sace rd o ti e 
an ch e  laici.

Presse il concisto ro  c 'è  la  cancelleria  ep arch ia le  con il 
ca rto fila te  (cancelliere) alla guida, il segretario , il n o ta io , 
l 'a rc h iv is ta , gli sc riv an i e gli au tis ti. Corne d ic a s te ro  
ep a rch ia le , il co n c is to ro  h a  un  raggio di a ttiv ità  m o lto  
am p io . R ilascia tu t t i  i d ec re ti e d isposiz ion i d 'o r d i n e  
g e n e ra le  a l c lero  d iocesano , che r ig u a rd a n o  l 'am m i- 
n is traz io n e  parro cch ia le , la  scuola e l'in seg n am en to  dé lia  
re lig io n e . 37

Il p a rtic o la re  de l concisto ro  è che le cariche  scadono  
ogn i v o lta  con  la  m o rte  o le d im ission i del vescovo  
e p a rc h ia le  o del p ro to s in ce llo ; il nuo v o  vescovo o il 
su c c e sso re  p ro v v iso r io , a c c e tta n d o  la  gestione  d é lia  
e p a rc h ia , im m ed ia tam en te  fo rm an o  d i nuovo  il c o n c i
s to ro . 38

F. I p ro to p re sb ite ri
Per u n  co n tro llo  p iù  vicino delle chiese parro cch ia li e 

degli eeclesiastici che servono presso  di esse, da  p a rte  del 
v e sco v o  si n o m in a n o  n e i d is t r e t t i  d é lia  e p a r c h i a  
p ro to p re sb ite ri o decani. Sono parroci giudicati idonei da l 
vescovo ep arch ia le , che si d is tinguono  p e r r e t t i tu d in e ,  
p ie tà  e scienza, che h an n o  l'obbligo  di v igilare so p ra  la 
d o ttr in a  délia  fede, le consuetudin i e la disciplina del clero, 
sp ec ia lm en te  p e r  q u a n to  r ig u a rd a  la ce leb raz ione  délia  
sac ra  Liturgia, l 'am m in istraz ione  dei sacram enti, la visita 
ag li a m m a la ti ,  la  p r e d ic a  d é lia  P a ro la  d i D io, 
l'in seg n am en to  dé lia  relig ione nelle scuole; il p ro v v e d e re  
che i lib ri p a rro c ch ia li vengano  re d a tti a ccu ra tam en te  e 
cu sto d iti nel d eb ito  m odo, che i béni eeclesiastic i s iano  
am m in is tra ti d iligen tem ente .

Il p ro to p re sb ite ro  p u ô  avéré  a ltre  facoltà  che gli so n o  
a ttr ib u ite  leg ittim am ente  dal vescovo eparchiale, che è a n 
che libero  di rim uoverlo  dalla carica.

Il p ro to p re s b ite ro  è te n u to  a ll'obb ligo  di v is ita re  in 
m a n ie ra  ufficiale, u n a  vo lta  l'anno , tu tte  le parrocch ie , le 
c ap p e lle  p u b b lic h e  e p riv a te  e le a ltre  case re lig iose 
soggette al vescovo del suo distretto ,

Il p ro to p re sb ite ro , n e ll'am b ito  del d is tre tto  affidatogli: 
o rg an izza  e si ad o p e ra  perché  i chierici p a rtec ip in o  ogni

®  Cf ilA'IHIIChKlH, 316-318.
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an n o  alle r iu n io n i d is tre ttu a li. Riceve il m y ro n 39 c o n -  
sac ra to  dal vescovo il Giovedi san to  e lo d is trib u isce  ai 
p a rro c i. Partecipa a ll'in sta llaz ione  e anche al fu n e ra le  di 
ogni p a rro co  del suo distre tto . Il s u o è u n a  so rta  di u fficio  
in te rm e d ia rio  tra  il concisto ro  e 11 c lero  d is tre ttu a le . 1 
decreti e le d isposizione d 'o rd in e  generale  p ro v en ien ti dal 
concisto ro  passano  a ttrav erso  il p ro to p resb ite ro . Infine il 
p ro to p resb ite ro  deve in fo rm are  il vescovo sullo s ta to  del 
suo d is tre tto  - specialm ente deve red igere  ra p p o r ti  scritti 
p e r  q u an to  rig u a rd a  le question i difficili o gravi, e sullo 
riu n io n i d is tre ttu a li .40

G. I p a rro c i
II p a rro co , secondo  il s inodo  di L’viv del 1891, è il 

c o l la b o r a to r  del vescovo e p a rch ia le  n e lla  c u ra  de lle  
anim e, a chi com e pasto re  è a ffida ta  u n a  c e r ta  c o m u n ità  
c o s ti tu ita  in  p a rro c ch ia , so tto  l 'a u to r i tà  d e l v esco v o  
e p a rch ia le .

II vescovo cu ra  il popolo affidatogli a ttrav e rso  sacerdo ii 
suoi ehe vengono  ch iam ati p a rro c i. A1 p a r ro c o  vione 
a ffid a ta  u n a  d e te rm in a ta  porz ione  del gregge dei fedeli, 
ehe è s ta ta  costitu ita  stab ilm ente, com e p a s to re  p ro p r io  
delle loro  anim e.

Il p a rro co , com e m aestro , è ten u to  a lla  p re d ic a z io n e  
d e lla  p a ro la  di Dio e a ll 'is tru z io n e  ca tech e tica . C o m e  
p re d ic a to re , cu ra  ehe i fedeli s iano  is tru iti nolle v c rllr t 
della  fede, tu tte  le dom eniche e le feste di p reeo llo , con 
l'om elia  d u ra n te  la Liturgia, e con l'is tru z io n e  c a te c h e llca  
dopo  i Vespri; e anche d u ran te  a ltri m om enti o p p o rlu n l nI 
im p eg n a  p e rc h é  T a n n u n c io  evangelico  g iunga al suoi 
fedeli. Com e c a te c h e ta  deve svo lg ere  la su a  a ltlv llft 
specialm ente, m a non solo, tra  la g ioventù .41

Come serv ito re  céléb ra  e offre  la  D ivina L iturgia nul 
g iorn i dom enicali e nelle feste di p recetto , e o ltrc  quest o 
can ta  il M attutino e la Prima Ora, e il pom eriggio  i Vespri. 
A dem pie anche le a ltre  celebrazioni, secondo il Tipikon e i 
bisogni dei fedeli den tro  e fuori della chiesa.

Corne d ispensatore  dei m isteri di Dio, il p a rro co  è obbli
gato a  d is trib u ire  i sacram ent! ai fedeli, ogni vo lta  ehe lo
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rich iedano , o q u ando  ne vede la necessity  e questo  con la 
d o v u ta  riverenza, fede e devozione dovuta allé cose sacre. 
In m odo  spéciale deve d im o stra re  sollecitudine e vo lon tà  
n e lla  d is tr ib u z io n e , la  p iù  f re q u e n te  p o ssib ile , d e i 
s a c ra m e n ti  d e ll 'E u c a ris tia  e d e lla  P e n ite n z a . Q u esta  
d iligenza  dêve essere d im o stra ta  verso gli am m alati nelle 
lo ro  case.

Come p asto re , vigila sulla pu rezza  dei costum i del suo 
gregge e si im p e g n a  p e rso n a lm e n te  p e rc h é  lo sp ir ito  
c r is t ia n o  s ia  p re s e n te  n e lla  so c ie tà , col s o lle c ita re  
m a trim o n i c ris tian i, con u n a  costan te , p ru d e n te  e san a  
b a ttag lia  co n tro  ogni so rta  di peccato  sociale. Deve con- 
d u r r e  il suo po p o lo  alia  salvezza, essere m aestro  p e r i 
giovani, p a d re  dei poveri, consigliere degli afflitti e degli 
am m alati, p ro te tto re  degli orfani e delle vedove, d ifensore 
deg li o p p ressi, p ro m o to re  d i o rgan izzaz ion i c ris tian e  e 
co n serv a to re  delle consuetud ine  religiose.

Il p a rro c o  è te n u to  a ll'obb ligo  di ris ied ere  ne lla  p a r 
ro c c h ia , p e r  p o te r  svo lg ere  c o n v en ev o lm en te  il suo  
m in is te ro . Q uesto  m in is te ro  è cost im pegnativo  che il 
p a rro c o  n o n  p o trà  ad em p ierlo  co n seguen tem en te  senza 
u n a  costan te  v ita  di p regh iera  e di vicinanza a Cristo.

In ogni p a rro c c h ia  devono  esserci libri p a r ro c c h ia l i ,  
cioè il lib ro  dei ba ttezzati e conferm ati, dei m atrim oni, dei 
d e fu n ti. In o ltre  il lib ro  delle pubblicazion i m a trim o n ia l^  
delle litu rg ie  celebrate , il p rotocollo  delle a ttiv ità  e la lista 
dei p a rro cch ian i. II p a rro co  p rovvede che tali lib ri siano 
re d a tt i  a cc u ra ta m e n te  e d ilig en tem en te  co n se rv a ti. In 
ogni p a r ro c c h ia  deve esserc i an che  il ta b u la r iu m  o 
a rch iv io , in  cui ven g an o  cu sto d iti i lib ri p a rro cch ia li, 
insiem e a  docum en ti che si devono conservare p e r la loro  
n ecessità  o u tilità . Deve esserci anche tu tto  il n ecessario  
p e r  la  d e g n a  e co m p lé ta  ce leb raz ione  di tu t to  l 'a n n o  
litu rg ico .

Là dove il p arroco  non  puo  provvedere  da  solo alla cura  
della  p a rro cch ia , il vescovo gli affianca un v icario  p ar- 
rocch iale , che non  posSiéde o rd in a ria  p o te s tà  nella  p a r 
rocch ia, m a  è su b o rd in a te  al parroco . E un  coopera to re , 
con  cui il p a rro co  divide una  parte  della vigna del Signore, 
e ne p o rta n o  insiem e gli oneri e on o ri/12

^  C f H h h h o c t h , 202-208, tit, VI, VII, V111 j AS/,, 127 12H, III, IX, I'cr una visione 
delle norme attuali, che non ni dlucnsIttiiD ilji iiiirIIii iI«|b du I Aliindl (Il /iiinosf e L'viv, cf. 
CIC, can. 515-552; CCEO, enn, 979■ÎKW, Cf, HAHMIll'llMm,
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1 1 .  La v i s i t a
Per p o te r  conoscere i bisogni sp iritua li dei suoi fedeli e 

la  situazione  e sa tta  del suo popolo  cris tiano , il vescovo 
corne som m o responsabile  del suo gregge è ten u to  all'ob- 
bligo di v isitare la sua ep arch ia .43

A. Lo scopo della visita
V isitando la eparchia, si fa senza dubb io  la conoscenza  

del gregge e dei sacerdoti, e si svolge anche la m issio n e  
p e r  la  salvezza delle anim e. In taie m odo, il vescovo lavo ra  
d ire ttam en te  con il popolo, p red ican d o  e confessando , e 
anche in d ire ttam en te , a iu tan d o  i sace rd o ti con  eserciz i 
sp ir itu a li, co n so lid an d o  la  co m p ren sio n e  re c ip ro c a , la 
so lid a rie tà , l 'am o re  fra te rn o  t r a  i sace rd o ti. Il vescovo  
cerca  an che  l'a iu to  dei sace rd o ti p e r  la fo rm az io n e  di 
nuov i sacerdo ti, e adem pie anche u n  a ltro  suo  dovere: 
vigila su ll'u n ifo rm ità  litu rg ica .44

B. L'arco di tem po della visita
Il s inodo  di Zam ost’ fissava l 'o b b lig o  di fare  la v is ita  

pasto rale , personalm ente  o tram ite  delegato  spéciale, ogni 
due  a n n i .45 Il sinodo di L’viv p ro lungo  l'a rco  di tem po  a 
Cinque ann i, co n sid e ran d o  il fa tto  che c 'e ra n o  g ran d i 
t e r r i to r i  e p o c h i ( tre )  vescov i. Ma p e r  q u e s to  11 
p ro to p resb ite ro  doveva visitare le parrocch ie  a lui alTidalu 
ogni an n o  e red igere  u n a  re lazione sc r itta  al g e ra rca  tld  
luogo. Ecco il testo  del sinodo di Lviv del 1891:

«Per quanto riguarda la visita canonica della eparchia: quuslo 
Sinodo pensa bene di cambiare quello che prescrive il Sinotlo cil 
Zamost’, di fare la visita ogni anno, e in casi estremi ogni dut* 

. anni, pèrsonalmente dal Vescovo o tramite visitatori, che devout) 
essere nominati specialmente da lui, in modo tale che: a causa 
della grande vastità delle nostre eparchie, la visita canonica si 
svolga ogni cinque anni da parte dal Vescovo o da parte dl allrl. 
Il sinodo permette questa pratica, anche perché i Vescovi gift 
attraverso i loro decani nella veste di Vicari visitano tutta la 
eparchia, cioè attraverso visite distrettuali, che si svolgono al- 
meno una volta l'anno in ogni pàrrocchia. I vescovi devono 
ordinare, che la relazione di taie visita distrettuale deve essere

43 Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 119.
44 A. LüenTHnKitl, O KaHOHÏHuôù emumat^iu. Floaianie lîûcmbipcKe do 

coedunenbixb enapxiü, )Kobkb3 1902.
45 Sinodo di Zamost' del 1720, tït. VI. ASZ, 119.
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subito trasmessa loro da parte del dccano e senza indugio si
devono impegnare ad evitare ehe ci Tossero abusi».46

C. Che cosa si deve visitare?
Il vescovo eparch ia le  h a  un  elenco m olto preciso di cose 

da  visitare: e dell'lm pegno ehe deve svolgere d u ran te  le sue 
v isite pasto rali: deve visitare tu tte  le chiese о cappelle che 
ab b ian o  in  q u a lu n q u e  m odo una  cu ra  d 'an im a, tu tte  le 
am m inistrazion i di opere  pie e ospedali.47

Per q u an d o  rig u a rd a  i m onaci, il vescovo del luogo deve 
v is i ta re  i m o n a s te r i  m asch ili, se n o n  ra c c o lt i  i n 
congregazione (di d iritto  pontificio  о patriarcale) e tu tti i 
m o n a s te r i de lle  m onia li. Puô v isita re  tu tt i  i m o n aste ri 
esen ti, se q u esto  do v ere  non  è com piuto  dal v is ita to re  
co m p eten te , e qu esto  sei m esi dopo l'am m pnim ento  d e l 
vescovo al v is ita to re  ehe non v iene .48

D. Corne si deve fare la visita?
D uran te  la  visita, il vescovo deve seguire l'is truz ione  del 

s inodo  di Zam ost’ sul m odo di fare le visite. Deve ino ltre  
in te rro g a re  m inuziosam ente  sui possedim enti della ch iesa  
e rife rire  tu tto  in un  apposito  lib ro .49

E. Il co m p o rtam en to  personale  del vescovo d u ra n te  la
-.visita ' •' ; -

La v is ita  deve svolgersi al p iù  p resto  possibile, s e n z a  
p ro lu n g a m e n ti n o n  s tre tta m e n te  necessari. Il vescovo 
deve essere seguito solo dalle persone s tre ttam en te  neces- 
sarie  e d a re  l'esem pio  di sobrietà, con tin en za , m odestia , 
um iltà , deve m angiare  m odera to  e semplice. Non puô  ac- 
c e tta re  ni en te  d i p iù  del n ecessario , n e ssu n a  o ffe r ta  
benevola . Se lo fa, d o v rà  re s titu ire  il dopp io  d u ra n te  il 
m ese in  corso, so tto  репа d i cadere  ipso  facto  nelia  репа 
d e ll 'in d e tto  d i e se rc ita re  l'u ffic io  vescovile , e q u esto  
finché n o n  re s titu irà  il d o p p io .50

1 2 . 1  s a c e r d o t i
Il vescovo  ep arch ia le  segue con p a rtico la re  so llecitu- 

d ine i sacerdo ti ehe  ascolta; d ifendc e cu ra  i loro diritti, in

46 Sinodo di L’viv del 1891, lit. VII, C«p, III, II, MllIilimH, 1WI,
47 Sinodo di Zamost' del 17110, (U. VI, Ш ,  IIW lilrt,
48 Sinodo di Zamost' del 1720, tit, VI, AS/, 120,
49 Sinodo di Zamost' del 1720, til, VI, AW!, Ш 122,
50 Sinodo di Zamost’ del 1720, III, VI, All) 121122



m odo che adem ptano  I'cdelm enle gli obb lighi p ro p r i del 
loro  s ta to  e abb lano  u d isposizione i m ezzi di cui h an n o  
bisogno p e r a lim entare  la v ita  sp iritu a le  e in te lle ttu a le .51 
Fa in  m odo che si p rovveda al lo ro  onesto  so sten tam en to , 
a iu ta  m ateria lm ente  i sacerdoti in caso di nécessita .52

Il vescovo  n o n  deve  a c c e tta re  s a c e rd o ti  di a l tr e  
g iu risd iz io n i sen za  u n a  le t te ra  d i e s c a rd in a z io n e  e 
b en ed iz io n e  d a ta  dal vescovo d e lla  e p a rc h ia  d a  d o v e  
provengono, secondo le regole dei san ti p a d r i .53

13 . I m o n a c i
Riguardo alia v ita  m onastica, nel 1595 il sinodo  di Brest 

scriveva :

(tap I io Io IV 179

<<Gli a rc h im a n d r i t i ,  ig u m e n i, m o n a c i e  i lo ro  m o n a s te r i  c h c  
s ia n o  s o t to T o b b e d ie n z a  d e l vescovo , d e lla  e p a rc h ia  n e lla  q u a le  
v iv o n o , se c o n d o  la tra d iz io n e  a n tica ; p e rc h é  d a  n o i c 'è  so lo  u n a  
re g o la  (u s ta v ), a lia  q u a le  si a tte n g o n o  tu t t i  i v esco v i. 1 c o s id d e t ti  
p ro v in c ia li  n o n  e s is to n o  d a  n o i» .54

In q ue l tem po  non  esistevano  congregaz ion i com e le 
a ttu a li d i tipo  latino. Inoltre  il vescovo doveva v ig ilare e 
n o n  p e rm e tte re  alia gente sem plice di d irigere  e u su lru ire  
dei m onasteri, il che avveniva m olto spesso .55

Molti e rano  gli abusi e il m e tro p o lita  Ruc’kyj com lnciô  
la  rifo rm a dei m onaci, ehe com unque dovevano  sottosuii'e  
al vescovo del luogo ,56 i d iritti del quale e ran o :57

1 ° II vescovo dà la facoltà  di ton  d a re  nuovi m onuslerl, 
celle e qua lunque  abitazione p e r m onaci.

2° Nei d ip tic i e collezioni litu rg ich e  e a ltre  fiin /lo n I 
nelle  ch iese e o ra to ri dei m onaci, deve essere  I'allu ht 
m em oria del vescovo.

3° II vescovo h a  il d iritto  di v isita re  p e rso n a lm e n le , o 
tram ite  delegato, i m onasteri e gli a ltri luoghi monasUel, u 
v ig ilare se siano  ben o sservate  la d iscip lina  o gli ulTIcl

5 t  А. Щептицкій, О , достоиньствt  uобовязкахь священикбвь. Листь Иаши/нжіи On 
всечестного священьства Архієпаріи Львбвскои, Жовква 1901.

52 Sinodo di Kobryn del 1626, 6. DYMYD, 61-62.
53 Sinodo di Brest del 1590. DUB, 6. ■ V  :
54 Sinodo. di Brest del 1595, 19. ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборі, 1591, Cl.
55 Sinodo di Brest del 1590. DUB, 6.
55 Capitolo (basiliano) I di Novohrudek del 1617. Cf. AC3P, 7/8.
52 De Monachico Statu,art. 19, & 2,p. 9; Cf. M. Vojnar, Regimine Basillanurmn

Ruthenorum a Metropolita Josepho Velarriin Rutskyj instauratorum, vol. I, cd. 2, ( M Annlhcl <i 
OSBM, ser. II, sect. I, vol. 1), Romae 1949, 29-36.
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ecclesiastic i p re sc ritti  da l d iritto  m onastico com une ed i 
tip ici o costituzioni p roprie .

4° Il vescovo deve c u ra re  e vedere  se i beni tem porali 
dei m o nasteri siano re ttam en te  am m inistrati, cioè secondo 
i eanon i ecclesiastici.

5 ° II vescovo puô  acce tta re  trib u ti o viveri dai m ona
steri, dove i "tipici" lo prescrivono.

6 ° II vescovo conferm a e benedice gli igum eni e letti da i 
m onaci.

