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SULLE KELIQUIE DEL MONASTERO DI 
SANTA MARIA DEL PATIRE PRESSO ROSSANO 

Si sa quanta importanza aveva assunto nella vita civile e 

religiosa del medioevo il culto delle reliquie. Papi e patriarchi, 

imperatori e re, città e privati ambivano grandemente al possesso 

di sacre reliquie per adornarne basiliche e sacelli e portarle in 

dosso come filatterii ed encolpii. Anche i fondatori di monasteri 

cercavano di dotare i loro isti tuti di insigni reliquie onde assi

curare ad essi la protezione celeste, accrescerne il prestigio e 

fomentare la pietà dei monaci e dei fedeli. Così, per attenerci 

alla regione cui è riservato questo Archivio storico, S. Bartolomeo 

di Simeri, il fondatore dei t re monasteri di Trigona, di S. Maria 

la Nuova Odighitria del Patire e del SS. Salvatore di Messina, 

si recò a Costantinopoli per riportarne, oltre a sussidii in denaro 

per la fabbrica, libri, iconi e arredi sacri, come dice espressamente 

la sua Vita (capo I I , 28, Acta SS. Seft. V i l i , 821 : ove si parla 

di o-ej3à<7[juoa e ì x ó v e £ x a l (3i(3Xoi x a l axeóv) l e p à , TCSTCXOI 7roXuTi.fi.oi 

x a l Xoarà àva6rj(i.axa). E quando il suo discepolo e successore, S. 

Luca Archimandrita, dichiara nel proemio al tipico Messinese di 

avere adornato e abbellito la chiesa del SS. Salvatore colle reli

quie venerabilissime dei grandi santi e colle divine loro immagini 

per santificazione e magnificenza (Xeu^avo^ Sè à y t a v H.syàXa)v 

T<7) OVTI CTsPaa(XicoT<ÌTOi< x a l 6eiai< s ìxóff iv aÙTwv s l £ ayi.aaji.ov 
x a l eÙ7cpé7reiav xòv TOxvo-£7rrov T Ó V S S vaòv xaTexoCTfXYjaafjLév r e 

x a l w p a t a a f i s v (Cod. Messan. gr. 115 f. 5 : cfr. anche C O Z Z A -

L T J Z I , Nova Patrum Biblioth. X, parte 2, pag. 125), certamente 

non intendeva di escludere la parte avuta dal suo maestro 

che era ritornato nella quiete del Pat ire a chiudere la sua giornata 

laboriosa. Ci riferisce infatti la Vita di S. Bartolomeo, che quando 

il Santo mandò Luca a dirigere la nuova fondazione di Messina, 

gli concesse la metà dei libri, degli iconostasii e altri cimelii 

http://7roXuTi.fi.oi
http://ayi.aaji.ov


e molti denari (cap. I V , 3 7 , 1 . c. p. 8 2 5 : 8ou£ v^ieru pij^Xia xcd -uà. 

7][xi(70 eìxovoCTTàaia xaì STspa xeijj.Y]Xia x a ì xpyjfJiaTa 7roXXà). 

Quali fossero le reliquie venerate al Patire, si rileva dallo 

speciale capitolo, il dodicesimo, Intorno alle sacre reliquie (7repò 

TGSV àytcov Xsi^àvwv) del tipico di detto monastero (f. 1 6 5 ) , che 

qui pubblichiamo, accompagnato dalla traduzione e da note 

esplicative. 

Esso rappresenta in massima parte il nucleo primitivo delle 

reliquie di cui il Santo Fondatore volle dotare il monastero del 

Patire, che aveva portato da Costantinopoli, e dopo la fon

dazione del monastero del SS. Salvatore di Messina, aveva distri

buito per metà t ra i due cenobii. Questa ripartizione spiega per

chè parecchie reliquie di santi si trovino egualmente venerate 

al Patire e sulla Lingua del Faro. 

Col tempo doveva però avvenire qualche variazione, in seguito 

a scomparsa o deperimento, o a nuove accessioni di reliquie. 

Siccome il possesso di una nuova reliquia significava per 

il monastero un avvenimento di straordinaria importanza, volta 

per volta si registrava l'arrivo di questo o di quel cimelio religioso, 

e talora le singole annotazioni disperse nei libri liturgici venivano 

ritrascritte in un solo elenco. Un simile elenco si t rovava in fine 

al tipico del Patire (fol. 1 8 6 ) : esso viene qui pubblicato, perchè 

fornisce un prezioso complemento al capitolo del tipico intorno 

alle reliquie e un materiale abbastanza notevole per la storia del 

Patire e del monachismo basiliano siculo-calabrese. 

Le notizie sono registrate in ordine cronologico dal 1 1 0 9 

al 1 3 0 3 , eccetto la prima che si riferisce all 'anno 1 2 9 3 . Ma questa 

è un'aggiunta posteriore di mano molto rozza, che probabil

mente ha voluto riempire il vuoto della pagina. 



I . 

I l e p l T 5 V à y i w v Xeupàvcov 

' Y n à p ^ o u f f i Se a y i a X e i ^ a v a èv T9J à y t a fiovv) raOTT) T G V 

TOIOUTOÌV à y i w v 

JM questo santo monastero ci sono sante reliquie di questi santi : 

1. — ' E v 7rpcÓTo£ e t £ TÒv crsTCTéjxppiov p j v a , TOU à y i o o ' A v -

6t[zou x a l TOU à y i o u E ò o T a B i o u , vrg à y i a £ EùcpvjfuaiJ I x T Ù V Tpi^cov. 

1. •— I n p r i m i s nel settembre, di 8. Antimo (giorno 3) e di 8. Eusta-

zio ( 2 0 ) e dei capelli di S. Eufemia (16) . 

P e r S . A n t i m o e p e r S . E u s t a z i o n e l t i p i c o d e l P a t i r e è s e g n a t o 
TROIOIJFXÌV xóXXofìa • iyoy.zv x a l Xzityxw. P e r S. E u f e m i a c ' è u n s e g n o d i 
r i m a n d o , c h e n o n t r o v a i n m a r g i n e i l s u o r i c h i a m o . I l M e s s i n e s e 
n u l l a s e g n a p e r S . A n t i m o e S. E u s t a z i o : m a a l g i o r n o 1 1 , h a , d i 
m a n o d i v e r s a , zlq tàc; io! TOU ótnou 7:ATPÒI; rjjjicóv 'HXia TOU o-7r7)Xaiórou, 
E/ET Ss ÓCYIOV Xei^avov. 

2. •—• E L £ TÒV òxTcóppiov, TOU à y i o u àTrocrTÓXou A o u x a x a l 

TOU àyóou ' A p e p x i o o x a l T W V ày icov £ y ' ( = 63) fxapTupwv, TOU 

à y i o u aTCoo-TÓXou ' I axcó f iou . 

2 . — Nell'ottobre, del 8. Apostolo Luca (18) e di 8. Abercio (22) 

e dei Santi Sessantatre martiri (21), del S. Apostolo Giacomo (9). 

P e r S a n t ' A b e r c i o v e d a s i I I , A n n o t a z i o n e 5 ; p e r i S a n t i S e s s a n 
t a t r e l a A n n . 2 . P e r S. G i a c o m o TOO 'AX9a(ou i l t i p i c o d e l P a t i r e s e g n a 
7ioio0[x£v xóXXu(3a • syoy.z\> x a l Ideava.! l o s t e s s o p e r S . L u c a . 

3. — E Ì £ TÒV voefj.ppi.ov, T O U à y i o u RP7JYOPIOU TOU Gauf i a -

Toupyou x a l TOU à y i o u M e p x o u p i o u x a l TOU à y i o u àTOOTÓXou O i -

X^(i.ovo(j x a l TOU à y t o u . . . . Mv)v5é * T O U à y t o u I l a o X o u T O U . . . TOU à y . . . 

3 . — Nel novembre, di S. Gregorio Taumaturgo (17) e di 8. 

Mercurio (26) e del Santo Apostolo Filemone (23) e di 8 

Menna (11), di 8. Paolo (6), di 8.... 

P e r S a n M e r c u r i o v . I I , A n n o t . 5 . P e r S . M e n n a v . A n n o t . 6. 
I l t i p i c o d e l P a t i r s e g n a l e r e l i q u i e d i S. P a o l o c o n f e s s o r e , d i S . G i o 
v a n n i E l e m o s i n a n o , d i S . G r e g o r i o T a u m a t u r g o , d e i S S . A r c h i p p o 
e F i l e m o n e . 

I l t i p i c o M e s s i n e s e a l 1 n o v e m b r e n o t a x a i 7tpoTi9EVTai -va. fiyia 
Xsitjiava T&v àytcov ( C o s m a e D a m i a n o ) xa i TTPOAXUVOÙVTAI rcpòrrov (xsv 
rapa TOÙ JCPOSATTÒTOI;, zita, x a p à TUV à8sX<pcóv (il P a t i r e n s e s e g n a so lo l a 
^v*)fj,7) d e i S a n t i A n a r g i r i e i n m a r g i n e l ' a n n o t a z i o n e p e r i S a n t i 
C e s a r i o e G i u l i a n o , s u c u i v . I I A n n o t . 7 ) , n o n s e g n a r e l i q u i e a l 6 
( | - P a o l o C o n f e s s o r e ) , a l l ' 1 1 ( S . M e n n a , V i t t o r e e V i n c e n z o ) e a l 2 3 
( S S . A r c h i p p o e F i l e m o n e ) ; l e s e g n a i n v e c e a l 13 (S . G i o v a n n i 
C r i s o s t o m o ) , a l 2 4 (S . G r e g o r i o A g r i g e n t i n o àxoXouOia TSPÀPXOU x a i 
TCpoaxuvousxev TÒ aytov aùxoO Xeì^avov) e a l 2 8 ( S a n t o S t e f a n o g i u n i o r e : 
n.el t e s t o TCpoaxuvoufAev Sè TÒ àyiov aùxou Xsf^avov [AST'sùXafSstat; 7TOXXTJ<; 
ev Ttp réXst TOU opOpou e i n m a r g i n e 'éyei Xeiifiavov AÙTOU). 

http://voefj.ppi.ov


4. — Eì£ TÒV Ssxé[xppiov, TOU àyiou BOVI^KXTIOO xal T W V 

àyiwv NTJTCÌOJV xal TOU àytou Eùysvsioo... 

4 . — JVeJ dicembre, di S. Bonifacio (19) e dei SS. Innocenti (29) 

e di S. Eugenio., (il 10 e il 20). 

I l t i p i c o d e l P a t i r e s e g n a p e r S. B o n i f a c i o TTOIOU^EV xóXXu[3a 
è x o u x v x a t XsitJ/avov , m a n u l l a p e r i S S . I n n o c e n t i e p e r S . E u g e n i o ; 
i n v e c e s e g n a r e l i q u i e i l 4 ( S . B a r b a r a e S . G i o v a n n i D a m a s c e n o ) , 
i l 13 ( S . E u s t r a z i o ) , i l 2 0 ( S . I g n a z i o ) . D e g n e d i r i l i e v e s o n o l e i n d i 
c a z i o n i d e l M e s s i n e s e a l 5 (S . S a b a ) lyzi Xeiijravov TOU à y i o u S a p p i a • 

'éypy.sv Sè x a l Xsidravov ÉTÉpou S à ( 3 a fxàpxupog TOU S t x s X o u , a l 10 ( S S . 

M e n n a , E r m o g e n e e E u g r a f o ) zìe, TÒ TÌXOQ TOU òpOpou Trpooxuvoùfxsv Tà 
a y i a Xsit j java aÙTÒiv e , d ' a l t r a m a n o , TYJ auTvj ^ s p a TOU ó a i o u A o u x a 
ITCICTXOTCOU ' A a u X c a v , ^7)TEI TÒV [BIOV aÙToù e l? TÒ TÉXog TOU S s u x é p o u pipiXtou 

TOU àSsXcpoù Aavir jX ( c h e c i f o s s e a M e s s i n a l a r e l i q u i a d i S. L u c a 
v e s c o v o d i I s o l a , a p p a r e d a u n a n o t a d e l c o d . M e s s . 1 3 8 , o v e s o n o 
p r e s c r i t t i i n m a r g i n e g l i S T i / v j p à , a zìe, TÒ a y t o v Xzityxvov X é y o v x a i ) . A l 

13 n o n s o n o i n d i c a t e l e r e l i q u i e d i S. E u s t r a z i o , m a s i t r o v a n e l 
t e s t o u s T a v o i a i S s où y i v o v T a i , SIÓTI 7tpoaxuvoùpi£v TÒ S y i o v Izitycnov T7)? 

à y l a ? À o u x i a ? . 

5. — Et£ TÒV 'Iavvouàpwv (seguono parole illeggibili). 

5 . —• Nel gennaio . . . ( i l l e g i b i l e ) . 

S i p u ò p e r ò s u p p o r r e q u a l i r e l i q u i e f o s s e r o v e n e r a t e i n q u e s t o 
m e s e . I l t i p i c o d e l P a t i r e s e g n a p e l g e n n a i o l a r e l i q u i a d i S. D o m n i c a 
a l g i o r n o 8 TOU à y i o u IIOXUSUXTOU • TÌOLOU(XEV xóXXupa • I ^ O ^ E V X e i 9 a v o v 

. T % à y t a ? Aoyx'oiric, (cfr . Synaxar. Oonstantinopol. p . 3 7 7 , 21 s s ) , e a l 27 
q u e l l a d i S . G i o v a n n i C r i s o s t o m o , s u c u i v . I l , A m i o t . 1. I l t i p i c o 
M e s s i n e s e i n v e c e s e g n a , o l t r e a q u e l l a d e l C r i s o s t o m o , l e r e l i q u i e d i 
S. B a s i l i o (1) , 7rpooxuvoO[JiEV TÒ ayiov aÙToù \ZI<]>OMOV, d i S. A n t o n i o (17) 
è ^ s i TÒ aytov XsE<j;avov aÙTou, e d i S. C l e m e n t e A n c i r a n o (23) sì? TÒ 
TIXO? TtpoaxuvoupLsv TÒ à y i o v aÙToù XEI^^VOV. 

6. — Eì< TÒV tpsupàpiov, T O U àytou Zufxsàv TOU GsoSóxou* 

TOU àyiou ©soSwpou TOU c tp«TT)X(XTOU xal T O U àyiou ©soSwpou 

TOU T7)pcovc<, e aggiunto da mano seriore, xal TOU àyioo BXamou. 

6. — Nel febbraio, di S. Simeone che accolse Dio (3), di S. Teodoro 

Strafelate (7) e di 8. Teodoro Tirone (17) e di S. Biagio (11). 

I d u e t i p i c i h a n n o i n c o m u n e l e r e l i q u i e d e l V e c c h i o S i m e o n e 
e d i S. B i a g i o ( su q u e s t o s a n t o , v . I I , A n n o t . 6 ) : p o i q u e l l o d e l P a t i r e 
s e g n a l e r e l i q u i e d i S . A g a t a a l 5 (TYJC à y i a g x a l x a X X i v i x o u [ iàpTupoi ; 

' A y à O v ) ; ) e d e i d u e S s . T e o d o r o , m e n t r e il M e s s i n e s e p e r S. L e o n e 
v e s c o v o d i C a t a n i a (20) a n n o t a 'éyjzi Xsi^avov ... àvayivcóaxojxEv Sè TÒV 
pEov aÙToù o 5 f) à p x ^ ' I l a T É p s c , TÉxva xal àSsXcpoi, zie, TÒ 7ravY)yupixóv • 

TsXsÌTa i Sè rj TOVYjyupt? aÙTOu év ta> [XSTO îcp èv Tyj MEOY]V7) TOU àytou 
AéovTOi;. 



7 . — Eì£ TÒV f x a p r i o v , T W V àyicov (j. ( = 40) f x a p T u p c o v e , 

aggiunto da mano seriore, xal T?)£ àyia£ 'AyàOiqcj. 

7. —• ^ e Z marzo dei SS. Quaranta Martiri (9) e di S. Agata. 

P e r i S a n t i Q u a r a n t a v . I I , A n n o t a z . 2 . L ' a g g i u n t a p i ù r e c e n t e 
r i g u a r d a n t e S. A g a t a è s t a t a m e s s a p e r s v i s t a a l m e s e d i m a r z o , 
a n z i c h é a q u e l l o d i f e b b r a i o . A l 5 f e b b r a i o i l t i p i c o d e l P a t i r e a n n o t a 
TOIOÙVIEV xóXXufia • EXO[ÌEV Xsitjjxvov e q u e l l o d i M e s s i n a (f. 158) T o u 

X e i ^ à v o u T5J; à y i x ? jxàp-upo:; ' À y à S r ) ? X . . . T . 

8. — El£ TÒV aTcpiXiov, TOU à y t o u ' la<7Mvo£ xal ScocriTOXTpou. 

8. — Nell'aprile, di S. Giasone e Sosipatro (28). 

S u q u e s t i d u e S a n t i è s e g n a t o n e l t i p i c o d e l P a t i r e f. 8 1 XT/ 
T&V ày icov àTTOtjxóXcov ' l à a c o v o i ; xai S c ù a u u x T p o u TCOV OVTCOV é x TCÒV ÈjìSo-

(j.rjxovTa, óYmvcov E / O ^ S V hi -va ày ia Xsit j java, m e n t r e i n q u e l l o d i M e s s i n a 
si l e g g e s o l t a n t o TOU à y i o u aTroo-TÓXou ' Iào-covo?. P e r S . G i o r g i o (23) i l 

t i p i c o d e l P a t i r e h a so lo OTtoù;_/.£v xóXXu(3a, m a q u e l l o d i M e s s i n a 
s e g n a Tupoaxuvoù[tóv TOU à y i o u Xsiijjavov. P e r S . M a r c o i l t i p i c o d e l P a t i r e 
s e g n a K . X . È'^OHEV è x TOÙ X s t ^ i v o u , n u l l a q u e l l o d i M e s s i n a , i l q u a l e 
i n v e c e a l g i o r n o 8 TÙV ày icov à7rao-TÓXcov 'HpcoStcovoi ; , ' A y à g o u x a i TCÒV 

XOITICOV h a i n m a r g i n e , d i m a n o d i v e r s a , iyo\j.&> ayiov X.sitJ'avov e l ' a n 
n o t a z i o n e d e l l ' u f f i c i o d i S . F i l a r e t o d i C a l a b r i a , s u c u i v . I I A n n o t . 9 . 

9. — EÌ£ TÒV f iàì 'ov, TOU àyiou M a u p o o . 

T e a oaPpàTco TCSV àyt<ov TCOCVTWV 7rpoaxuvou(xev T a Astiava 

T9J£ à y ( a £ " A V V T ) ^ T ? J £ p ) T p Ò £ Trj£ © S O T O X O U . 

9 . — Nel maggio, di S. Mauro^ (1) . Nel sabbato di tutti i. santi 

(= dopo la domenica di Pentecoste) veneriamo le reliquie di S. Anna 

madre della Madonna. 

N e l Synaxar. Constant, ( e d . D e l e h a y e ) a l p r i m o m a g g i o , i 
Synaxaria selecta h a n n o l e v a r i a n t i TOU à y i o u LtàpTupot; ( o tepo(j,). 
M a ù p o u x a i TCOV a ù v a ù x c ó . N e l t i p i c o M e s s i n . (f. 133) s i l e g g o n o m a l a 
m e n t e l e l e t t e r e •—• m a s i r i c a v a i l c e n n o d e l l e r e l i q u i e : tyzi. x a i 
X e t y a v . . . N e l t i p i c o d e l P a t i r e c ' è so lo (f. 81) E ì ? T^V a' TOU 7tpo-
tp^Tou 'Ispe(i[ou x a i TOÙ à y i o u £spo(xàpTupoc M a ó p o u TOXoùfxsv x . è ' / o u x v x a i . . . . 

A l g i o r n o 4 TTJ; à y i a ; (xàpxupoi; Wipr^-qc, i l M e s s i n e s e s e g n a i n 
m a r g i n e iyzi TTJ; à y i a ? EipTjvvjq x ó X X u ^ a xai ^aX[J.où? xai àyiov Xeiipavov 
x a i ó Xóyoc, sic, TÒ 7cav(Yjyuptxòv) TÒ vsóypacpov . . . 

