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dimenio r igu ardoso  d e i G esu iti r isp e tto  a C on fucio  ed  a lla  v e n e ra 
zione d eg li a n ten a ti e ra  con dan n a to  da  essi com e fa v o re g g ia m en to  
dell'idolatria.1 L e  con tese  in e v ita b il i ,  cu i c o n tr ib u iva  fo r tem en te  
anche la  r iv a l ità  rec ip roca , s ’in asp riron o  a ltres ì p e r  il fo r te  con 
trasto n az ion a le  tra  i  G esu iti p o rto gh es i e g l i  S p agn u o li D o m e 
nicani e F rancescan i. I l  r isu lta to  d e l l ’a t t iv i t à  d e i re lig io s i a p p a rte 
nenti ag li O rd in i p iù  a n tich i non  p a r la v a  a  fa v o r e  d e l lo ro  m etod o : 
essi resp ingevano i  C inesi in v e c e  d i gu ad agn arli. N e l  F u k ien  la  te m 
pesta scoppiò n e l 1637 con  un fu ro re  ta le , che anche la  m issione 
dei Gesuiti si t r o v ò  in  p e r ic o lo . I l  su perio re  d e lla  m issione d o m e 
nicana., G io va n n i G arc ia , r icon ob b e  adesso non  p rop r ia m en te  la 
liceità della  v en e ra z io n e  d e g li a n ten a ti, m a a lm eno, tu tta v ia , che
i suoi erano p ro c ed u ti tro p p o  asp ram en te , ed  anche il francescano  
Francesco d ’A sca lo n a  com prese , che la  con vers ion e  de lla  C ina non  
era l ’opera d i un g io rn o  e d i un a rd ito  co lpo  d i m ano, che anzi 
essa r ich ied eva  una g ra n d e  a b il ità  ed  una gran d e  p az ien za , e 
sopratutto una conoscenza  p rec isa  d e l l ’in d o le  spec ifica  e  d e lla  l in 
gua del p op o lo . « Se i G esu iti, g iu d ic a  eg li, avessero  segu ito  un 
altro m etodo d i qu e llo  a d op era to  da  ta n t i ann i, in  C ina non  v i  
sarebbero p iù  g ià  da  lu n go  tem p o  n è  m iss ionari, nè c r is tian i ».2

F o rti con tra s ti fra  g l i  an tich i O rd in i ed  i G esu iti es is tevan o  a n 
che in G iappone, cosa ta n to  p egg io re , in  qu an to  d u ra va  co là  la  
persecuzione sangu inosa, che a lla  fin e  r id ied e  a l B u d d ism o  la 
sua antica p os iz ion e  d i r e lig io n e  d i S ta to .3 T u t t i  i  m iss ionari, p erò , 
si accordavano n e lla  fe rm e zza  co lla  qu a le  a n d avan o  a lla  m orte  
per la loro  fed e . E ss i d a va n o  in  c iò  p ro v a  d i un ero ism o  che 
ricorda i p r im i seco li c r is tian i. U rb a n o  V i l i  fo r t if ic ò  i  cr is tian i 
giapponesi p oco  d op o  la  sua ascensione a l tron o  co lla  sua r isposta  
del 18 g iugno 1624 a lla  le t te ra  da  lo ro  d ir e t ta  a  P a o lo  V .  V i  si 
dice: là, d o v e  l ’im p ero  rom an o  n on  era  a r r iv a to , la  Ch iesa ha 
Sviato m essaggeri a  fu ga re  le ten eb re ; d i c iò  si crucc ia  l ’ in fern o ; 
ma essi non d ebbon o  scoragg ia rs i, i l  lo ro  m a rt ir io  era  una  v it to r ia , 
e le navi, che o g g i v e n iv a n o  a p ren d ere  p ie tr e  p rez iose , a rrech e 
rebbero un g io rn o  v e n e ra to r i d e i lo ro  m a rt ir i;  p erc iò  e g li augura  
lfiro che, se non  la fe l ic ità  te rren a , ab b ian o  p erò  la  p ro te z io n e

1 \ edi iv i 35 s.
2 Vedi iv i 39 s.
3 ( 'fr. l’opera composta dal giapponese A n e s a k i  in base a ricerche archi-

etiche e recensita da H .  H e u v e k s  nelle Stimmen der Zeit C IX  (1925) 315 s.
t° il titolo « U n a  svolta nella storiografia giapponese ». L ’Anesaki tratta

A  10 .caPÌtolo esaurientemente della politica di sterminio dalla repressione
p i riv.olta di Shim abara (1638) in poi, rivolta a cui avevano partecipato,
," r tirannia del Daim io anche molti contadini cristiani. N e l 5° capitolo
engono recensiti g jj scrjtti, ritrovati da ll’Anesaki, che furono sequestrati ai
stlani> fra cui esortazioni e preparazioni commoventi al martirio.