7° D iritti del vescovo sui m onaci, ehe si sono costitu iti 
c h ie r ic i:

a) Se n o n  è p rev isto  n ien te  dai tipici, solo il vescovo del 
luogo h a  il d iritto  di esam inare  i cand ida ti p ro p o sti d a l 
Superiore  ed elevarli al d iaconato  e al sacerdozio.

b) In q u an to  sono chierici, il vescovo eserc ita  d ire tta  
g iurisd izione su di loro  come p er gli a ltri chierici.

c) II vescovo puô  d ep u ta re  un tale m onaco al m in istero
esterno , se le necessità  lo rich iedono  e le costituzioni del 
p ro p rio  m onastero  lo perm ettono . .. -

8 ° II tr ib u n a le  ep arch ia le  accetta  appelli dei m onaci. I 
sace rd o ti e religiosi ehe h an n o  com m esso qualche d e litto  
d ev o n o  esse re  g iu d ica ti d a l tr ib u n a le  e p a rc h ia le , n o n  
c iv ile . 58

A q u e s te  p re sc riz io n i d i Brest, il s inodo  di K obryn 
ag g iu n g ev a :

«I m o n a c i d e lla  n o s tr a  c o n g re g a z io n e  n o n  d e v o n o  e s se re  ac- 
c e t ta t i  d a i  n o s tr i  v e sco v i, s e n z a  u n  c h ia ro  p e rm e s so  d a to  p e r  
l e t te r a  d a i  s u p e r io r i» .59

La m ag g io ranza  dei m onaci della  Chiesa u n ita  di Kyiv 
e ran o  basiliani. I m onaci di questa  obbedienza a n d a v a n o  
verso  u n  tip o  di o rgan izzazione  occidentale  e n e ll 'an n o  
1882 ne  d iv en n ero  esenti grazie al p ap a  Leone XIIL60 II 
sinodo di L’viv del 1891, parlando  dei basiliani dice:

« A n ch e  se  q u e s to  O rd in e  co n  la  C o s t i tu z io n e  
preasidium»è e se n te  d a lla  g iu risd iz io n e  deg li O rd in a r i, a c a u sa  

d e i g ra n d i  v a n ta g g i che  p o sso n o  d e riv a re  p e r  la C hiesa dal m u tu o  
c o n ta t to  t r a  l 'u n o  e l 'a l t ro  d o r o ,  II S in o d o  ra c c o m a n d a  ag li 
O rd in a r i , d i  fo rn irc  fav o ri o p ro te z lo n u  a ll 'O rd ln e  d a  p a r te  lo ro ,

58 Sinodo di Brest del 1503, ill, >!<yKUJ1ll'l|t, h|iw lHdll hAi|ii, 1501, 03.
5® Sinodo di Kobryn del lOilfl, 111, MYMYD, flI OIl,

60 Cf. DPR 2, 454-9,



181

e r a c c o m a n d a  a l S u p c r lo r i  d e l M o n a s te r i ,  d i d i m o s t r a r s i  
v o lo n ta r i  n e l p o r ta re  l 'a iu to  s p ir i tu a le  ai V escovi, c o n c e d e n d o  11 
p e rm e sso  ai lo ro  su d d iti  p e r  la  p re d ic a z io n e  d é lia  p a ro la  d i Dio, 
e m a s s im a m e n te  p e r  l 'a s c o lto  d e lle  c o n fe s s io n i  d e l  g io v a n e  
c le ro » .61

Per q uan to  rig u ard a  i m onasteri di suore, sono soggetti 
alla d ire tta  giurisdizione del vescovo eparchiale .

1 4 .  I la ic i
In genere i laici e rano  o rgan izzati in c o n fra te rn ité , le 

quali, tu ttav ia  non  tu tte  erano  so tto  le d ip e n d e n z e  dei 
vescovi locali. Gon l'un ione  con Roma q u esta  s itu a z io n e  
cam bia e il sinodo di Brest del 1595 stabilisée che le con
fra te rn ité  debbano so ttostare ai vescovi del luogo .62

Il vescovo eparch ia le  deve v isita re  le c o n fra te rn ité  e 
co n tro lla re  le loro a ttiv ità . Per ta ie  scopo il s in o d o  di 
Zam ost’ del 1720 ha p rep ara to  un  questionario  p e r  a iu ta re  
il vescovo nella  visita delle co n fra te rn ité .63

Il s inodo  di L’viv del 1891 vede la socie tà  civ ile  in 
u n 'a l t r a  m an ie ra  risp e tto  a lla  t ra d iz io n e  p re c e d e n te . 
In fa tti n o n  p a rla  p iù  di co n fra te rn ité , che esis tono  co- 
m u n q u e  an co ra  e han n o  un  p ro p rio  ru o lo  nel m ornlo 
laicale , m a pon e  l'accen to  sul nuc leo  d é lia  societù: lu 
famiglia, e si ferm a specialm ente anche sul ruo lo  del p ad re  
d i fa m ig lia .64 Il sinodo di L’viv n o n  fa  c en n o  dellu  
responsab ilità  del vescovo verso  la fam iglia, m a parla  del 
ra p p o rto  priittario  che esiste tra  la fam iglia cristiana o Dio. 
Il sinodo esalta  il ruolo  délia Chiesa dom estica e d ire  elle 
ogni fam iglia è una  specie di Chiesa di Cristo .65

IV. La fu n zion e dell'insegnam ento del vescovo eparchiale

1. In tro d u zio n e
Il vescovo è il prim o m aestro  délia vera  fede, il custode 

délia  sua  purezza, il guard iano  délia conferm a e délia es- 
pansione d i essa nella regione a lui affidata.

Cupliolo IV

Sinodo di L’viv del 1891, tit. X, 1. Чинности, 238.
62 Sinodo di Brest del 1595, 26. DUB, 73.
63 ASZ, 159-175.
64 Sinodo di L’viv del 1891, tit.; IV, cap. IX. Чинности, 151-153.

63 Ancora una volta si noti 1’attualita del sinodo di L’viv confrontando con 11 conclllo 
Vaticano II, Lumen Gentium 11 e Apostolicam Actuositatem 11.
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Come in seg n an te  p rinc ipa le  della Chicsa, è p reposto  a 
d isp en sa re  scru p o lo sam en te  la paro la  della verità  
2,15), è ten u to  a p red icare  personalm ente la Parola di Dio, 
sen za  so sta  svelare , v ie ta re , p reg a re  (p e rsu ad e re ) , fa r 
in te n d e r  - ra g io n e  a q u e lli d i c a ttiv i co stu m i, con 
esortazion i, e qualche volta anche con la p a u ra  delle pene 
e c c le s ia s tic h e .66 Ha la po testà  di tra sm ettere  il d iritto  di 
in se g n a m e n to  ecc lesia le  ne lla  sua e p a rch ia  a p e rso n e  
com p eten ti (2  Tm 2,2). Deve am m aestrare anche gli stessi 
m aestri e il clero. È partico la rm en te  ten u to  a svolgere il 
se rv iz io  d i m a e s tro  neg li uffici d iv in i nei g io rn i d i 
p re c e tto .67

Come guard iano  p e r  il rafforzam ento  deH 'insegnam ento 
c ristiano  t r a  il suo gregge, il vescovo deve aver cu ra  che 
nella  sua  eparch ia  la Parola di Dio sia p red icata  è il popolo 
cris tiano  riceva  l'is truz ione  nella fede e nel risp e tto  della  
legge d iv ina . A qu esto  scopo egli esige dai sace rd o ti e 
v ig ila . 68

2. La p re d ica z io n e
Uno dei servizi p rincipali che il vescovo deve svolgere è 

la  p red icaz io n e  del Vangelo. È il p red ica to re  p e r eccel- 
lenza. Se il vescovo è leg ittim am ente  im pedito , deve as- 
sum ere  u n  p red ica to re  com petente. Il vescovô: è ten u to  ad  
a ''e re  cu ra  che in tu tta  la  eparchia si osservino fedelm en te  
le d isposizioni e i canoni che riguardano  il m inistëro  della 
p a ro la , l'om elia  e la form azionë catechetica, in m odo che 
venga o fferta  a  tu tti la  re tta  do ttrina  cristiana .69

3. I . 'educazione
Vari sinodi p rescrivono  diverse cose in m ateria  di edu- 

caz io n e . Il s in o d o  d i Z am ost’ p re sc riv e  al v e s c o v o  
eparch ia le  di avéré accanto  a sé un perito  teologo, che gli 
serv irà  d a  consigliere nella sollecitudine p asto ra le .70

II vescovo deve aver cu ra  che le fam iglie dei sacerdo ti 
siano esem plari ed:

66 Conciiio AB, 9.
®7 Apost. 58; 6 Ecum. 10.

Pêvcov, LekcU po Cerkoimoinil/ ‘ІНІЦ rt4 ЛП
Sinodo di L’viv dol 1891, (II, I, Г tip 7 "О ІІ|мііііі|ікЛпііи) глини 1'южого", In Додатокъ 

до чинностей, 320-322, 323-32(1,
70 Sinodo dl ZnmuHC clnl 1720, III, VI, Ш ,  110,



«...ammonlre 1 saccrdoU, chc cduchino i propri figli sin dalla 
giovinezza, sia nelle discipline, che nelle tradizioni auinenti 
alio stato sacerdotale».71

Il vescovo del luogo ha  la libertà  di ap rire  u n a  casa édi
trice  p e r  l'ed izione di libri sacri. Deye ino ltre  assu m ere  il 
con tro llo  delle edizioni dei libri sacri d a  p a rte  di a ltri or- 
ganism i, ad  esem pio le con fra te rn ité . Il lib ro  deve essere 
s tam p ato  «m inuziosam ente e con g ran d e  cautela» , ed il 
controllo  si effettua su questo 72

In o ltre  i vescovi h an n o  la  lib e r tà  di a p r ire  scuo le , 
sem inari nei luoghi considera ti o p p o rtu n i e com odi, ed 
avere questi istitu ti sotto contro llo .73

4 .1  s e m i n a r i
Al vescovo eparchiale  spetta  in som m o grado di cu ra re  

la  p rom ozione  delle vocazioni, so p ra ttu tto  m ed ian te  le 
o p e re  is titu ite  a tale  scopo. Se lo ritien e  o p p o rtu n o , il 
vescovo ep arch ia le  p rovvede a ll'e rez io n e  del sem in ario  
m in o re .74

Il vescovo deve cercare  di is titu ire  u n  sem inario  mag- 
giore eparch iale , o un  istitu to  analogo, m a se non  lo puô 
deve m an d are  i m igliori giovani al sem inario  m aggiore  
in te rep arch ia le . II sinodo di L’viv affida questo  sem inario  
m aggiore allé cure  deU 'arcivescovo m etropo lita  e di tu ltl 1 
vescovi.

V. Le fu n zion i santificatrici del vescovo eparchiale  

1 . I n t r o d u z i o n e
Il vescovato  è il g rado su p erio re  del sacerdozio , c’he 

com porta  tu tti i tre  gradi. Il vescovato è anche la fon te  del 
sace rd o z io , il q u a le  si com un ica  agli a ltr i  tra m llo  I! 
vescovo. A lui sp e tta  esclusivam ente  la p o te s tà  di con 
sac ra re  agli a ltr i g rad i del sacerdozio  e aile cariche  dl 
servizio ecclesiale. La consacrazione del m yron  a p p a rtlen e  
an ch e  a lla  p o te s tà  del vescovo. Per q u es ta  rag io n e  II 
vescovo è anche chiam ato santificatore, ed h a  la po testà  dl
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71 Sinodo di Kobryn del 1626, 3. DYMYD, 61-62.
72 Sinodo di Brest del 1591, 11. >KYKOBHM'b, BpecTCKift coôop-b 1591, 55. Sinodo dl 

Brest 1595, 27. DUB, 73.
73 Sinodo di Brest del 1590. BUB, 6; Sinodo di Brest del 1591, 14. )KyKOUHlri>, 

BpecTCKitt coôopi» 1591, 58-59. Sinodo di Brest del 1595, 27. DUB, 73.
^  Sinodo di L’viv del 1891, tit. VIII, cap. I, 8. Hhhhocth, 208-221, tit. VIII; ASZ, 

144-147, tit. XV.
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ce leb ra re  lu tte  le azioni sacerdo tall ln tu tti i luoghi délia 
sua  eparch ia .

Il vescovo è il p rinc ipa le  guard iano  nella sua ep arch ia  
secondo  l'o rd in e  stab ilito  dal servizio divino ecclesiastico. 
Décidé tu tti i casi di incertezza riguardo  alla liturgia ed ha 
il d iritto , in q u a lu n q u e  circostanza s trao rd in aria , di isti- 
tu ire  nella  sua ep arch ia  partico la ri p reghiere , im porre  al 
suo gregge tem pi di pen itenza e cosi via.

Nel com piere  il servizio liturgico gli sono concessi al tri 
p riv ileg i i q u a li sono ind ica ti negli o rd in i litu rg ic i . 75 76 Il 
vescovo deve vigilare alla un ifo rm ità  litu rg ica  in tu tta  la 
sua eparchia, secondo le decisioni prese dai sinodi délia sua 
Chiesa partico la re .

2 . I s a c r a m e n t i

A. La cresim a
S econdo il s inodo  d i Zam ost’, il p a rro co  p o ssied e  il 

« d iritto  s tra o rd in a rio , e la facoltà  delegata  dal Vescovo, 
secondo la  d ispensa délia Sede Apostolica» di am m inistrare, 
n c rm a lm e n te , d ire tta m e n te  dopo  il battesim o, in m odo 
visibile, il sacram en to  délia C resim a .7,6 I sacerdoti devono 
r ic e v e re  il m y ro n  n ecessa rio  d u ra n te  la c resim a  dal 
vescovo  o d a l p ro to p re s b i te ro , e i p ro to p r e s b i te r i  
d a ll'a rc iv esco v o  o dal vescovo .77 Il vescovo eparch iale  è 
ten u to  a co n sacrare  il san to  m yron  ogni anno  il Giovedi 
san to  e a  d istribu irlo  a tu tti i parroci.

B. La celebrazione eucaristica
Il vescovo deve essere il cen tro  délia celebrazione e u 

ca ris tica  ne lla  sua  eparch ia . Perciô il sinodo di Kobryn 
dice:

«Perché sia da tutti conservata l'uniformità ne lla  
celebrazione delle sacre Liturgie, che nessuno degli ordinati 
non parta dal proprio vescovo flnché non abbia vissuto (con lui) 
nella celebrazione della divina Liturgia e fino a quando non 
abbia imparato a celebrare i santissimi sacramenti».78

7C
, Pêvcov, L ekcïipo Cerkotmomu fravu , 55*50.

76 ASZ, 82.
77 Sinodo di Brest del 1591, 9, >KYKOIIHTIi, N|im!tckIN (:oC«i|)|i 1591, 53.
78 Sinodo di Kobiyn del 1020, II, DYMYI), 0,104,
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Se non è gravem ente Impocllto, 11 vescovo ha l'obbligo di 
ce leb ra re  le fun/.lonl lllu rg ich e  nella  c a tte d ra le  nolle 
feste -solem n, spcd a lm eiu e  la settim ana s a n ta .79 Il c en tre  
dé lia  ce leb raz ione  litu rg ica  nella  ep a rch ia  è d u n q u e  il 
vescovo ehe cé léb ra  ne lla  sua  c a tte d ra le , ehe d e v e  
com piere tu tti gli a tti sacri esa ttam en te  secondo  le leggi 
liturgiche del p roprio  rito, per essere esem pio p e r tu tti.

C. L'Ordinazione sacerdotale
Il vescovo deve essere m olto cau to  n e ll 'o rd in a re . Deve 

indagare  al m assim o sulla vita, i costum i, la scienza e altre  
caratte ris tiche  del candidato . Per questo  il can d ida to  deve 
p resen ta rs i ad  una  com m issione di esam inatori, in ca rica ti 
dal vescovo. Il vescovo consacra quelli ehe han n o  p a ssa to  
gli esam i d e lla  co m m issio n e , che  d ev e  d e l ib e ra r o  
p ru d e n te m en te , con rigore  e m a tu rité , e n o n  p e r  u n a  
qualche aspettativa, prem io o paura . Il giudizio deve essere 
em essö dop o  u n 'a c c ü ra ta  in d a g in e  su lla  fam ig lia , la  
persona, l'età, l'istruzione, il costum e, la d o ttr in a  e la fedo 
del candidato , secondo il Tridentino.

11 c a n d id a to  deve a n c h e  p re s e n ta r s i  d a v a n ti  al 
p ro to p resb ite ro , due  m es! p rim a della  consacraz ione . Il 
p ro to p re sb ite ro  fa a llo ra  un an n u n c io  p u b b lic o  nella  
p a rro cch ia  del cand idato  per indagare  sulla nascita , l 'et;'», 
il costum e e la v ita  del candidato , e m an d a  il r isu lta to  al 
vescovo eparchiale .

Dopo l'esam e sulla v ita  e i costum i del c an d id a to , Il 
vescovo è tenu to  personalm ente ad  esam inare il cand ida to  
sulla sua  scienza ed esperienza ecclesiale. Qjuesto esanto 
deve anche  v e rsa re  sui sac ram en ti, la  lo ro  animlnl.s* 
traz ione  ed al tri uffici parrocchiali.
' Il vescovo è ten u to  responsabile  ehe il can d id a to  puNfti 
sei se ttim ane accanto  alla ca tted ra , dove deve l'are ilegll 
esercizi sp iritua li chiuso p er 8 giorni so tto  la d irez lone  dl 
un  sacerdote nom inate  dal vescovo e p rep ararsi agll esami. 
Deve ricevere  u n  certificato  dal d ire tto re  p rc p o s lo  dal 
vescovo - che ha  trasco rso  le sei se ttim an e  di in ten sa  
p re p a ra z io n e  p re sc r itte , l 'a d e m p im e n to  d e ll 'e s e rc iz io  
s p ir i tu a le  - e, sen za  il suo “g iud izio  su H 'id o n e ith  al 
sacerdozio, il candidato  non puô  neanche essere acce tta to  
all'esam e.

Qiplioln IV

79 Sinodo di Zamost' del 1720, tit. VI. ASZ, 116.
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Bisogna r is p e tta re  gli in te rstiz i tra  i vari g rad i eccle- 
siastici. T ra il le tto ra to  e il suddiaconato  nessun interstizio , 
t r a  il su d d iaco n a to  e il d iacona to  - un  giorno, e tra  il 
d ia c o n a to  e il sace rd o z io  - 8  giorni. Il d iaco n a to  e il 
sace rd o ziô  devono  in o ltre  essere im p artiti nei g iorni di 
p rece tto .

In o ltre  il c an d id a to  al d iaconato  o al sacerdozio  deve 
co n fessarsi p rim a  d é lia  consacrazione, rec ita re  il C redo 
sec o n d o  la  fo rm u la  di U rbano  VIII; p e r gli o rien ta li, 
g iu ra re  fede ltà  e obbed ienza al Romano pontefice e al suo 
vescovo, e anche che custod irà  i béni ecclesiastici che gli 
sa ran n o  affidati, e che r im a rrà  p e rp e tu am en te  p re sso  la 
stessa Chiesa.

Il vescovo è ten u to  responsabile  délia collocazione del 
sacerdo te  e del suo m antenim ento , deve avéré u n  reg istre  
dove iscrive il nom e e cognom e, i nom inativ i dei genitori, 
l'e tà , il beneficio o i tito li del consacrato, il giorno, il m ese 
e l 'an n o  délia  consacrazione.

Ci sono a ltre  norm e date  dai sinodi, che il vescovo deve 
p re n d e re  in  consideraz ione  p rim a di consacrare  u n  can 
d ida to  al sacerdozio. Esse sono di non consacrare sacerdoti, 
d iaco n i o su d d iaco n i p e r  a ltre  d iocesi80 o in cam bio di 
pagam ento , m a di cercare il candidato degno .81 

Il sinodo di Brest del 1591 scrive cosi:

«Non consacrare sacerdoti i protopsalti82 senza documènti 
ufficiali di raccomandazione e la conoscenza del 
protopresbitero, perché entrano furtivamente nel clero persone 
che hanno diversi difetti».83

Al tr i s inodi dicono di non  consacrare i p ro p ri sudditi in 
u n 'a ltra  diocesi senza il perm esso  del vescovo del luogo, 
an ch e  se si tra tta s se  di u n  luogo esente, o anche se il 
vescovo possedesse qualche m onastero, o béni o residenza  
in q u esta  e p a rch ia .84

Nella p ro p r ia  ep arch ia  non  si devono consacrare  sacer
do ti sudd iti d i a ltre  eparchie  senza il perm esso e la le tte ra  
d im issoria del vescovo del luogo di nascita e di dom icilio .85

8® Sinodo di Brest del 1590. DUB, 6.
81 Sinodo di Brest del 1591, 2. JKyKOBHHTb, BpecTCKlH codopi, 1591, 51-52.
82 Vedi Glossario.
83 Sinodo di Brest del 1591, 8. «yK O B H H ’b, BpnCTCKlII cofWijn, 1591, 53,
8,1 Sinodo (Il Znmosf del 1720, tit. III, 7, AS/,, 101,
88 Sinodo tll Zamost' del 1720, tlt. III, 7, AS Z, 101,
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I c a n d id a t!  sp o sa ti p o sso n o  e sse re  a m m ess i a 1 
sacerdozio .86

D. La confessione
Per q u an to  rig u a rd a  il sacram ento  délia Penitenza, solo 

il sinodo di L’viv ne parla , p e r d ire  che i sacerdo ti devono  
ricevere  il perm esso del vescovo del luogo p e r  confessare  
nei m onasteri di suo re .87

3 . G li a l t r i  a t t i  d i  c u l to  d iv i n o

A. Le chiese
II sinodo di Zam ost’ del 1720 raccom anda  ai vescovi di 

co n sacrare  le chiese, «quelle che sono co stru ite  e q u e lle  
che devono  essere co stru ite ».88 Solo che b isogna sem p re  
tenere  conto  dell'am m onim ento del sinodo di Brest del 1590 
di non  consacrare  chiese p e r a ltr i .89

Il sinodo di L’viv del 1891 scrive che la bened izione dei 
fo n dam en ti di u n a  chiesa o délia  stessa ch iesa già e re tta , 
d e ll'a lta re , dei cam panili, delle cam pane, dei cim iteri puô  
essere  esegu ita  da  q u a lu n q u e  sacerdo te , m u n ito  d i un 
docum enta  spéciale da  pa rte  del vescovo ep arch ia le .90

B. Gli an tem insi91
Secondo il sinodo di L’viv del 1891, la b e n e d iz io n e  

dell'an tem insio , del calice, del tabernaco lo , dé lia  pa ten a , 
del cucch ia ino , d e ll 'o s ten so rio  sp e tta  p ro p r ia m c n te  al 
vescovo.