A i 9 , f e s t a d e l p r o f e t a I s a i a e d e l m a r t i r e C r i s t o f o r o , i l t i p i c o 
d e l P a t i r e a g g i u n g e : x a i rt àvaxojj.187) TOÙ ócriou raxTpòc; TJUCOV N i x o X à o u , 

OTÌ avExofx'a6/)crxv arcò TCÒV Mùpcov èv TTJ TIÓXEI. B à p e i , m e n t r e q u e l l o 

m e s s i n e s e h a i n m a r g i n e i r p o a x u v o ù a s v . . ' . . ( i l l egg ib i le ) i l c h e s u p p o n e 
te r e l i q u i e d i S. C r i s t o f o r o e a l g i o r n o 11 a g g i u n g e : Tfj aÙTyj r p É p a 
TCOV a y i t o v «SiXaSéXtpcov • lyzt. x ó X X u p x x a i à y t a X s i ^ a v a ' &Xzl pt|3Xiov 

™£ "*K»)v TTOiouLtsv xóXXu|3x TOU à y i o u <DIXÌ7T7TOU (c ioè TOU ' A p y u p i o u a i 

12) Et; TÒV òp0pov iJjaXfxoù; : i n d i CTJTEI TÒV Xóyov TOÙ [ x à p T u p o ; XptaTOcpópou 

Et? TO VEÓypacpov TOXV(TIYUD!.XÓV) X ó v f o v ì . . . <'rF\rn\>r> TSTapTOU TTJC; (BaatAsiai; f£ T ° VEoypatpov mxv(T)yup ixóv) X ó y ( o v ) . . . <"ETOU( ;> -

( B U G 2 C h r i s t o p h o r u s m a r t y r i n L y c i a 1 a-b). 



10. — Eie TÒV ' I o u v t o v , TOU à y t o u à7ro<TTÓXou BapOoXofxatou 

xal TOU à y t o u Kóv<ovoe xal TOU à y t o u (DopTouvaTou. 

10. —• Nel giugno, del Santo Apostolo Bartolomeo (11) e di 

S. Canone (3) e di S. Fortunato (15). 

P e r l e r e l i q u i e d i S. B a r t o l o m e o A p o s t o l o v . I I , A n n o t . 5 : 
p e r S . C o n o n e , A n n . 4 e p e r S . F o r t u n a t o , A n n o t . 5 . 

I n o l t r e i l t i p i c o M e s s i n e s e a l 12 (S . O n o f r i o ) h a , d i m a n o d i v e r s a , 
7tpoaxuvou;xsv sic, xò xéXo; xou òp6pou xò àyiov aùrou Xsii/y.voM e a l 2 9 
( S S . P i e t r o e P a o l o ) zyz\. Xsttjiavov òXtyov xoù àytou riaùXou. 

P e r S. T e o d o r o S t r a t e l a t e (8) , m e n t e i l t i p i c o d e l P a t i r e s e g n a 
so lo Ttoiouusv xóXXupa ( la r e l i q u i a è p e r ò s e g n a t a n e l m e s e d i f e b b r a i o ) 
q u e l l o d i M e s s i n a h a n e l t e s t o xal Tcpooxuvoufi£v xò àyiov aùxoù Xsttpavov 
àiravxet; [xsxà 9Ó(3ou xa l sùXafJsia; TTOXXY)-; e i n m a r g i n e s / s t àytov Xstijiavov. 

P e r i S a n t i B a r t o l o m e o e B a r n a b a (11) so lo i l t i p i c o d e l P a t i r e 
n e s e g n a l e r e l i q u i e . 

11. — Eie TÒV loóXtov, TTJe àytae Kupiaxvje, TOU àytou IIpo-

xomou, TTJe àytae Maptvyje xal TOU àytou riavTeXey)jxovoe. 

1 1 . — Nel luglio, di Santa Ciriaca (7), di San Procopio (8), 

di Santa Marina (17) e di S. Pantàleone (27). 

P e r S a n t a C i r i a c a (7 l u g l i o ) i l t i p i c o d e l P a t i r e n o t a TIOIOÙ^SV 
xóXXu(3a • s/ofxev xat Xsitpavov, m e n t r e i l t i p i c o M e s s i n e s e a n n o t a : Xóyoi; 
XYJ; ày iac Kuptaxrj; slq xò. . . o5 y) àp-yjì ' OùSèv ofixeo; ( a n c h e n e l c o d . 
M e s s i n . 2 9 f. 105) . P e r S . P r o c o p i o v . I I , A n n o t . 5 . P e r S . M a r i n a 
( n o n M a c r i n a , c o m e h a i l C o z z a L u z i ) s i l e g g e n e l t i p i c o d e l P a t i r e 
TTOIOÙJXEV xóXXu3a <sx>oy.zv xal Xsi^avov, n e l M e s s i n e s e (f. 147) ÌJTÌZSI (s-yst-l 
xò àyiov Xsi^avov XT)<; àyta?. P e r S. P a n t à l e o n e s i l e g g e n e l t i p i c o 
d e l P a t i r e sysi xal Xsl^avov e i n q u e l l o d i M e s s i n a syei xò àytov 
Xsttj/avov T o u àytou. 

A l g i o r n o 2 4 i l t i p i c o d e l P a t i r e h a zr:- àyia? [Jtàpxupo? Xpiaxtvv)* 
xa l xoù óaiou Tcaxpòs TJLICÓV Oavxtvou xoù KaXaplpou • Ttotoùfxev xóXXuBa, 
m e n t r e i l M e s s i n e s e h a i n m a r g i n e xa l TOU àytou (Davxivou • ^rjxst TTJV 
àxoXouOtav " éysi xal àyiov Xst^avov. 

P e r i l 2 5 ( S . A n n a ) i l t i p i c o M e s s i n e s e a g g i u n g e i n m a r g i n e 
7ipoCTXuvou|jt£V SÈ TÒ àytov Xst<iavov ir\c, àyta? "AVVTI; ; p e r i l 2 6 (S . 
P a r a s c e v e ) q u e l l o d e l P a t i r e h a iz. x. s^o^v xa l Xst^avov. 

12. — Eie TÒV auyouo-TOV, TCOV àytcov Maxxa|3atwv. 

12. — Nell'agosto, dei Santi Maccabei (1). 

I l t i p i c o d e l P a t i r e a n n o t a rotoufisv xóXXuBa • s/ojxev xal Xetijjava 
( n u l l a i l M e s s i n e s e ) . P e r i l 19 h a [XVYJIJIY) ^ T O I xoi[i,7]o-tc TOU àotSt[j.ou xa l 
(xaxaptou xa l àytcùTaTou 7raTpò; TJHWV Bap0oXo[x e n e l m a r g i n e s u p e 
r i o r e 7totou|isv xóXXu3a txzxà àptofxaTtxcciv ; m e n t r e i l M e s s i n e s e s e g n a 
TOU àytou TcaTpò? Y)|jt<òv Bap8oXo;j,atou TOU vsou xa l TOU àyiou 'AvSpsou.... 

'èyzi àytov Xsttjiavov xa l TCotouptsv xóXXuSa xa l Xéyouvsv (paXjxoo;. 
I n q u e s t o t i p i c o d o p o i l g i o r n o 17 s i l e g g e . . . et; TÒ XSXO; xou jj.r)véou 

xal xòv Btov (?) aÙToù • zyzi xal àytov Xsi<J»avov. 



1. — Azi Sé yivcóoxEiv òri èv ersi g àxTaxoo-ioo-ròi SeuTspcp 

xa l èvSfoaov EXTIQV, v)fiépa TSTpàSi TOU Sexsjipplou fi.7)vÒ£ v ) [ i ipa 

T?j£ àytaC Eùy£Via£ àvEXOfiio-aTO st£ TY]V àytav [X,OVY)V TOU IIaTpÒ£ ó 

£ÙXa(3éa-TATO£ f iova/òc^ x ù p Maxàpi£ èx TTJV (IOV/JV TOU Ecirojpo£ 

àxpoTTjptou rXcÓTTTji? Meacrr)V7)£ èx T Ò X £ i ^ a v o v T ° u àyiou Xpuao-

OTÓfiou pia . . . . àfxcptepóvcov èv TV) !i.ovyj. 

1. — Occorre sapere che nell'anno 6 8 0 2 ( = 1293) , indizione 

sesta, giorno di mercóledi del mese di dicembre, nel giorno di Santa 

Eugenia (il 2 4 dicembre presso i Greci, il 25 presso i Latini) il piis

simo monaco Signor Macario dal monastero del Salvatore del promon

torio della Lingua di Messina, portò al santo monastero del Padre 

(porzione) della reliquia di San Giovanni Crisostomo.... dedicandola 

al monastero. 

I l t i p i c o d e l P a t i r e , m e n t r e a l 13 n o v e m b r e h a s e m p l i c e m e n t e 
7TOIO0LISV xóXXufìa, a l 27 g e n n a i o TJ èTtàvoSo? TOÙ XEHJJXVOU d e l C r i s o s t o m o 
a n n o t a <ixo>yjzv x a i X e i 4 ' a < v & v > : i l M e s s i n e s e s e g n a p e r i d u e g i o r n i 
KpoaxuvoÙLttv TÒ àyiov Xeiijiavov. 

2 . — As ì yivt&axeiv OTO eì£ T à £ Xa' TOU ìavvouapiou [J.7]VÒ£ 

TOU S T O U £ gyjX,' àv£xo[i.to0Y)CTav ià ayta Xeó^ava T & V à y i w v \i(= 
TsooapàxovTa) xa l T W V ày icov è^r ixovTa Tpicov (xsyaXofxapTupwv 

UTCO TOU [xaxaptcoTaTou BaoaXstou TOU 'AyiopiapxiTou ' xa l ó TtaT7)p 

vificov ó à y i o £ aùv T O I £ eùXapécn, [zova/oii? U7CT)VTT)O-SV aÙTÓ) à / p i 

TOU npoSpóixou • xa l à7róax£TOi x a l àvuTtóSrcm [xsTà TOU 7tpo|j.vy)u.o-

VEUQEVTO^ x ù p Baai.X£wu àvspipaaav a u r a el£ TYJV fieyàXyjv (j.ovy)v. 

2- — Occorre sapere che il 31 del mese di gennaio dell'anno 

6617 (= 1109) furono portate le sante reliquie dei Santi Quaranta 

e dei Santi Sessantatre mégalomartiri dal beatissimo Basilio Agiomar-

chìta (o da S. Marco) e il nostro santo Padre con i pii monaci gli andò 

incontro fino al Prodromo e a capo scoperto e a piedi scalzi insieme col 

surricordato Signor Basilio le portarono al grande monastero. 

L e r e l i q u i e d e i S a n t i Q u a r a n t a M a r t i r i d i S e b a s t i a , o l t r e c h e 
r i c o r d a t e n e l l ' e l e n c o d e l P a t i r e , s o n o i n d i c a t e n e l t i p i c o M e s s i n e s e 
a i 9 m a r z o c o l l a f r a s e -rcpoaxuvoOaev Tà ay ia XSIIJJ 0 " ' 1 *-

A i S a n t i S e s s a n t a t r e M a r t i r i s i r i f e r i s c e l a n o t a d e l t i p i c o M e s 
s i n e s e (f. 41 ) rf) aÙTYJ r)(iipa ( = 21 o t t o b r e ) TCÒV £y' [xapxùpcov. C//)TEI 
TY)V axoXouOEav zie, TÒ [i7]vaìov TOÙ èraaxÓ7TOu. TÒ 8è [xapTÙpiov aÙTcòv TtéXei 



èv TCÓ 7tpcÓT(IJ BtBXioi TOU àSsXtpou Aavi7;X s ì ; Xóyov LC' ( S U q u e s t e d e s i 
g n a z i o n i d e i c o d i c i m e s s i n e s i v . G-. M E R C A T I , O. C , p . 4 3 ) . 

N e l t i p i c o d e l P a t i r e a l 3 1 g e n n a i o s i a n n o t a (e c iò c o n f e r m a 
l a t r a s l a z i o n e d e l l ' a n n o 1109) TÒ Sè [xapTÙpiov TO>V àyicov [tóyaXofxapTupcov 
£y' xaTaXiu.7iàvo|xev s i ; TJJV a6X7;crtv aù-wv, ^ T O I cìq xàc x V TOU ÒXTCOBPIOU 
uv^vóc, o-av XajjtTcpoTsotoi; aÙToò; èopTà^oti.tv. I n f a t t i n e l l ' e l e n c o d e l P a t i r e 
l e r e l i q u i e d i q u e s t i m a r t i r i s o n o i n v e n t a r i a t e a l 2 1 o t t o b r e . D a n o 
t a r e , c h e q u e s t a n o t i z i a d e l 1109 v i e n e a p o r t a r e u n a d a t a fìssa ( t r a 
l e p o c h i s s i m e c h e s i c o n o s c o n o ) n e l l a v i t a d e l S a n t o . L a c h i e s a d e l 
P r o d r o m o è s e n z a d u b b i o « l a c a s a d i o r a z i o n e , c h e e r a s t a t a c o 
s t r u i t a , c o m e d i c o n o , m o l t i a n n i p r i m a d a u n c e r t o m o n a c o N i f o n e , 
s o t t o l ' i n v o c a z i o n e d e l l a M a d o n n a e d i G i o v a n n i B a t t i s t a i l R o n -
c h o n i a t e ». V i t a , c a p . I I , 16 1. c . p . 817 : sic, Tiva -xpoasuyric, olxov, 8? 
TTOXXOTC; -rcpÓTspov x P o v o t ? aÙTÓJk 7rpót; TIVOC [xovaxou N?)<j>covo;, &c, (paatv, bruì 
TW TTJ; ©SOTÓXOU xal BaTtTtCTTOu 'hoàvvou TOU 'Poy/oviaTT) òvófxaTt. COXOSÓJÌTJTO: 
c f r . A . M A N C I N I , Per la critica del Bios di Bartolomeo di Rossano, 
« R e n d i c . A c c a d . A r c h e o l . L e t t . d i N a p o l i » , N. 8. X X I (1907) p . 5 0 3 s e g . 
N u l l a s a p p i a m o d i q u e s t o B a s i l i o 'Ayto[xapxiT7)c. = d a S. M a r c o , o s s i a 
d a l l a c i t t à o t e r r a d i S . M a r c o ( A r g e n t a n o 1 ? C e s s a n i s i ?...) o d a l m o 
n a s t e r o d i S . M a r c o (cfr . p r e s s o V o g e l - G a r d t h a u s e n 'AyioTOTpiTvj;, 
' AyiO£U<p7)t£iTr);, ' AyioaaBBtTT);, 'AytOTacplTi):;). 

3 . —• Mvjvl vosfi^pio) s i c t o c <4' èrou£ ' t v o*. e', xyj 

y)!i,épa TOU àytou àmxrróXou x a l sùayyeXto-Tou MarGatou ÈTCsaxstJjaTO 

y\\jS4 6 0sò£ Sta 7tpso-(3st<ov -rrjC ùrapevSó^ou Seo-7rotvy)£ Y][AWV © S O T Ó X O U 

T7J£ véa£ 'OSvjyvjTptaC • xa l ziiovrpvj Y)[ÌXV è'XsoC 7tapao-^£tv Y)jj.tv TÒV 

aytov IspofjtàpTupa 'ATOXtvàptov Sta TOU SoóXou aùrou XptaToSouXoo 

TOU à(jt7)pa. Kal È 'XTOTS TaÓTYjv èopTa^ojjtev TYJV yjjxépav TOU àiio-

OTÓXOU ó>£ sùayysXtcrajjLévyjv vjjxtv sùspysatav [xsyàXvjv. 

3 . — Nel mese di novembre, ai 16, delVanno 6250 (= 1111), 

indizione quinta, nel giorno del Santo Apostolo ed Evangelista Matteo 

Iddio ci visitò per Vintercessione della gloriosissima nostra Signora, 

la Nuova Odigitria, e ci fece la misericordia di concederci il Santo 

geromartire Apollinare per mezzo del suo servo Oristodulo ammiraglio. 

E da allora festeggiamo questo giorno dell'Apostolo per averci annun

ziato un beneficio grande. 

Q u e s t a n o t i z i a s t a i n r a p p o r t o c o l l a d o n a z i o n e d e l « C a s a l e 
S a n c t i A p o l l i n a r i s c u m p e r t i n e n t i i s » a c q u i s t a t o d a l l ' a m m i r a g l i o 
C r i s t o d u l o p e r d o n a r l o a l m o n a s t e r o d e l P a t i r e : v i e n e a f o r n i r e 
u n a r g o m e n t o v a l i d i s s i m o a f a v o r e d e l l ' a u t e n t i c i t à d e l l ' a t t o , c h e il 
B A T I F F O L , Rossano p . 17 h a i m p u g n a t o e c h e W . H O L T Z M A N N , Die 

àltesten Urkunden des Klosters 8. Maria del Patir, Byzant. Zeitschrift 
26 (1926) p p . 3 3 2 s. , c o n r a g i o n e d i f e n d e . E s s a p r e c i s a n o n s o l o 
l ' a n n o ( 1 1 1 1 ) , m a a n c h e i l g i o r n o e i l m e s e (16 n o v e m b r e ) c h e n e l 
d o c u m e n t o n o n s o n o i n d i c a t i . L a f e s t a d i S. A p o l l i n a r e d i R a v e n n a 
è c e l e b r a t a i l 2 3 l u g l i o : xal sii; -rìjv xy' TOU àyiou 'ATroXtvaptou, c o m e 
d i s o l i t o , e c o m e a v e v a c e l e b r a t o a n c h e S. B a r t o l o m e o , s e c o n d o 



n a r r a l a Vita c a p . I l i , 27 p . 821 : m a n e i d u e t i p i c i n o n è i n d i c a t a 
r e l i q u i a d e l S a n t o . 

I m o n a c i d e l P a t i r s e r b a r o n o g r a t i t u d i n e v e r s o i l l o r o b e n e f a t t o r e , 
a m i c o e p r o t e t t o r e d e l l o r o f o n d a t o r e , c e l e b r a n d o n e l 'officio (roxpa-
ATAO-IJAOV) i l t r e n t a s e t t e m b r e ( a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e ? ) , c o m e r i s u l t a 
d a l l a n o t a a fo l . 2 0 v E ì ; zac X' 7rotoù;x£v 7rapaaTàni(i,ov TOU x ù p Xpicrxo-
SouXou TOÙ À[I(j,7)PÀ. L ' i d e n t i t à d e l l a t e r m i n o l o g i a c i i n d u c e a r i p r o 
d u r r e q u i l a n o t a c h e s i l e g g e a l f. 4 6 v , a l 17 d i c e m b r e : RIOIOÙPLEV 
7rapaaxà«n>}xov TOÙ x ù p MsOoSiou x a l àpx '.^avSpixou. C h e n e s a l t i f u o r i 
u n a r c h i m a n d r i t a d e l P a t i r e , fin q u i s c o n o s c i u t o ? 

4. — Asti y ivcóaxs iv ° T t èScopYjcraTO ó x u p i £ 'PoTtépTO? 6 x a -

6Y)yoÓ|A£VO£ TYJ£ TOptpXÉTtToo x a l [xsyàXT]?' [Ì.OVTJ£ irfi à.yla.^ TpiàSo£ 

TOU MIXITOO 7cpò(? TÒV ócicÓTaTov YjjjLwv racTÉpa x ù p BXàouov èx 

TOU Tifxioo Xsttjjàvoo TOU à y t o u [xsyaXojjLàpTupoi? Kóva>vo£ • àvsxo-

jxiffOvj Sè s i c T7]V YjjxeTspav à y t a v (j,ovv)V y.-qvì (xatcp sii? T(<Z<) I ' , 

Vjfxspa oaj3|BàTcp è r o u £ , £ v j ; ' Ivo*, ts'. 

4. —• Occorre sapere che il Signor Roberto, catigumeno dell'il

lustre e grande monastero della S S. Trinità di Mileto, donò al Santis

simo nostro padre Signor Biagio (porzione) della preziosa reliquia del 

Santo Martire Conone. Fu portata nel nostro santo monastero nel 

maggio, il dieci, giorno di sabbato, dell'anno 6660 ( = 1152), indizione 

quindicesima. 

N e l t i p i c o M e s s i n e s e fo l . 139, a l 3 g i u g n o è s e g n a t o : xa l TCOV àyicov 
(iapxupcov Kóvou x a l Kóvcovo?. £r)T£I TÒV Xóyov AÙTCOV e t? TÒ |3t(3Xtov TCOV 

àytcov OiXaSéXcpcov : i n q u e l l o d e l P a t i r e , fo l . 8 3 , E t ; TTJV y ' (d i g i u 
g n o ) TOÙ ÀYIOU TÌPONÀPTUPO; Kóvcovo; e i n m a r g i n e Troioùjjtsv xóXXu(3a • 
èx°V-zv ^ l Xet'jjxvov. S u i d u e s a n t i s i v e d a H . D E L E H A Y E , Un sy-
naxaire italo-grec, Anal. Bolland. X X I ( 1 9 0 2 ) p . 2 7 e G . M E R C A T I , 

Perla storia, e c c . p . 116 . L a p r o v e n i e n z a d e l l a r e l i q u i a d a l l a f a m o s a 
b a d i a b e n e d e t t i n a c o n f e r m a l a d i f fu s ione d e l c u l t o d i S . C o n o n e a n c h e 
n e l l e c h i e s e l a t i n e ( n o n p e r ò a l 3 g i u g n o ) . 

D e l l ' i g u m e n t o B l a s i u s , i l « B l a s i u s v e n e r a b i l i s a b b a s », c h e f ece 
e s e g u i r e i l p r e z i o s o m o s a i c o d e l p a v i m e n t o d e l P a t i r e , s c r i v e P . O R S I , 

Chiese basiliane, p . 134 : « L ' a b a t e o i g u m e n o B l a s i u s n o n f i g u r a n e l l a 
s e r i e d e i d o d i c i a b a t i d e i s e c o l i X I I - X I V , c h e U G H E L L I , Ital. Sacra, 
I X , 2 9 3 e i l B A T I F F O L r i u s c i r o n o a s c a v a r e d a c a r t e e d i p l o m i : n o n 
c a d e p e r ò d u b b i o c h e e s s o n o n s i a d e l s e c o l o X I I , e f o r s e i l s u c c e s 
s o r e d i L u c a », p e r ò a p a g . 1 7 5 e s p r i m e d u b i t o s a m e n t e : « i l c u i p a v i 
m e n t o è d o v u t o a l l ' a b a t e B i a s i o d e l s e c o l o X I I (?) ». V e r a m e n t e 
i l B a t i f f o l a g g i u n g e a l l a l i s t a d e g l i a b b a t i u n B l a s i u s « q u i d o i t ó t r e 
a t t r i b u é , j e c r o i s , a u X l V e s i èc l e » ( p . 24 ) e a s s e g n a c o n e s i t a z i o n e 
a l s e c o l o X I V l a « l a r g e i n s c r i p t i o n d e m o s a i q u e ( X I V " s i è c l e ? ) » , 
( p . 31 ) . O r a , i n b a s e a l l a t e s t i m o n i a n z a s o p r a r i f e r i t a s i p u ò affer 
m a r e c o n t u t t a c e r t e z z a c h e B i a g i o e r a i g u m e n o d e l P a t i r e n e l 1 1 5 2 
(esso è r i c o r d a t o i n u n d o c u m e n t o d e l l ' i m p e r a t r i c e C o s t a n z a I , 
P a l e r m o 1196 , a l l ' a b b a t e N i c o d e m o a c o n f e r m a d e l glandaticum e 
d e l l o herbaticum c o n c e s s i a l m o n a s t e r o d e l P a t i r e d a R u g g i e r o C o n t e 
e d a R u g g i e r o R e , cfr . Byzant. Zeitschrift, 1. c . p . 343) , e c h e q u i n d i 



a n c h e i l p a v i m e n t o a m o s a i c o , c h e i l D i e h l a s s e g n a a l p r i n c i p i o d e l 
s e c o l o X I I e i l B a t i f f o l d u b i t a d i a t t r i b u i r e a l s e c o l o X I V , d e v e c i r c o 
s c r i v e r s i a l l a m e t à d e l s e c o l o X I I . 

5. — Azi Sè ytvwaxetv òrt SV gy£ IvS. t e ' àvexofito-aTO zie; 

TTJV 7)fi.tov àytav [XOVTJV 6 suXajJéaraTOÉ fjtovaxò? xòp 'Icoavvixto? 

<XTO TOU à<7TSo£ 2xuXXaxo£ TOU touXtou [XTjvò^ eie; TTJV •/)' èx T Ò 

TifAiov Xstijwvov TOU àytou (JteyaXofJtàpTupoe IIpoxo7Ctou xa l STSpeav 

àytcov • vJTOt TOU óotou TOtTpòe v)|jt(ùv 'A(3spxtou, TOU àytou y.z-

yaXofJ.àpTUpo?' Mspxouptou x a l TOU àytou àTOxrróXou <DopTouvaTou 

xa l TOU àytou a7ro<jTÓXou Bap6oXo[i.atou. 

5. — Devesi poi sapere che nel 6660, (= 1152), indizione decima-

quinta, l'otto luglio, il venerabilissimo monaco Signor Giovannino 

dalla città di Squillace portò al nostro santo monastero (porzione) della 

santa reliquia del Santo megdlomartire Procopio e di altri Santi ; cioè 

del Santo nostro padre Abercio, del Santo megalomartire Mercurio e del 

Santo Apostolo Fortunato e del Santo Apostolo Bartolomeo. 

A l g i o r n o 8 l u g l i o n e l t i p i c o d e l P a t i r e si f a l a f e s t a d i S. P r o c o p i o 
e s i n o t a in m a r g i n e : 7TOIOU[J.ÌV x ó X X u S a 1 £yo\i.zv x a l X e i 4 l x v o v (io\. 8 9 v ) . 
L a s t e s s a a n n o t a z i o n e i l 22 o t t o b r e p e r S. A b e r c i o : TOU à y i o u ìo-airoo-TÓ-
Xou ' A S i p x l o u (f. 2 4 v ) . I l 2 5 n o v e m b r e , d o p o i S a n t i C l e m e n t e p a p a , 
P i e t r o d ' A l e s s a n d r i a e C a t e r i n a si a g g i u n g e : x a l TOU à y i o u f x c y a -
XojjiàpTupoi; M e p x o u p i o u • TTOIOUJXSV x ó X X u S a • exo[x;v x a l X e i ^ a v a (f. 4 0 v ) . 
L ' u n d i c i g i u g n o s i s e g n a : TCÒV à y i t o v à7rao-TÓXa>v B a p S o X o f x a l o u x a l B a p v à S a 
e i n m a r g i n e : 7toioù}j,ev x ó X X u S a . . . . x x t Xeitj^avov. 

Q u a n t o a S . F o r t u n a t o , a l 19 g i u g n o , d o p o l a f e s t a d e i S S . G i u d a 
e T a d d e o , s i a g g i u n g e n e l t e s t o x a l TOU àyiou (DoupTouvaTou, OSTIVO; 
iyoygv TÒ à y i o v Xei^avov e i n m a r g i n e 7roiou(xsv x ó X X u S a . 

6. — Azi Sè ytvcóaxstv G>£ T M < X Q £ ' ^ T e l touXtou fjfy]vÒ£ zie; 

zac; t0' TOU àytou AìfiuXtavou, àvexófjtiaev ó àSeXcpòc T)JÌ.Ò>V Kocrjj.a< 

ó òazò TYJC yé>?^ Méacov Xsi^ava T O U T S àytou 'Iwàvvou TOU 

èXeY)jjtovo£ x a l TOU àytou ìspojxàpTUpoC BXaatou xa l TOU àytou 

jjtàpTupoC Mvjvà xa l T a ù r a 7rpÒ£ -ri]v àytav fiovYjv TOU I l a T p ó c . 

6 . —• Devesi poi sapere che nell'anno 6 6 9 0 (1182) il 19 luglio, festa 

di S. Emiliano, il nostro fratello Cosma dalla regione di Mese portò 

reliquie di S. Giovanni Elemosinano e del S. Martire Biagio e del 

S. Martire Menna e queste (portò) al santo monastero del Padre. 

I l t i p i c o d e l P a t i r e h a p r e c i s a m e n t e l ' a n n o t a z i o n e TTOIOÙJJKV xóX
XuSa. gxojxsv xa l Xeitjjxvov a l 12 n o v e m b r e , f e s t a d i S. G i o v a n n i E l e 
m o s i n a n o (f. 32 v ) , a l l ' 1 1 f e b b r a i o , f e s t a d i S. B i a g i o m a r t i r e , e a l l ' 1 1 
n o v e m b r e , f e s t a d e i S a n t i M a r t i r i M e n n a , V i t t o r e e V i n c e n z o . 

Q u e l l o d i M e s s i n a a l 2 3 n o v . a g g i u n g e 7rpoo-xuvo0|xtv TÒ à y i o v AÙTOÙ 
X. . . . a l l ' 1 1 f e b b r . e ì ; TÒ TSXO; TOÙ opOpou 7tpoo-xuvo0;j.£v e c c . , m a a l l ' 1 1 
N o v e m b r e , f e s t a d i S. M e n n a , n o n s e g n a n u l l a . 



Da notare la denominazione X " P a Msacov, sulla quale si 
è tanto scritto : G. M I N A S I , Notizie storiche di Scilla, p. 3 1 s., 8. Nilo 
di Calabria, p. 3 2 1 ss. e II Monastero basiliano di S. Pancrazio, 
p. 7 9 - 8 3 e A . D E L O R E N Z O . Le Quattro Motte estinte presso Peggio 
di Calabria, Siena 1 8 9 2 , p. 1 7 2 ss. e 2 5 3 . 

7 . — Azi yivcócrxsiv xa l TOUTO eòe; ò r i èxójjnoev ó àSsXcpò? 

v)|Jicov lspo[i.óva^o< rspà<atfAO?> ara» TTJC? 7rp£o-puTspac? 'PcópiT]? T Ò 

Xeitfwcvov TOU àyiou Kaicrapiou x a l 'IooXiavou TCOV Eepo[i.apTÓpcov, 

crùv TOUTOIC? Sè x a l T Ò Xeii];avov TT)? àyiac; Eùyevia? èv TCO SsuTÉpcp 

èrsi TTJ? xoifi7)c7sco? rooX<i>éX[i.oo pv)yòc? TOU SsuTspou. 

7 . —• Devesi sapere anche questo, che il nostro fratello geromonaco 

Cerasimo dalla vecchia Poma portò la reliquia dei Santi martiri Cesario 

e Giuliano e con questi anche la reliquia di Santa Eugenia nel secondo 

anno dalla morte del re Guglielmo secondo (morto il 18 novembre 1189, 

quindi nel 1191). 

Il tipico Messinese al primo novembre, festa dei Santi Cosma e 
Damiano, annota (f. 46) C'^TEI TT)V à x o X o u 8 £ a v z\% TOÙ; àyio'x Kataàptov 
xal 'louXtavòv s i ; Tà (XYjvaìa TOU ÈTUO-XÓTTOU : similmente quello del Patire 
(f. 2 1 ) segna in margine TYJ aÙT/j :?)}jtipa... àytcov (xapTÙpcov Ks<o-a>piou 
xal ' Iou<X' .>avou • Tcotoujjttv xóXXu@a • 'éjp\xzM xa l XEl«j;ava>. 

Il Sinassario Costantinopolitano (ed. D E L E H A Y E , p. 1 9 5 ) registra 
invece due Sante martiri: a0X7)at(; TCOV àyicov yuvatxcov Kupiatvv)? x a l 

'IouXiavrj; ; però tra le varianti dei Synaxaria selecta si trova la 
variante Kataaplou. 

8. — Azi Sè yivcóaxeiv co? TGÌ , ^ O Z , ' èrsi, ìoùvioc? [xvjv ( s i c ) 

eì? TT]V Z,' èxotfXYiOy) ó èv [xaxapia TYJ Xvjcjei ó àSsXcpò? Y)|Ì,COV xùp 

XaptTcov xa l èxxX7}o-iàp)(7)? TTJC? |Ì.OVYJC? T O U à y i o u HaTpò? xal àcpiè-

peocrev èx T à ? Tpiy_a? TYJC? UTtspayia? © S O T O X O U . ó Osò? fx.axapioy] 

aÒTÓv. 

8 . — È poi da sapere che nelVanno 6717 (= 1269) il sette giugno 

mori il nostro fratello Charitone dì beata memoria, ecclesiarca del mona

stero del santo Padre, e offrì (porzione) dei capelli della Santissima 

Madre di Dio. Il Signore lo renda beato. 

Di questa reliquia della Madonna nulla risulta dal tipico del 
Patire. Probabilmente era compresa tra le altre reliquie della Ma
donna che erano esposte alla venerazione nelle varie feste della 
Vergine. 

9- — Azi Sè yivcócrxeiv có? TCO . co. ia' Ì V S I X T . a' fAYjvò? 

aejj.irre{i,(3piou eie? TT)V v jLiépa SeuTÉpa TOU àyiou MàjjiavTO? 

avExo[ i iaev ó àSsXcpò? xùp AaupévTioc? ìspofxóv a / o ? a r c ò -ri]? |AOVY)C? 

TOÙ Sco-rijpo? x a l arcò TYJ? [JIOVYJ? TOU àyiou OtXapÉTou T à àyta 

Xeupava TOÙ èv àyiou? raTpò? T)[Ì.COV 2iXY)j3èc7Tpou (sic) TOXTOX 'Pcop)<?, 



TOU à y i o u ìepo[xàpTupo£ ©spaTOVTO?', TOU ó a i o u TOCTpÒ£ 7][xSv ' I a i -

Scópou, TOU ó a i o u TOTTPÒC Yjfxcov 'HXiou T O U véou, TOU óaiou Tzcnpòc; 

Y][i5v OiXocpsTou, x a l TOU óaiou TOCTOÒC 'IXapiou x a l TOU àyiou 

Kóvcovo£, Ttov à y i c o v [AsyàXwv (piXaSsXtpcov. "AXcpio£ xa l <ptXàSeXcpoC. 

xa l T5)(? óaia£ Oi>Xi(3a£. 

9. — Devesi poi sapere che nel 6(6)811 (= 1303 ?) indizione pi-ima, 

il 2 del mese di settembre, lunedì, festa di San Marnante, il fratello 

Signor Lorenzo geromonaco dal monastero del Salvatore e dal monastero 

di San Filareto portò le sante reliquie del Santo nostro padre Silvestro 

papa di Roma, del Santo geromartire Theraponte, del Santo nostro padre 

Isidoro, del santo padre nostro Elia il giovane, del Santo padre nostro 

Filareto e del Santo padre Ilario e di San Conone, dei Santi grandi 

•filadelfi Alfio e Filadelfo e di Santa Uliva. 

L ' e r r o r e d i t r a s c r i z i o n e n e l n u m e r o d e l l ' a n n o s i c o r r e g g e p r o 
b a b i l m e n t e e l i m i n a n d o l a s e c o n d a l e t t e r a . Ne r i s u l t a ,;<oia' ( 1303) , 
c h e p o r t a l ' i n d i z i o n e p r i m a e i n l u n e d ì i l d u e s e t t e m b r e . 

Q u a n t o a S. S i l v e s t r o , b e n c h é n e g l i i n v e n t a r i i d e i m a n o s c r i t t i 
s i a n o e l e n c a t i t e s t i a g i o g r a f i c i r e l a t i v i a l u i , n o n s o n o i n d i c a t e r e l i 
q u i e n e i t i p i c i d i M e s s i n a e d e l P a t i r e . 

D i S. T e r a p o n t e n e l t i p i c o M e s s i n e s e a l 27 m a g g i o è s e g n a t o . . . 
TY]V xàpav TOU àyiou XSIIJKÌVOU TOU e p i ù s o t t o £f)Tei TÒV Xóyov TOU àyiou 
[xàpTUpo; ©£pa7rovTOc o5 ì) àpyji ' 0 5 T O ; Ó à y i o ; x a ì ev<So?oc> = C o d . 
M e s s i n . 2 9 f. 7 1 v . - 7 4 . I l S a n t o I s i d o r o n o n p u ò e s s e r e q u e l l o c h e 
r i c o r r e i l 14 m a g g i o ( e r a m i l i t a r e ) ; f o r s e è i l P e l u s i o t a , c h e si 
c e l e b r a i l 4 f e b b r a i o , a n z i c h é u n n u o v o santo d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e . 
U n I s i d o r o i g u m e n o d i S. G i o v a n n i a P i r o (TOU 'Areipou) è r i c o r d a t o 
n e l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l c o d . L a u r e n z . , X I , 9 d e l l ' a n n o 1 0 2 1 . È i n v e c e 
d e l l a C a l a b r i a S a n t ' E l i a i l g i o v a n e , d i c u i n e l t i p i c o M e s s i n e s e a l 17 a g o 
sto fol. 158 si l e g g e : . . . . Xou eie, TÒ TSXO<; TOU |j.7)vaiou x a ì TÒV SIOV aÙTOu. 
iyéi x a ì àyiov Xeiìjjavov e p o c o s o t t o , r e l a t i v a m e n t e a S a n t a A g a t a , 
<avaxojj.iS'f)> TOU Xeii^àvou T?<; à y i a ; fiàpTupoi; 'AyàOr); x. . . T . . . TOU epàpov... 
a... eie.. M a n e l t i p i c o d e l P a t i r e n o n c ' è m e n z i o n e d i S. E l i a i l g i o 
v a n e . È santo C a l a b r e s e a n c h e S. F i l a r e t o i l g i u n i o r e ( + 1070) , d i 
c u i i l t i p i c o d e l P a t i r e n o n h a m e n z i o n e . 

I l M e s s i n e s e a l l ' 8 a p r i l e , ha d i m a n o d i f f e r e n t e : eie, T-JJV I TOÙ óaiou 
TEaTpò; vjpiwv <DiXapeTou T % KaXaBpìaq. Z,T)TZI T/JV àxoXouOtav aÙTou zie, TÒ 

TÉXO; TOU [i,7)vaiou TOU aÙTOu [XTJVÒ? xa ì TÒV SIOV aÙTOu e ì ; TÒ SISXÌOV TÒ x a i -
voupytov TOU AaviYjX. D a n o t a r e c h e i l m o n a s t e r o d i S. F i l a r e t o p o r 
t a l a a n c h e i l d o p p i o n o m e Heliae novi et Philareti, c f r . B a t i f f o l , 
X X X I I I , 107 . 

È a l q u a n t o c o m p l i c a t o S. I l a r i o , p e r l o s c a m b i o t r a 'IXàpioc; 
e 'IXaptcov. M a i l c o n f r o n t o c o n i s i n a s s a r i i s i c u l o - c a l a b r e s i d e l 
g r u p p o C, r e n d e p r o b a b i l e c h e si t r a t t i d i S. I l a r i o n e , c h e e r a festeg
g i a t o i l 4 m a g g i o i n s i e m e c o n S. N i c e t a d i M e d i c i o (Synaxar. Con-
stantinop. 6 5 3 s e g . ) . S. C o n o n e è g i à m e n z i o n a t o n e l c a p i t o l o d e l l e 
r e l i q u i e n e l m e s e d i g i u g n o e d è s e g n a t o l ' a r r i v o d e l l a r e l i q u i a n e l l ' A n 
n o t a z i o n e 4 . M e r i t a d ' e s s e r e c h i a r i t a l a n o t a d e l t i p i c o M e s s i n e s e 
c h e i n d i c a i l s e r m o n e o v i t a d i S. C o n o n e e ì ; TÒ BISÀIOV TCÓV àyìtov 
«piXaoéXcpcov. C h i s i a n o q u e s t i S a n t i 9iXàSeX9oi è d i c h i a r a t o n e l l a 



p r e s e n t e A n n o t a z i o n e d a l l a g l o s s a "AXcpio? xal <J>(.Àà8sXcpo? i n s e r i t a a l n o 
m i n a t i v o , a n z i a l g e n i t i v o . S o n o i s a n t i M a r t i r i L e n t i n e s i A l f i o , 
F i l a d e l f o e C i r i n o , ( f e s t e g g i a t i i l 10 m a g g i o ) , i n t o r n o a q u a l i c o r r o n o 
A t t i i n t e r p o l a t i e f a v o l o s i . I l C a i e t a n u s , Vitae 88. Sieulorum I , 
Animadversiones, p . 5 1 , a c c e n n a c h e u n « L e o C o r i n t h i u s N o t a r i u s 
T r a y n e n s i s q u o d d a m M . S. A u t o g r a p h u m i n l a t i n u m s e r m o n e m 
v e r t i t a n n o C h r i s t i 1 3 1 2 » . N e s s u n a m e r a v i g l i a q u i n d i c h e n e l t i p i c o 
M e s s i n e s e s i r i c o r d i u n [SipìAiov TCOV àyicov ©iXaSéAcpcov, a m e n o c h e n o n si 
a l l u d a a d u n c o d i c e c h e c o n t e n e s s e s o l t a n t o g l i a t t i d i d e t t i S a n t i . 

D i S a n t a U l i v a n o n c ' è m e n z i o n e n e i T i p i c i e n e i S i n a s s a r i i g r e c i , 
n é ci s o n o t e s t i a g i o g r a f i c i . P e r ò a l d u e m a g g i o t r a l e v a r i a n t i d e i 
Synaxaria Selecta c ' è q u e l l a p r o p i a d e i S i n a s s a r i i S i c u l o - c a l a b r e s i 
( t r a c u i i l n o t o L i p s i e n s e ) rrfi à y i a ; fi-spTupo; OuXifjT]?. 