Il sinodo va più  lontano e dice:

«Ma in qualche caso, su delegazione spéciale dell'eparca pub
essere concessa la facoltà a semplici sacerdoti. Qjuesta l'acoluî
deve sempre essere richiesta».

Cupltolo IV

88 Sinodo di L’viv del 1891, tit. Il, cap. VI. Cf. Чинности, 101-103; Sinodo dl /.niiionl1 
1720, tit. III. cap. VII. AS Z, 99-108.

• 87 Sinodo di L’viv del 1891, tit. II, cap. IV, 4. Чинности, 98.
88 Sinodo di Zamost' del 1720 - tit. VI. ASZ, 122.
89 DUB, 6.
99 Sinodo di L’viv del 1891, tit. III, 4. Чинности, 106. Cf. A. ШептицкШ, Поясштг. 

обряд овь при посвящемо Церкви, Жовква 1901, 12, che scrive: «Solo il vescovo pùo сом- 
sacrare una chiesa. Se non puô farlo personalmente, permette al sacerdote, fino a che non 
arriva da solo, di benedire la chiesa e manda l’anteminsio sul quale si puô celebrare il Scrvizio 
Divino».

Vedi Glossario.
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Il sinodo di L’viv non  spéc ifia i in quali casi il vescovo 
p u ô  d a re  tale  faco ltà .92 Il vescovo non deve dare  antem insi 
p e r  altri, al di fuori della sua eparch ia .93

4 . I l u o g h i  e i t e m p i  s a c r i
Secondo il sinodo di Brest del 1595,

«Le basiliche e le chiese parrocchiali devono sottostare al
governo e aU'amministrazione dei vescovi eparchiali».94

II vescovo eparch ia le  puô  dispensare dal d ig iuno .95 Puô 
anche ind ire  digiuni p e r u n a  nobile causa.

VI. L'ufficio di governo del vescovo eparchiale

1. I n t r o d u z i o n e
Nei sinod i della  Chiesa di Kyiv il governo del vescovo 

eparch ia le  è visto in  m odo p reponderatam en te  pastorale, il 
che com unque si adem pie a ttraverso  la po testà  legislativa, 
e secu tiv a  e g iu d iz ia ria . II vescovo e se rc ita  la  p o te s tà  
legislativa personalm en te ; esercita la po testà  esecutiva sia 
p e rso n a lm e n te  sia m ed ian te  i p ro tosincelli, o s in ce lli; 
e se rc ita  la  p o te s tà  g iu d iz ia ria  sia p e rso n a lm e n te  s ia  
m ed ian te  il vicario giudiziale e i giudici.96

Il p o te re  di governare  i sudd iti com prende tan to  la fa
coltà  di fare  delle vere  leggi, quan to  il duplice p o te re  che  
ne dériva  di g iudicare e punire.

2 . L 'u f f ic io  l e g i s l a t i v e  d e l  v e s c o v o  e p a r c h i a l e
II vescovo eserc ita  la po testà  legislativa p e rso n a lm en te . 

Poiché deve essere in  sin ton ia  con le leggi della  Chiesa 
universale  e della Chiesa particolare, il vescovo eparchiale  
è ten u to  a p ro m u o v e re  la d iscip lina com une a tu tta  la 
Chiesa con adeguati provvedim enti. II vescovo adem pie a 
q u e s to  d o v e re  d i e se rc ita re  la  p o te s tà  le g is la tiv a  
p e rs o n a lm e n te . Egli p u ô  an ch e  ch iam are  il s in o d o  
ep arch ia le  p e r d iscu tere  la necessità di sollecitare l'osser- 
vanza  di leggi ecclesiastiche, m a i decreti sinodali possono 
essere  p ro m u lg ati ed avere forza di legge so ltan to  p e r la

92 Sinodo di L’viv del 1891, tit. Ill, 5, Hhhhocth, 107.
93 Sinodo di Brest del 1590. DUB, 6.
9,1 Sinodo di Brest del 1595, 29. DUB, 64.
9‘̂  Sinodo d! L'viv del 1891, tit. XI, 5. MiiKliocTll, 242,
0(1 Of, CCKO, can. 191.
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sua  au to rità . Anche al di fuori del sinodo ep arch ia le , il 
vescovo è l'un ico  che nella eparch ia  puô  prom ulgai-e leggi 
partico la ri p e r tu tto  il te rrito rio  eparch ia le .97

3. L 'u f f ic io  g iu d iz ia r io  d e l  v e s c o v o  e p a r c h i a l e
Il vescovo è il giudice o rd inario  di p rim a istanza  in tu lle  

le cause ecclesiastiche contenziose e crim ina li ne lla  sua 
ep a rch ia .

A. Il tr ib u n  ale eparch ia le
Per svolgere questo  suo ufficio g iud iziario , il vescovo 

ep arch ia le  è ten u to  a costitu ire  u n  tr ib u n a le  ecclesia le  
d iocesano, che sarà  com posto  da  un  p ré s id en te , con  u n  
m inim o di q u a ttro , e un  m assim o di sei u d ito r i e di un  
notaio  o segretario. Nelle cause crim inali con tro  i sace rd o ti 
tra n n e  gli u d ito ri, il vescovo n om ina  o tto  sace rd o ti, di 
o ttim a fam a, q u a ttro  dei quali li nom ina p e r ogni c au sa .98 99 
Il vescovo deve costituire un  vicario g iu d iz ia le ."

Per le cause in cui si tra tta  délia nu llità  del m atrim onio , 
il vescovo eparch iale  costituisce il d ifensore  del v in co lo , 
che p rim a  di ogni causa fa il g iu ram ento  di d ifen d e re  il 
vincolo m atrim oniale .

Per la  g iustiz ia  e la tu te la  dé lia  legge n e lle  c au se  
crim ina li il vescovo eparch ia le  costitu isce u n  sac e rd o te  
p rom oto re  di giustizia. Questo p rom otore  deve cu ra re  che I 
d e litti ecclesiastici com m essi dal clero con  d im o ra  n e lla  
eparch ia  siano p o rta ti davanti al tribunale. Se il p ro m o to re  
di giustizia vede qualche irrego larità  nel processo ô tenu to  
a fare  appello  all'istanza superiore.

Q uanto alla qualità  delle cause, il tribunale  è com peten te  
in  ogni causa  s tre tta m en te  ecclesiale , o c o n ten z io sa  o 
c rim in a le .

Per q u an to  rig u a rd a  le persone, alla  g iu risd iz io n e  del 
tr ib u n a le  vescovile  sono soggetti tu t t i  i  ca tto lic i la id , 
ch ie ric i e m onaci (se non  sono  esen ti) a  m o tiv o  d e l  
dom icilio, délia  collocazione délia cosa, del co n tra lto , del 
delitto  sul te rrito rio  délia eparchia.

Il tr ib u n a le  d 'appe llo  di seconda is tanza  è il tr ib u n a le  
m etropolitano .

Capllolo IV

97 Cf. БАЧИНСЬКІЙ, 269-270.
q o
v “Поучене для церковньїхь судовії (Держави Австрійскои)”, іп Додатоісь до 

чинностей, Л17,
99 Sinodo (Il Ziuiiouf (ІлІ 1720, lit. VII. ASZ, 125-126.
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II giudizio dato  dal vescovo con cosdenza inform ata deve 
essere appella to  a Roma . 100

В. II tr ib u n a le  am m inistra tivo
Per le" cau se  di m in o re  im portaiiza , il vescovo o il 

c o n c is to ro  p o sso n o  e m e tte re  u n a  sen te n z a  p e r  v ia  
am m in is tra tiv a . E il vescovo che decide se una causa deve 
essere deferita  solo a  lui o al concistoro, o al tribunale  p er 
u n  p rocesso  canon ico . 101

4 . Le s a n z i o n i  n e l l a  e p a r c h i a 102
La C hiesa h a  il d ir i t to  e d overe  di co str in g e re  con 

sanzion i p en a li і fedeli che abbiano com m esso delitti. La 
c u ra  d e lla  d isc ip lin a  e la co rrez io n e  del c lero  e, in  
d e te rm in a ti casi, dei fedeli so ttostan ti alia giurisdizione del 
vescovo eparch iale , rich iedono  la vigilanza sul loro m odo 
di v ita  e l'u tilizzo di m ezzi capaci di p reven ire  ed elim inare 
il de litto . Il vescovo h a  d unque  la  p rerogativa  di legare e 
decidere  di tu tte  le persone del suo gregge negli affari re- 
ligioso-m orali, im porre  ai trasgressori, p e r il lo ro  miglio- 
ram en to , pen e  sp iritua li segrete o pubbliche.

I rim ed i penali sono in prim o luogo la prevenzione, ed 
in secondo luogo, і mezzi espiatori e le censure. Il vescovo 
ep arch ia le  deve am m onire , r ip ren d e re  colui che si tro v a  
ne ll'occasione  p rossim a di delinquere. L 'am m onizione e la 
rip ren s io n e  devono  sem pre  essere docum entate . Se con 
l 'am m o n iz io n e  n o n  e possibile ris tab ilire  la g iustizia, il 
vescovo eparch iale  o il concistoro intim ano al tribunale  di 
e m e tte re  u n  d ecre to  ex trag iudiziale  con rim edi penali e 
con  la  m inaccia  di u n  p rocesso  g iud iz iario  in caso di 
d isubb id ienza . Se anche questo  p ro w ed im en to  non aiuta, 
si celebra  u n  processo giudiziario . 103

A p ro p o sito  dei rim edi penali da applicare ai chierici, il 
sinodo di Brest del 1591 scriveva:

«I vescovi, avendo sotto la loro au to rita  igumerii, 
protopresbiteri, sacerdoti e diaconi non devono per і loro

100 Sinodo di L’viv del 1891, tit. XIII. “Поучене для церковньїхь судові”, in Додаток! 
до чинностей, 519-526.

^  Sinodo di L’viv del 1891, tit. XIII. “Поучене для церковньїхії суддвіл", in Додаток!) 
до чинностей, 517-526; Чинности, 252-253.

СГ. КО РЧАҐІН  К., Карне Право Української Католицької Ць/Мви  ̂ їшориино* 
юридичний нарис, нид. 2, (-Зап и ск и  ЧСВВ, сер. II, сек, І, т. 41), Рим 1Ш11,

Simula di L'vlv del 1891, tit. XIII. “Поучене для царкпііиммі« сіуд(1иіі, і ІИ Дидатокі» 
до чиіиіостоіі, 599 003. .. . . . . .. •
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misfatti farll langulre con 11 rinchiuderli in prigione o con 
torture e ln taie modo commettere violenza su di loro, ma devono 
solo, secondo le regole de! santi padri e apostoli, punirli con la 
sospensione. Ma se chiunque, essendo sospeso, si ri bel la 
aU'autorità e continua a celebrare e, contro la penitenza e 
sospensione, compie altre pratiche sacerdotali, - egli, anche se 
fosse innocente, per la sua disubbidienza, deve, dopo il dovuto e 
credibile chiarimento e testimonianza délia sua disubbidien/.a, 
essere dimesso dallo stato (cléricale) al sinodo».104

Il s inodo  di Zam ost’ insiste  su lla  nécessita  di im p o rre  
sanzioni dove questo è necessario e dice:

«Il dovere épiscopale consiste non solo nel pascere, ma anche 
nella giurisdizione, il che significa restaurare la disciplina 
ecclesiastica dove è necessario, pulire e correggere le usanze; 
fortificare i buoni con premi, fermare i cattivi con pene...».105

Ma il sinodo di Zamost’ consiglia anche al vescovo di es
sere padre , p iu ttosto  che giudice, di rep rim ere  il m ale non 
il p ecca to re , con sp irito  co rre ttiv o  n o n  v en d ica tiv o  e, 
p rim a  di pun ire , investigare .106 *

Inoltre, insiste Zam ost’, il vescovo non  deve p u n ire  con 
pene estrem e, se non ha  p rim a provato  con pene lievl. 1(17

Per q u an to  rig u a rd a  la m a te ria  delle  sanzion i n u l l n 
ep arch ia  i sinodi ci dicono ancora  che  il vescovo deve a.s- 
tenersi dal ba tte re  i sacerdo ti.10 8 1 sacerdo ti e rellglosl clic 
abb iano  com m esso qualche delitto  devono essere gliullcnll 
dal tr ib u n a le  eparch iale , non  civile .109 * 1 vescovl o I lorn 
v isitatori hanno  il d iritto  di pun ire  e dare  pene ai saccrilo ll 
colpevoli di delitti, secondo l'o rd inam ento  ecclesiasllco , 1 1,1 

E, p e r fin ire, i sinodi pa rlan o  della liberty  del vescovo 
n e ll'e se rc ita re  il suo ufficio di governo e dicono elle, nul 
l'esercizio della «santa spirituale potestà» sui suol sutkllll, Il 
vescovo eparch iale  non deve essere ostacolato  dal p o l c r c  
civile e dai laici.1 11

104
105
106
107
108
109
110 
Il 1

Sinodo di Brest del 1591, 5. TKyKOBHHTb, BpecTCKiM coôopi, 1591, 53.
Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 117.
Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 117.
Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 117.
Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 117-118.
Sinodo di Brest del 1595, 21. PUB, 72.
Sinodo di Brest del 1595, 28. DUB, 73.
Sinodo di Zamost’ del 1720, tit. VI. ASZ, 118. Sinodo di Brest 1595, 28. DUH, 78,
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VII. La traslazione del vescovo epaichiale

N ell'antica sto ria  della Chiesa di Kyiv si puô  in co n tra re  
q u a lch e  caso  d i tra s fe rim e n to  di vescovi, m a q u e s ta  
p rovv isione  e ra  rarissim a, perché  considera ta  di estrem a 
g rav ità .

Il sinodo di Brest del 1591 proibisce la traslazione del 
vescovo senza  m otivo grave e rim anda ai canoni antichi, 
secondo  i quali solo l'is tan za  superio re  p u ô  d ecidere  in 
m erito  alia traslazione del vescovo eparehiale. Questa non 
p u ô  av v en ire  p e r  v o lo n tà  del popolo , del c lero  o del 
vescovo stesso . 112

Dopo l'un ione  di Brest, il m etropolita  usava la po testà  di 
tra s fe r ire  vescovi d a  u n a  sede a ll'a ltra . Cosi vediam o il 
m e tro p o lita  G iuseppe Ruc’kyj trasferire  nel 1633 Raffaele 
Korsak, suo  coad iu to re , d a ll'eparch ia  di Halyé a quella d i 
P ins’k e T uriv . II m e tro p o lita  A ntonio Seljava cam bia  
A n d rea  K vasn insky j, d a ll 'a rc iv e sc o v a to  di S m olens 'k  
a ll'ep a rch ia  di Pins'k nel 1654. Nel 1697, il m etropolita  di 
Kyiv, Halyc e di tu tta  la Rus’, Leone Zalenskyj trasferisce  
M artino Bjalozor d a ll'eparch ia  di Pins’k a ll'a rc iep arch ia  di 
Poloc’k. Nel 1730 il m etropo lita  Atanasio Septyc’kyj sposta  
il vescovo Teofilo Godebskyj dalla sede di Pins’k a quella di 
Volodym yr. Ma il 10 dicem bre 1748 la Sacra Congregazione 
di P ropaganda Fide ém ana u n  docum enta in cui riserva  la 
traslaz ione  d a  una  diocesi a ll'a ltra  al Romano pontefice . 113 
Per questa  rag ione le  a ltre  traslazioni di vescovi sono state 
fa tte  con il ricorso  alia Sede rom ana . 114

Il p rim o, e sem bra 1'ultimo, che dopo l'ennesim o in ter- 
ven to  della  P ropaganda Fide, decise di utilizzare gli antichi 
d ir i t t i  de i m e tro p o liti di Kyiv, Halyc e tu tta  la Rus’ fu il 
m e tro p o l i ta  J a so n  Sm ogo2 evskyj che nel 1784 fece 
tra s fe r ire , sen za  rico rso  a Roma, il vescovo di Cholm 
M assim iliano Rylo a  Perem ysl. 115 In seguito il papa  Pio VI,

Sinodo di Brest del 1591, 3. JKyKOBHH’b, BpecTCKiH co6opT> 1591, 52. Secondo i 
canoni antichi, la traslazione del vescovo, in nessun caso, poteva svolgersi per volontà del 
popolo, del clero o del vescovo. Cart. 48, in Discipline Antique, I, 2, p. 2G4; Sard. 1-2, in 
Discipline Antique, I, 2, pp. 159-161; Ant. 21, in Discipline Antique, I, 2, p, 121; Nic. 15, in 
Discipline Antique, I, 1, pp. 36-37; Calc. 5, in Discipline Antique, I, 1, p, 74. Solo l'istanza 
superiore poteva decidere in merito alia traslazione del vescovi, ApoMl, 14, In Discipline 
Antique, I, 2, p. 14.

113 Cf. APF, Congr. Part., vol. 870, f. 401v In STASI W, Meltu/niliu Hu lid an sis, 217, n.
80.

114 Cf. STASIW, Metropolio Haliciensis, 210 2111,
* Cf. J, Chôma, Maximilianus Rylo tlfilem/m» f l  /'wwh^Awm (1759-1793),

ExcorplH «x Dliwortntlone ad Laureain In FiumllHl« TIipoIû Iph, Hfimnw IWM, ,'I9 42.



con decreto  délia S. Congregazione di P ropaganda Fide del 
27 feb b ra io  1785, «sanô» la s itu az io n e . In u n  a ltro  
docum ento  délia  stessa congregazione, con ap p ro v az io n e  
dello stesso pontefice, si ribad iva che la traslaz ione  d ev e  
essere eseguita dalla sola Chiesa rom ana "et ad  M etropolila 
p riva tive  d e fe rri" . 116

VIII. La cessazione del potere del vescovo eparchiale

1 . I n t r o d u z i o n e
La p o te s tà  del vescovo fin isce n o rm a lm e n te  con la 

m orte . Le dim issioni o tra sfe rim en ti o deposiz ion i sono 
even ti del tu tto  eccezionali, con i quali p e rd e  p u re  la  
po testà  di giurisdizione su una  de term ina ta  eparchia.

Una volta  ricevuta  una eparchia, il vescovo non  puô  ri- 
fiu tarla  e làsciarla quando vuole, se non  solo p e r m otivo di 
m ala ttia  sua o di un  a ltra  simile valida causa, secondo  il 
giudizio del superiore. È tenu to  ad avéré la sollecita tu te la  
del gregge di Gristo a lui affidato . 117 118

2 . La d i m i s s i o n e ,  i l  t r a s f e r i m e n t o ,  l a  d e p o s i / . i o n e
d e l  v e s c o v o
La dim issione puô avvenire p e r u n a  rag ione  person  a le 

grave del vescovo, corne la m alattia o la dem enza o qualche 
delitto  pubblico  o p e r in tim azione del su p erio re . Non ho 
trovato  traccia di dimissioni di un vescovo dal suo ulTfdo di 
pastore. La traslazione del vescovo è s ta ta  tra tta la  nel Gap, 
IV, Par. V. Per q u an to  rig u a rd a  la deposizione, abb lam o 
trovato  solo i casi del m etropolita  Onesiforo D ivoika ( 157') 
1588), deposto  dal p a tria rca  Gerem ia II il 6 agoslo  1,58') 
p e rch é  sposato  in seconde nozze, e dei vescovi Balaban e 
K opystyns’kyj deposti dal sinodo di Brest il 10 o itob re  15')(i 
d u ran te  la  contesa a causa dell'un ione con Roma . 1 |H

3 . La m o r t e  d e l  v e s c o v o
La m orte  del vescovo priva l'ep a rch ia  del suo pasto re  e 

ren d e  la  sede vacante, In questi casi, i s inodi p reso rivono  
in p rim o  luogo la p regh iera , p e r  so fferm arsi poi su chl 
deve am m in istra re  la eparch ia  nelle cose sp iritua li ed In 
quelle tem poranee. Il sinodo di L’viv del 1891 ci dico clic,
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' ASV,  Arch. Nunz.Vienna, vol. 149, f.67-68, in STASIW, Metropolia llalidainls, Kl'/,
n. 83.