* 
* * 

Si aggiungono due altre annotazioni, che ci rivelano il nome 

di due igumeni del Patire, coll'intento di facilitare agli studiosi 

l'identificazione del codice contenente il tipico del Patire, del 

presunto codice di Iena (v. questo Archìvio V i l i , p. 205). Come, 

dopo tant i anni è ricomparso (in America) il codice Crittofer-

ratense delle favole di Esopo, possa esser messo a disposizione 

degli studiosi il tipico finora inaccessibile, di S. Maria la Nuova 

Odigitria del Patire ! 

A fol. 2v si legge una disposizione sull'ordinamento del 

monastero, che comincia con ' E T O I S ? ) T O P T) TtoXÓTpo7roc; xal 
tulvfìXmoÌ crocpta Osou ....sic;TaÓTTjv Y)[i.a£ TT]V T ? J £ éTcìoTaTstac; àpvj/jv 

avY)yays TT)V TYJC; lepa? TaÙTT]? [AOVY^ 9povTiSa Tfl y][xsTÉpa àvaGeloa 

OÙ6SVÓTY)TI; ed è sottoscritta da 'Icoàvv(7)c;) xaGriyoufievoC xal 

apxifxavSpiTT)? r à àvcoTspto 7tap' è[j.oo èxTsGèvTa <aTé>p<yw> xal 

èmxupco S i a T . . . 

L'igumeno Giovanni ci sembra finora ignorato. 

A f. 39v, tra il 23 e 24 novembre, si annota nei margini... : 

ìvS.i' 7)[x. ?' èxot[iY)6y) ó èv [Aaxapóa Tfì XTJC;SI TOXTYJP y)[J.wv x a l 

xa6y)You[/,svo? -erg LIOVV)? TOG narpò? xùp Nyjcpwv. ó Geo? fjiaxapKrr) 

xal àvaracóoxrj aù-ròv>. 

L'igumeno Nifone morto nel 6760 (1252) deve essere diverso 

dal «Nimphus» (1216) della lista del Batiffol (p. 24), e dal Nifone 

ricordato nella nota sottoscrizione del cod. Vaticano greco 1070, 

salterio greco-latino, terminato «per mano di Komano, igumeno 

di S. Benedetto di Ullano della valle del Orati, mentre era perse

guitato da ' Mugavari e doveva dimorare in quella grancia del 



Santo Padre, appellata di S. Sisinnio, insieme col Santissimo 

archimandrita Signor Nifone e con il di lui sacro cenobio nell'anno 

del mondo 6798 ( = 1291), indizione quarta, il cinque di Agosto ». 

POSCRITTO. — Mentre stavamo per licenziare le ultime 

bozze, ci giunge una lettera dalla Biblioteca Universitaria di 

Iena, per annunciare che il manoscritto del tipico del Patire, 

del quale ci era stata negata la presenza nella biblioteca, è stato 

ritrovato. « Ora possiamo darvi (si traduce dal tedesco) la lieta 

comunicazione che nei lavori di sgombero il Patirihm è stato 

rinvenuto fra i manoscritti non ancora catalogati [ Il GARDTHAU-

SEN, Sammlungen und Cataloge Griechischer Handschriften, 1903, 

p . 67 parla di un elenco di manoscritti greci inviatogli dalla dire

zione della biblioteca, che si proponeva di pubblicare in altra 

sede]. Stava tra i libri lasciati dal nipote del Goethe, Massimi

liano Volfango, e porta adesso la segnatura G. B. cod. q. 6. a. 

Il ms. presumibilmente del secolo decimoterzo, contiene in mas

sima parte testo greco, e, aggiunta in fine, una dissertazione 

latina sul Tipico dell'Abate Theophilus ab Alexandre Procu

r a t o Generalis ordinis S. Basilii. Romae, Anno 1512 ». 

La lettera soggiunge che il Padre Chr. Baur si occupa del 

codice sino dal 1933 e che con una lettera scritta contempora

neamente a quella inviataci ha ottenuto il privilegio (das Vor-

recht). Auguriamoci che il lavoro del dotto benedettino non si 

lasci aspettare a lungo. 

SILVIO GIUSEPPE MERCATI 



LA CIVITA ED I SASSI DI MATERA 

Durante l'epoca chiamata dai geologi terziaria e propria

mente verso la fine dell'eocene, dal fondo del mare e nel posto 

ora occupato dalla regione pugliese, si determinò una emersione 

di terreni stratificati. Questa continuò durante il miocene e for

temente si accentuò nel pliocene e dura ancora ai nostri giorni. 

I l fenomeno diastrofìco, che provocò l'emersione delle rocce 

cretacee (Murge) e plioceniche (sabbioni calcarei, argille, sabbie 

silicee), fratturò, in forma irregolarmente raggiata, la roccia 

emersa, dove oggi è la cit tà di Matera. Il t ra t to più largo e più 

profondo della frattura è conosciuto col nome di Gravina 1 ed 

i t ra t t i più ristretti e più superficiali, affluenti alla Gravina, si 

dissero gravaglioni, grabilioni, ravigl ioni 2 . 

Per l'azione erosiva carsica, subita dalla Murgia di Matera, 

vennero isolate zone di rocc ia 3 (sassi, macigni, rupi) e scavate 

x L e a n t i c h e c a r t e (1083) e g e o g r a f ì e s c r i v o n o « flumen C a n o -

p u m » v . R I D O L A P . A . , Meni, geneal. isteriche della fam. Gattini 

in Mat., ( N a p o l i 1877 , p . 13) e d « a m n i s C a n a p r u m », v . G A T T I N I G . , 

Per nozze A. Gattini-G. Prestifilippo, ( M a t e r a , 1909 , p . 2 6 ) . 
2 V . c a r t e b i z a n t i n e d e l 917 , i n M O R E A D . , Il Chartularium del 

Monist. di 8. Benedetto di Conversano, ( I , M o n t e c a s s i n o , 1893) . L e 

a c q u e d e l l a « G r a v i n a » s i v e r s a n o n e l fiume B r a d a n o , c h e m u o r e 

n e l M a r e I o n i o . A n c h e i n T e r r a d i O t r a n t o v i s o n o « g r a v i n e » 

( D E G I O R G I C , Descr. Geol. ed idrogr. della prov. di Lecce, 1922) . 

N e l B a r e s e , s u l l a r o t a b i l e A l t a m u r a - S a n t e r a m o i n Co l l e , v i è i l 

« r a v i g l i o n e » e d e s i s t o n o « g r a v i l i o n i » i n a l t r i l u o g h i ( C O L A M O N I C O C , 

Di alcune voragini puliesi dette « grave», F i r e n z e 1919) . 
3 N e l l e M u r g e p u g l i e s i , si t r o v a n o a l c u n e c a v i t à c a r s i c h e , c h i a 

m a t e « p u l i » o « p u r i » p a r o l e , c h e , co l lo s c a m b i o d e l l e l i q u i d e l, r , 

l o n t a n a m e n t e r i c o r d a n o l e v o c i u m b r e « p e r u m e p e r ù » c h e s i g n i 

f i cano f o s s a ( C O L A M O N I C O C , Il pulicehio di Toritto e la genesi 

dei puli nel Barese, R o m a , 1919 , p . 11) . I « c a p o v e n t i » s o n o b u c h e 



caverne, puli, capoventi, gorghi e conche. Furono quattro le 

rupi di differente mole e t re le conche o vallette. La conca più 

piccola, profondamente incassata nel fondo della Gravina e 

ricolma di acqua perenne, costituì un laghetto, conosciuto col 

nome di gorgo, in dialetto materese juvio 1 . La rupe di maggiore 

mole e più elevata delle altre (401 m. s. m.) poco distante dal la

ghetto, fu sede dell 'abitato preistorico di Matera. Le due altre 

vallette, come si parlerà in seguito, divennero i Sassi, cioè casali 

ovvero rioni ingombrati di macigni. 

L'archeologo D. Eidola riferisce che tre piccole tr ibù prei

storiche vissero, in relativa vicinanza, sebbene separate da bur

roni, nei luoghi, che in epoca storica, presero i nomi di « Madonna 

delle vergini », di « S. Agnese » 2 e di « Civita ». Per ragioni ignote, 

i primi due villaggi furono abbandonati ed il terzo, come si è 

detto, diventò, in quella parte dell 'attuale cit tà che trovasi 

oggi al centro dell'abitato e viene chiamata « civita », un nucleo 

di abitazioni preistoriche, bene difese dalla natura del luogo 3 . 

Ignoto è il nome di questo villaggio preistorico e del popolo 

che venne ad abitarlo ; probabilmente il suo nome fu « Matera ». 

I nomi di regioni, di fiumi ecc « sono i più antichi che si cono-

imbutiformi di minore dimensione dei « puli » che inghiottono le 

acque di pioggia ( S A C C O F . , La Puglia, in Boll, della Soc. geól. ital., 

1 9 1 1 , p. 5 8 7 ) . I n vicinanza del «pulicchio» di G r a v i n a di P u g l i a , 

esiste una cavità imbutiforme, detta « G u r i o » o r i g i n a t a dall'azione 

erodente e denudante delle acque correnti superficiali ( V I R G I L I O P., 

Oeomorfogenia della prov. di Bari, in La Terra di Bari, T r a n i , 1900 , 

p. 9 3 ) . Nel glossario, compilato da M O R E A (op. cit.) si leggono le 

voci « gurgo, gurges, gorga, gurgure, gurgitello ». 
1 P e r E I B E Z Z O P., e M E L I L L O G. , (Due filoni di lingua mediterra

nea nella toponomastica ital. ecc. in Biv. indo-grec.-ital., 1 9 3 1 , f. 3 

e 4 ) , i t e r m i n i « G a r g a r o , G a r g a n o , g o r g o » s i g n i f i c a n o « s c o g l i o » ov

v e r o « t o r r e n t e ». 
2 S o n o d u e c h i e s e t t e c a m p e s t r i , s c a v a t e n e l l a r o c c i a d e U a M u r g i a . 
3 D u r a n t e gli s c a v i , e s e g u i t i p e r le f o n d a m e n t a d e l nuovo semi

n a r i o , il E i d o l a r i n v e n n e f r a m m e n t i di c e r a m i c a i n g u b b i a t a , c a r a t t e 

r i s t i c a d e l l a p r i m a età del ferro ( R I D O L A D . , Le origini di Matera, 

in Luce di amore, r i c o r d o d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o s e m i n a r i o 

di M a t e r a , 1906) . 



scono, ma, nelle loro radici, i più oscuri ed impenetrabili all'inda

gine etimologica. Il loro significato resta tu t t 'o ra ignoto » \ ma, 

in realtà, non sono che termini d'indole generale 2 . 

Tra queste radici relitte mata o meta si incontra nei termini 

geografici seguenti : Matalune (del medioevo, oggi Maddaloni), 

Matese (Appennino napoletano, Molina citata da Orazio, Mati-

nates o Metinates abitanti sul Gargano, citati da Plinio ; Matino 

(Gallipoli leccese), Matinus citato da Lucano ; Meta (Castel

lammare di Stabia ed Abruzzo), Mateola 3 . 

La radice « mata o meta » dei nomi di questi luoghi significa 

«mucchio, cumulo di qualunque cosa, anche di sassi ovvero 

sasso di figura conica o piramidale » *, monte, collina, poggio ed 

anche bosco, selva, con passaggio semafico della parola « monte » 5 . 

Si deduce, che il termine geografico Matera suona « altura, 

cumulo di sassi, sasso di forma conica o piramidale », termine, che, 

in origine, significò una qualità generale del suolo e restò senza 

mai subire alterazione, per indicare un termine geografico parti

colare. Il nome venne importato da un popolo che emigrò dal 

bacino africano del Mediterraneo, anteriormente alla discesa 

degli Indo-europei in I t a l i a 6 . 

1 D E C A R A C . A . , Begli Hittiti o Hethei e delle loro migrazioni 

i n La Civiltà Cattolica 1 8 9 6 , p . 4 8 . 
2 M T J L L E R M . , Nuove letture sopra la scienza del linguaggio, 

I . , V I I , T r e v e s , 1 8 7 0 . 
3 E I B E Z Z O F . e M E L I L L O G . , (Rivista cit.). A i n o m i d i l u o g h i 

e i t a t i d a q u e s t i a u t o r i s i p o s s o n o a g g i u n g e r e i s e g u e n t i : 

Mateolani ( P L I N I O , N. E. I l i , 1 0 5 ) : i l E A C I O P P I (L'arma della 

città di Matera ed il nome di essa, i n Areh. stor. per le prov. nap. 1 8 8 2 , 

p . 6 2 1 ) s t i m a c h e P l i n i o , c i t a n d o i p o p o l i Mateolani a v e s s e a l l u s o a 

p o p o l o r e s i d e n t e n e l p r o m o n t o r i o d e l G a r g a n o . A l t r i n o m i s o n o : 

plaga materina ( L I V I O , I X , 4 1 , n e l l ' U m b r i a ) , Matera ( L u c a n i a e d 

A s c o l i P i c e n o , n e l l a f r a z i o n e d i A c q u a s a n t a ) , Materica (ogg i M a t t e r i a , 

I s t r i a ) , Metoulon ( S T R A B O N E , V I I , 4 8 3 , n e l l ' I l l i r i a ) , Methana ( P e l o 

p o n n e s o ) , Matara ( E r i t r e a ) , Maihara ( A b i s s i n i a ) , Mata ( i so la d e l 

l ' A s i a , a d e s t d e l l a p e n i s o l a d i M a l a c c a ) . 
4 D I L L M A N N , L e x . a e h t . 2 2 0 

5 E I B E Z Z O F . e M E L I L L O G . , r i v . c i t . 

8 Q u e s t o p o p o l o fu i l l i g u r e - s i c u l o , a g i u d i z i o d i G . S E R G I (Da 

Alba Longa a Roma, 1 9 3 4 , p . 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 8 , 1 4 9 e 1 5 8 ) . 



Che cosa sta a significare il suffisso « ra » ? Per De Cara, 

è un suffisso di appartenenza, sopravvissuto in parole greche 1 e, 

per Sergi, i termini « ara » ed « ira » potrebbero essere una nuova 

ed alterata terminazione delle radici « mata » e « meta » che ebbe 

luogo, nelle lingue liguri, iberiche e sicule estinte, per opera del 

sopravvento delle lingue del t ipo ario 2 . 

Sarebbe assai interessante poter stabilire se i luoghi che 

hanno nei loro nomi la medesima radice, (Matara, Mathara, 

Mateola, Matera, Materija, plaga materina) perchè presen

tano identico aspetto geografico, abbiano avuto in origine un 

sostrato preistorico ed antropologico comune. 

Dal punto di vista archeologico la più esplorata di queste 

località è il territorio di Matera lucana, ed il ricchissimo ma

teriale preistorico si conserva nel R. Museo Ridola di Matera. 

*** 

Poco o nulla sappiamo dell'aspetto della cittadina greca ; 

della « civitas » romana (la probabile « Mateola » di Plinio) co

nosciamo soltanto la ubicazione. A circa 10 m. di profon

dità, negli scavi delle fondamenta del nuovo seminario, si rin

vennero cocci di ceramica greca e romana accennanti a presenza 

di sepolcri, e ruderi di costruzioni, di grotte e di stanzette, appar

tenenti alla civita greca ed a quella romana 3 . 

Assai più informati invece siamo sulla città medioevale che 

si chiamò Materia (867 e 968) Mateola (Cronaca dell'Anonimo 

barese), Matera (Cronaca normanna, Cronaca di Lupo Proto-

sfata) 4. 

Il geografo arabo Edrisi (1154) la chiamò « materah, città 

bella ed estesa ». La disse « bella », perchè pittoresca, per l'ubica

zione, per l 'aspetto caratteristico e per i burroni che la circondano 

1 D E C A R A C . A . , Gli Hethei-Pelasgi, r i c e r c h e d i s t o r i a e d i a r 

c h e o l o g i a o r i e n t a l e , g r e c a e d i t a l i a n a , I I , 1902 p . 180 . 
2 S E R G I Gk, op. oit., p . 2 3 . 

3 R I D O L A D . , op. oit. 

4 C A R A B E L L E S E F . , L'Apulia ed il suo comune, 1 9 0 5 , p . 5 9 . 



e che, allora, erano di certo ammantat i di fitti boschi. L'agget

tivo « estesa » poi deve riferirsi non alla cittadina, adagiata sopra 

un piccolo poggio, ma piuttosto al suo territorio," molto vasto 

e sparso di piccoli vici o borghi, che si dissero « casali » 1 . 

Nella Carta geografica della Puglia, annessa alla Cronaca di 

Iordanus (1334-1339), risorge nuovamente il nome Materia 2 . I n 

prosieguo di tempo, il nome fu Matera. 

La città medioevale era sovrapposta alla civitas romana. 

Nella medesima trincea del nuovo seminario, a 6 m. di profon

dità, Ridola rinvenne un pavimento a « coccio pesto » medioe

vale e numerose monete bizantine 3 . 

La cittadina è descritta nel XVI sec. da Filippo Gerard : «da 

Andria si andò a Quarata (Gorato), poi a Ruvo e ad Altamura. 

1 F O R T U N A T O G . , La Badia di Mordicchio, T r a n i , 1 9 0 4 , p . 1 2 3 

e 1 2 4 - lapigia, f. 2 , a p r . 1 9 3 0 , p . 2 3 0 - 2 3 2 . A n c h e C O L A M O N I C O C , 

sc r i s s e , c h e M a t e r a è u n a d e l l e p i ù p i t t o r e s c h e c i t t à d ' I t a l i a 

(Le vie d'Italia, a p r . 1 9 2 7 ) . I n o m i d e i c a s a l i , c h e f u r o n o 5 2 ( G A T 

T I N I G . , Not. stor. sulla città di Matera, N a p . 1 8 8 2 , p . 1 0 ) , n o n 

h a n n o l a m e d e s i m a o r i g i n e . I n p a r t e , f u r o n o s t a z i o n i p r e i s t o r i c h e , 

s c a v a t e n e l l a r o c c i a c a l c a r e a ( c a v e r n e ) , r i a h i t a t e i n e p o c h e s t o r i 

c h e . A l t r i c a s a l i o v i l l e e b b e r o n o m i , i n d i c a n t i i n c o l a t i r o m a n i , c o m e 

« P i c c i a n o » ( d a l g e n t i l i z i o « P e t t i u s » ) , « L u c i g n a n o » ( d a l g . « L u c i l i u s » , 

0 « L u c i n i u s » ) , v . F L E C H I A G . , Nomi locali del napolitano derivati 

da gentilizi italici (Atti della B. Ae. delle scienze di Torino, X , 1 8 7 4 ) . 

A l t r i c o m e q u e l l o d i « P a n d o n e », r i c o r d a n o i n c o l a t i d i p o p o l a z i o n i 

l o n g o b a r d e , b i z a n t i n e e n o r m a n n e ( M O R E A D . , I. c. e S C H I F A M . , 

Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monarchia, B a r i , 1 9 2 3 ) . 

1 c a s a l i , d i v e n u t i p i ù p o p o l o s i , s i t r a s f o r m a r o n o i n c i t t a d i n e , c o m e 

« L a t e r z a », c i t a t a in d o c u m e n t i d e l 1 2 9 3 (Arch. stor. per le prov. 

napól., X X X I , f. 2 , 1 9 0 6 , p . 3 2 6 e ' 2 7 ) . 
2 C O L A M O N I C O C , Appunti stor. sulla cartografia della Puglia, 

l a p u n t a t a , R o m a , 1 9 2 1 . 

R I D O L A D . , op. cit, I l n o m e «Civita », d i o r i g i n e r o m a n a , r e s t ò 

n e l l a l i n g u a p a r l a t a e n e l l e s c h e d e d e i n o t a r i d i M a t e r a , fino a l l a p r i m a 

m e t à d e l ' 6 0 0 . N e g l i a t t i n o t a r i l i , v i e n f a t t o d i l e g g e r e : « I n c i v i -

t a t e M a t e r e i n t u s i n Civita », o v v e r o « i n c o r p o r e c i v i t a t i s m a t e r e 

m c i v i t a », o v v e r o « in tus i n Civita c i v i t a t i s m a t e r e ». (V . i n a p p e n d i c e 

i d o c u m e n t i i n e d i t i ) . C o l l a p a r o l a « c i v i t a » v o l l e r o i n o t a r i d e s i g n a r e 

l a p a r t e p i ù a n t i c a d e l l ' a b i t a t o . 



Di là si venne a Matera, città fabbricata in un'altura, di cui non 

credo che vi siano venti case murate, t u t t e le altre essendo inca

vate nello scoglio, che facilmente si taglia. Sopra una collinetta sta 

la cattedrale molto bella, con altissimo campanile. Le case tro-

vansi l'una al di sopra dell'altra, di maniera che i te t t i delle più 

basse formano la strada davanti alle più alte. I soli camini escono 

fuori e di dietro non c'è altro, fuorché la roccia, non essendovi 

murato, se non porte, finestre e cose simili, ciò che produce un 

effetto veramente strano » \ 

Quando Matera fu feudo degli Orsini, Duchi di Gravina di 

Puglia (1521-1576) un Francesco Perron, presidente del Tribunale 

della Sommaria, recatosi in Matera per «una informacion del 

stado » del feudatario, così descrive questa città : « La città di 

Matera, situata sopra un altipiano è circondata da buone mura, 

e da fossato naturale di roccia dura ; vi è un buon castello, non 

ancora finito di costruire 2 , lontano dalla cit tà un tiro di balestra 

e situato su di un colle, dominante la medesima e circondato 

dalla vigna e dal giardino del barone 3 : ha una popolazione di 

1920 fuochi 4 , il territorio è di 30 mila fasta (sic), molti sono i 

boschi, le difese, le terre a semina ed i pascoli, per bontà simili 

a quelli di Gravina, il. territorio è fertilissimo, e parte del medesimo 

confina con quello di Gravina ; è sede di Arcivescovo, ha titolo 

di contea ed è cit tà importante. Vi è la fucina del barone, il magaz-

1 A p p e n d i c e a l l ' A rch. stor. ital., I X , F i r e n z e , 1 8 5 3 : Bicordi del 

soggiorno di F. Gerard di Vigneulles nel B. di Napoli, al tempo di 

Ferrante 1° di Aragona. F . G e r a r d n a c q u e i l 1488 a V i g n e u U e s 

( L o r e n a ) . 
2 F u i n i z i a t a l a c o s t r u z i o n e d a l p r e c e d e n t e f e u d a t a r i o G. C. 

T r a m o n t a n o , m a , p e r l a s u a m o r t e , l a c o s t r u z i o n e n o n v e n n e a 

t e r m i n e . 
3 « I n g o n t r a t a d e l a n e r a , j u x t a j a r d e n u m s e u p o m a r i u m 111. 

d . d u c i s g r a v i n a e ( A r c h . n o t . d i M a t e r a , a t t o n o t . A g a t a G. T . , 

2 0 m a r z o 1563) . 
4 N e l 1532 , l a p o p o l a z i o n e e r a d i 1898 f u o c h i , c i o è 7 0 0 0 <xb. (G-iu-

S T I N I A N I L . , Diz. geogr. ragionato del regno di Napoli, 1802 , V . , 

p . 4 1 1 ) . 



zino del f e r ro 1 ; il barone ha l 'entrata ordinaria di 500 ducati, 

i pagamenti fiscali ammontano a 1889 ducati l 'anno. 

Fu venduta dal de Montan i 2 al duca di Gravina per 60 mila 

ducati » 3 . 

*** 
Come ci fa conoscere Francesco Perron, la civita era 

chiusa, in parte, da mura cordonate e conformate, inferiormente, 
a scarpata, ed, in parte, difesa da « fossato naturale di roccia 
dura », che accoglie le acque del torrente Gravina. Lungo le 
mura, si drizzavano torri cilindriche, anche cordonate, in numero 
di s e i 4 . 

1 E r a f u o r i l e m u r a , n e l p i a n o d e l l a P o r t a d i S . C r o c e ( A r c h . n o t . 

d i M . , a t t o n o t . S a n i t à M . , 15 s e t t e m b r e 1530) . 
2 A n t o n i o d e l a L a r g i d e A s c r a t a , s i g n o r e d i M o n t a g n e , n e l 1 5 2 1 , 

v e n d e t t e , co l t i t o l o d i c o n t e , l a c i t t à d i M a t e r a a F e r r a n t e O r s i n i , 

d u c a d i G r a v i n a ( G I U S T I N I A N I L . , Dizioni, cit., p . 4 1 3 ) . 
3 C O R T E S E N . , Feudi e feudatari napol. della prima metà del 5 0 0 

(Arch. stor. per le prov. nap., a . 16 , 3 1 m a r z o 1 9 3 1 , p . 4 9 e s e g . ) . 
4 Mss. anonimo, D e s c r i z i o n e r a c c o l t a d a v e r i d i c i s t o r i o g r a f i , 

1774 e s e g . Q u e s t o m a n o s c r i t t o v i e n e a t t r i b u i t o d a G A T T I N I G . , (op. 

cit, I I , p . 471) a l s a c e r d o t e m a t e r e s e B e l i s a r i o T o r r i c e l l i . D e l l e se i 

t o r r i , o g g i e s i s t o n o s o l t a n t o d u e , l a « t o r r e d i M e t e l l o o m a t e l l a n a » 

( D o c . I V , X ) e q u e l l a d i C a p o n e ( D o c . I V ) , n o m e d i u n c i t t a d i n o d i 

M a t e r a ( A r c h . d i S t a t o d i N a p . , atto n o t . V . G a m b a r a , m a g . 1533) . 

L a p r i m a è i n « v i a S. N i c o l a d e l s o l e » e l a s e c o n d a è f o r s e q u e l l a d i 

« v i a P e n n i n o ». C h i e r a q u e s t o M e t e l l o % Gl i s t o r i c i l o c a l i , p e r d e s i 

d e r i o d i n o b i l i t a r e l ' o r i g i n e d e l l a p a t r i a , a s s e r i s c o n o c h e fosse i l c o n 

s o l e r o m a n o Q. C. M e t e l l o , c h e p o s e t e r m i n e a l l a g u e r r a s o c i a l e e 

c h e , n e l fine d i l a s c i a r e u n m o n u m e n t o d e i s u o i t r i o n f i , a v r e b b e f a t t o 

c o s t r u i r e l a t o r r e . L a n o t i z i a n o n è t o l t a d a d o c u m e n t i , m a p o g g i a 

s u l l a t r a d i z i o n e , « e x P a t r u m t r a d i t i o n e », c o m e s c r i v e U g h e l l i F . , i n 

Italia sacra, R o m a , 1 6 4 4 , ' 6 2 . 

Si c o n o s c e i n v e c e , c h e l a g u e r r a s o c i a l e e b b e t e r m i n e , p e r o p e r a 

d e l p r e t o r e C. C o s c o n i o , c o l l a e s p u g n a z i o n e d i V e n o s a . G l i s t o r i c i 

i n o l t r e n o n a c c e n n a n o a d a l c u n a c o s t r u z i o n e d i m o n u m e n t i , i n p i c 

co le c i t t à , c o m ' e r a M a t e r a , i n t e s i a r i c o r d a r e l a v i t t o r i a d i R o m a , m a 

f a n n o c o n o s c e r e , c h e v e n n e r o s v o l t i a t t i d i f e r o c e v e n d e t t a c o n t r o 

l e c i t t à r i b e l l i ( c o m e c e r t a m e n t e d o v e t t e e s s e r e M a t e o l a d e l l a 

L u c a n i a ) e d e l a r g i t i t e r r e n i d a c o l t i v a r e e c a s e a i s o l d a t i v i t t o r i o s i 

( M O M M S E N T . , Storia di Roma antica, e d . c u r a t a d a E . P a i s , I I , 



All'epoca, della quale ci occupiamo, davano accesso alla 

città porte principali e secondarie. Le prime erano due, una infe

riore (in dialetto di juso) 1 e l 'altra superiore (in dialetto di suso) 2. 

Dalla porta principale inferiore si svolgevano le mura, lungo le 

attuali strade « salita duomo », « S. Nicola de sole », da una parte, 

e « Pennino », « Muro », « S. Angelo », dall 'altra 3 . 

Porte secondarie erano la «porta della civita o della torre 

T o r i n o , 1 9 2 5 ) . A d u n « m i l e s M e t e l l u s », p a d r o n e d i t e r r e n i , n e l 

t e r r i t o r i o d i M a s s a f r a , a l l u d e f o r s e l ' u m a n i s t a C a l e n z i o i n u n e a r m e 

d e l 1 4 7 0 , n e l q u a l e s i l e g g e : « R u r a M e t e l l i n i s q u o n d a m p o s s e s s a 

b u b u l c i s I n c o l i m u s » (Arch. stor. per le prov. napol., 1 9 3 3 , p . 2 6 5 ) . 

D a l M s s . a n o n i m o ( p . 2 3 ) c i t a t o s i a p p r e n d e u n ' a l t r a n o t i z i a , 

c i o è c h e M e t e l l o fu u n v a l o r o s o c a p i t a n o , c h e r i p o r t ò v i t t o r i e s u i 

S a r a c e n i e p r e s e s t a b i l e d i m o r a i n M a t e r a , d o v e f ece e d i f i c a r e , a p r o 

p r i e s p e s e , l u n g o l e m u r a , s e i t o r r i e d a p r i r e d u e p o r t e . 

N e l l e s c h e d e n o t a r i l i , i l n o m e « M e t e l l o » e l ' a g g e t t i v o « m e t e l -

l a n a » s o n o p r o f o n d a m e n t e a l t e r a t i ( D o c . I V , X ) . U n a d i q u e s t e 

p a r o l e c i o è « m u n t i g l i a n a », t r a s c r i t t a d a l n o t a r o E . D i D o n a t o 

L e o n e ( 3 1 g e n n . 1 4 7 1 ) , v e n n e t r a d o t t a « p u r g a m e n t a » v a l e a d i r e 

c h e l a t o r r e e r a u n l u o g o a c c o n c i o a r i c e v e r e . . . i r i f i u t i d e l l a c i t t à ! 

( E A C I O P P I G . , L'arma della città di Matera ecc. c i t . , p . 6 2 5 ) . I n u n a 

i s c r i z i o n e g r u m e n t i n a s i l e g g e , che. n e l l ' a n n o 6 9 7 d i R o m a , u n t a l e 

« B r u t t i u s » f ece c o s t r u i r e o r i c o s t r u i r e , a s u a s p e s e , u n t r a t t o d i 

m u r a d i G r u m e n t o d e l l a l u n g h e z z a d i 2 0 0 p i e d i . ( M A G A I / D I E . , Note 

preliminari di archeologia grumentina, i n Arch. stor. per la Calabria 

e la Lucania, f. 4 ° 1 9 3 3 ) . O r a , n o n p o t e v a , n e l l a « M a t e o l a » r o m a n a , 

u n « M e t e l l u s » f a r e e l e v a r e , c o n d e n a r o p r o p r i o , u n a t o r r e , c h e i l 

p o p o l o , p e r d i s t i n g u e r l a d a l l e a l t r e , b a t t e z z ò co l n o m e d e l m u n i 

fico c i t t a d i n o ? M a s e s i a c c e t t a l ' o r i g i n e r o m a n a d e l l a t o r r e , q u e s t a 

d o v e t t e e s s e r e d i s t r u t t a d i c e r t o , p r o b a b i l m e n t e q u a n d o l a c i t t à f u 

d a t a a l l e fiamme d a l l ' I m p e r a t o r e L u d o v i c o ( 8 6 6 - 6 7 ) , o v v e r o , i n 

e p o c a p o s t e r i o r e , q u a n d o fu o c c u p a t a d a i S a r a c e n i , ( 9 9 4 ) , d o p o 

l u n g a r e s i s t e n z a . ( G A Y G. , L'Italia meridionale e l'Impero bizantino 

dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni, F i r e n z e , 1 9 1 7 , 

p . 6 9 e 3 4 5 ) . L a t o r r e m e t e l l a n a d i o g g i p r e s e n t a i c a r a t t e r i d e l l e 

t o r r i m e d i o e v a l i ( f o r s e 1 3 0 0 o 1 4 0 0 ) . 

1 D o c . I I . Si t r o v a v a f r a g l i o d i e r n i p a l a z z i R i d o l a e V i z z i e l l o . 
2 D o c . I I . È s o t t o s t a n t e a l l ' o d i e r n o p a l a z z o M o r o . S i c h i a m ò 

p u r e « p o r t a P e r s i o », p e r c h è q u e s t o p a l a z z o a p p a r t e n n e p r i m a a l l a 

f a m i g l i a P e r s i o . 
3 P e r c o r r e n d o q u e s t e s t r a d e , s i p o s s o n o o s s e r v a r e i r u d e r i d e l l e 

m u r a , a n c o r a b e n c o n s e r v a t i . (V . g r a f i c o ) . 
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metellana » 1 , la porta postergola o pistula » 2 , la « porta della 

pianella » 3 , la « portieella del giudice Pirrotto » e la « porta empia 

o dei santi » 4 . 

Nell'unica piazza (platea) 5 , che forse la civita aveva, 

fu costruito il duomo (1270), dedicato a S. Maria 6 , l'arcivesco

vato 7 , le abitazioni del feudatario, del maggiordomo ducale e 

dell 'uditore 8 , il Sedile 9 e la sede della Curia 1 0 . 

D a l l ' e s t r e m o s u p e r i o r e d e l l a c i n t a d i « v i a M u r o », d o v e o g g i 

s i t r o v a u n a f o n t a n i n a , u n p i c c o l o t r a t t o d i c i n t a , a n c o r a e s i s t e n t e , 

s t a a d i n d i c a r e , c h e l a m u r a g l i a d e v i a v a , p e r r a g g i u n g e r e i l c i g l i o 

d e l l a G r a v i n a e p e r d i v i d e r e i l r i o n e P i a n e l l a , o g g i i n p a r t e s c o m 

p a r s o , d a l r i o n e S . A n g e l o ( D o c . I l i , V I I , X ) . 
1 D o c . I I , I V . D a q u e s t a p o r t a s i s c e n d e v a n e l l a v a l l e t t a b a r i s a n a . 
2 D o c . V . X I I I , D a q u e s t a p o r t a s i r a g g i u n g e v a i l f o n d o d e l l a 

G r a v i n a . 
3 D o c . V . D a q u e s t a p o r t a s i s c e n d e v a n e l r i o n e P i a n e l l a , 

c h e r e s t a v a f u o r i l a c i n t a . 
4 D o c . V . L e u l t i m e t r e p o r t e d a v a n o n e l l a v a l l e t t a c a v e o s a n a . 

O g g i e s i s t o n o s o l a m e n t e l a « p o r t a P e r s i o » e l a « p o r t a d e l l a c i v i t a ». 

D a l l o s t o r i c o l o c a l e V O L P E F . (Mem. stor. prof, e religiose su la città 

di Matera, 1 8 1 8 , p . 16) s i a c c e n n a a d u n a « p o r t a E r c o l a » . N e l l a p i c c o l a 

s t a t u a d i m a r m o , c h e s i t r o v a v a s o p r a l a c o r n i c e d i u n a f i n e s t r a 

d e l l ' a n t i c o p a l a z z o G a t t i n i , s o v r a s t a n t e a l l a « p o r t a d e l l a c i v i t a », f o r s e 

s i v o l l e d a l V o l p e r a v v i s a r e l 'eff igie d i E r c o l e , d i v i n i t à t u t e l a r e d i « M a 

t e o l a ». Q u e s t a s t a t u a c h e o r a t r o v a s i ne l l o c a l e E . M u s e o D . R i d o l a , 

r a p p r e s e n t a n o n E r c o l e , m a B a c c o , u n n u m e , c h e n o n si p r e s t a v a v e r a 

m e n t e n è a n o b i l i t a r e l ' o r i g i n e d e l l a c i t t à n è a t u t e l a r l a ! Q u e s t a p o r t a 

n o n è m a i c i t a t a n e g l i a t t i n o t a r i l i e p e r ò d e v e r i t e n e r s i f a n t a s t i c a . 

S D o c . X I I I . 

« E r a c h i a m a t a « d e E p i s c o p i o » ( D o c . V I I ) . L ' a t t u a l e d u o m o 

s o s t i t u ì q u e l l o a n t i c o ( 1 0 8 2 ) , d e d i c a t o a S . E u s t a c h i o ( G A T T I N I G. , 

La cattedra ambulante, M a t e r a , 1913) . 
7 L ' a n t i c o a r c i v e s c o v a t o ( sec . X I I I ) e r a v i c i n o a l l ' a n t i c o d u o m o 

e d a l m o n a s t e r o d e i B e n e d e t t i n i . F u p i ù v o l t e r i f a t t o ( G A T T I N I G. , 

opv cit., p . 2 4 2 ) . D e l l ' a n t i c o d u o m o n o n r i m a n e c h e u n a c r i p t a , a l l a 

q u a l e s i a c c e d e d a l C o n s e r v a t o r i o d i S . G i u s e p p e . I l m o n a s t e r o 

d e i B e n e d e t t i n i o g g i n o n e s i s t e p i ù . 
8 D o c . V I . L ' u d i t o r e e r a « i l g i u d i c e d i a p p e l l a z i o n e » ( P E C O R I E . , 

Bel privato governo dell'università, N a p . 1 7 7 0 , p . 2 4 2 ) . 
9 G A T T I N I , Nota sten-, cit., p . 56 , 64 , 6 5 . E r a l a c a s a c o m u n a l e . 
1 0 D o c . V I , X I I I . 



Il Capitano 1 e la commenda del S. M. 0 . Gerosolomitano 

avevano la residenza nel castel lo 2 . 

Dalla piazza si snodavano le strade (pietagi) scendendo, 

lungo le falde della collina, tortuosamente ed in forte pendenza, 

per raggiungere le abitazioni, in gran parte grotte, aggregate 

in rioni (contratae). Parecchie grotte (oggi abitazioni o cantine) 

erano chiese, intitolate a santi, coi nomi dei quali venivano desir 

gnate le strade. Si ha notizia delle seguenti chiesette : S. Angelo 

de civita 3 , S. Nicola dei greci 4 , S. Nicola 5 , S. Maria 

di Donnoando 6 , S. Andrea 7 , SS. Cosimo e Damiano 8 , 

1 E r a « i l c a p o f r a i l p o p o l o e s i c h i a m a v a p u r e g o v e r n a t o r e 

p e r c h è t e n e v a i l g o v e r n o d e l l a g i u s t i z i a » ( P E C O R I E . , c i t . p , 2 4 4 -

1 4 5 ) . 

2 D o c . I , I I , V I , V I I , I X . I l c a s t e l l o s i e l e v a v a a c a v a l i e r e d e l l a 

c i v i t a . L ' e p o c a d e l l a c o s t r u z i o n e n o n s i c o n o s c e , m a e s i s t e v a n e l 

3 1 6 0 , p e r c h è s i h a n o t i z i a d e l c a s t e l l a n o d i q u e l l ' a n n o , B i s a n z i o 

( G A T T I N I G . , Note stor. ecc., p . 3 8 0 ) . C e d u t o a p r i v a t i c i t t a d i n i , fu 

d i r o c c a t o i l 1 4 4 8 , e s o s t i t u i t o d a a b i t a z i o n i p r i v a t e ( V O L P E / . cit., 

p . 1 4 3 ) . I n u n a f f resco d e l 1 7 0 9 , d e l q u a l e si p a r l e r à , s o n o d i p i n t e 

l e p o c h e u l t i m e t o r r i , n o n a n c o r a , i n q u e l l ' a n n o , a b b a t t u t e . N e l g i a r 

d i n o a n n e s s o a l p a l a z z o V . G i u d i c e p i e t r o , s i e r g e u n a d i q u e s t e t o r r i 

b e n c o n s e r v a t a , c o r d o n a t a , a s e z i o n e t r a p e z o i d a l e . A l c a s t e l l o s i 

a c c e d e v a d a l l a p i a z z a d e l D u o m o , p e r l ' o d i e r n a v i a « s a l i t a C a s t e l 

v e c c h i o ». 
3 D o c . I l i , X . P r o b a b i l m e n t e d e l l ' e p o c a l o n g o b a r d a ( G o -

T H E I M E . , L'Arcangelo Michele, santo popolare dei Longobardi, 

t r a d . d i G . B . G u a r i n i , T r a n i , 1 8 9 6 ) . O g g i è u n ' a b i t a z i o n e i n V i a 

S. A n g e l o n . 3 3 e 3 4 ». 
4 D o c . V I I . 
6 D o c . V I I . D E F R A J A L . , {Il convitto naz. di Matera 1 9 2 3 ) , r i t i e n e , 

c h e l a c h i e s e t t a f o s s e i n t i t o l a t a a S . N i c o l a T o l e n t i n o . 
6 D o c . V I I . D o n n o a n d o è n o m e d i p e r s o n a ( G A T T I N I G . , Noie 

stor. ecc., p . 3 5 0 , 3 8 0 e V E N D O L A D . , Un capitolo di storia del Moni-

stero di S. Agata e 8. Lucia di Matera, i n Arch. stor. per la Calabria 

e la Lucania, V I , 1 9 3 6 ) . 
7 D o c . V I I . 
8 D o c . V I I . 



S. Domenica 1 , S. Giacomo 2 , S. Marco della civita 3 , Croce

fisso della civita 4 , S. Giovanni di Mintagulo 5 , S. Maria 

la nannola 6 , S. P ie t r ino 7 , e S. Nicola de Sole 8 . 