117 Sinodo di Brest del 1591, 3. JKyKOBHH'b, EpecTCKiH coôopt 1591, 52.
118 Cf, Cnp, I, Par. II, N- U.
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q u an d o  il vescovo m uore, bisogna celebrare  im m e d ia ta -  
m en te  l'ufficio  funebre, e aggiunge:

«Per quanto riguarda i beni del Vescovo defunto, al posto 
dell'ordine prescritto dal Sinodo di Zamest’, bisogna adottare 
Pordinamento della nuova legge, come spiegato prima nel 
capitolo sui metropoliti, e come è chiaramente indicato negli 

* statuti dei Capitoli».119  ̂ ^

Gli s ta tu ti del capitolo di LViv scrivono: ■ . Î

«Quando la Sede Metropolitana diventa vacante, la 
giurisdizione Episcopale passa al Capitolo, - in base al- 
Pespressa concessione della Sede Apostolica, nonostante 
qualunque regolamento contrario, - che esercita questa provvi- 
soriamente, fino a quando non sarà costituito un nuovo 
Arcivescovo Metropolita, in quanto è necessario per gestire te n ir  

poraneamente PArcivescovato e per la conservazione dello stato 
della Chiesa.

Per questo scopo il Capitolo è tenuto secondo quanto 
prescritto dal Concilio Tridentino (Sess. 24, cap. 16, de 
reform.), entro otto giorni, a costituire un Ufficiale e un Vicario 
per amministrare PArcivescovato negli affari spirituali, e anche 
un Economo o Amministratore per i beni temporali, il quale deve 
gestire gli affari ehe appartengono alia mensa Metropolitana e i 
benefici.

Se piace al Capitolo, puô confermare il Vicario Generale 
lasciato dall'Arcivescovo. Della morte dell'Arcivescovo 
Metropolita e della elezione degli amministratori, per gli affari 
spirituali come per quelli temporali, bisogna avvertire le 
autorità competenti. (caes. reg. Regimini).

Quello ehe deve essere eletto a Vicario Capitolare per gli 
affari spirituali, a parte le altre qualità richieste dai Santi 
Canoni, deve anche distinguersi per il celibato ecclesiastico. La 
sua elezione sarà fatta dal Capitolo in modo normale durante una 
riunione con votazione segreta e maggioranza assoluta dei voti, 
perché' sembra essere del tutto indecoroso ehe in no me del 
Capitolo sia .nominate alPadempimento delPamministrazione 
delPArcivescovato quello ehe sarebbe eletto solo con la 
maggioranza relatiya dei voti, ehe gran parte del Capitolo 
considererebbe meno idoneo alPabbracciare un tale rango.

TIT Clnn^/i HI I.'vlv r \n \ 1A01. tit. VII. can. 3. 3. H h hhOCTH, 190.
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I diritti e i doverl ehe il Vicario deve eseguire in nome del 
Capitolo sono decisi dai Canoni ecclesiastici. Q.ui bisogna solo 
far notare ehe il Capitolo gli deve sottomissione corne Superiore 
legale negli affari délia amministrazione dell'Arcivescovato, non 
tuttavia anche negli affari Capitolari...

La potestà e la giurisdizione del Vicario Capitolare cessa solo 
quando il nuovo Arcivescovo viene confermato e canonicamente 
installato, cosi anche la giurisdizione del Capitolo stesso non 
dura oltre.

Anche l'amministratore dei béni deve essere installato entro 
otto giorni con la maggioranza assoluta dei voti, con votazione 
segreta.

Su di lui pesa il dovere di curare solertemente i béni délia 
Sede Metropolitana, gli edifici, i fondi inamovibili e i proventi 
secondo la lista dei béni ricevuta, cosi ehe nessuno possa in- 
nalzare qualche sospetto, deve rendere un resoconto esatto dei 
beneficis all'Autorità, in qualità di Amministratore del fondo 
religioso di tutta la provincia».120

Capltolo IV

"Уставы Капитулы Церкви Митрополичои Львовской”, 439-440. (Cf. traduzlonc uffl- 
dale latlnn In “Costitutlones Capltuli Ecdesiae Metropolitanae Leopoliensis", in ADSL, Appendix
34, 3oo aoi>a
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IX. Conclusione

La com unione tra  i  vescovi si a ttu a  con la concord ia  e la 
so lid a rie tà  ne lla  fede, m a anche nel rispe tto  delle re g o le  
p iù  im p o rtan ti della  v ita  ecclesiastica: esse si realizzano e, 
insiem e, si esprim ono  m edian te  contatti. I vescovi devono  
riu n irs i in  sinodo q uando  sono chiam ati a parteciparv i dal 
cap o  d e lla  lo ro  C hiesa p a rtic o la re . I vescovi d ev o n o  
obbed ienza  all'arcivescovo m etropolita. Solo il sinodo deve 
riso lvere  le contese tra  i vescovi. Non è co rre tto  rivolgersi 
a d  u n 'a u to r ità  su p erio re  alia Chiesa p a rtico la re  p rim a  di 
essersi rivo lti all'arcivescovo m etropolita  o al sinodo.

O ltre il com pito  del vescovo eparch ia le  di co ltivare  la 
co m u n io n e  t r a  i con fra te lli vescovi, abbiam o p assa to  in  
rassegna  i d iritti e doveri del vescovo eparch iale  nelle sue 
funz ion i p asto ra li, in  q u an to  m aestro , san tificato re  e mi- 
n is tro  del governo. Moite funzioni del vescovo sono svolte 
tram ite  co llabo ra to ri dei quali non puo fare a m eno e per- 
cio q u e s to  cap ito lo  p a r la  di lo ro  in q u a n to  a iu tan o  il 
vescovo  n e l co m p ie re  il p ro p r io  ufficio. T u tto  q u a n to  
abb iam o visto si basa sui sinodi della Chiesa un ita  di Kyiv, 
m a è da  n o ta re  la  m o d ern ità  dei concetti, m olti dei quali 
sono sim ili a quelli enunciati dal concilio V aticano II.

La tras laz io n e  è u n a  provvisione rarissim a p erch é  con- 
s id e ra ta  di e strem a  gravità . La cessazione del p o te re  del 
vescovo ep arch ia le  avviene con la sua m orte  n a tu ra le , o 
con  a ltri eventi eccezionali corne le dim issioni accéttate, il 
tra s fe r im e n to  o la  deposizione. La tras laz io n e  e la ces
sazione del p o te re  del vescovo eparch iale  sono provvedi- 
m en ti ehe ren d o n o  il vescovo libero dai doveri e d iritti di 
cui in  questo  capitolo.



CONCLUSIONE

Q uesta ricerca  p ré sen ta  la figura g iu rid ica  del v e sco v o  
della  Chiesa u n ita  di Kyiv in un  periodo  che si e stendc  dall' 
un ione  di Brest fino alia fine del XIX secolo sulla base di d i
versi docum enti sinodali della stessa Chiesa.

Gli elem enti nuovi e originali in questo  lavoro sono:
- La racco lta  e analisi in un  unico capitolo di venti sinod i 

della Chiesa di Kyiv.
- La divisione dei d iversi tip i di vescovi della  Chiesa di 

Kyiv con u n a  a ttenzione  spéciale p e r  il p ro to tro n io  e l'e- 
sarca  del p a tria rca  di C ostantinopoli, po i e sa rca  di tu tla  la 
R us’.

- La so tto lin eatu ra  che l'arcivescovo m etro p o lita  di Kyiv, 
H alyd e di tu t ta  la Rus’ gioca u n  ru o lo  im p o r ta n te  n e lla  
provvisione épiscopale, e questo  sia secondo la t ra d iz io n e  
sinodale, sia con l'in te rven to  del po te re  civile. In p ra tic a  il 
capo della  Chiesa di Kyiv conferm a sem pre  i vescovi c h e  
sono stafi leg ittim am ente  eletti dal sinodo o p re sen ta ti dal 
p o te re  civile. Solo con l'in te rv en to  del R om ano p o n te fice  
cam bia il ruolo  del capo della Chiesa di Kyiv.

- La p re sen ta z io n e  dei d ir i t t i  e d o v e ri del vescovo  
eparchiale  d im ostra  come sia m oderna  la  figura del vescovo 
della  Chiesa di Kyiv, specialm ente  alia luce del s inodo  dl 
L’viv, che con le sue idee an tic ip a  il concilio V atleano II, 
p rinc ipa lm en te  sul p iano  pastorale .

- La p resen za  in d iverse no rm e sinodali di c o iH e in ilo  
teologico puô  sem brare  in té ressan te  o s trana , ma Invcct' cl 
r ip o r ta  alia nuova coscienza ecclesiologica m a tu ra la  dopo  II 
concilio V aticano II, dove è necessario  affron ta i’e lo nUkIIu 
del d iritto  canonico in s tre tto  ra p p o rto  con l'ecckisloloyla 
concilia re  e d is tinguere  il d iritto  di tip o  struuu i'aU i dal 
d iritto  di tipo  norm ativo.

- La collegialità episcopale e la concczione sacraim m lal«  
de lla  p o testà , due  g rand i nov ità  del concilio  V aticano II 
su lla  n a tu ra  e le funzioni del m in iste ro  ép iscopale , noiio 
anche p resen ti nei testi sinodali della Chiesa dl Kyiv e sono 
state  sotto lineate.

- L 'edizione o l'ind icazione di diversi testi spars! dl varl 
sinod i della  Chiesa di Kyiv fac ilite ra  u n 'u lte r io re  r ic e rc a  
sui sinodi di questa  Chiesa e la lo ro  racco lta  in u n 'u n lca  
o p e ra  p e r  u n a  g iu sta  e n ecessa ria  co n sid e raz io n e  della  
m illen aria  d iscip lina partico la re .



M A T E R IA U  PER U N A  R A C C O L T A  D E I  
D O C U M E N T IS IN O D A L I DELLA C H IE SA  D I KYJIV

P r e m e s s a
In q u e s ta  A ppend ice  n o n  ab b iam o  r ip o r ta to  tu t t i  і 

docum enti sinodali da noi tra tta ti in questa  ricerca, m a solo 
quelli che non  sono raccolti in u n  volum e, sp arsi in  v a ri 
lib ri о racco lte , che si tro v an o  p e r lo p iù  in  b ib lio tech e  
specializzate.

1 . II s i n o d o  d i  B e lz  - 1 5 9 0
I vescovi riun iti insiem e decidono di accedere  a ll'u n io n e  

con la Sede rom ana.
II testo  in lingua polacca datato  a Brest, il 24 giugno 1590 

v.s., si tro v a  in DUB, 7-8; in  HARASIEWICZ M., A n n a le s  
Ecclesiae Ruthenae, L’viv 1862, 162-163; in ZOCHOWSKI C„ 
C olloquium  lubelskie, w D rukarni lubelskiej Soc. Jesu, f, 32,

II testo  in  lingua ucraina m oderna, trad o tto  e s tam pato  da 
Velykyj, si trova  in В Е Л И К И Й  А . Г., З  л іт оп и су  

України,4, Рим 1971, 20-21.

2 . Il s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5  9 0
I vescovi d ec id o n o  di r iu n irs i ogni a n n o  in  s in o d o  

, p rovinciale  a Brest. Decidono di fare  uno  sforzo organlzza*
tivo p e r  m eglio governare la Chiesa di Kyiv secondo l sand  
canon i e le leggi divine.

II te sto  in  lingua u c ra in a  an tica, d a ta to  a Bre.st, il 20 
giugno 1590 v.s., si trova  in DUB, 5-7; in A 3 P  4, 34; in MCS I , 
249. ■■ ■

3 . II s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5  9 0
II sinodo provinciale  decide di ab rogare  e rro ri e d o itr ln e  

e re tiche  che vigono tra  la popolazione.
II te s to  in  lingua  u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, il 20 

giugno 1590 v.s., si trova  in MCS, 246-247; in  A3P 4, 30; in 
Чг'внія въ императорскомъ обществ* исторіи и древностей россійскихп> 
при московскомъ университет*, (1859), 1, 42.

APPENDICE I



200 Appendice І

4 .  Il s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5  9 0
Il s in o d o  p ro v in c ia le  décidé che G edeone B alaban no n  

possiede nessun  d iritto  sul m onastero  di S. Onofrio.
Il te s to  in  lin g u a  u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, il 22 

giugno 1590 v.s., si tro v a  in DUB, 254-257; in южно
западной Русі, 133, ab A. С. Петрушевичъ; in Памятники, 3, 46-55.

5 . Il s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5  9 0
Il s in o d o  p ro v in c ia le  décidé  che il m o n a s te ro  di S. 

O nofrio a p p a rtien e  alla co n fra te rn ita  di L’viv.
Il te s to  in  lin g u a  u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, il 22 

giugno 1590 v.S., Si trova  in DUB, 258-261; in Памятники, 3, 56- 
65; in Акты южнозападной Русі, 129, ab A. С. Петрушевичъ.

6 .  Il s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5  9 0
Il vescovo « m eh lyn sky j»  Teofano e il vescovo di L’viv 

Balaban, p re sen ti al sinodo provinciale, concludono u n  ac- 
co rd o  d av an ti al g iudice di расе civile, in d a ta  28 giugno 
1590 v.s.

Il testo  in lingual uc ra in a  antica, da tato  il 3 gennaio  1591 
v.s., si tro v a  in АІОЗР 1,1, 269-273.

7 . Il s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5  9 1
Il s in o d o  p ro v in c ia le  décidé che і vescovi siano  scelti 

solo nei sinodi elettiv i e poi nom inati dal re; che і p a r ro c i 
s iano  sce lti d u ra n te  elezioni ne lla  p a rro cch ia , con l 'ap - 
p ro v az io n e  de l can d id a to  da  p a rte  del ge ra rca  del luogo; 
che і c an d id a ti vescovili possano anche essere scelti dallo 
«sta to  cléricale» . Dai c an d id a ti vescovili nob ili b isogna 
scegliere no rm alm en te  vedovi e non sposati, gente p ia  e di 
a lta  m oralità . T u tta  u n a  gam m a di decisioni viene p resa  p e r 
q u a n to  r ig u a rd o  l'o rg an izzaz io n e  e l 'a m m in is t r a z io n e  
ecclesiale di tu t ta  la  Chiesa m e tro p o litan a  ed  eparch ia le , 
délia  p arrocch ia , dei m onasteri. Il sinodo viene considera to  
il p iù  alto  o rgano  di po te re  nella Chiesa pom isna. In questo  
senso  v iene  deciso che le decisioni p a tr ia rc a l!  di cause 
giudiziali, scnza l'esam e di queste cause da p a rte  del sinodo, 
n o n  h a n n o  valo re . Il sinodo  p ro p o n e  in o ltre  che le sue 
d ec is io n i d o p o  e sse r State esam inate  dal p o te re  civile, 
d iv en tin o  a it і legislativi statali. La funzione giudizlarlu del 
sinodo provinciale  6 una  funzione di istanzu d 'uppello  nulle 
cause g ludlzlarle  ecclesiastiche. Il m etropo llla  à In n u icn to



di p o rta rc  le lam entole del vcscovi al re. Il sinodo corca dl 
d a re  n o rm e  su lle  re laz io n i t r a  g e ra rc a  del lu o g o  e 
c o n fra te rn ité  canon icam en te  d ip en d en ti da l p a tr ia rc a . 11 
sinodo  p o r ta  luce su question! d e ll 'in seg n am en to  ccclo- 
siale, della  edizione di libri ecclesiali, delle ed iz ion i delle  
scuole delle confra tern ité , dei sacram enti e riti.

Il testo  in lingua antico ucra ina  da ta to  a Brest, il 26 otto- 
b re  1591 v.s., si trova in ЖУКОВИЧЪ П. H., “Брестскій соборі, 
1591 года (по новооткрытой грамотЬ, содержащей д-Ьянія его)”, in 
И звіїст ія  о т д ьіен ія  русского язы ка и словесност и И м перат орской
Академій Наукъ, т. XII, кн. 2, СалктПетербургь 1907, 65-71.

8 . И s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5  9 1
Il s in o d o  p ro v in c ia le  a c c e tta  il p e n t im e n to  d e llo  

ie ro m o n aco  loan  coinvolto  nella  co n tro v e rs ia  p e r  il pos- 
sesso del m onastero  di S. Onofrio.

Il testo  in lingua ucra ina  an tica da ta to  Brest, il 26 o tlob ro  
1591 v.s., si trova in  MCS, 317-318.

9 . Il s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5  9 1
Il sinodo  p rov incia le  con ferm a і priv ileg i concessi tlul 

p a tr ia rc a  alla c o n fra te rn ita  di L’viv e al m o n aste ro  dl s. 
Onofrio e le sanzioni contro  il vescovo Balaban.

Il testo  in lingua ucra ina  an tica  da ta to  a Brest, il 27 otto- 
bre  1591 v.s., si trova in MCS, 319-321.

1 0 .  Il s in o d o  d i  B r e s t  - 1 5 9 3
Il m e tro p o lita  Michele Rahosa scom unica il vcncovo dl 

L’viv Balaban, che non  si è p re sen ta to  d av an tl ni Nlnodo 
provinciale  p e r p o te r giustificare la p ro p ria  co iu lo lta  iu’IIu 
con troversie  tra  lui e le co n fra te rn ité  di L’vlv e Uohulyiti

Il te s to  in  lingua u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, Il H  
giugno 1593 v.s., si trova in MCS, 475-476.

1 1 .  Il s in o d o  d i  B r e s t  - 1 5  9 4
Il sinodo eparchiale  regola la p ra lica  dei d ivo r/l.
Il testo  in lingüa ucra ina  an tica da ta to  a Brest, il 28 вси 

паю  1594 v.s., si trova in A3P 4, 66-67.

1 2 .  Il s in o d o  d i  B r e s t  1 - 1 5 9  4
Il s inodo  p rov inciale  ap p ro v a  gli s ta tu ti delle  c o n f r a 

te rn ité  di L’viv e Rohatyn.
Il te sto  in lingua u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, il 24 

giugno 1594 v.s., si trova in MCS, 516-519; in ЛЗР 4, 67-69.

Muturlull pur un» rac'colia cloi sinodi 2(J I
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1 3 .  Il s i n o d o  d i  S o k a l  -  1 5  9  4
L ette ra  in  cui il m e tro p o lita  M ichele Rahosa scrive al 

d u ce  G iovanni d i Zam ost’ so ttp  quali condizioni lu i ed  і 
vescovi sono d isposti di accedere  all'un ione con la Sede ro- 
m ana.

II testo  in  lingua u c ra in a  an tica  da ta to  a N ovohrudek, in 
d icem bre 1594, si trova  in MCS, 550; in A3P 4, 78-79; in DUB, 
35-36.

1 4 .  II s i n o d o  d i  S o k a l  -  1 5 9 4
Is truz ione  del sinodo provinciale p e r accedere a ll’u n io n e  

con la  Sede rom ana.
II testo  in  lingua  u c ra in a  an tica  da ta to  a N ovohrudek, in  

d icem bre  1594, si tro v a  in MCS, 554-556; in A3P 4, 79; in 
DUB, 36-38.

1 5 .  II s i n o d o  d i  B r e s t  1 - 1 5 9 4
II s inodo  p rov inciale  depone Gedeone Balaban dall'ep is

copate.
II te sto  in  lingua u c ra in a  an tica  datato  a Brest, il 1 luglio 

1594 V .S ., si trova in  MCS, 520-524.

1 6 .  I I s i n o d o  d i  B r e s t  2 - 1 5 9 4
II s in o d o  p ro v in c ia le  r ic o n fe rm a  la  d e p o s iz io n e  di 

G edeone Balaban dall'episcopato .
II te sto  in lingua u c ra in a  an tica  da ta to  a N ovohrudek, il 

28 settem bre 1594 v.s., si trova in MCS, 538-544.

1 7 .  I I s i n o d o  d i  Т о г б у п  - 1 5 9 4
C o n d iz io n i de l s in o d o  p ro v in c ia le  p e r  a c c e d e re  

a ll'u n io n e  con  la Sede rom ana.
Il te s to  in  lingua  u c ra in a  an tica  d a ta to  a  Toréyn, in 2 

d icem bre 1594 v.s., si trova in MCS, 550-552; in A3P 4, 77. '
II testo  in  lingua la tina  si trova  in  DUB, 32-34.
11 testo  in lingua po lacca si trova  in ASV, A. C. I-X V III, 

nr. 1731.
II testo  in  lingua u cra ina  m oderna, trad o tto  d a  Velykyj, si 

tro v a  in  ВЕЛИКИЙ А. Г., З літопису християнської 4, 37-
41 .