La civita aveva tre monasteri, quello dei Benedettini, 

del quale si è fatto cenno, quello di S. Maria nuova 9 e quello 

di S. Lucia ed Agata 1 0 . Nei dintorni della piazza, erano le abi

tazioni delle famiglie patrizie Gattini u , Melvindi, Guercio, Cic-

carelli, Donato e Saraceno 1 2 . 

Ì D O C . X . 

2 D o c . V I I . 
3 D o c . I V . 
4 V O L P E F . , c i t . p . 2 6 7 . 

5 D o c . V I I . M i n t a g u l o è n o m e d i p e r s o n a ( A r . n o t . d i M . , n o t . 

S a n i t à 2 5 g e n n . 1 5 2 5 ) e d i l u o g o c a m p e s t r e ( I d . n o t . P a u l i c e l l i P . , 

1 3 f e b b r . 1 5 2 6 ) . 
6 M s s . a n o n i m o c i t . p . 2 6 . L a p a r o l a n a n n o l a f o r s e s i gn i f i c a 

« c h e n i n n a i l b a m b i n o ». 
7 Q u e s t a c h i e s e t t a e r a i n d i c a t a d a l p o p o l o co l n o m e d i a l e t t a l e 

S a n t o P i t u d d o e t r o v a s i i n v i a S . P o t i t o , n . 1 8 e 1 9 (ogg i a b i t a 

z i o n e ) . 
8 A p p a r t e n e v a a l l a f a m i g l i a D e So l e . T r o v a s i a f i a n c o d e l l a 

t o r r e m e t e l l a n a e d è d e d i c a t a a S. N i c o l a d i B a r i . 
9 D o c . V i l i . E r a v i c i n o a l l ' a n t i c o d u o m o d e d i c a t o a S. E u s t a c h i o . 

L a c h i e s a a n n e s s a ( 1 2 0 4 ) f u c e d u t a d a A n d r e a , a r c i v e s c o v o d i A c e -

r e n z a e M a t e r a , a l l e s u o r e d i S. M a r i a d i A c c o n , v e n u t e d ' O r i e n t e . 

Si c h i a m ò « S. M a r i a n o v a o d e n o v a », p e r d i s t i n g u e r l a d a « S. M a r i a 

d e v e t e r i b u s » d e l s a s s o b a r i s a n o . ( A r . n o t . d i M. , n o t . P a u l i c e l l i P . , 

1 0 f e b b r . 1 5 2 2 ) . I l c o n v e n t o o r i g i n a r i o fu a b b a n d o n a t o d a l l e s u o r e 

c h e si t r a s f e r i r o n o i n a l t r i c o n v e n t i . L ' u l t i m a l o r o r e s i d e n z a fu i l m o n i -

s t e r o a n n e s s o a l l ' o d i e r n a c h i e s a p a r r o c c h i a l e d i S. G i o v a n n i ( D E F E A I A 

L . , Il nostro bel 8. Giovanni, M a t e r a , 1 9 2 6 ) . Q u e s t i d u e m o n i s t e r i 

o g g i n o n e s i s t o n o . 
1 0 D o c . V . B u d e r i d i q u e s t o c o n v e n t o d i s u o r e , c o n c h i e s a a n 

n e s s a , s i e r g o n o s u l c i g l i o d e l l a G r a v i n a . U n ' a l t i s s i m a m u r a g l i a 

c o r d o n a t a c i n g e v a l ' u n o e l ' a l t r a , o g g i n o n i n t e r a m e n t e d i s t r u t t a . 

L a s u a f o n d a z i o n e r i s a l e a l s e c o l o I X . ( V E N D O L A D . , art. cit.). 
1 1 R I D O L A P . A . , Memorie cit. - L T L O S L . , I Normanni di Puglia 

i n « I a p i g i a » 1 9 3 1 , p . 3 8 0 . 
1 2 G A T T I N I G . , op. c i t , p . 2 8 8 , 3 1 3 , 3 5 8 . 



La maggioranza della popolazione era dedita all'agricoltura 

ed alla pastorizia; Vi erano colonie serbo-croate, a lbanesi 1 , 

greche 2 , ed ebraiche 3 . 

* * * 

Si dissero « sassi » le due conche o vallette carsiche, sot

tostanti al piano della civita e soprastanti ai dirupi della 

Gravina. 

Queste vallette, ricolme di macigni e di grossissimi massi 

di natura calcarea e solcate dalle acque di due « grabiglioni » 4 , 

erano coperte, come si è de t to , da fitte selve e costituirono 

l 'abitato trogloditico preistorico, extra moenia della civita. 

Il documento più antico, che cita questa parola Eassi, 

nel significato di «rioni pietrosi abi ta t i» è del 1204. 

Bisognò battezzare, con qualche nome, i due sassi e si 

chiamò « barisano » quello orientato verso la città di Bari e 

« caveoso », l'altro rivolto verso la cittadina di Montescaglioso 5 . 

1 R E S E T A R M . , Schrijten der Balkcmcomm. - Linguis. Abteil. I X 

Die Serbokroatischencolonien Suditaliens, W i e n , 1 9 1 1 , p . 3 4 -

G A B R I E L I G . , Colonie e lingue di Albania e di Grecia in Puglia 

i n «Japigia» f. 3 , 1 9 3 1 , p . 3 5 6 . 
2 D o c . X , Gabrieli G., c i t . f. 3 , Ì 9 3 1 , p . 3 6 0 . 

3 F E R O R E L L I N . , Gli Ebrei nell'Italia merid. dall'età romana a 

Carlo Borbone (Arch. stor. per le prov. nap. XXXIII, f. 1 , 1 9 0 8 , 

p . 1 4 3 ) - P E R I T O E . , Uno sguardo alla guerra di Otranto ed alle cedole 

della tesoreria aragonese di quel tempo ( I D . , N. 8., I , f. 3 , 1 9 1 5 ) . I n 

u n d o c u m e n t o d e l 1 4 8 1 , s i l e g g e : « M a e s t r o D a v y t h e b r e o , m e d i c o 

d i d e t t a c i t t à ( M a t e r a ) » - G A B R I E L I G . , cit., f. 3 , 1 9 3 1 , p . 3 5 0 . 

4 I n d i a l e t t o m a t e r e s e « v a r v i g g h i o n i », o g g i t r a s f o r m a t i i n c a 

n a l i d i f o g n a t u r a . 
5 Cronaca del dott. E. Verricelli, 1 5 9 5 , d a M a t e r a ( m s s . d e l l a b i 

b l i o t e c a d e l l o c a l e R . m u s e o R i d o l a ) I l « s a x u s c a v e o s u s » è r e a l m e n t e 

o r i e n t a t o , a S. E . v e r s o M o n t e s c a g l i o s o ( M o n s c a v e o s u s ) , i l c u i t e r r i 

t o r i o è l i m i t r o f o a q u e l l o d i M a t e r a , e l a s p i e g a z i o n e p o t r e b b e a n d a r e . 

M a c e r c a r e l a s p i e g a z i o n e d i « s a x u s b a r i s a n u s » n e l l ' o r i e n t a m e n t o , N . O . 

v e r s o B a r i , l o n t a n a d a M a t e r a , p e r f e r r o v i a , c i r c a K m . 7 6 , c i s e m b r a 

p o c o c o n v i n c e n t e : p i u t t o s t o « i l t e r m i n e « b a r i s a n u s » o v v e r o 

« v a r i s a n u s » ( c o m e è s c r i t t o i n a l c u n e c a r t e ) e c h e r i c o r d a i l 



Nei due sassi si riversò la popolazione, mano mano che 

andava crescendo e sorse un primo gruppo di abitazioni, in vici

nanza della porta della civita, che si chiamò il « casale ». Come 

la civita, così il casale ebbe mura di cinta e porte di ac

cesso al sasso barisano 1 . Anche il rione Pianella nacque fuori 

ed in vicinanza delle mura della civita nel sasso caveoso 2 . Un 

terzo rione denominato « casalnuovo », fu costruito, all'estremo 

S. E. del « saxus caveosus » che venne abitato dalle colonie al

banesi e serbo-croate 3 . I due casali ed il rione Pianella dive

nuti col tempo, più estesi per nuove costruzioni di case, si fu

sero ed ebbe luogo la riabitazione completa dei sass i 4 . 

Anche i sassi ebbero chiesette, trasformate oggi in abita

zioni ed in cantine. Gli antichi notari ne citano 22, nel bari-

sano e 19 nel caveoso. 

* * * 

Dei sassi e della civita come si presentavano nel '600, 

scrissero Ferrariis, Alberti, il cronista Verricelli ed il poeta 

Stigliani. Antonio Ferrariis, detto il Galateo, morto il 1517, 

parlando delle abitazioni della cit tà di Matera, ha scritto : « Is 

n o m e d e l c o m u n e d i « B a r i s c i a n o » ( A q u i l a d e g l i A b r u z z i ) e d i 

« B a r i s a n o » f o r l i v e s e , n o n p o t r e b b e e s s e r e u n o d e i t a n t i n o m i t o p o 

g ra f i c i , d i o r i g i n e r o m a n a (« V a r i s i u s »), v a l e a d i r e d i u n c a s a l e 

p r e d i o , a p p a r t e n e n t e a q u e s t o g e n t i l i z i o ? ( F L E C H I A G. , op. cit). E d 

i l t e r m i n e « c a v e o s u s » n o n p o t r e b b e s t a r e a s i g n i f i c a r e u n a v a l l e t t a 

« d a l l e t a n t e c a v e , c h e c o n t i e n e p e r t u t t i i s u o i l a t i » c o m e o p i n a i l 

Mss. anonimo, a p a g . 96 c i o è u n a v a l l e t t a d a l l e t a n t e e r o s i o n i , d i 

o r i g i n e c a r s i c a ì L a d e n o m i n a z i o n e d e i d u e « s a s s i » r i m o n t e r e b b e 

q u i n d i a l l ' e p o c a d e l l a « M a t e o l a » P l i n i a n a . 

Ì D O C . X I . 

2 D o c . I I I . 
3 D o c . X . X I I . 
4 D a l l ' e p o c a p r e i s t o r i c a a l l a e l l e n i s t i c a e d a l l a r o m a n a , i « s a s s i » 

f u r o n o p a r z i a l m e n t e a b i t a t i , a z o n e i s o l a t e : B I D O L A D . , Le origini 

di Matera, cit. - B R A C C O E . , Rinvenimenti di età varia in località Ospe

dale vecchio, i n Atti della R. Acc. naz. dei Lincei, X I , s. V I , f. 1-3, 

p . 108 - Ir>., Rinvenimento di un sepolcro di età greca nel sasso caveoso, 

i b i d . X I I , s. V I , f. 1, 2 , 8. 



enim mos est apud Thurios ac Materanos, qui in precipitiis et 

cavernis montium ut trogloditae, vi tam agunt » K 

Leandro Alberti, che viaggiò per l 'Italia e forse fu anche a 

Matera 2 , scrive, il 1538 : « Ella è molto ricca et piena di popolo. 

Giace una parte di essa in due profonde valli, il che dà occasione 

agli abitatori del luogo di far parere (a suo piacere) una bella 

simiglianza del ciel sereno, di chiare, splendenti stelle ornato. 

Così ordinano tanto spettacolo secondo che piace ai maggiori ; 

comanda il banditore, che ciascuna famiglia di quelle due valli, 

t ramontato il sole, incontinente dimostrino il lume avanti le 

case, dato il segno consueto. 

Onde, così eseguito, pare a quelli, che sono nella terza parte 

della città sopra il colle, di vedere sotto i piedi il cielo pieno di 

vaghe stelle distinte in diverse altre figure, come sono finte dagli 

astrologhi, cioè le sette Trioni, Hiadi, Pleiadi, la corona di Aria-

dne, et simili altre figure, come etiandio descrive il Razzano. 

Invero egli è questo un curioso spettacolo da vedere et anco 

udirlo narrare » 3 . 

Il dott. Eustachio Verricelli descrive Matera del 1595, con 

queste parole : « sta situata questa città su un poggetto alquanto 

alto respetto alle altissime ripe, dalle quali è circondata... posta 

parte sopra dura pietra e parte sopra molle, a t ta a cavarsi e fab

bricare e a respetto delle colline e murge petrose, che la circon

dano, appare situata a luogo basso, perchè da lungi non si può 

vedere, se non sei vicino a tiro di archibuso... Tiene la forma 

di uccello senza coda, di cui la città admurata è il corpo, la piazza 

et magazzini, mezzo murati è il collo e la testa, due buchi che 

vi sono uno verso Bari, detto sasso Barisano, l'altro a sua sini

stra verso Montescaglioso detto sasso Caveoso sono l 'a le» 4 . 

Il poeta secentista Tommaso Stigliani, nativo di Matera, 

1 C o l l a n a d i s c r i t t o r i d i t e r r a d ' O t r a n t o , L e c c e , 1868 ( D e villa 
L. Vallae). 

2 R A C I O P P I G., Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, 

R o m a , 1902 , I , p . 4 8 6 . 
3 A L B E R T I L . , Descrittione di tutta Italia, V e n e z i a , 1538 , p . 2 7 7 . 
I R I D O L A D . , Le origini di Matera op. cit. 



nel poema « Il Mondo Nuovo » descrive il panorama di una città 

della provincia Guabo, in America, chiamata Pasantro, nome, 

che suona « aggregato di grotte ». Il panorama di quella città 

gli ricorda Matera e canta : 

Siede questa città, Pasantro detta, 

Nella provincia Guabo, in un tal passo, 

Che signoreggia l'isola soggetta. 

Grande è di giro e '1 più del sito ha basso, 

Perchè fondata sta tu t to ed eretta, 

In due gran valli di montano sasso, 

Ch'anno un colle nel mezo, anch'esso alpestre, 

Di ripide costiere, e poco destre. 

In qual un picciol piano in cima tiene, 

Dov'è del Re l'albergo, e d'altri pochi : 

Benché siano le coste anco ripiene 

Di frequenti edifici in tu t t i i lochi. 

La sera, se mirar d'alto si viene 

Dell'abitate valli i lumi, e i fochi, 

Rassembra al mirator, ch'egli stellante 

Si veggia un altro Ciel sotto le piante. 

Simile sito ha nella Puglia amena 

La nobil patria mia, dico Matera 

Che par d'accese faci ornata scena 

A chi dal monte suo la miri a sera. 

Ed anche alla gravina di Matera vola il pensiero del poeta 
nei versi : 

ov' un balzo in giù t ra rapa 

D'antico sasso 

Ch'altissimo era, e in una valle cupa 

Si terminava, quasi andando al dritto 1 . 

1 S T I G L I A N I T . , Il Mondo Nuovo, R o m a , 1628 ( c a n t i V I I , 4 

e X X V I I , 76 ) . 



* * * 

E si arriva al 1789, quando fu a Matera il letterato e natura

lista Giambattista Fortis (nato a Padova, il 1741 e morto a 

Bologna, il 1803). 

Egli scrive : « Dopo un altro percorso di 12 miglia, raggiunsi 

Matera, capoluogo della Basilicata, sede di Tribunale e residenza 

arcivescovile... Matera è situata, al pari di Gravina, in una val

lata profonda 300 piedi ; e sugli scoscendimenti, da ambo i lati, 

s'aprono caverne o grotte, l'una posta sopra dell'altra. Sembra 

che solo le grotte servissero di abitazione negli antichissimi tempi, 

giacché le case hanno l'apparenza di essere s tate costruite nel 

sedicesimo secolo ; e fra le grotte, se ne vedono di quelle che non 

solo hanno dovuto essere in origine chiese o cappelle, una delle 

quali viene chiamata Santa Maria dell'Abbondanza, ma vi sono 

ancora conventi, che serbano le tracce dell'antica destinazione. 

Generalmente il popolo abita tu t tav ia in queste grotte, alcune 

delle quali sono regolarmente scavate ed a cui hanno aggiunto, 

come ad Ariano, una stanza fabbricata, con pareti, porta e fine

stra. Visitai parecchie di queste grotte, e non senza pericolo, 

perchè al minimo passo falso, sarei potuto cadere giù nel preci

pizio e sfracellarmi ; e, nell'arrampicarmi, non potetti di fare 

a meno di frenare il pensiero che migliaia e migliaia di persone, 

per tant i e tant i anni, si erano esposte e seguitavano ad esporsi 

ad un simile pericolo. 

Trovai quel tufo ricco di pietrificazioni e raccolsi alcune 

belle terebratulae, degli echinidi colle loro spine, delle pecten e 

delle aleotis, ma non trovai nè charme, nè ostreae, le quali invece 

abbondano ad Andria. 

Osservai anche vasi levigati di forte pietra calcarea, rac

chiusi nel tufo, la cui parte interna deve essere molto molle, 

perchè i primi abitatori scavarono le prime grotte senza l'aiuto 

di utensili di ferro, essendosi t rovati sul luogo una specie di col

telli di silice, di azze e delle scuri come si usano presso le nazioni 

selvagge. Questo tufo è anche impregnato di salnitro il quale 

trasuda non appena viene esposto al sole ; e quantunque le 

caverne esposte al nord siano molto umide, il tufo quando è 



rotto, disseccato e pestato produce una sufficiente quanti tà 

di salnitro... Contiene Matera 14.000 a b i t a n t i 1 . Il sottosuolo 

intorno a Matera non è tu t to di natura tufacea calcarea, è in 

vari punti anche argilloso e qua e là si trova del gesso... Le paludi 

vulcaniche, somigliantissime a quelle di Sicilia, del Ducato di 

Modena e di Berzullo vicino ad Imola, si trovano in grande ab

bondanza presso Matera ed in altre parti della Basilicata. Po

tendo traforare il masso con una trivella non mi farebbe mera

viglia il ritrovare del minerale importante, probabilmente lava

gna (ardesia), carbone e lignite » 2 . 

1 N e l 1800 , M a t e r a c o n t a v a 13 .000 a b . ( E n c i c l o p e d i a I t a l . c i t . ) . 
2 D E S A L I S M A E C H L I N S C. A . , Nel regno di Napoli, viaggi attra

verso varie provineie nel 1789 , T r a n i , 1906 . F o r t i s p a r l a d i « p a l u d i 

v u l c a n i c h e ». S o n o i v u l c a n i d i f a n g o , c h i a m a t i , i n M a t e r a « g r a v e ». 

D i m i n i e r e d i a r d e s i a e d i c a r b o n i foss i l i n o n e s i s t e t r a c c i a . S c a r s i s 

s i m i s o n o i g i a c i m e n t i d i g e s s o , n e l l e a r g i l l e p l i o c e n i c h e . L a g e o l o g i a 

d e l t e r r i t o r i o d i M a t e r a f u s t u d i a t a d a S A C C O F . ( m o n o g r a f ì a c i t . ) e 

c h i s c r i v e s i o c c u p ò d e i m a m m i f e r i e d e i p e s c i fossi l i (Rivista ital. 

di Paleontologia, 1926 , ' 2 9 , ' 3 0 , ' 3 3 , ' 3 7 ) . I l p a n o r a m a d e U a c i v i t a , 

i l s a s s o b a r i s a n o , l e a n t i c h e m u r a a 3 p o r t e , l a t o r r e m e t e l l a n a , i l 

d u o m o , l ' a r c i v e s c o v a t o , i l v e c c h i o e d i l n u o v o c a s t e l l o , S. M a r i a 

d e n o v a e p a r t e d e l l a c i t t à s u p e r i o r e s o n o d i p i n t i i n u n af f resco 

d e l 1709 , c h e s i t r o v a n e l s a l o n e d e l p a l a z z o a r c i v e s c o v i l e d i M a t e r a . 

I l p r o f . D e P r a i a L . (Il convitto naz. e c c . c i t . ) e d i l P r o f . C o l a m o n i c o 

C. (Riv. mens. del Touring e c c . a p r . c i t . 1927) h a n n o r i p r o d o t t o q u e s t o 

a f f r e sco , i l p r i m o s u d i u n a t a v o l a e d i l s e c o n d o s u l l a c o p e r t i n a d e l 

l ' e s t r a t t o d e l l ' a r t i c o l o s u M a t e r a ( s e c o n d a p a g i n a ) , 



DOCUMENTI I N E D I T I 

(Archivio notarile distrettuale di Matera) 

1°. — Not. Nicola di not. Eustachio, 19 feb. 1452, «in civitate 
matere intus in civita in vicinio castri... juxta rupes ibidem 
existentes » ; e 1 ag. 1454, «in civita in loco castri... juxta 
murum civitatis matere». 

I I 0 . — N. Paulicelli P., 30 apr. 1499, «porte magne ejusdem 
civitatis vulgo diete de jusi diete civitatis matere que est 
porta principalis in dieta civitate » ; e 18 mag. 1519, « in 
civitam civitatis matere ubi alias fuit castrum, juocta domos 
ipsins domini loysii malvindo, juxta menia universatis super 
portam universitatis inferiorem ». N. Samtà M., 15 sett. 1530, 
«supra portam magn. universitatis matere nuncupatam la 
porta de susa». 

H I 0 . — N. Nicola di n. Eustachio, 19 apr. 1465, «in civitate 
matere intus in civita in vicinio diete ecclesie s. angeli... 
juxta murum civitatis matere ». N. Sanità M., 15 nov. 1527, 
«in saxo barisano in pictagio S. petr i de principibus subtus 
menia existentia ante matricem ecclesiam ». 
N. Agata R., 4 mar. 1534, « in saxo caveoso in pict. pianelle... 
juxta menia universitatis ». 

I"V. — N. Nicola di n. Eustachio, 25 apr. 1455, «in civitate 
matere in saxo barisano vicinio porte turris metullianae ». 
N. Poulicelli P. , 12 die. 1494, «in pict. s. marci turris de me-
tellurum » 12 apr. 1520, « in pict. turris de metellure ; 13 mar. 
1521, «in pict. turris de metullurum... juxta murum civ. 
matere » ; 11 die. 1523, « intus civitam civ. matere in pict. 
turris de Capono... juxta murum civ. matere ». 
N. Sanità M., 27 gen. 1523, «in contrata turris de metellinis ». 
N. Gambaro Vinc. 4 febb. 1560, «in gontrata porte della 
civita ». 



V°. — N. Nicola di n. Eustachio, 8 lug. 1454, «intus in civita 

in pict. seu vicinio postergule » ; 3 gen. 1459, « in civitate 

matere intus in civita in vicinio porticelle Iudicis pirrocte ». 

N. Agata R., 24 nov. 1509, «in saxo caveoso in pianella... 

juxta portam pianelle et juxta gravina ». 

N. Paulicelli P. , 6 die. 1516, «subtus menia civ. matere in 

pict. porte de pisthula ipsius civitatis seu ecclesie s. lucie, jux

t a viam publicam qua descendit ad gravinam cum bestiis». 

N. Gambaro Vie , 9 mag. 1558 «in civita diete civitatis in 

contrata porte Vimpie seu detti santi ». 

VI°. — N. Sanità M. (Contratt i I), 22 die. 1524, «in presentia 

predicti 111. dom. ferdinandi de ursinis ducis gravine et 

comitis civ. matere in ejus aulam domorum ejusre sidentie 

ante matricem cecie siam existentium » ; (Testamenti), 25 ott . 

1528, Alfonso de Lenzarus di Trani, maggiordomo del Duca 

di Gravina, abitante in pict. S. eustasii ; 9 sett. 1534, « ad 

domos magn. universitatis diete civ. matere... ubi ad presens 

extat bancum scripturarum diete curie... Nos Franciscus 

mondellus u. j . d. de civitate Ruborum ducalis capitaneus 

et assessor 1 civ. matere prò tribunali sedentes ... in banco 

juris solito singulis conquerentibus justi t iam ministrando 

hadibito penes nos prò actuario 2 ad acta conscribenda egr. 

not. leonardo de clemente ecc. ; 17 nov. 1534, « intus domos 

contende S. M. de pizano ubi... residet magn. capitaneus 

diete civ. matere » ; 20 feb. 1535, « in sala domorum commende 

S. M. de pizano in castro veteri... cum consensu magn. 

angeli frisatio de civitate Trani u. j . d. capitami in dieta 

et in dictis domibus comende residentis et curiam regentis ». 

N. Gambaro Val. (Testamenti), 20 mar. 1558, Francesco 

Mundelli u.j.d., uditore del medesimo duca, abitante in pict. 

et convicinio majoris ecclesie diete civ., juxta ducales domos ». 

1 Era il giudice che assisteva e sostituiva il governatore ( P E -
C O R I R . , I. e , p. 2 4 8 e 2 4 9 ) . 

2 Era il notaro che, per ordine del magistrato, rogava gli atti, 
sottoscriveva i decreti, riceveva le querele, conservava i processi ecc. 
( P E C O R I R . , I. e , p. 2 5 0 e 2 5 1 ) . 



(Id.), 10 apr. 1561, Cornelio Saliceti, maggiordomo della 

duchessa di Gravina, abitante « m pict. majoris ecclesie, 

jucta domos III. ducisse gravinae ». 

N. Gambaro Vinc. (Contratti), 22 ag. 1561, «domibus III. 

ducis sitis in civita diete civ. in pict. majoris ecclesie, juxta 

dictam majorem ecclesiam , juxta viam pubblicani, juxta 

domos magn. universitatis diete civitatis ». 

N. Agata G. T. (Testamenti), 13 nov. 1562, «ad domus 

excell. et ili. donne felicie sanseverine ducisse g r a v i n e 1 

sitam et positam intus civitam civitatis matere in pict. matri-

cis ecclesie juxta dictam matricem ecclesiam... juxta domum 

universitatis civ. predicte matere». 

VII 0 . — N. Nicola di n. Eustachio, 17 sett. 1452, « intus civitam 

in vicinio ecclesie s. maria di donnoanda », 23 apr. 1459 

in civitate matere intus in civita in vicinio ecclesie S. M. 

archiepiscopatus meterani », 19 apr. 1465, « in civitate matere 

intus in civita in vicinio diete ecclesie s. angeli... juxta murum 

civ. matere». N. Paulicelli P. , 25 giù. 1524, «intus civitam 

civ. matere in pict . ecclesie S. Joannis di Mintaghulo». 

N. Paulicelli P. , 10 lu. 1525, «intus civitam civ. matere in 

pict. ecclesie S. cosmi et damiani ». 

N. Sanità M., 11 sett. 1526, « intus civitam civ. matere in 

pict. S. Iacobi ». 

* L a d u c h e s s a d i G r a v i n a , F e l i e i a S a n s e v e r i n o e r a m o g l i e d e l 

d u c a A n t o n i o O r s i n i , m o r t o g i o v a n i s s i m o , i l 1555 . A v e n d o q u e s t i 

l a s c i a t o figliuoli m i n o r e n n i , l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e i b e n i f e u d a l i , n e l 

d u c a t o d i G r a v i n a , fu t e n u t a d a l l a v e d o v a ( N A R D O N E D . , Oli Orsini 

di Boma nel feudo di Gravina, 1 9 2 5 , p . 14) . 

N e l l ' a r c h i v i o c o m u n a l e d i M a t e r a , s o n o c o n s e r v a t i i p r i v i l e g i 

2 g e n n . 1522 d i F e r r a n d o O r s i n i e 4 g e n n . 1552 d i A n t o n i o O r s i n i , 

s u o figlio, d u c h i d i G r a v i n a e c o n t i d i M a t e r a . T r a t t a n o d i g r a z i e 

c o n c e s s e a q u e s t a u n i v e r s i t à . L a S a n s e v e r i n o fu s e p p e l l i t a n e l l a 

c h i e s a d e l c o n v e n t o d e i f r a t i C a p p u c c i n i d i M a t e r a . 

N e l d u o m o d i M a t e r a fu c e l e b r a t o i l m a t r i m o n i o d i A u r e l i a 

O r s i n i , figlia d i G i o v a n n i A n t o n i o ( f r a t e l l o d i F e r r a n d o ) e d i C o r n e l i a 

D i C a p u a , c o n G i o v a n n i C a m i l l o I a r a c e n i (26 s e t t e m b r e 1527) , i n 

D E C U P I S G . , Begesto degli Orsini e dei conti di Anguillara (Bollettino 

della B. Deputazione abruzzese di storia patria, 1929 , ' 3 0 e 1931 - ' 3 2 ) . 



N. Agata G. T., 27 nov. 1529, « intus in civita in pict. s. An-

dree ». 

N. Agata R., 5 gen. 1534, « intus civitam civ. matere in pict. 

s. nicoli de grecibus... juxta ripas gravinae ». 

N. Gambaro Vinc. 24 nov. 1572, min castro veterì in pict. 

s. nicoli ». 

VII I 0 . — N. Agata R., 12 lu. 1509, « monasterium s. marie nove 

situm intus civitam civ. matere in pict. s. eustasu ». • • 

N. Paulicelli P. , 1 feb. 1527, « extra menia civ. matere in pict. 

ecclesie s. maria de nova ». 

I X 0 . — N. Nicola di n. Eustachio, 19 feb. 1452, testamento di 

Giovanni Guercio di Matera, abitante « in corpore civ. matere 

in civita in loco castri... juxta murum civ. matere » : 

N. Agata R., 9 ag. 1533, «in civitam civ. matere ubi alias 

fuit castrum , juxta domos ipsius donni loysii melvindo ». 

X°. — N. Paulicelli P. , 23 ag. 1518, «intus civitam civ. matere 

in pict. s. dominice » ; 9 die. 1519, « Pro Joanne de Antona 

albanensis de matera (vendita di fossa in pict. s. dominice » ) ; 

3 gen. 1520 (locazione di forno a Luca Vucizo schiavone di 

matera) « intus civitam civ. matere in pict. ecclesie s. angeli » ; 

21 lu. 1522 (locazione di 0(1 Sci 8u di Vabe schiavone « in pict. 

ecclesie s. angeli »). 

N. Sanità M., 27 gen. 1523 (locazione di forno a G. B. Saliceto 

e Marino Natale fornaio Schiavone di Matera) « in contrata 

turris de metellinis ». 

N. Gambaro Vinc , 25 giù. 1555, «in civita in pict. s. domi

nice ; 18 gen. 1568 (Carta dotale di carmosina de risa di 

Matera e Luigi Andrea greco di Cor fu). 

X I 0 . — N. Agata R., 29 gen. 1509, «in pict. s. nicoli de sole... 

juxta viam publicam a parte inferiori per quam descenditur 

ad saxum barisanum per portam ponti ». 

N. Paulicelli P. , 18 giù. 1524, « in saxo barisano civ. matere 

in pict. porte di casale ». 

N. Sanità M. 3 giù. 1526, « in civ. matere in saxo barisano in 

pict. S. petri de principibus... juxta viam publicam subtus 

menia urbis in ea parte ubi dicitur la porticella». 



N. Gambaro Val., 18 ag. 1544, «in saxo barisano... in gon-

t ra ta de Lo Casale ». 

X I I 0 . — N. Sanità M. , 7 nov. 1524, « in pict. eccl. s. marci saxi 

caveosi ubi vulgariter dicitur casale novo, iuxta locum et 

frontem tufi petri de catinella sclavone ». 

N. Agata G. T., 1 mar. 1531, «in saxo caveoso in pict. ec

clesie s. antoni casalis novi, juxta cellarium her. ghure sclav. ». 

N. Gambaro Val., 10 feb. 1540, «in casalinovo in pict. seu 

convicinio s. anioni, juxta cellarium boccecte sclavoni » 1. 

(Archivio del Comune di Matera) 

X I I I ° . — Registro di Privilegi e Concessioni. Privilegio di Ferdi

nando I di Aragona, 10 gennaio 1477. 

R A F F A E L E SARRA 

1 N e l l e s c h e d e d e i n o t a r i , s i t r o v a n o m o l t i s s i m i a t t i , c h e s i r i f e 

r i s c o n o a c i t t a d i n i s c h i a v o n i ( c o m e e r a n o a l l o r a c h i a m a t i ) e d a l b a 

n e s i . I l p r o f . E e s e t a r M . d i V i e n n a , c h e p u b b l i c ò n e l l a m o n o g r a f i a 

i n n a n z i c i t a t a , u n l u n g o e l e n c o d i n o m i d e g l i s c h i a v o n i , d a n o i s p e d i 

t o g l i , e b b e a n o t a r e , n e l l e r a d i c i d e i m e d e s i m i , l a o r i g i n e s e r b o - c r o a t a 

d i q u e l l a g e n t e . S c h i a v o n i e d a l b a n e s i c o s t i t u i r o n o d u e g r o s s e c o l o n i e , 

d e d i t e a l l ' a g r i c o l t u r a , a l c o m m e r c i o d e l l a c e r a e d a l m e s t i e r e d i c o n 

c i a r e e d i t i n g e r e l e p e l l i d e l b e s t i a m e « a l a u s a n z a t o r c h e s c a ». F e c e r o 

a c q u i s t i d i l a r g h e z o n e d i r o c c i a t u f a c e a ( v o l g . c h i a m a t e « t e m p e ») 

p e r f o r a r l a e r i c a v a r e g r o t t e , n e l l e q u a l i p r e s e r o d i m o r a . D a l l a l e t 

t u r a d e l l e c a r t e d o t a l i e d e i t e s t a m e n t i r i s u l t a , c h e e r a g e n t e d i 

f o r t u n a m o l t o m o d e s t a . P o c h e f a m i g l i e s i f e r m a r o n o s t a b i l m e n t e 

m M a t e r a e d i r e g i s t r i d e l l ' a n a g r a f e n e r i p o r t a n o i c o g n o m i , m a l a 

m a g g i o r p a r t e d i e s s e r i t o r n ò i n p a t r i a o s i f e r m ò i n a l t r i c o m u n i 

d e l R e g n o d i N a p o l i . I l d o c u m e n t o t r a t t a d i v e n d i t a a l l ' u n i v e r s i t à , p e r 

o n c e 8 0 , d i « d o m u m s i t a m e t p o s i t a m i n c i v i t a t e n o s t r e m a t e r e 

j u x t a domos archiepiscopi matherani et acherontini, j u x t a o r t u m e j u s -

d e m a r c h i e p i s c o p i , j u x t a v i a m p u b l i c a m q u e v a d i t a platea ad portoni 

pistergule ». Q u e s t a c a s a l ' u n i v e r s a l i t à d i M a t e r a « p e r p l u r o s a n n o s 

a n o b i s e t n o s t r a curia a d p e n s i o n e m t e n u i t e t p o s s e d i t p r ò h a b i t a -

t i o n e e t u s u n o s t r o r u m o f f i t i a l i u m a d j u s t i t i a m d e p u t a t o r u m i n 

c i v i t a t e p r e d i c t a ». 



I l D o t t . P r o f . R a f f a e l e S a r r a m o r t o lo s c o r s o a n n o i l 14 m a r z o 

a M a t e r a o v e e r a n a t o i l 29 l u g l i o 1 8 6 1 , s e g u e n d o l a t r a d i z i o n e d e l 

s u o c o n t e r r a n e o D o m . R i d o l a , c o m p l e t ò i s u o i s t u d i d i m e d i c i n a , c h e 

e g l i p r o f e s s ò c o n v a l o r e e d i s i n t e r e s s e , c o n q u e l l i d i s t o r i a n a t u r a l e 

d a l u i i n s e g n a t a al R . L i c e o D u n i d e l l a s u a c i t t à , d i s t i n g u e n d o s i 

s o p r a t t u t t o c o m e e n t o m o l o g o , e s i d e d i c ò a l t r e s ì c o n p a s s i o n e a l l a 

p a l e o n t o l o g i a e a l l e r i c e r c h e d i s t o r i a l o c a l e . 

P e r l e s u e b e n e m e r e n z e e r a s t a t o e l e t t o P r e s i d e n t e d e l l a R . C o m 

m i s s i o n e p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e i m o n u m e n t i e d e l l e a n t i c h i t à e 

I s p e t t o r e o n o r a r i o p e r l e A n t i c h i t à e l ' A r t e d e l l a s u a p r o v i n c i a . 

D i a m o q u i l ' e l e n c o c o m p l e t o d e l l e s u e p u b b l i c a z i o n i . 

1) Semejólogia e diagnosi delle malattie dell'infanzia e fanciullezza, 

N a p o l i 1 8 8 8 . 

2) Dermatite acuta causata dalle spore di una ostilaginea, 1889 

3) Un caso di diatesi emorragica congenita, 1890 . 

4) L'1 uscite acuta nei bambini, 1890 . 

5) Sulla etiologia degli ascessi multipli del connettivo sottocutaneo 

nei lattanti, 1 8 9 3 . 

6) Un caso di Eìephantiasis congenita, 1 8 9 5 . 

7 ) Un caso di ectopia congenita della vescica in un bambino di un 

mese, 1902 . 

8) La paura come momento etiologico nelle malattie dei bambini, 1889 . 

9) La difterite nelle Puglie, 1893 , « P u g l i a m e d i c a » , N . 7. 

10 ) Il trattamento locale della difterite col metil violetto. ( « A t t i de l 

C o n g r e s s o m e d i c o i n t e r n a z i o n a l e d i R o m a », v o i . I I I , p . 2 1 ) . 

11 ) Alterazioni anatomo-patologiche negli animali morti in seguito 

a convulsioni da spavento ( I d . , v o i . I l i , p . 2 0 0 ) . 

12) Vincenzo d'Addosio ( A n n u a r i o d e l R . L i c e o G i n n a s i o « T . D u n i », 

1 9 2 4 - 2 5 ) . 

13) Ascanio Persio ( A n n u a r i o d e l R . L i c e o G i n n a s i o « T . D u n i », 

1 9 2 5 - 2 6 ) . 

14) Topografia e geologia degli strati materini M a t e r a 1887 . 

15) Olio di lentisco. N o t a d i c h i m i c a b r o m a t o l o g i c a , M i l a n o 1900 . 

16 ) La rivoluzione repubblicana del 1799 in Basilicata. M a t e r a 1 9 0 1 . 

17) Da Bernardo Tanucci a Giuseppe Zanardelli. D i s c o r s o i n o c c a 

s i o n e d e l l a i n a u g u r a z i o n e d e l R . C o n v i t t o n a z i o n a l e d i M a t e r a . 

T i p . C o n t i : M a t e r a 1905 . 

18) Osservazioni biologiche s w M ' A n a r s i a l i n e a t e l l a Z . dannosa al frutto 

del mandorlo (« B o l l , d e l L a b o r , d i Z o o l o g i a g e n . e d a g r a r i a d e l l a 

R . S c u o l a s u p . d ' A g r i c o l t u r a i n P o r t i c i » , v o i . 10, 1915 -16 ) . 

19) La variegana (Oleihreutes variegana H b,) ed i suoi parassiti. 

( I d . , v o i . 12, 1 9 1 7 - 1 8 ) . 

20) Intorno ad un imenottero tentredi (Cimbrese 4 - maculato Muli) 

dannoso al mandorlo ( I d . , i d . 1917 -18 ) . 



21) Le conoscenze zoologiche di Dante (« A r c h i v i o d i s t o r i a d e l l a s c i e n z a » , 
v o i . 3 , 1923) . 

22) Notizie biologiche di un coleottero (Hxus anguinus L.) dannoso ai 
cavoli (« B o l l , d e l L a b . Z o o l o g i c o », v o i . 17, 1924) . 

23) La rivoluzione degli anni 1647 e ' 4 8 in Basilicata, T r a n i 1926 . 
24) Ittiodontoliti del Cretaceo e del Miocene rinvenuti in Basilicata. 

P r i m a n o t a (« R i v i s t a i t a l i a n a d i P a l e o n t o l o g i a », P a v i a , a n n o 32 , 
f a s e . 4 , 1926) . 

a » ^ * * 2 5 ) Il Miocene in Basilicata(« A n n u a r i o d e l R . L i c e o - G i n n a s i o d i 
M a t e r a 1926 2 7 ) . 

26) Ittiodontoliti del Cretaceo e del Miocene rinvenuti in Basilicata. 
S e c o n d a n o t a (« R i v . i t a l . d i P a l e o n t o l o g i a », P a v i a a n n o 3 5 , 
f a s e . 1-2, 1929) . 

27) L'autonomo del mandorlo (Authonomus ornatus Beiche) in prov. di 
Matera ( « B o l l , d e l L a b . d i Z o o l o g i a » , v o i . 2 1 , 1929) . 

28) Ittiodontoliti ed altri avanzi fossili del Cretaceo e del Terziario 
rinvenuti in Basilicata. T e r z a n o t a c o n t a v o l e (« R i v . i t a l . d i 
P a l e o n t o l o g i a ». P a v i a , a n n o 3 6 , f a s e . 3-4 1930) . 

29) Due nuovi imenotteri italiani (« B o l l , d e l L a b . d i Z o o l o g i a », 
f a s e . 3 -4 1 9 3 0 ) . 

30) Denti di pesci del Cretaceo e di mammiferi del Pliocene rinvenuti 
in Basilicata. Q u a r t a n o t a (« R i v . i t a l . d i P a l e o n t o l o g i a ». P a v i a , 
a n n o 3 9 , f a s e . 1, 1933) . 

31) Notizie biologiche della Platjeleis grisea F. (« B o l l . L a b . Z o o l o g i a 
g e n . e d a g r a r i a d e l R . I s t . a g r a r i o d i P o r t i c i », v o i . X X V I I I , 1934) . 