Append Ice I

1 8 .  Il s ino do dl 1,’vlv - 1 5 9  5
Il vescovo Balaban o Uillo II N lnodo epurehlnlo decidono 

di accedere all’unione con lu Sede пшійіш.
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II te s to  in  lingua an tico  u cra ina , d a ta to  a L’viv, il 2 8  
gennaio  1595 v.s., si trova  in DUB, 43-44; in  A3P 4, 84; in 
MCS, 563.

1 9 .1 1  s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5 9 5
C o n d iz io n i de l s in o d o  p ro v in c ia le  p e r  a c c e d e re  

aH 'unione con la  Sede rom ana.
II testo  in  lingua polacca da ta to  a Brest, Г11 giugno 1595 

v.s., si tro v a  in DUB, 61-67; in HOFMANN G.,
Christiana 3, 2, 142-149.

II te sto  in  lingua la tin a  si tro v a  in  DUB, 67-75; in  ASV, 
A.A. Arm. I-XVIII, n r. 1858 (charta), fol. 1-4; in  THOMAS A 
JESU, O. Carm. Disc. De procuranda salute om n iu m  gen tium , 
lib. VI, A ntverp iis 1613, 328-333; in  M o n u m e n ta
Poloniae e t U th u a n ia e  3, coll. THEINER A., 234-237 ; in
HARASIEWICZ M., Annales Ecclesie Ruthen Leopoli 1862,
178-181; ASV, Fondo Borghese, Ser. Ill, vol. 67 A, fol. 90-92;
in HOFMANN G., Ruthenica  in Orientalia Christiana  3, 2, nr. 
12, 149-158, Romae 1924-25.

II testo  in lingua ucra iha  m oderna, tra d o tto  d a  Velykyj, si 
trova in ВЕЛИКИЙ А. Г., З літопису християнської України, 4, 42- 
66.

Materlull per una raccollu del slnodi

2 0 .  Il s in o d o  d i  B r e s t  - 1 5  9  5
Lettera dei vescovi della Chiesa di Kyiv al p ap a  ClcineiUe 

VIII su ll'un ione  delle loro  Chiese.
II te sto  in  lingua  u c ra in a  an tica  d a ta to  a Brest, II 22 

giugno 1595 v.s., si trova in DUB, 449-450.
II testo  in lingua la tin a  si tro v a  in  DUB, 79-81; In ASV, 

A.A. Arm . I-XVIII, n r. 1732, fol. 1-2, 6 ; in  BAKONIIIS, 
Annales eccl. l ,  in appaendice, 682-683; in THOMAS A JESU, 
O. Carm. Disc. De procuranda salute o m n ium  gen tium , III), 
VI, A ntverp iis 1613, 326-327; in MIGNE J. P., 
cursus com p le tu sS , Pariis 1841, 506-508; in THEINER A., Die 
n eu es ten  Zustände d er  ka th . K irche be id er  R itus In 
u n d  Russland, A ugsburg 1841, Doc. pag. 10-12; in V ctcru  
M onum enta  Poloniae e t U thuaniae  3, coll. THEINER A., 237* 
238; in  HARASIEWICZ M., A n n a les  E cclesie  
Leopoli 1862, 193-195; in  HÖFMANN G., In
Orientalia Christiana 3, 2, nr. 12, 139-142, Romae 1924-25.

2 1 .  Il s in o d o  d i  N o v o h r u d e k  - 1 5  9  6
D ecisione del sinodo provinciale  con la quale  si escludc 

dal clero  Stefano Zyzanij, Basilio e Herasym.



Il te sto  in lingua u c ra in a  an tica datato  a N ovohrudek, il 
27 gennaio 1596 v.s., si trova  in MCS, 693-695; in  A3P 4, 125- 
126.

2 2 .  I l s i n o d o  d i  B r e s t  -  1 5 9 6
Il s inodo  p rov inc ia le  ra tifica  l'un ione  con la Chiesa ro- 

m ana.
Il testo  in  lingua ucra in a  an tica datato  a Brest, Г8 o ttob re  

1596 v.s., si trova in MCS, 746; in A3P 4, 139-141; in 
tyg o d n io w y  p r z y  GazecieLwowskiej-,• Lwôw 1858, N° 21; in
HARASIEWICZ M., A nnales EcclesLeopoli 1862,
231-234; in DUB, 359-362.

Il te s to  in  lin g u a  la tin a  si tro v a  in ASV, A.A. Arm. I- 
XVIII, n r . 1847; in  V etera  M o n u m e n ta  P o lon iae  
lithuaniae3, coll. THEINER A„ 266-267; in MUII 1, 176-180.

Il testo  in  lingua ucra ina  m oderna, trad o tto  da  Velykyj, si 
tro v a in  ВЕЛИКИЙ A. Г., З  літопису християнської України, A, 118- 
121,

2 3 .  Il s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5 9 6
Il s inodo  p ro v in c ia le  scom unica  G edeone, vescovo di 

L’v iv .
Il testo  in  lingua u cra in a  an tica  da ta to  a Brest, il 9 o tto 

bre  1596 v.s., si trova in MCS, 754; in A3P 4, 146; in DUB, 362- 
363.

2 4 .  Il s i n o d o  d i  B r e s t  - 1 5 9 7
Breve le t te r a  in  cu i il n u n z io  rife risce  del s in o d o  

eparch ia le , in  cui il clero  ha emesso la professione di fede 
catto lica .

Il testo  in  lingua ita lian a  da ta to  a Janova, il 27 gennaio  
n.s. 1597, si trova  in DUB, 436.
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«O R D O  DELLA ELEZIONE E 
D E LL A  C O N S A C R A Z IO N E  A  V E S C O V O »

P r e m ë s s à
T ra і m anoscritti Slavi della Biblioteca V aticana  si co n 

serva il Codice V aticano № XV, m anoscritto  di d a ta  in ce rta  
(inizio del XV s.) in lingua u c ra in a  an tica, che p u ô  essere  
c h ia m a to  E u ch o lo g iu m  seu
K io v ien sis . T utto  fa c red ere  che questo  Euchologion ap- 
p a r te n e s s e  al m e tro p o lita  d i Kyiv. In o ltre  a n c h e  il 
m e tro p o li ta  G iuseppe  S em b ra to v y c  u tiliz z a v a  q u e s to  
T reb n ik  il secolo  scorso . Il te s to  o rig in a le  in  lin g u a  
u c ra in a  an tica  dell 'EuchologiumTrebnyk
K ioviensis  p e r  q uan to  rig u ard a  la o rd in az io n e  sace rd o ta le  
si tro v a  ІП МАРУ СИН M., Чини Св Служб « 
Київському Евхолоїіоні з початку XVI cm., (=Праці Греко-Католицької 
Богословської Академії Богословського Відділу, 27), Рим 1966, 30-46, 
Un testo  росо d ifferen te  si tro v a  in  БЕНЕШЕВИЧ'Ь В. II,, 
Сборник-ь памятниковь по исторіи Церковного Права, пранму*
щественно русскаго, кончая временемь Петра Великого, ііьш, II, 
Петроградь 1914, 26-41. Il testo italiano è s ta to tra d o tto  du no l, 1 
Le p a ro le  segnate  con u n 'a s te r is c o  so n o  sp ieg a te  nol 
Glossario.

* Marusyn ha stampato e commentato parte di questo testo. Beneäevld »I lut«U «Il II» 
manoscritti. Pavlov data questo documento 1423, ma HruSevs'kyj scrive cho h nuIo un їм 
minus non post quem. Cf. M. Грушевський, Історія України Руси, 3, ed. 2, Лыйм ШОП, JW І 
2; М. Грушевський, recenzione al libro Архіератиконь кіевской митрополій сь половины XVI 
стол-ктія, по списку сь конца XIV стол-ктія, descritto e commentato da A. C, 1 Ьгфушгжичь, 
Львів 1901 in Записки Наукового Товариства Імени Шевченка, 54, Бібліографія 11-13, Olim 
a questo bisogna vedere А. С. Петрушевичъ, “О способі избранія и поставленій нъ 
дьяконскій и священическій чинъ изъ мірськихь лицъ въ XVI стол-ктіи на Южной Русі", 
in Богословскій В-кстникь, 3, (Львовъ 1900), 81-88; А. С. Петрушевичъ, “О способі 
избранія и поставленія епископа”, in Богословскій В-кстникь, 3, 155-165; А. С. Петрушепич’і», 
“В-кроиспов-кданіе новопоставляемого русского єпископа предъ Кіевскимь митрогюлитомъ, 
начиная сь половины XIV стол-ктія, д-ілаемое”, in Богословскій В-кстникь, 2, (1901), 93-101, 

Altra bibliografia utilizzata per la traduzione italiana: M. Roty, Dictionnaire Russe-Français des 
termes en usage dans l ’Eglise Russe, 2eme édit, revue et augmentée, (“ Lexiques de l’Institut d’EtudtiH 
Slaves 4), Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1983; P. De Meester, Studi sut Sacramenti amrni 
nioirad Sâçondo il Riio Bizantino, Roma 1947, 262-274, 285-296; Liturgia bizantino-slave di satt 
G iovan ni Grimtomo, Milano 1958.
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La elezione épiscopale si svolge cosl:

1 . La c o n v o c a z i o n e  d e l  s i n o d o
Il m e tro p o lita  convoca tu tti i vescovi, d ip en d en ti d a  lui 

en tro  tu tta  la  sua m etropolia. Quelli di loro che non  possono 
v en ire  a ta le  elezione, nel luogo e giorno ind icato , o p e r 
cau sa  di grave m ala ttia  o tra tte n u ti da  u n 'a ltra  grave n é 
cessita, a ffinché  tu tto  il popolo  sapp ia , m a n d e ran n o  un  
docum en to  solen n e di p ro p ria  m ano in cui è scritto  che ac- 
ce tte ran n o  tu tto  quello  che fa rà  il sinodo, e i cand idati alla 
c o n sac raz io n e  scelti dai vescovi am an ti Dio2 riu n iti in- 
siem e e si a tte r ra n n o  a ll 'e s ito  de lla  elezione, p e r  n o n  
e sse re  se p a ra ti  da i p ro p r i fra te lli nelle  lo ro  ev en tu a li 
decisioni secondo la trad izione dei santi Apostoli e dei Padri 
p o rta to ri di Dio.3

Ma se qualcuno , senza grave m alattia  o qualche a ltra  ne- 
cess ità , com e d e tto , r im a rrà  e n o n  v e rrà  ad  u n a  ta ie  
elezione, e n o n  asco lte rà  il suo prim o pontefice e si sepà- 
re rà  dai frate lli, e sa rà  p reso  da  orgoglio diabolico e cad rà  
n e lla  fo ssa  d e lla  d isu b b id ie n za , con  p rin c ip i o a ltre  
a u to r ità  si in treccerà , si so ttrae  ai p ro p ri voti, da ti alla sua 
co n sac raz io n e  e li v iola, i canon i d iv ini e le leggi della  
Chiesa di Dio lo ren d o n o  s tran ie ro  e spogliato  di ono re  e 
d ig n ità  d i vescovo, e p re s to  sa rà  cacciato dai n u m éro  e 
consorzio dei vescovi, perché  da  solo si séparera  da  essi.4

2 .  I l p r o c e s s o  i n f o r m a t i v e
Cosi sia. I vescovi devono sem pre riunirsi nel luogo dove 

sa rà  il m etropo lita . l i  convoca da  sé, e seduto  solo con essi, 
e an ch e  con  i suoi m igliori canonici, riferisce  loro  d e lla  
e p a rc h ia  v a c a n te . P erché  è n e c e ssa r io  e leg g e re  u n  
vescovo che sia degno e idoneo p e r u n  tale ufficio. E aven- 
doli am m oniti, e insegnato , e benedetti, li congeda. Essi si 
alzano, gli fanno  u n  inchino  ed escono.

V anno al posto  stabilito , in qualche portico  o luogo ec- 
c lesiastico  e con  lo ro  il c a r to fila ce*  o u n  a ltro  d e ll'a lto  
c lero , e il seg re ta rio  del m etro p o lita  con loro, e là  essi 
s tan n o  fe rm i davan ti a ll'icona di Cristo. Il vescovo di rango  
su p erio re  si p re n d e  l'epltrachelio*, ticne nella m ano d estra  
l 'in c e n s ie re  con  l'inccnso dentro c Incensa l 'ico n a  d e l

2 Boholjubyvyj -  amniito Dio,
 ̂ BolionosnyJ -  portntoro (Il Did,

4 MAI’yCHH, 31-32,



S alvatore  e gli a ltr i Santi, poi i vescovi, che sono  d a l la  
p a r te  destra , anche dalla  p a rte  sin istra , e in fine di nuovo  
l'icona del Salvatore, e com incia cosi: B enedetto  Dio Nostro, 
ora e sem pre, e nei secoli dei s Il nacalo  obyëne* e i 
tro p a ri*  Sia b en ed e tto  Cristo Dio n o stro , e po i G loria al 
Padre, al Figlio ed  alio Spirito Santo, o ra  e sem p re  e nei 
secoli dei secoli. Amen: (e il kondak*) Q uando sei sceso hai 
m isch ia to  le  lingue. Poi il vescovo legge la ec ten ia  u n iv e r
sale*, p reg an d o  p e r il m e tro p o lita , p e r  il p rin c ip e  e p e r  
tu tti  i p rin c ip i c red en ti5 e te rm in a  questo  b reve  moleben* 
con l'apolisi*: Nella visione delle

E, dopo  la  p regh iera , si riun iscono  solo i vescovi, corne 
sc ritto  p rim a, e il cartofilace o uno  dei p iù  alti e anzian i 
d ig n ita ri del m etropo lita , il fedele seg re ta rio , e n essu n o  
a ltro  deve essere qui, né in qualche posto  vicino, p e r  n o n  
asco ltare  quello  che si dice. E di nuovo  il p rim o  vescovo 
c o m in c ia  a ra c c o n ta re  se c o n o sc e  q u a lc h e  d e g n o  
(candidato) a taie posto, e ancora  di nuovo u n  a ltro  e cosi 
di seguito, poi tu tti i vescovi, secondo l'o rd ine , facendo  u n a  
lu n g a  d iscussione  in p ro p o sito , su uno  e tu t t i  gli al tri 
e le n c a ti .6

3 . La e l e z i o n e
La elezione épiscopale si svolge cosi:7 
. ..r ic o rd a n d o  tu tti, scelgono i tre  m igliori. A llo ra  il 

carto filace  in tim a  al p résen te  seg re ta rio  di sc rivere  quel 
t r e  n om i che i vescovi h a n n o  sce lto , o g n u n o  deu il 
ierom onaci secondo il nome; dopo, il vescovo p iù  anzlano , 
che p reced e  gli a ltri p e r  rango, sigilla u n a  c e r ta  le tle ra  e 
la consegnano tu tti al cartofilace e, ciascuno alzatosi, se ne 
va  a llo ra  a r ip o sa re . Il ca rto filace  p o r ta  la  le t te ra  al 
m etro p o lita  e se ne va. Egli si siede al posto  stab ilito , tlovu 
rec ita  la p reg h ie ra  e depone la le tte ra  sig illata  davan tl al* 
l'icona  del Salvatore, o davanti a quella  della M adré di Dlo, 
p reg a  m olto, m eglio con a rd o re  e con le lacrim e, du solo; 
dop o  p re n d e  la  le tte ra , l 'ap re , e cosi g u a rd a  i tre  nom l, 
sceglie uno  dei tre , quello che vuo le .8

Dopo l 'a tto  della  elezione del vescovo, segue l 'a t to  dol- 
l 'a n n u n z io .9 ,
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8 Blahovirni “  che credono bene.
6 MAPyCHH, 31-32.7
1 Izbranije = elezione.
8 MAPYCHH, 31-32.
® B jia ro B iC T ie  =  a n n u n z io .
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4 .  L 'o r d o  d é l l ' a n n u n z i o 10
P rep a ra n o  il co n sac ran d o  in  qualche  chiesa, in d ic a ta  

da l co n sac ran te , esclusa la  chiesa catted ra le . E si riveste  
m e tten d o si tu tt i  i p a ram en ti di sacerdote , e s ta  in p ied i 
d av an ti a ll 'a lta re  n e lla  p o r ta  regale con la  faccia  v e rs o  
l 'o r ie n te .  Il m essag g ero  del c o n sa c ra n te  p e r  d a rg li 
l'an n u n z io , e n tra to  nella  chiesa, sta in piedi (e anco ra  a ltri 
con lui, sace rd o ti e d iaco n i) .11 In piedi a ll 'a lta re  cen tra le  
esclam a: Sia benede tto  Dio Nostro.Segue il nacalo  obyene*
e i tro p a ri*  d e l tem p io  e del san to  del g io rn o  e i l  
theotokion*. Dopo, la solita litania Abbia pietà  d i no i e 
l'apolisi, e dopo l'apolisi* VAd m ultos

Al term ine , il c an d id a te  esce un  poco dalla p o rta  regale, 
p o n en d o  p iano  le m ani sul petto , in form a di croce, sotto  il 
fe lo n io * , in c h in a  leg g erm en te  il capo; il m essag g e ro  
m a n d a te  p e r  darg li l'an n u n z io  a rriva  e si m ette  li in quel 
posto  dove è il le tto re  quando  legge l'Apostolo*, lo guarda  e 
d ice questo : Il n o s tro  m o lto  sa n to 12 signore  e vescovo, il 
m etropo lita  d i K yiv e di tu tta  la R us’, N.N., e insiem e a lu i il 
d iv ino  e santo  sobor richiamanola tua santità al vescovado
della città d i N.N.protetta da Dio. Il candidate  risponde: Se il
m o lto  san to  nostro  signore e vescovo, il m etropolita  di K yiv  
e d i tu tta  la R us’ N.N., e insiem e a lu i il d ivino  e santo sobor  
h a n n o  g iu d ica to  m e  degnodi essere in un taie ufficio , 
ringrazio  e accetto  e non  dico n ien te  in contrario. E cosi, 
in c h in a n d o  leg g erm en te  il capo, r i to rn a  a ll 'a lta re  e si 
toglie i param en ti, e d  esce . 13

Dopo di che si svolge il rito  dell'abbraccio.

5 .  Il r i t o  d e l l ' a b b r a c c i o
Se c 'è  il tem po, o questo  giorno, o l'indom ani, o quan d o  

d e c id e  il m e tro p o lita , i vescov i si r iu n i s c o n o  d a l  
m etropo lita , q u an ti di loro sono venuti e si sono riun iti qui 
p e r  q u es ta  o rd inaz ione . E si siede il m etropo lita  al posto  
stab ilito , o n e ll'a tr io  della  chiesa, o nel nartece*, se c 'è  un  
palco , sul suo sgabello*. A nche i vescovi si siedono, cias- 
cuno  al p ro p r io  posto  secondo  il lo ro  g rado , nelle loro  
m a n d ie *  con  le strisce , corne il m e tro p o lita . Dopo, il 
carto filace o l'arc id iacono  conduce il cand idate , e lo m ette  
a lla  fine dei sedili dei vescovi al ccntro. E qui sta in p ied i,

Appendice II

La nomina vicne chiamata annuiulu o UIhIhivImI'■
11 Aggiunto nel testo dl EEHEMIIillUM'li,
12 PreosvjaSÂenyj -  titolo clio il (IA II! VIK'llVu, ('II* il |Hi|lili|i» limlilfM* rnn limita lunto.
13 MAPyCHH. 32-33.



fa  tre  p ro fo n d i in ch in i al m e tro p o lita , gli si av v ic in a  
g radualm en te . Egli si avvicina al m etropo lita , che è sedu to  
e tiene nella  m ano  sin istra  il possoch*, con la m ano  d es tra  
ab b assa ta  che si m an tiene  sul ginocchio destro , gli fa un 
in ch in o , b ac ia  il g inocch io  destro* del c o n sa c ran te , e 
anche la m ano  che riposa su di esso, in seguito  la guancia  
destra; dopo si rivolge ai vescovi, p rim a quelli di d e stra  e li 
s a lu ta  con  u n  bacio , av v ic in an d o si d a l p iù  a n z i a n o  
all'u ltim o, dopo si avvicina ai vescovi che sono su lla  p a rte  
s in is tra , fa  la  stessa cosa; e in d ie treg g ian d o  u n  poco, di 
nuovo fa l'inchino, come prim a. E lo fanno  sedere  un  poco 
p iù  in  basso dei vescovi su u n  sgabello p a rtico la re . E con 
q u e s to  a tto , u n o  dei d iaco n i p ré p a ra  il katzi*, che è 
l 'in c e n s ie r e  m a n u a le , e l 'in c e n s o ; e lo p o r ta  al 
c o n sa c ra n te , il q u a le  b en ed ice  an ch e  l 'in c e n so , e il 
d iacono incensa l'im m agine della san ta  icona, se ce ne sarà  
una, dopo  il m etropo lita  e il lato  destro  dei vescovi, po i il 
la to  s in is tro . I c an to ri can tan o : A l N.N.,
m etropo lita  d i K yiv e di tu tta  la R u s’, m o ld  a n n i (di vita). 
Dopo, alzatisi, ognuno va nella p a rte  p ropria .

Si n o ta  che il p rim o  rito  che si svolge d u ra n te  l 'a n -  
nunzio , e anche l'abb racc io , si svolgono am b ed u e  p rim a  
della Iitu rg ia , nella seconda o ra  del g io rno .14

6 . Il d o c u m e n t o  d e l la  e l e z i o n e  d e l  s i n o d o
D u ran te  là riu n io n e  i vescovi scriv o n o  tre  nom l til 

ierom onaci, i quali sono stati eletti, e scrivono  in quuslu  
le tte ra : «N ell'anno..., m ese N.N., e n u m éro  del g io rno  o 
nom e, secondo il desiderio del m olto santo, N.N., m e tro p o lis  
d i Kyiv e d i tu tta  la Rus’, sedu ti gli am ati da  Dio vescovi 
N.N., avendo  con sé la vo lon tà  e il consenso  dei vescovi 
âm ati d a  Dio ru ten i, che non  sono venuti, ne lla  m olto  re- 
v e re n d a  ca tted ra le  della  im m acolata  M adre di Dio, nella 
c ittà  N.N. p ro te tta  da  Dio, hanno  eletto alia santissim a epls- 
copia, il nom e dei tre  scrivono .»15

7 . L 'o r d o  e  l a r e g o l a 16 d e l l ' i n t r o i t o  m i n o r e
L 'ordo e la  regola d e ll'in tro ito  m inore  si svolge cost: il

g io rno  stab ilito  da l m etro p o lita , i vescovi si r iu n isco n o  
nella  seconda o ra  del giorno nella ca tted ra le  e asp e ttan o  il 
m om ento . Gli incaricati p e r p re p a ra re  eventi sim ili fanno
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cosl: a l l 'in te rn o  d e lla  chiesa, e n tra tl nel p o rto n e  de lla  
chiesa, d avan ti a ll'am bone, p rep a ran o  11 rialzo con il trono  
del m etropolita .

Dalla p a r te  d e s tra  del tro n o  del m etropolita  lo sgabello  
p e r  il p rin c ip e , p iü  in  basso  dei lunghi sgabelli p e r  i 
vescovi. Di fro n te  all'am bone, sul pavim ento della chiesa, il 
q u a d ro  d e ll'aq u ila  con le ali distese e sotto  i p ied i il nom e 
della  cittä . Il m e tro p o lita  esce dalla sua cella e va in  chiesa 
p re c e d u to  dal le tto re  nel suo sticario*, dal candeliere  con 
u n  cero  grosso acceso... e di un  suo sacerdote . E ntrato  in  
ch iesa, sale  sul ria lzo  p re p a ra to  p e r lui e siede sul suo 
tro n o . S uonano  le cam pane. R icevuta la bened iz ione  dal 
m e tro p o lita , i s a c e rd o ti  v a n n o  a v e s t i r s i  a l l 'a l t a r e  
(p resb iterio ) e i d iaconi si vestono vicino al tro n o  in basso. 
I vescovi a ll'a lta re  si vestono in feloni* bianchi senza omo- 
forion* e aspettano . il m etropolita, li sulla sede sul rialzo, si 
veste , s tan d o  su lla  sua  aquila, in tu tti  i p a ra m en ti sacri, 
m en tre  i can to ri can tano  qualche versetto . Vestito, si siede 
sul trono ; i can to ri cantano: Ispolla eti despota*.

Il m e tro p o lita  m an d a  l'arcid iacono  con gli a ltri d iacon i, 
ehe v a n n o  verso  l 'a l ta re , dove s ta  sed u to  il c an d id a to , 
v estito  in  tu tti  i p a ra m en ti sacerdo tali, lo p ren d o n o  e lo 
c o n d u c o n o  al p o s to  p re p a ra to , dove s ta  ra f f ig u ra ta  
l'aquila* , e lo fanno  sposta re  su ll'aquila , e gli consegnano 
la  p ro fessio n e  sc r itta  su fogli. Egli fa u n  leggero inch ino  
verso  il m e tro p o lita , sed u to  sul suo sgabello  com e p re - 
scritto , al p rin c ip e  alia su a  destra, e ai vescovi anche lo ro  
ai lo ro  posti, legge la sua  Professione dav an ti a tu tti, d ie  
com prende  questo: .

Ie ro m o n a co  N.N., p e r  grazia d i Dio 
eparchia  N.N., sc r ivo q u es to  d i p ropria  e d 'in te lli-

genza  p ro p ria  confesso  davanti a Dio e ai suoi angeli e letti
l a v e r a e  im m acola ta  fe d e  cris
sione  n e l n o m e  del Padre e del e dello Spirito  Santo , 
d e ll’unica D ivinitä, cioe: Credo in un solo Dio, 
n ip o ten te , crea tore del Cielo e"della terra, di tu tte  le cose  
visib ili e  invisib ili. Credo in  un solo Signore,
unigenito  Figlio d i Dio, na to  dal Padre prim a di tu tti i  secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio verb da Dio vero; generato , 
n o n  creato; consostanzialcal Padre; p e r  m ezzo  di lu i tu tte  le  
cose so n o  s ta te  create, Per e p e r  la nostra
salvezza  discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si 
e incarna to  n e l seno della very Inc Marla si d fa tto  uomo. 
Fu p u re  crocefisso per nol, pall Hollo fu  se-
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polto; e ilterzo giorno è risuscita le  Scritture; ù 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di n u o v o  verrà
nella  gloria p e r  g iudicare i v iv i e e il regno  
n o n  avrà fine. Credo nello  Sp vero, che  dà  
vita, e procédé  dal Padre e  con il Padre e il Figlio adorato  
e glorificato: e ha parla to  p e r  mezzoCredo la
Chiesa, una santa cattolica e un  solo
ba ttesim o  p e r  il p e rd o n o  dei peccati. E a sp e tto  

rëzione  dei m orti e la vita del m o n d o  che verra. A m en .
Con questo  acçetto  i se tte  s  ecum enici, chc  si 

sono r iu n iti in difesa dellevere corne da 
lo ro  stab ilito  d i am are e difendi canon i e le  rcgo le  
santé, i  quali sono sta ti spiegati dai n o stri san ti padri, in 
diversi tem p i e anni: tu tti, quelli che ha n n o  accetta to , ac- 
cetto  a n c h ’io, e tu tti quelli che ha n n o  rigettato, r igetto  an- 
ch'io. Ancora pro fesso  di d ifendere  la pace ecclesiale, che  
in  nessun  m o d o  in tu tta  la m ia vita sm inu irô  d i significato; 
in tu tto  seguo e m i so tto m etto  al san to  signore m io

m etro p o lita  di K yiv e d i tu tta  la Rus', N.N. P rom etto  con  
tim o ré  d i Dio e volontà  che p iace a D io ,17 d i d irigere il 
gregge consegnatom i, e tenerm i p u ro  da ogni a p p a re n za  
m alvagia, p e r  quan ta  fo rza  avrà. A ncora  p r o fe s s o  con  
questo  m io  scritto, che non daro n ien te  d i questa  eparchia, 
n é  p e rm e tte rô  a ch iunque d i cam biare qualcosa; e accetto  
da quelli V insegnam ento  degli apostoli e de i padri, 
g iu d iz i e regole condannatinella santa  m e tro p o lia . Con
questo  pro fesso  d i aver cura delle co n su e tu d in e  della scde  
m etropo litana  in  tu tto  il m io  distretto , senza  
fedelm en te , e d i non  creare n ien te  secondo la volontà  dello  
zar, o de l grande principe, o dei m o ld  di
gen te, a nche  m inaccia to  dalla m o rte , che n o n  
serv ire  o  creare qualcosa in  eparch ie  s tra n iere  e n e llo  
po testà , tranne  il vescovado, d a to m i dal m io  signore  II 
m o lto  sa n to  m e tro p o lita  d i K yiv  e d i tu tta  la R u s’ N,N,; 
o p p u re  quando  andrà  in qualche p a ese  straniero, di n o n  
celebrare la Liturgia senza il p e rm e sso  d e l m e tro p o lita , 
essendo n e l suo  d istretto  e di non  ordinare n é  sacerdoie, né  
diacono n e l d is tre tto  straniero. Ancora p ro m e tto , q u a n d o  
sarô chiam ato da te, m o lto  santo  m etropo lita  d i K yiv  c dl 
tu tta  la R us' N.N., d i venire senza una parola, e p ro m e tto , 
a n c h e  se  i p r in c ip i  m i tra tte rra n n o , a n c h e  se  
tra tte rra n n o  i m agnati, d i ascoltare il tu o  o rd in e , m io
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s ignore  m e tro p o lita  d i tu tta  la R us’. A n cora  p r o m e tto
questo: di non  vo ler accettare un m etropolita , eccetto  

q u e llo  d a to  da C ostan tinopoli com e abb iam o
accettato. Con questo  pro fesso  di non  perm ettere  a nessuno  
della nostra  fed e  ortodossa in t

m a tr im o n i c o n gl i  A rm eni, e 
a n ch e  con  i la tin i; se  ancora
d is tre tto , m i consegnaun se rac co n ter  à al m io  

signore il  m etropo lita . Se farô qualche l ’o rd in e
e senza  d o c u m en te  ufficialedel m etropolita , o trasgredirà  
qualcosa, anche una cosa di tu tto  quello che soprascritto, 
saro p r iv a to  d e l m io  sta to  senza  nessuna  parola. T u tto  
qu esto  è scritto  dalla m ia m ano  e firm ato  cosi: lerom onaco  

N . N . , p e r  grazia d i Dio no m in a to  alla santa eparchia  
firm a to  d i propria  m a n o .18

8 . L 'o r d o  d e l l a  c o n s a c r a z io n e  a  v e s c o v o  
D opo il can to  del Trysvjatoje*, il consacran te  sale sul 

g rad ino  d av an ti a ll'a ltare; il consacrando gli viene p resen - 
ta to  dal la to  destro  dai due  conconsacranti. Il cartofilace si 
affaccia  dal la to  s in istro  e gli porge una ca rta  su cui s ta  
scritto ... Se non  ci sa rà  il cartofilace, l'arcid iacono  lo sosti- 
tu isce e proclam a: Stiam o attend!Il consacrante, in m odo
d a  essere sen tito  da  tu tti i p resen ti, legge lo scritto: Con il 
vo to  e il consenso dei vescovi amici di Dio. La Grazia divina, 
che sem p re  guarisce ogniinfermità e supplisce aile m a n -
canze, désigna N.N. presb itero  am ato da Dio, corné vescovo  
della città  N.N. da Dio custodita. Preghiamo d u n q u e  p e r  lui, 
p e rc h é  scenda  su d i lu i la grazia dello  Spirito  Santo. E
m en tre  tu tti  acclam ano p e r tre  volte: Signore, pietà, il con
sac ran te  â p re  il vangelo m ettendolo  sul capo e sulla nuca  
del can d id a to , so sten u to  anche dagli a ltri conconsacran ti; 
Poi fa  tre  segni di croce sul suo capo e, im ponendogli la  
m ano , p reg a  cosi: S o vrano,Signore Dio nostro , che p e r  
m e zzo  del tuo  glorioso apostolo Paolo hai stabilito  
m e n to  dei gradi e  degli ord in i p e r  servire e am m inistrare i 
tuo i venerab ili e im m acola ti sacram enti ne l tuo  santuario  
p rim a  gli apostoli, p o i i p ro fe ti e in fine  i dottori. Tu stesso, 
signore d i tu tte  le cose,guarda questo  eletto  e am m esso al 
giogo evangelico  e alla dignitùépiscopale, p e r  m ano  mia, 
pecca tore , e clegll a ltri vescovi conconsacranti qu i p r e 
senti. Fortilicalo con la discesa, la lbr/u  e la grazia del tuo
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Santo Spirito, com e hai fortifica to  santi apostoli p ro ie li
e com e haiun to  lo za r  e ha i consacran te.

R endi il suo  p o n tifica to  irreprensib ile . A d o rn a lo  d i ogni 
purezza , perch é  sia santo p e r  d i ch iedere  
ehe  è necessario  alla sa lvezza  de l p o p o lo  e d i e sse re  
esaud ito  da te. Esclam azione: Perché è sa n tifica to  il tuo  
n o m e  e g lorificato  i l  regno del Padre, e de llo

Spirito  Santo, ora e sem pre, e ne i E dopo
V A m èn , uno  dei consacran ti dice le seguenti su p p lich e  a 

voce som m essa, in m odo che gli a ltr i  c o n c o n sa c ra n ti  
p o ssa n o  se n tire  e r isp o n d e re . il
Signore. Per la pace  ehe viene e p e r  la sa lv e z za
delle an im e nostre. Per la pace in tero , p e r

prosperità  delle sante Chiese di Dio e p e r  l'u n io n e  d i tutti, 
pregh iam o  il Signore. Per il nostro  arcivescovo N.N., p e r  il 
suo  sacerdozio , p ro tez io n e , sa lu te ,
salvezza e p e r  Vopera delle sue m ani, pregh iam o il Signore. 
Per N.N. ehe ora v iene  p ro m o sso  vescovo  e p e r  la sua  
salvezza, p regh iam o il Signore. Perché il n o stro  Dio arnica 
d e ll'u o m o  gli concéda un p o n tific a to  c
ir re p re n s ib ile , p reg h ia m o  il S ignore. Per q u e lli cho
hanno  la vera fede  e p e r  i custoditi da Dio. 
p e r  ogni città. Per essere liberati da ogni a ffliz ionc , c
preo ccu p a zio n e . Soccorrici, salvaci, abb i p ie tà  d i no i o 
custodiscici, o Dio, con la tua Grazia. Facendo m em oria  della 
tu tta  Santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, 
M adre d i Dio e sem pre  Vergine Maria, tut t i  I
Santi, raccom andiam o no istessi, gli un i gli altri, c tut ta la 

n o s tra  v ita  a C risto  Dio. M entre  si d ic o n o  quuNlo 
invocazioni, il consacran te, ten en d o  la m ano sul capo del 
co n sac ran d o , p reg a  cosi: Signore Dio n o stro , p o ic h é  la 
n a tu ra  d e ll'u o m o  non  p u d  sostenere  la sostanza  
nella  tua p rovv idenza  hai stabilito  dei d o tto ri della nostra  
stessa condizione  um ana p e r  stare sul tuo  trono al ill 
o ffr ir t i  sa crific io  e ob la zio n e . Tu, S ignore, eh e  l ia i  
consacrato questo  tuo servo  com e costru tto re  della grazia  
pontifica le , fallo  essere im ita tore  del vero  Pastore ehe o f
fre  la propria  vita  p e r  le  tue pecore, guida dei ciechi, luce  
di cöloro ehe sono nelle  tenebre, m aestro  degli stolti, lu- 
m inare  n e l m ondo. Cosi, dopo  aver curato  in questa  vita le  
anim e a lu i a ffidate, po trà  stare senza arrossire davan ti at 
tuo  tr ibuna le  e r icevere  la grande r ico m p en sa  ehe  
p rep a ra to  p e r  q u a n ti so ffro n o  p e r  l 'a n n u n z io  d e l tu o  
Vangelo. Esclam azione: Poiché a te si add ice avéré p ie tà
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salvare, Dio nostro, e no i rendiam o gloria a te, al Padre, al 
Figlio e alio Sp irito  Santo, ora e senipre, e ne i secoli de i 
secoli. E dopo  1 'Amen,alza il Vangelo e lo pone sulla san ta  
m en sa . Poi im p o n e  l'om oforio* al con sacra to , d icendo : 
"Axios!"; e sim ilm ente i concelebranti e i can to ri r ip e to n o  
tre  volte  la  stessa acclam azione. Poi il consacran te  e gli al- 
tr i vescovi abbracciano  il consacrato. Dopo le acclam azioni 
abituali, vanno  al sin trono . Il consacrato  si siede p e r p rim o  
da lla  p a r te  d e s tra  del consacran te  e dà la pace alla le ttu ra  
dell'A posto lo . P rim a degli a ltr i si com unica al p rez io so  
C orpo e Sangue di Cristo. Ed è lui a dare  la com unione al 
co n sac ran te  e agli a ltr i .19

9 . L 'o r d o  d e l l ' i n t r o n i z z a z i o n e
D opo la  san ta  L iturgia ih  m e tro p o lita  e tu tt i  gli a ltr i 

vescovi si to lgono tu tti  i param enti, e il nuovo vescovo as- 
p e tta  ne i p a ram en ti l 'o rd o  della  in tron izzazione. D avanti 
a ll'iconostasi, dalla  p a rte  della protesi, cioè dalla  p a rte  si
n is tra , p re p a ra n o  u n  tro n o  p o n tific io  e d u e  a n z i a n i  
can o n ic i accom pagnano  il nuovo  vescovo e lo insed iano  
sul trono . In questo  m om ento il p ro top resb ite ro  dalla p a rte  
d e s tra , u n  a ltro  p re sb ite ro  degli anzian i sace rd o ti da lla  
p a rte  sin istra , lo fanno  alzare e sedere, dicendo: Ispolla eti 
d espo ta* , e di nuovo lo fanno  alzare  e sedere  d icendo  lo 
stesso, e an ch e  la te rz a  vo lta  lo insediano , e cosi allon- 
tan an d o s i poco  dal tro n o  can tano  A N.N. Santo  V escovo  
della città p ro  te ttada Dio N.N. m o ld  anni. Questo lo cantano 
i can to ri. I d e tti canon ic i gli to lgono tu tti  i sacri p a ra 
m enti, e d o p o  il serv it o re  di cella del m etropo lita  gli im 
p o n e  il p a ra m an 20 c o u le  strisce, e anche gli im pone l'ico- 
na, dopo  il m and ia  con le strisce, e il p ro to p resb ite ro  con 
gli a ltr i lo accolgono e l'accom pagnano  dal m etro p o lita  e 
dai vescovi...21

Appendice II

19 БЕНЕШЕВИЧЬ, 37-39. Cf. МАРУСИН, 39, che aerlvo dcUomncnito cbe «durante la 
santa Comunione si comunica per primo dopo il motropolltft al SttiUo Corpo a Sangue del 
Signore...*-.

Nella traduzione dellordo délia сопййСГйХІомв fini veinuvu, ml ноно larvlto di una 
traduzione manoscritta preparata d«l p, Olivier Нйс|іієі!, МоИйРО OHM (Il Clmvntogne, Rettore 
del Pont. Coll. Greco in Roma,

^  Peremanatka nei testo originale, Proviens (їй рЙІйМІйЖІїкй, і іій й мій volta dt:rlva la sua 
origine délia parola параман, парамаїІД, ІІЙ|ійМйИДІЙ (рйІйІИйПі (ійійііійіпі, |uiiiitiutndija) dal g r e c o  

ita p a tiav & ù aç . Vedl G b s s o r i o ,
21 МАРУСИИ, 39-40.



«Ordo dellu ck'zlont1 o tlellu consacrazlone» 215

1 0 .  L ' a c c e t t a z i o n e  d e l  n u o v o  v e s c o v o  n e l  s i n o d o  
d e i  v e s c o v i
In seguito, nel giorno stabilito  dal m etropo lita , si riuni- 

ran n o  da  lui i vescovi dopo il m attu tino , la seconda o ra  del 
giorno; si siede dove è consuetud ine  p e r  lui sed ere  con i 
vescovi. Il m etropo lita  siede al suo posto, i vescovi ai loro  
posti, ciascuno lungo due lati, il nuovo vescovo n o n  en tra , 
m a a sp e tta  fuori; il carto filace o l 'a rc id ia c o n o  esce con 
a ltr i d iacon i designati dal m etro p o lita  e, p re so  il n u o v o  
vescovo, l'acco m p ag n an o  d en tro . Q uesti, ehe  e n tra n d o  
d a lla  p o r ta ,  fa  t r e  in c h in i a l m e tro p o l i ta ,  li fa  
g ra d u a lm e n te  av v ic in an d o si a lui, e bacia  il g inocch io  
d estro  del m etropolita , e anche la  m ano  d e s tra  ehe riposa  
sul ginocchio e dopo la guancia destra , e in d ie treg g ian d o  
u n  poco, di nuovo gli si inchina. Si can ta  A d  m u lto s  annos  
al m etropo lita , e il nuovo vescovo abbraccia  tu tti gli a ltri 
vescovi ehe stanno  dal lato destro  e sin istro  e a llo ra  si siede 
al posto  prefissato  tra  i vescovi.22

Q pesta so len n ité  significa l'a cce ttaz io n e  u ffic ia le  del 
nuovo vescovo nel sinodo, cioè nel collegio dei vescovi.

22 MAPyCHH, 39-40.



G LO SSA R IO

A bbraccio . Alla fine del m attu tino , d u ra n te  il can to  degli 
sticari, і celebranti nel san tu rio  si scam biano tra  d i lo ro  
il bacio accom pagnato dalle parole Христос посеред нас! - Є і 
буде! (II S ignore è t r a  noi! - Ora e sem pre!). A n c h e  
d u ra n te  il Simbolo і celeb ran ti si d an n o  il bacio  della  
pace.

A ntem insio  - то dvTipTivaLov, антиминст,, an tim in s . È u n  pezzo 
di te la  o di seta q u ad ra to  sul quale  è ra p p re se n ta ta  la 
s e p o ltu ra  di Cristo con a ltri em blem i, e su i q u a ttro  
angoli sono d ip in ti і q u a ttro  evangelisti. P o rta  n e lla  
p a r te  re tro s tan te  reliquie cucite in un  sacchetto . Il ves- 
covo consacra questa  tela il giovedi santo  con il m yron  e 
inserisce personalm ente  le re liquie  dei san ti a il 'in te rn o . 
E poi scrive su questa  tela, che ha consacrato  questo  an- 
tim insio , p e r  p o rta re  su di lui il s ac rif ic io  in c ru e n to  
(bezkrovna) del Servizio Divino in chiesa. Come d ice il 
nom e stesso (da givtl e dal lat. m ensa), o rig in ariam en te  
e ra  p rescritto  solo quando  s'avesse a ce leb rare  su a lta re  
n o n  consacrato . Senza an tim insio  non  si pu ô  ce leb ra re  
il Servizio Divino, se non  c ’è un  a lta re  ehe il vescovo 
ab b ia  co n sacra to  personalm en te ; se c 'è  un ta ie  a lta re , 
n o n  c 'è  p iù  bisogno dell'an tim insio . O ra invece si usa 
quasi sem pre e in  viaggio il sacerdo te  lo ad o p e ra  quale  
a lta re  po rtab ile , perch é  l'an tim insio  sostitu isce  l 'a l ta re  
consacrato  dal vescovo.

A p o lis i- dirôXwis, v idpust. Benedizione finale, rinv io . Be- 
nedizione al term ine degli uffici, d e tta  dal sacerdo te  alla 
p o r ta  regale. È d iv ersa  secondo  і g io rn i e gli uffici: •

•
Le principali fonti attinte nel comporre il Glossario sono: Codice di Diritto Canonico. Testo 

ufficiale e versione italiana, Roma 1983; P. De Meester, Studi sui Sacramenti amininistratl 
secondo il Rlto Bizantino, Roma 1947; Uturgia bizantino-slava di san Giovanni Crisostomo, 
Milano 1958; M. Roty, Dictionnaire Russe-Français des termes en usage dans l'Eglise Russe, 
2ème édit, revue et augmentée, (=Lexiques de l'institut d'Etudes Slaves 4), Paris 1983. 
Altre fonti: M. Brogi, Nomine vescovili neile Chiese Orientaiі Cattoliche, Kanon 7, (Jahrbuch 
der Gesellschaft für das Recht der OstKirchen), Wien 1985, pp. 124-141; А. Г. Великий, 3 
літопису християнської України. Церковно-історичні радіолекції з  Ватикану, І-ІХ, (-Украін
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g ran d e  apolisi, alla fine degli uffici p iù  im p o rtan ti (ves- 
p ri, m a ttu tin o , liturgie).

A posto lo  - cmöoToXos. 1. Epistola. Testo estra tto  dalle episto- 
le o A tti degli apostoli, letti d u ran te  la litu rg ia p rim a del 
vangelo ; d u ra n te  la sua  le ttu ra , il sace rd o te  si siede 
p re sso  il tro n o  d e l vescovo. 2. Uno dei lib ri biblici, 
u tilizzato  p e r  tu tti gli uffici. Contiene gli Atti degli apos
toli e le Epistole. Questi sono divisi in capitoli e pericope
0 lezioni, d e s tin a ti a  essere  le tte  d u ra n te  gli uffici di 
ogni g io rno  de ll'an n o . Una tavola indica la ripa rtiz io n e  
delle  le ttu re  t r a  і d iffe ren ti giorni: d a lla  P asqua a lla  
Pentecoste gli Atti degli apostoli, dal lunedi di Pentecoste 
al sab a to  san to , le Epistole; la  le ttu ra  si fa  in  m an ie ra  
con tin u a . L 'Apostolo è il libro  utilizzato dai subdiaconi o 
dal c lero  in ferio re .

A qu ila . D u ran te  la  ch iro to n ia  vescovile, tra  l'iconostasi e
1 sed ili o c cu p a ti d a i vescovi, si s ten d e  a  te r r a  un  
ta p p e tin o  sul quale  sono raffigurate  le m u ra  e le to rri di 
c in ta  d i u n a  c ittà  con  tre  porte , dalle quali escono tre  
fium i e so p ra  la c ittà  si lib ra, con le ali d istese, u n a  
g ran d e  aquila  au reo lata . Si stende il tappeto  in m odo ehe 
la  coda  d e ll'aq u ila  g uard i il san tuario , e la sua testa  sia 
riv o lta  verso  і vescovi. Onde il nom e di aquila, ô ae-rös. 
d a to  a  questo  tap p etin o . Le m ura  délia c ittà  sim boleggi- 
a n o  la  c ittà  d o v e  h a  sede  un  vescovo. 1 t r e  f iumi  
significano il carism a délia  d o ttr in a  ehe deve possedere  
il p asto re  d i u n a  chiesa, e l'aqu ila  o rn a ta  con il n im bo e 
a tto rn ia ta  di raggi risp lenden ti è il sim bolo dell'aposto lo  
s. G iovanni de tto  l'aposto lo  teologo. Su questo tappetino  il 
c o n sa c ra n d o  legge la  su a  P ro fe ss io n e  m e n t r e  lo 
asco ltano  tu tti.

A rc id ia c o n o  - dpxiSictKovos. C arica di decano  nel cap ito lo  
eparch ia le . Titolo onorifico dato  a un  m em bro  del clero 
reg o la re : p rim o  d iacono  di u n a  ch iesa  m o n a ste ria le . 
A nche il c lero  secolare riceve lo stesso tito lo  onorifico , 
m a anche il tito lo  di protodiacono.

A rc ip re s b i te r o  - dpxnrpcoßwTepos. C arica d i p re p o s ito  nel 
cap ito lo  eparch ia le . Spetta  a ll 'a rc ip re sb ite ro  convocare  
il cap ito lo , p re s ied e rlo  e d e te rm in a re  le q u estio n i d a  
tra tta re  o p p u re  accogliere quelle proposte  dai m em bri.

A rc h ije re j - jepyskop , v ladyka. Vescovo. Архієрей ( a rchi -  
je re j) d é riv a  d a ll'u c ra in o  antico  архнавр-ьи, архпереи, архіє
рей, che p rov iene  dal greco dpxieptCs -  primo sacerdote, 
g rad o  su p erio re  délia  gerarch ia  della  Chiesa di Cristo.
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Già nell'A .T ., M osè p er v o lo n tà  d i Yahvé, c o n sa c ré  a l ser-  
v iz io  d i p rim o  sa cerd o te  A ron n e (Esd . 28; Lv. 8); in  se-  
g u ito  la  gen era z io n e  d ei prim i sa cerd o ti p r o se g u i f in o  a 
G esù Cristo, il grande p rim o sa cerd o te , v e n u to  d a l C ielo  
( Eb. 4 ,1 4 ) , il quale, fon d ata  su lla  terra la  su a  C hiesa, tras- 
m ise  il p r im o  s a c e r d o z io  a g li  a p o s t o l i  e  a i lo r o  
su ccesso r i, i v esco v i.

A s p e t t a t iv a  - eKcnexTaTHBa. S p e c ia lm e n te  n e l  s e c o lo  XVI, 
n e lla  C h iesa  d i Kyiv e  n e lle  C h iese  la tin e  d i P o lo n ia  e  
Lituania, d u ran te  la  v ita  d e l v e sc o v o  d i u n  d e te r m in a to  
lu o g o , c 'era  già u n  altro n om in a to  reale , eh e  a sp e tta v a  la  
m o rte  d e l p red ecesso re  p er  im p o ssessa rsi d e i p a n i sp iri-  
tu a li. D elle  v o lte  q u este  a sp e tta tiv e  n o n  era n o  d e l tu tto  
p la to n ic h e , p e r c h é  i n o m in a ti si im m isc h ia v a n o  a l g o -  
v e r n o  d e l la  d io c e s i, e  a n c o r a  p iù  s p e s s o  s i im p o s -  
sessa v a n o  d i u n a  parte  d ei b én i d i q u esta  d io ces i, c io è  d ei 
p a n i sp ir itu a li. Q jiesto  p e r io d o  s i c h ia m a v a  d u n q u e  
ek sp ek ta tyva . V edi Pane sp iritu a le .

B isk u p . Parola c h e  in  d iv ers i a u to r i in d ic a  il v e s c o v o  d i 
rito  la tin o .

B la h o v im y j. Che cred e b en e. T ito lo  d ato  a l p o p o lo  d i D io.
B la h o v i s t ’ - 6jiaroBtcTie, a n n u n z io . La n o m in a  v e s c o v l l e  

v ie n e  ch iam ata  a n n u n zio  o  b la h o v ist’.
B o h o liu b e z n y j . Che p iace  a Dio.
B o h o lju b y v y j. A m ante D io. T ito lo  d a to  ai v e sco v i.
B o h o n o sn y j . Portatore d i Dio.
B o h orod yC yn  - BeoTOKLov. Inno in  o n o re  d e lla  M adré d l DIO. 

c h e  se g u e  tu tti i grupp i d i trop ari, tra n n e  n e lle  fette a l  
C risto. C ontiene, o ltre  a ile  lod i a lla  M adré d i D io, u n  In* 
se g n a m en to  dogm atico  su l Cristo.

C a r to f i la c e  - xapTot})HJiaKCT>, c u s to d e  d e i lib r i, cancellIorC i 
C arica  n e l c a p ito lo  e p a rch ia le . Il c a r to f ila c e  g u id e  Ig 
ca n c e ller ia  ep arch ia le  ch e  sta  p resso  il c o n c itto r o .

C a s t e l la n o .  N el reg n o  p o la c c o -litu a n o  il castellano t r i  
ca p o  m ilitare  e  g iu d ice  c iv ile  d i u n a  provincla. Con l'ttV* 
v e n to  d e lla  figu ra  d e llo  sta ro sta  i ca ste lla n l pasiano al 
Senato , con servan d o  i lo ro  tito li loca li, che perô perdono 
il lo ro  s ig n ifica to  an teriore.

C h ie s a  lo c a le .  D io c e s i. E p a rch ia .
C h ie s a  p a r t ic o la r e .  V e d i P o m is n a .
C h ir o to n ia .  L 'ord in azion e d e l c le r o  s u p e r io r e , c io è  d e l  

d ia c o n i, sa cerd o ti e  v e sc o v i è  c h ia m a ta  c h ir o to n ia  x«i* 
poTovia, ed  ha  lu ogo  n e l san tu ario  d u ran te  la  liturgia: p er  
il d ia co n o , d o p o  la  co n sa cra z io n e  (d u ran te  la  p r e g h ie r a
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d e ll 'o r d in a z io n e  p o n e  u n  g in o c ch io  p er  terra); p e r  il 
sa c er d o te , d o p o  la  gran d e en tra ta  (in  g in occh io ); p er  il 
v e s c o v o , d o p o  la  le ttu r a  d e ll'A p o sto lo  (il v a n g e lo  è  
te n u to  a p er to  so p ra  la  testa  d e l v e sc o v o  co n sa cra to ). È 
se m p re  il v e sc o v o  eh e  im p o n e  le  m ani.

C o n fe r m a . 1. N elle  e le z io n i ep isco p a li da  p arte  d e i s in o d i  
p a tr ia rca li u n  a tto  e h e  r ich ied e  u n a  conferm a, p u r  es- 
s e n d o  c o m p le to  in  sé , n o n  è  a n co ra  firm u s, n o n  è  
sta b ile , e d  in fa tti, se  la  co n ferm a  n on  v e n isse  c h ie s ta ,  
l'e le tto  p erd ereb b e  o gn i d ir itto  d eriva tog li d a ll'e lez io n e . 
Egli, d u n q u e , n o n  h a  a cq u is ito  u n o  ju s  in  re, c io è  un  
p ie n o  d ir itto  a ll'u ffic io , m a so lta n to  u n o  ju s  ad  rem , u n  
d ir itto  v e r so  l'u ffic io , il d ir itto  eh e  il R om ano p o n te fic e  
esa m in i la  su a  id o n e ità  n o n ch é  la  regolarità  d élia  p r o c e 
d u r a  s e g u ita  n e l l 'e le g g e r lo  ed  in f in e  c o n f e r m a r e  
l 'e le z io n e . Il S u p eriore , se  r isco n tra  sia  l' id o n e ità  d e l  
ca n d id a to  eh e  la  rego larità  d é lia  p rocedura , n o n  p u ô  n e-  
gare la  con ferm a. 2. Un a tto  g iu rid ico  eh e  co n fer isce  ad  
u n  a tto  leg ittim o  e  v a lid o  m a in sé  in co m p leto  e p r o w i-  
so r io , la  forza  e la  stab ilità  d efin itiva . L 'autorità co m p e
te n te  d é lia  C h iesa a ccetta  e fa  su o  un  su g g er im en to  p e r  
u n  in c a r ico  n e lla  C hiesa d a  parte  d i u n a  a u to r ità  c iv ile  
c h e  h a  r ic e v u to  u n  ta ie  p r iv ileg io . È u n  a tto  g iu r id ic o  
n e c e ss a r io  se n z a  il q u a le  la  n o m in a  co n fer ita  da  u n a  
a u to r ità  c iv ile  n o n  h a  n e ssu n  v a lo re  g iu r id ic o  n e lla  
C hiesa. 3 . Per q u a n to  r igu ard a  i con cili e  i s in o d i, e ssa  
d o n a  ai lo ro  d e c r e ti e  ca n o n i il v a lo re  d i leg g i so v ra n e  
ed  u n iversa li. 4 . Si d ev e  d istin gu ere  in  m od o  n e tto  tra la  
co n ferm a , a tto  stre tta m en te  ecclesia stico , e  la  ratifica  da  
p a rte  d e l p o te re  c iv ile  d e lle  d ec is io n i ecc le sia li, p er  ot- 
te n e r e  c o n  q u esto  l'ap p ogg io  d el braccio  secolare.

C etji-M in ei. R accolta  d e lle  v ite  d e i san ti d isp o ste  s e c o n d o  
l'o r d in e  d e i g iorn i d ell'an n o . Sono d iv isi in  d o d ic i v o lu -  
m i, u n  v o lu m e  p er  m ese .

E c te n ia  u n iv e r s a le  - lita n ia . Serie  d i p r eg h iere  d i d o -  
m a n d e  n orm alm en te  d ette  dal d iacon o . La ekten ija  su h u -  
ba, è  la  p reg h iera  u n iv ersa le  o  p regh iera  d 'in sisten za , e  
ad  o g n i d o m a n d a  il p o p o lo  r isp o n d e  tre  v o lte  S ign ore  
Pietà!

E p itra ch e lio  - cmTpaxnXiov. S to la  d el sa cerd o te  form ata  da  
u n a  lu n g a  fa sc ia  d i se ta  i cu i orli son o  riuniti da lla  p arte  
d a v a n ti. È in so m m a  l'orario  del diacono ehe d alla  sp a lla  
sin istra , d ie tro  il collo (onde 11 suo nome), 6 portata  su lla  
sp a lla  d estra .
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F elo n io  - фєХшуюу. A m pio  m a n te llo  r o to n d o  s e n z a  m an i-  
ch e  a w o lg e n te  tu tto  il co rp o  e  tag lia to  n e lla  p a rte  an- 
ter iore . V este  caratteristica  d e l sacerd o te . II p ic c o lo  fe lo 
n io , u n a  v o lta  v e s te  p rop ria  d e l ca n to re  e  d i a lcu n i di- 
gn itari, è  u n a  m a n te llin a  c h e  r ico p re  le  sp a lle  e p a rte  
d el corpo.

G in o c c h io  d e s tr o . V ed i N a b e d r e n n y k .
H etm an - H auptm ann, отаман. Capo. Dal XVI al XVIII se co lo , 

ca p o  d e lle  arm ate d i P olon ia  e d e l g ra n d u ca to  d i Litua- 
nia. (Gli h etm an , n o m in a ti a  v ita , eran o  a ss is t it i d a  u n  
«h etm am  d i cam po»; il lo ro  d is t in t iv o  era  u n a  m a zz a  
ch iam ata  «bulava». D op o la  sp a r iz io n e  d e llo  h e tm a n a to  
n e l 1 7 6 4 , il n o m e n on  d ésig n a  p iù  ch e  u n  u ffic ia le  su- 
p eriore  d ei corp i cosacch i). Capo e le tto  d ei co sa cc h i d'U- 
craina, a ll'ep oca  d ella  loro  in d ip en d en za .

H r a m o ta . D o cu m en to  u ffic ia le . S p ec ie  d i a tto  g iu r id ic o , 
p r o v e n ien te  d a l p o tere  sta ta le , e c c le s ia le  o  d a  p e r s o n e  
p r iv a te .

I e r o m o n a c o  - iepopovaxos. М о п а с о -p r e te . S a c e r d o te  r e g o -  
la re .

I s p o lla  e t i  d e s p o t a . Il m u lto s  a n n o s  in  g r e c o  in d ir iz z a to  
dai ca n to r i n e lle  liturg ie  p on tifica li; le  p a ro le  so n o  u n a  
trascrizione pura e sem p lice  di: eLs тгоХХа єтт], бєсттгота.

I z b r a n ije . E lez ion e .
J ep y sk o p . Єпископ dériva  dal greco  етнокотгод. V e sco v o . Ar- 

ch ijerej. V ladyka.
K atzi - то  к ат£ і, то  к ата іоу . V ocab o lo  ch e  d ér iv a  d a  к а б ш т о у  

виріатіірюу. È u n  turibo lo  sen za  ca ten e , m u n ito  d i u n  m a- 
n ic o  e  gu a rn ito  d i so n a g lie tti. È u sa to  a n c h e  d a g li s ta -  
r o v ie r i.

K ondak  - kovtôklov. Inno in  on o re  d i u n a  fe s ta  o  d i u n  san to .
K ry lo s . A ll'in iz io  і k r y lo s  eran o  e re tti d a i v e s c o v i  c o n  il 

c lero  loca le . La con ferm a d a  parte  d i u n a  q u a ls ia si a ltra  
a u tor ità  e cc le s ia le  o  c iv ile  n o n  era  n ecessa r ia . Il p r im o  
c a p ito lo  «m ore Cleri R itus Latini» fu  e r e tto  d i p r o p r ia  
au torità  n e l 1 5 9 8  dal p rototron io , v e sco v o  d i V olod ym yr, 
Ipatij Potij. Al tri v e sc o v i fo n d a v a n o  c a p ito li .  S em b ra  
ch e  il p rim o  c h e  ch iese  la  co n ferm a  d a  p a rte  d i R om a  
p e r  il su o  c a p ito lo  ( fo n d a to  n e l 1 6 8 7 )  fu  C ip r ia n o  
z o c h o v s ’kyj, v e sc o v o  d i P e r e m y S l’. S o tto  l ' in f lu e n z a  
d e lla  c o n tro r ifo rm a  d e l c o n c ilio  d i T ren to  e d e lla  ri- 
c h iesta  d eg li s te ss i ucrain i, il d ir itto  d i e r ig e r e  c a p ito li  
eparch ia li p a ssé  cosi alla Sede ap o sto lica  rom an a.
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M a n d ia -  pavSûas. A m p io  m a n te llo  ap erto  d avan ti e  con g i-  
u n to  so tto  il m en to  e  so tto  le  g inocch ia . Per і v e sco v i è  d i 
c o lo r e  p u r p u r e o  o  v io la c e o  e  a ccom p agn ato  d i son ag li-  
u z z i a i lu o g h i d i con g iu n zion e; è  d i co lo re  n ero  p e r  і m o-  
n a c i.

M y ro n  - nîipov, crism a, миро. M iscuglio  di o lio  e  d i so sta n ze  
a r o m a t ic h e  c h e  v ie n e  b e n e d e t to  e  s a n t if ic a to  d a l  
v e s c o v o  e p a r c h ia le  il G io v e d i S a n to  c o n  s p e c ia l i  
p r eg h iere  e  c o n  cer im o n ia le  p om p oso  e  so len n e .

M o le b e n  - u ff ic io . S e r v iz io  c e le b r a to  in  fu n z io n e  d e lle  
c ir c o sta n ze  o  d e i b isogn i d e i fed e li n e l loro  in siem e o in  
p a r tic o la r e .

N a b e d r e n n y k .  Il g in o c c h io  d e s tr o  c io è  n a b e d r e n n y k  o  
e p ig e n a t io ,  c h e  è  u n  c a r to n e  c o p e r to  d i s to f fa , o  
sem p lice  tessu to , r icam ato  e  o m a to  d 'una  croce  e  so sp eso  
p e r  d u e  d e i su o i a n g o li. È la  p rim a d is t in z io n e  d i u n  
sa c e r d o te , c h e  lo  p o r ta  d a lla  parte  d estra  a ll'a ltezza  d e i 
g in o cch io . S im b olo  d e i g lad io  d élia  parola  d i Dio.

N a r te c e . P ortico  so r re tto  d a  c o lo n n e , a d d o ssa to  a lla  fac-  
c ia ta  d e lle  b a s ilich e  cr istian e . Era r iserva to  ai p e n ite n ti  
e  a i ca tecu m en i.

N a i a l o  o b y C n e  - le  p r e g h ie r e  in iz ia li d é lia  litu rg ia , d e i  
v esp r i e  d e lle  ore.

N o m in a  e c c l e s i a s t i c a  - a n n u n c io ,  p r o c la m a z io n e .  A t t o  
leg ittim o , v a lid o , co m p leto , d e fin itiv o  e  lib ero  co l q u a le  
l'a u to r ità  ecc le s ia s tic a  c o m p eten te  p rep o n e  u n a  p e r so n a  
a u n  u ffic io  o  le  co n fer isce  u n a  d ignità. Q pando la  n om i
n a  e c c le s ia s t ic a  v ie n e  p r e c ed u ta  d a ll'in terv en to  d i u n a  
a u to r ità  c iv ile  c h e  a b b ia  r ic e v u to  u n  p r iv ileg io  a ta ie  
r igu ard o  da  p arte  d é lia  Chiesa, in q u esto  caso  l'a tto  d é lia  
C h iesa  è  ch iam ato  con ferm a.

N o m in a  c iv i le  - p re sen ta z io n e . M odo d i p ro v v ed ere  ad  u n  
u ffic io  e c c le s ia s tic o  a ttraverso  la d es ig n a z io n e  d a  parte  
d e i p o te r e  c iv ile  d i u n a  p e r so n a  id o n e a  al su p e r io r e  
c o m p e te n te  p er  il co n fer im en to  dell'ufficio; ad  esso  d e v e  
se g u ire  l'is titu z io n e  da  parte  d e ll'au torità  co m p eten te . Il 
g o v e r n o  c iv i le ,  s e  h a  r ic e v u to  u n  p r iv ile g io  d a lla  
C hiesa, n o m in a  і vesco v i, m a con  q u esto  atto  il n om in ato  
n o n  r ic e v e  n e s s u n a  a u to r ità  s p ir i tu a le  s e n z a  la  
c o n fe r m a  ecc le s ia s tic a .

O m o fo r io -T ô  шцофбрюу, омофор, om ofor. Lunga e  larga  fàs- 
c ia  d i s to ffa  p rez io sa , o  d i lan a  bianca, o m a ta  d i croci a  
r ica m o .



O tp u st*  - a p o lis i . B e n e d iz io n e  f in a le , r in v io  d e i  f e d e li .  
V edi A polisi.

P an e sp ir itu a le  - духовний хліб. D u ran te  u n  lu n g o  p e r io d o  
le  ep arch ie , le p arrocch ie  ed  і m on aster i d e lla  C h iesa  d l 
Kyiv, d e lle  C hiese latine d i Polonia e  d e lla  L ituania, c o m e  
a n c h e  a ltre  C h iese, p o sse d e v a n o  u n a  c e r ta  q u a n tità  d l  
c o n v e n z io n i fo n d a r ie  p er  il lo ro  so s te n ta m e n to  e  q u e llo  
d e i serv ito r i d el cu lto . S p ec ia lm en te  n e i s e c o li  XVI e  al- 
l'in iz io  d e l XVII, q u an d o  v ig ev a  il d ir itto  d i p a tr o n a to  c i
v ile , q u esta  p ratica  era  u n a  form a d i c o n tro llo  d a  p a r te  
d e lle  au tor ità  e  d e lla  n ob iltà  su lla  C hiesa. D u ran te  q u a s i  
l'in ter o  se c o lo  XVI la  C h iesa  d i K yiv era  g o v e r n a ta  d a  
e le m en ti im p ian ta ti dai re p o la c co -litu a n i, e h e  p rem ia -  
v a n o  co s i co n  u n a  a lta  d ig n ità  e c c le s ia s tic a  a n c h e  d e lle  
p e r s o n e  e s tern e  a lla  rea ltà  ecc le s ia le , c o m e  d e i m ilitar i, 
o  d e i n ob ili, eh e  a sp iravan o  ad  u n a  ta le  carica , p e r  p o-  
te r e  u su fru ire  d e i p a n i sp ir itu a li, c io è  d e l le  r ic c h e z z e  
m ob ili e d  im m obili d e lla  C hiesa d i Kyiv.

P a r a m a n - параман, параманд, парамандія (p a ra m a n , p a r a m a n d , 
p a r a m a n d ija )d a lg r e c o  irapapavSûas. S cap o lare . R ettan go-
10 d i s to ffa  o rn a to  d a  ricam i ra ffigu ran ti la  C roce e  gli 
stru m en ti d e lla  Passione, p o r ta to  d a i m o n a c i su lla  lo r o  
to n a ca  (p id rjasnyk). Per il v e sco v o , eh e  n e lla  tra d iz io n e  
o r ien ta le  è  m on aco , so n o  agg iu n te  d e lle  str isce , e h e  rap- 
p resen ta n o  і don i d e llo  Spirito santo.

P o m is n a  - p a r tico la re . T ito lo  é q u iv a le n te  ad  a u to c e fa la .  
C h iesa  p ecu lia re  fa cen te  p arte  d e lla  C h iesa  u n iv e r sa le  
eh e  v iv e  la  fed e  se co n d o  un  d e te r m in a te  r ito  e h e  c o n 
v e n e  p iù  co m u n ità  d io c e sa n e  g e r a rc h ic a m e n te  r iu n ite  
so tto  la  gu id a  d i un  Capo co m u n e  leg ittim a m e n te  e le tto ,
11 q u a le  c o l p r o p r io  s in o d o  c o s t itu is c e  la  s u p e r io r e  
is ta n z a  p e r  tu tti gli a ffari d i ca ra ttere  a m m in istra tiv o , 
l e g i s la t iv e  e  g iu d iz ia r io  d e l le  s t e s s e  C o m u n i t à ,  
n e ll'a m b ito  d e l d ir it to  c o m u n e  a tu tte  le  C h ie se , 
d eterm in a to  n e i can on i san citi d a i co n c ili ecu m en ic i.

P o r ta  r e g a le  - p o r ta  san ta . A1 c e n tr o  d e l l' ic o n o s ta s i  si 
ap re  la  p orta  regale. U na ten d a  è  so sp e sa  a ll'in tern o  d e l 
san tu ario , d ie tro  і batten ti. Solo il v e sco v o , і sa cerd o ti e  
d ia c o n i r iv estit i d e i lo ro  o r n a m e n ti litu r g ic i p o s s o n o  
varcare  la  porta  santa. L'apertura d e lla  p o r ta  s im b o lizza  
q u ella  d e l regn o  d e i c ie li. Q uando il c lero  su p e r io r e  n o n  
è  r ivestito  d i orn am en ti liturg ici passa , co m e  il c lero  in 
fer iore , d a lle  p orte  lateral!.
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P o so c h  - f>da6os, ïezl, p a teryca , p a teryssa . B astone p a sto ra 
le . II b a sto n e  p a sto ra le  n e lla  C hiesa ucrain a  è  m en o  a lto  
c h e  il p a sto ra le  la tin o , e  term in a  co n  u n  g lob o  c o n  u n a  
cr o ce  e  d u e  serp en ti co n  le  teste  d i fron te , s im b o lo  d e lla  
p o te n z a  e  d e lla  p ru d en za  pastorali.

P r e o s v ja S C e n y j . T ito lo  c h e  si d à  al v e sc o v o , c h e  si p o -  
treb b e  trad urre co n  m o lto  santo .

P r o c e s s o  in fo r m a t iv o . R icerca d i can d id ati ad  u n  u f f ic io  
e c c le s ia s t ic o  e  in d a g in e  su lle  v irtu  d i q u esti s e c o n d o  i 
req u isit i s tab iliti da lla  ste ssa  Chiesa.

P r o tes i - TTpôGeais. 1. A b sid e  situ a ta  al n ord  d e l san tu ario , e  
d o v e  s i p rep a ra n o  gli e le m en ti d e l sacrific io . 2. A ltare  
la té r a le  s ito  in  q u e sta  ab sid e , su l q u a le  si e f fe t tu a  la  
p r e p a r a z io n e  d eg li e le m en ti d e l sacrific io  (p ro sk o m ed i-  
ja). 3. Parte sin istra  d ell'icon osta si.

P r o to p r e s b ite r o  - TTpüJTOTrpeoPÜTepos, protojerej, p r o to p r e s -  
v iter , arcip rete . G rado o n orifico  dato  ad u n  sacerd ote . In 
g e n e r a le  s o n o  in ca r ica ti d i so rv eg lia re  gli a ltr i sa cer-  
d o ti d i u n  d istre tto  rurale o  d i u n a  città. P rotopresb itero  
è  il t ito lo  d a to  a q u a lch e  arciprete  (protojerej) e  rappre- 
se n ta  la  v e tta  d e l c lero  b ianco.

P r o t o p s a lt a -  TrpwTo4>dXTTis. Prim o can tore  o  djak in  u cra i-  
n o , q u e llo  ch e  d irige i d u e  cori.

P r o t o tr o n io .  Il p r im o  v e s c o v o  tra i su ffra g a n e i d e l l ’ar-  
c iv e s c o v o  m etr o p o lita  d i u n a  p ro v in c ia  ecc le s ia s tic a , il 
p rim u s in te r  pares. D op o la  m orte d e l cap o  d e lla  m etro -  
p o lia  è  il p ro to tr o n io  ch e  d ev e  con vocare  e  p r e s ied ere  il 
s in o d o  e le tt iv o  p er  la  p ro v v is io n e  d e lla  se d e  m etr o p o li-  
ta n a . N ella  C h iesa  u n ita  d i Kyiv t ito lo  leg a to  a lia  ep ar-  
c h ia  d i V o lo d y m y r  e  Brest.

P r o v v is io n e .  P ro ced u ra  d i c o n fe r im e n to  d e ll'u ff ic io  e c 
c le s ia s t ic o , c io è  la  c o n d iz io n e  p rev ia  a ll'e se r c iz io  d e lla  
fu n z io n e  v e sco v ile  in  un  d a to  lu ogo  su u n a  p o rz io n e  d el 
p o p o lo  d i Dio. In tron izzazione. Istituzione. C onsegna.

S c o lia r c a . C arica d i sc o la stico  n e l cap ito lo  ep arch ia le .
S ejm . N e ll'an tica  P olon ia , il sejm  era  la cam era  d e i d e p u -  

ta ti, c o n  il p o te re  d i leg ifera re . II sejm yk  era  u n a  riu -  
n io n e  d e lla  n o b iltà  loca le .

S g a b e llo . S ed ia  sp ro v v ista  di sp a lliera  e di braccioli.
S im b o lo . S im b olo  d e lla  fed e, s im b olo  d i Nicea. II C redo. Si- 

n o n im o  d i Viruju.
Sincello ■ cM/yiceXXos. In passato i vescovi a v ev a n o  l'ab itu -  

dlne dl prcnderc como »trctti collaborator! d ei m o n a d ,  
che v lv o v u n o  nllora nella iieiiu cellu del vescovo ; e  da
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qui p rov iene  questa  paro la . Al loro  capo c 'e ra  u n  p ro to - 
s ince llo , TTpwToovYKeXXos. ehe rico p riv a  l 'in ca rico  d i se- 
g re ta rio  in  capo  del vescovo. Se e ran o  p resso  il p a tr i-  
arca, i sincelli lo accom pagnavano nei suoi spostam en ti, 
sem pre  so tto  la guida del pro tosincello . Nel vocabo lario  
ecclesiastico  o rien ta le  m o d ern o  significa v ica rio  ép is
copale.

S in tro n o  - CTwGpovos. ConpecTOJiHe. Esedra p re sb ite ra le , b an 
co p resb iterale . Insiem e fo rm ato  dalla  c a tte d ra  del ves
covo, p ro lu n g a ta  a  d estra  e a  s in istra  da lle  sed e  p e r  11 
clero, al fondo del san tuario .

Skevofilate. Carica di custode nel cap ito lo  eparch ia le .
S o b o r. I. R iunione ecclesiastica. 1. Pom isnyj sobor: rlu - 

n ione dei gerarchi di u n a  Chiesa locale, au tocefa la , p a r- 
ticolare, o d i un a  provincia ecclesiastica. Sinodo; Conci- 
lio nazionale , provinciale, diocesano. 2. V selens’kyj so
bor: concilio ecum enico. 3. Consiglio, collegio d i eccle- 
siastici incarica ti di e leggere o a sseco n d are  u n  supe- 
rio re  nel suo dovere. Capitolo. 4. Nel calendario : Sinaxa, 
nom e di d iverse feste celebrate  a ll’indom an i delle  g ran 
di feste, in o n o re  d i u no  dei p e rso n ag g i in v o ca ti in  
q u esta  festa. Sobor Presjatoji Bohorodyci - r\ Zwafts Tfjs 
0COTÖKOU 26 dicem bre. II. Luogo di culto: 1. Chiesa vesco- 
vile, dove si trova  la ca tted ra  del vescovo. C atted rale . 2. 
A ttribu ito  ad  u n a  chiesa non  vescovile: tito lo  onorifico  
ehe essenzialm ente conferisce al suo re tto re  il tito lo  di 
p ro to p resb ite ro . Basilica.

S ta u ro p e g ia  - aTaupoTni-yiov. Privilegio d 'e se n z io n e . Privi- 
legio accordato  a  qualche m onastero  d ip en d en te  n o n  dal 
vescovo del luogo, m a d ire ttam en te  d a ll 'a u to r ità  eccle
siastica superiore. Il nom e è dovuto  alla consue tud ine , al 
m om ento  della  fondazione del m onastero , d i p ia n ta re  
u n a  croce rap p resen tan te  l 'au to rità  ecclesiastica.

S tic a r io  - oToixâpiov. V estito litu rg ico  com une a  tu tt i  gli 
o rd in i, e dérivan te  del vestito  dei sace rd o ti dell'AnticO  
Testam ento . Lunga tun ica  scenden te  fino ai p iedi, gene- 
ra lm en te  in seta, con un  ricam o nel basso. Il colore dello  
s ticario  n o n  deve essere n ecessariam en te  b ianco , n o r
m alm ente  dello stesso colore della  p ian e ta  del cé léb ran
te. C'è sem pre un a  croce sul dorso  dello sticario, e questo  
sim boleggia la purezza e l'allegria  sp irituale .

T ip ik o n  - tuttiköv. Libro litu rg ico , u tilizza to  p e r  tu t t i  gli 
uffici, con tenen te  i dettag li delle regole da segu ire  ne lla  
loro  celebrazione; descrive le vigilie, sp iega corne coor-
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d in a re  gli u ffic i d e lle  fe s te  m ob ili e  le m em orie  d e i san ti 
e  le  fe s te  fisse , e sp o n e  le reg o le  d ella  v ita  m on astica ... II 
p r im o  tip ik o n  è  q u e llo  d i san  Sabba, del VI seco lo , il ti- 
p ik o n , l'U stav  d i G erusalem m e. Fu c o m p le ta to  n e l VIII 
se c o lo  d a  san  G iovanni D am asceno, e d op o  essere  p assa to  
d i n u o v o  a C ostan tin op o li, in fin e , trad otto  in  staro  slavo  
n e l XV seco lo . Il su o  co rr isp o n d en te  o cc id en ta le  è  l'ord o , 
m a  u n  o rd o  c h e  sa reb b e  p erp etu o , n o n  r in n o v a to  o g n i  
a n n o .

Trebnyk-eùxoXô-yiov. R ituale. Libro litu rg ico  c h e  c o n t ie n e  
v a r i u ffic i seco n d a r i. II treb n yk  con tien e: і riti d e i sa- 
c r a m e n ti, e c c e t to  l'e u c a r e s t ia  e l'ord in e; le  p r e g h ie r e  
p e r  d iv e rse  c ircostan ze: u ffic i e  p regh iere  su  d o m a n d a  
d e i  p a r o c c h ia n i (tr e b y ), p er  esem p io , m o leb en , u f f ic io  
d i s e p o ltu r a  e  a ltr i u ff ic i  d e i  m o r ti, b e n e d iz io n e  
d e ll'a cq u a  e  d i o g g etti vari u tilizza ti dai fed e li. E sistono  
d u e  v ar ian ti d i trebn yk .

T r o p a r io  - тротгарюїл U na c o m p o siz io n e  p o etica , co n ten en -  
te  l'e ssen z ia le  d eU 'avven im en to  celeb rato  o  d e lla  v ita  d el 
sa n to  ce leb ra to .

T r y sv ja to je  - TpiodYLov. In v o c a z io n e  n e lla  q u ale  è r ip etu to  
p e r  tre  v o lte  la  p aro le  svjatyj (san to): Santo  D io, Santo  
Forte, Santo  Im m ortale, abbi p ie tà  di noi.

Ukaz. O rdine pereritorio. A tto d e llo  Stato. Editto d e llo  zar.
U sta v  - R egola. V ed i T ip ikon.
V esco v o . La p aro la  v e sc o v o  (єтокотга?, d a  єтокотеп) = guar- 

d a r e  so p r a , v ig ila r e )  é q u iv a le  a  isp e tto r e , so v r a in -  
te n d e n te , gu ard ian o , o sserva tore , ed  in  tal sen so  è u sa ta  
n e l lin g u a g g io  com u n e; n e l sec . I e II a.C. e r a n o  d e tt i  
v e s c o v i і p u b b lic i u ffic ia li d e ll'iso la  di Rodi. «N ella tra-  
d u z io n e  d e i S e tta n ta  s i in d ica n o  c o n  tal n o m e  і g o -  
v e m a to r i ( Gdc. 9 ,2 8 ) , і p re fe tti (tf Esd. 11 ,9 ) і m agistrati 
(Is. 6 0 ,1 7 ) ,  g li am b ascia tori rég i (I Mac. 1 ,4 6 ), lo  s te sso  
D io ( Gb. 2 0 ,2 0 ; Sap. 1 ,6). Nel N uovo T estam ento la  paro la  
€TrioKOTros è u sa ta  so la m en te  c in q u e  v o lte , d i cu i q u a ttro  
p e r  in d ica r e  і su p e r io r i d e lla  c o m u n ità c r is tia n a  (At .  
2 0 ,2 8 ; Fil. 1,1; I Tm. 3,4; Tt. 1 ,7), una p er sign ificare G esù  
C risto  (I  Pt. 2 ,2 5 :  « e p isc o p u s  an im aru m  n o stra ru m » ). 
N ella  le ttera tu ra  p atr istica  d iv en tô  di u so  co m u n e  dall'i- 
n iz io  d e l se c . II, p e r  in d icare  il ca p o  d e lle  s in g o le  co -  
m u n ità  c r is t ia n e .»  N ella  lin g u a  ucrain a  ci so n o  tre  p a 
r o le  d iv e rse  p er  in d icare  il vescovo: єпископ, архієрей, вла
дика. J ep ysk op . A rchijerej. V ladyka. II v e sco v o  è il m em - 
b ro  d e l p o p o lo  d l D io, ch e  ha r icevuto  un d o n o  d e llo  Spi-
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rito  sa n to  attraverso  la  co n tin u ità  a p o sto lic a  e  n e lle  tra- 
d iz io n e  ecclesia stica , p er  co m p iere  u n o  sp é c ia le  se rv iz io  
co m e p astore  del p o p o lo  d i Dio, co stitu ito  in  u n a  C h iesa  
lo ca le .

V ic a r io  G e n e r a le . N ella  te r m in o lo g ia  o d ie r n a  il v ic a r io  
g en era le  o  u ffic ia le  è ch ia m a to  p r o to s in c e llo . V ed i Sin- 
c e llo .

V la d y k a  - Jep ysk op , archijerej. V escovo . Владика (v la d y k a )  
d ér iv a n te  d a lla  rad ice  волд (v o id ), la  s te ssa  c h e  in  v la st'  
(= p otere , proprietà), v o lo d ity  (= p ossed ere , a v ere), v o lo s t ’ 
(= p a r te  d i un  d is tr e tto ) . V lad yk a  = беотгбттії. s ig n o r e ,  
g o v ern a to re ; g o v ern a n te  su p rem o , ca p o  d i s ta to , arci-  
prete; v esco v o , sacerd o te  d u ran te  il tem p o  d e lla  litu rg ia . 
II S ignore. Potere. D om in io .

Z eon  - to (éo v , Iі! CéoLç, теплота, ca ldura. A cq u a c a ld a  v ersa ta  
n e l ca lice  p rim a  d e lla  c o m u n io n e . S ig n ifica  ch e  il san- 
gu e  d i Cristo è v iv if ic a to  d a lla  d iv in ità  o  m eg lio  c h e  lo  
Sp irito  san to , m ai sep ara to  d a lla  p e r so n a  te a n d r ic a  d e l  
Salvatore, è  co m u n ica to  a q u e lli c h e  r ic e v o n o  la  c o m u 
n io n e .
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