32) Ittiodontoliti del Cretaceo e del* Pliocene rinvenuti in Lucania 
Q u i n t a n o t a (« R i v . i t a l . d i P a l e o n t o l o g i a », P a v i a , a n n o 4 3 , 
f a s e . I I , 1937) . 





VALENTINO GENTILE 

ANTITRINITARIO CALABRESE DEL XVI SECOLO K 

Nelle prigioni del Vescovado. 

La prigione dell'Evèché era situata a settentrione della collina 

sulla quale s'erge ancor oggi l'imponente cattedrale di Saint-Pierre. 

Era difatti, come lo dice il nome, l'antica dimora episcopale che 

nel 1535 era stata adibita ad uso delle carceri. Per l'ironia crudele 

che sogghigna spesso attraverso le cose sui gesti contraddittori 

degli uomini, la prigione della Città-chiesa si addossava quasi alla 

imponente cattedrale che si profila severa e maestosa, colle sue due 

alte torri, al di sopra delle abitazioni della «vieille ville» le quali 

come un gregge dietro al suo pastore, le si raccolgono attorno 

umilmente. 

Situata sulla collina, non possiamo dire, come vuole l'abitu

dine, che fosse gelida e tetra : al contrario, la sua posizione ne 

faceva una dimora ariosa e luminosa. Tutto ciò non toglie che avesse 

i suoi sotterranei umidi e oscuri e che lugubre apparisse a quanti, 

colpevoli o innocenti, vi facessero un lungo soggiorno. 

Da quando il nome di Serveto era legato, nel ricordo dei Gine

vrini, airedinzio dell'Evèché — e non eran passati 5 anni dalla sua 

condanna — la sola evocazione della prigione posta quasi in agguato 

all'ombra della cattedrale, dava i brividi a quanti non si sentivano 

in accordo completo colle Autorità, in materia di fede. 

Valentino ne varcò la soglia il 9 luglio, un sabato, e fino al lunedì 

seguente, giorno in cui subì il primo interrogatorio, dovette medi

tare per lunghe ore sulla sorte del medico spagnolo il cui spettro 

gli sembrava di veder vagare, corrucciato, quando al crepuscolo 

spingeva lo sguardo, fra le sbarre delle finestre, sulle viuzze tor-

1 V e d i q u e s t o A r c h i v i o , A . V i l i , f a s e . I I , p a g . 1 0 9 - 1 2 8 . 



tuose che come in un labirinto menavano dalla prigione alla piazza 

di Saint-Pierre. 

Sarebbe stato anch'egli una vittima, preso com'era ormai nel

l'ingranaggio di quel sistema che tanto somigliava a quello ch'egli 

aveva voluto sfuggire ? 

I fatti non tardarono a confermargli la paurosa supposizione, 

fin dal primo della lunga serie di interrogatorii iniziati due giorni 

dopo il suo arresto. I giudici, erano evidentemente docili strumenti 

nelle mani dei teologi ; dalle quistioni iniziali poste traspariva che 

le istruzioni eran venute dall'alto, da chi, cioè, sapeva destreggiarsi 

da maestro fra le infinite sottigliezze della esegesi teologica. 

— Sentite : non fu detto e dimostrato dal Signor Calvino che 

questa proposizione : « Dio padre di nostro Signore Gesù-Cristo 

è lui solo Dio » contiene un errore diabolico perchè abolisce la divi

nità di Gesù-Cristo ? 

E come intende egli, l 'imputato, la proposizione che l'Iddio 

d'Israele ha comunicato la sua divinità al Figlio ? 

La lista delle questioni era lunga : ventisei articoli. 

Ma c'era di più. 

— Non è vero — domanda ancora il giudice che istruisce 

il processo — che t u hai detto che Calvino condanna a suo 

libito ciò che invece si può provare con l'appoggio delle Sacre 

Scritture ? 

Insomma Valentino non è accusato solamente di avere di

scusso, secondo i lumi della sua intelligenza, il dogma della Trinità, 

e di avere, così facendo, contravvenuto alla confessione di fede 

da lui firmata, ma ancora di un altro delitto : di aver cioè sparlato 

di Calvino mettendo in dubbio la di lui autorità. Tutto ciò era 

grave, assai grave poiché, oltrepassando i limiti di un'offesa perso

nale, di uno sgarbo che la sensibilità di Calvino non poteva perdonare, 

diveniva un tentativo pericoloso di sabotaggio dell'ordine pub

blico e per conseguenza di tut to l'edificio politico-ecclesiastico 

della Repubblica. Il sistema era costruito sull'autorità personale 

dell'uomo : criticare l'uomo, voleva dire scuotere dalle fondamenta 

la sua stessa costruzione. 

Ecco il vero delitto che si ricerca ; ecco il movente segreto dei 

giudici : fargli confessare una tale colpa. Ma l'accusato si difende 



protestando : — piaccia a Dio che non abbia mai proferito simile 

cose. 

L'atteggiamento di N. Gallo, denunziato ad un tempo dal 

Guyottin, fu invece non solo più remissivo, ma nell'insieme più 

umile. Il sardo riconosce di aver profferito certe frasi che il giudice 

gli rinfaccia e fa una mezza confessione dei suoi torti. I giudici ne 

hanno una buona impressione ! La personalità dei due italiani si è 

già delineata con una certa precisione : il sardo è malleabile e pie

ghevole ; si potrà ricondurre all'ovile facendogli sentire che il vin

castro del pastore è rude e batte sodo; il calabrese invece è protervo, 

tut to d'un pezzo : o si, o no, ed abile soprattutto nel parare i colpi 

e nel renderli ; elemento pericoloso che va tenuto a bada. 

Occorre perciò un interrogatorio più serrato e più solenne, che 

sia condotto direttamente da un teologo piuttosto che da un uomo 

di legge : esso ha luogo davanti a Calvino assistito da un teologo 

svizzero e da un italiano, il Ragnone. 

È il Riformatore stesso che, dopo il magistrato, prende la pa

rola e attacca direttamente l'accusato per dimostrargli che è 

in errore allorché pretende che il Dio di cui parlano le S. Scrit

ture sia solamente il Padre : il termine implicava le due altre 

persone della Trinità. 

Gentile si astenne dall'entrare in una discussione in condizioni 

così ineguali : uno straniero solo da una parte, dall'altra il celebre 

teologo che incarnava l'autorità suprema ! Disse che non aveva 

altro da aggiungere a quel che aveva dichiarato tre giorni prima 

al giudice. Furono chiamati allora i testimoni ed il complice sardo. 

Il confronto non portò nessun elemento nuovo al processo : ognuno 

restò sulle proprie posizioni. 

Intanto i due accusati sono lasciati in prigione, a ruminare i 

loro pensieri : il silenzio della prigione è propizio alle meditazioni 

ed ha un'influenza profonda sulle convinzioni degli uomini ! K 

Ma non sempre, però, nel senso che desiderano i carcerieri : 

qualche volta da quel silenzio nascono decisioni solenni che sor

prendono gli stessi giudici. F u così che nel corso dell'interrogatorio 

1 I l s s e r o i e n t r e s t r a i n t s j u s q u ' à c e q u ' i l s a y e n t d i t l a v é r i t é . 

( R . d . C ) . 



seguente invece di trovare il Gentile più abbattuto e remissivo, il 

giudice, non senza stupefazione, lo rivide più saldo che mai nelle sue 

dichiarazioni e più audace. «Sì — disse difatti l 'imputato — accetto 

le formule di fede che Calvino ha fatto firmare a noi Italiani, ma 

ad una condizione : che mi si provi che esse contengano la Trinità 

e non una Quaternità : poiché parlare di una trinità in se stessa, oltre 

che delle tre persone, è un errore » l . E il disgraziato calabrese do

mandò che gli si accordasse l'assistenza di un'avvocato. La risposta 

fu negativa: non era quello — gli fu risposto •— un processo come 

tu t t i gli altri ! Evidentemente : si t rat tava di un processo ecclesia

stico. Strana procedura, in verità, era quella dell'epoca in cui la 

quistione religiosa — sarebbe meglio dire confessionale ! — si 

trovò in primo piano nella vita sociale e ne influenzò tu t t i gli aspetti, 

subordinando a sè anche la giustizia ! 

Da quel momento l'andamento del processo diventa dramma

tico e va assumendo un carattere più vasto che trascende il caso 

particolare per inserirsi nella storia del movimento della Riforma 

come un episodio della opposizione di due tesi e di due correnti : 

l'assolutistica da una parte, la liberale dall'altra ; ambedue egual

mente intransigenti. 

Poiché l'eretico prende posizione, bisogna opporre immediata

mente una resistenza adeguata affinchè « la religion soit maintenue ». 

Così riferisce al Consiglio il Riformatore, il quale domanda ai magi

strati cristiani » di adunare gli uomini più colti della città alla pre

senza dei quali egli s'impegna di confutare «l'audacia e la sfaccia

taggine di costui che con inaudita impudenza ha audacemente 

alzato la cresta ». I fondamenti della religione stessa sono minac

ciati dal « diavolo che ne sta macchinando delle sue sottoterra »2. 

1 « R e s p o n d e t s e q u i d e m m a n e r e o p i n i o n i e t C o n f e s s i o n i C a i v i n i , 

m o d o e a m q u a t e r n i t a t e m n o n c o n t i n e r e e d o c e a t u r » . 
2 « . . . c o m m e e f f r o n t é m e n t i l c h a r g e l a e o n f e s s i o n d e c e s t e c i t é 

f a i r e u n e q u a t e r n i t é a u l i e u d e l a frinite e t d a v e n t a i g e a c h a r g é 

l e d i c t S r . C a l v i n d e v o l o i r o p p r i m e r l a v é r i t é p a r c a v i l l a t i o n s . P a r q u o y 

e u l x v o y a n s c o m m e le d i a b l e m a c h i n e p a r d e s s o u b z t e r r e d e m i n e r 

l e s f o n d e m e n s d e n o s t r e r e l i g i o n p a r l ' a u d a c e e f f r o n t é e d e c e s t u y c i , 

q u i a y a n t p e r d u t o u t e h o n t e p a r i e s i a u d a c i e u s e m e n t q u ' i l s e m b l e 

q u e q u e l c u n g l u i a y t l e v e l e m e n t o n ». ( R . d . C. 15 j u i l l e t ) . 



Davanti all'aeropago ginevrino. 

Era il pomeriggio del 15 luglio, un venerdì, quando il Con

siglio della Repubblica trasferitosi in corpore nelle prigioni del 

Vescovado, si riunì, presenti « les plus scavants » della cit tà 1 . 

L'areopago ginevrino è al completo : Calvino lo presiede. 

Di fronte all'imponente e strano tribunale, solo e senza difesa, si 

presentò il giovane ex-precettore cosentino. 

Ci sono delle situazioni che per la loro stessa gravità eser

citano su certi spiriti una influenza misteriosa : invece di intimi

dirli o fiaccarli, li scuotono, li stimolano conferendo loro un co

raggio inusitato : quello della disperazione. Così si spiega che 

il giovane eretico, per nulla turbato dalla solennità di quell'areo

pago e tanto meno dalla introduzione del Riformatore il quale 

aprì la seduta biasimando aspramente « son erreur et malice », 

ritrovò, come per miracolo, la fermezza e la serenità di cui fino 

allora non aveva dato prove convincenti. 

Quasi che la situazione drammatica in cui la sorte lo poneva 

in quell'ora grave destasse ad un t ra t to le forze misteriosamente 

latenti della sua personalità per riscattarlo dall'onta delle esi

tazioni del passato, egli si erge impavido di fronte ai suoi giudici. 

Senza timori ma anche senza iat tanza, dichiara che conferma 

le sue opinioni, tut tavia non intende discuterle, stimando « qu'il 

ne pouvoit comprendre ces choses »... 

Insomma Calvino si preparava una vittoria facile dinanzi al 

sinedrio da lui convocato : giudice e parte, ad un tempo, voleva 

attirare sul suo terreno il giovane dommatizzante e batterlo, 

colla forza dei suoi argomenti non disgiunta dalla violenza abi

tuale del suo linguaggio, dinanzi ad un nuvolo di testimoni. 

Valentino non raccoglie la sfida : « confermo le mie dichia

razioni », egli risponde, « ma non intendo provarne, dinanzi a 

questo tribunale politico-teologico, la validità ». Avete prepa

rato una trappola — egli pensa — ebbene non mi ci lascio pren-

1 « A u d i t u s e s t i n s p l e n d i d o g r a v i u m e t d o c t o r u m h o m i n u m 

a » . {Valentini Qentilis teterrimi Jiaeretiei, e t c . . . G e n e v a e 1567) . 



dere. Anzi, con mossa inattesa, rinnova la domanda dell'assistenza 

di un avvocato e lo designa nella persona di un illustre italiano 

la cui autori tà i suoi giudici ginevrini non possono mettere in 

dubbio : P . M. Vermigli. Difatti ministri e magistrati non osano 

opporsi alla domanda dell ' imputato, anzi « a priori » si dicono 

convinti che il grande teologo gli darebbe torto e gli lancerebbe 

l 'anatema. Ritiratisi per deliberare, dopo breve tempo ricompa

iono per interrogarlo di nuovo : — era, si e no, convinto degli 

errori di cui lo si accusava ? E Gentile, con ferma decisione, ripete 

ancora una volta NO. 

Non solo, ma ritorna all'assalto : domanda di nuovo che si 

consulti l 'autorità di P . M. Vermigli. L'ex-priore del Convento 

di S. Frediano a Lucca — ove il suo insegnamento costituì come 

la prima scuola di teologia riformata in Italia 1 —• dopo avere 

contribuito alla riforma inglese durante il suo professorato alla 

Università di Oxford (1547-1553), era stato nominato, nel 1556, 

professore di ebraico nella Facoltà teologica di Zurigo. Quel nome 

s'imponeva dunque ai sapienti ed ai ministri svizzeri. Teodoro di 

Beza lo definirà, un po' più tardi, alludendo alla sua origine fio

rentina : « una fenice nata dalle ceneri di Savonarola ». 

L'areopago si sciolse senza prendere alcuna decisione. La 

procedura è arrivata a un punto morto. L'accusato non ha of

ferto nuovi punti di appiglio : si è limitato a chiedere l'assistenza 

di un consigliere che gli è s tata rifiutata. Bisogna raccogliere 

nuovi elementi ; ci vorranno quindici giorni — come vedremo — 

per ridare interesse al processo. In quei quindici giorni Valentino, 

irrigidito nella fiera posizione assunta davanti al tribunale, vuol 

dare al suo no la giustificazione di argomenti solidi t ra t t i dalla 

teologia e dalla patristica e domanda che gli sian portati dei 

libri e carta e inchiostro onde mettere nero su bianco 2 . Ne nacque 

1 V e d i R U F F I N I , La « Cabale italique » nella Ginevra del Seicento. 

E d . L a C u l t u r a , A . X , V o i . I . 
2 . . . « Q u a n d i l l u y s e r a r e m o n s t r é q u ' i l e s t e n e r r e u r , i l l a r é v o -

q u e r a , r e q u é r a n t l u y c o m m u n i q u e r p a p i e r e t e n c r e , affìn q u ' i l p u i s s e 

r é d u i r e p a r e s c r i p t s e s o p i n i o n s e t r a i s o n s , a y a n t l o i s i r e t d e s l i v r e s , 

p o u r p u y s a p r è s e n v o y e r s o n e s c r i p t a u x d o c t e u r s d e s E g l i s e s , a u x -

q u e l s il s ' e n t i e n d r a ». ( R . d . C . 18 l u g l i o 1558) . 



una esposizione completa delle sue dottrine sulla Trinità, piena 

zeppa di citazioni dei Padri della Chiesa, — prova della vasti tà 

della sua cultura —, in un latino meno preciso di quello di Calvino 

ma più nervoso. In essa si trovano in germe gli elementi fonda

mentali delle moderne dottrine u n i t a r i e 1 : perciò ne esami

neremo a suo tempo il contenuto. Per ora «la via lunga ne so

spinge » verso l'epilogo del processo, le cui varie fasi rivelano gli 

atteggiamenti dell'animo del nostro : contraddittori, torbidi, 

procellosi. 

Nel tempo in cui egli era occupato a stendere la sua profes

sione di fede, alla luce scialba che attraverso le sbarre della fìne-

strucola della sua cella si proiettava sul « papier et les livres » 

che aveva fatto domandare, Calvino era molto preoccupato : 

« Non so quale sarà l'esito finale, ma il principio mi secca parec

chio » 2 . Così egli scriveva, in data del 19 luglio di quell'anno 

a un altro riformato del regno di Napoli, il Marchese di Vico, che 

gli fu forse il più caro t ra gl'Italiani che la comune fede portò 

vicino a lui. Galeazzo Caracciolo, nel maggio del 1558, si era as

sentato da Ginevra : era tornato in Italia per tentare un'ultima 

volta di persuadere la moglie a seguirlo nella città riformata. 

Calvino lo tiene al corrente dell 'andamento di quell'affare che 

prendeva proporzioni sempre più gravi e sollecita il suo ritorno 

poiché « autres maladies secrètes de l'Eglise » si innestano l 'una 

sull'altra. 

« Quando voi sarete qui spero che, col vostro aiuto, Dio ci 

offrirà una via di uscita. » « I suoi errori — continua l'epistola — 

sono tanto perniciosi quanto quelli di Serveto ; difatti fanno 

tu t t 'uno con quelli dell 'antitrinitario ». E si lamenta col nobile 

napoletano degli insulti che ha dovuto subire da parte di Valen

tino che l'ha «blasonné d'aultant d'injures qu'il en peult sortir 

d'un homme désespéré 3 . 

1 V e d i i n a p p e n d i c e l a p r o f e s s i o n e d i f e d e d i V a l e n t i n o : « F a t e o r 

u n i c u u m i l l u m D e u m . . . ». 
2 . . . « J e n e s c a y q u e l l e e n s e r a l ' i s s u e m a i s l e s c o m m e n c e m e n t s 

m e f a s c h e n t b e a u c o u p ». 
3 C a l v i n a u M a r q u i s d e V i c o . C a l v i n i O p . X V I I , p . 2 5 5 - 5 8 . L a 



Il fatto è che il cosentino sentiva che l'odio di Calvino 

diveniva implacabile. Perciò la sua esposizione è indirizzata non 

a lui ma al Concistoro e si chiude anzi con la preghiera di rendere 

Calvino, se possibile, più equo nei suoi r i gua rd i 1 . 

Al che Calvino rispose con un vero campionario di quegli 

insulti, di cui il suo pittoresco linguaggio era abbondantemente 

e variamente fornito : vomissement fètide, insolent bouffon, homme 

diabolique ! Con tono meno violento ma altret tanto caustico 

terminava la risposta dei pastori — di cui in realtà egli era l'au

tore : « che il Signore t i liberi dall'ambizione e dall'orgoglio, che 

riduca la tua ostinatezza, corregga la tua malsana curiosità af

finchè t i mostri alfin t ra t tabi le e remissivo alle giuste rimostranze 

che t i si rivolgono. Altrimenti che Egli t i reprima ! 2 ». Di sif

fatti ammonimenti era infiorata la lunga risposta della Chiesa 

Calvinista alla professione di fede di Valentino. In essa agli errori 

dell 'antitrinitario si contrappone la dottrina ortodossa della 

Trinità ; sicché i due t ra t t a t i si completano. Così giudicò anche 

il successore di Calvino, Teodoro di Beza, che li pubblicò insieme, 

qualche anno dopo, in un opuscolo che rappresenta il contributo 

fecondo recato alla teologia da quella ardente polemica che segnò 

uno dei momenti culminanti del famoso processo 3 . 

r e c e n t e o p e r a d i C a r e w H u n t s u C a l v i n o t r a d o t t a t e s t é i n i t a l i a n o 

( E d . L a t e r z a ) , a c c e n n a n d o a q u e s t a l e t t e r a , a n n o t a e r r o n e a m e n t e 

c h e e r a d i r e t t a a P i e r r e V i r e t . 
x<t m e v e s t r i s p r e c i b u s s e d u l o j u v a t e i p s u m q u e d o m i n u m C a l v i -

n u m a e q u i o r e m , s i p o t è e s t , m i h i r e d d i t e ». 
2 « s e d q u i a a d c r e p a n d a s h o r r i b l e s b l a s p h e m i a s t e i m p u l i t 

S a t a n , n o s officii r a t i o a d h a n c s a n a e d o c t r i n a e d e f e n s i o n e m i m p u l i t 

a c c o e g i t . D o m i n u s a m b i t i o n e e t s u p e r b i a t e p u r g e t , s u b i g a t t u a m 

c o n t u m a c i a m , p r a v a m c u r i o s i t a t e m c o r r i g a t : q u o t e m a n s u e t u m 

e t d o c i l e m v e r i s m o n i t i o n i b u s i n c i p i a s p r a e b e r e : a l i o q u i t e c o m -

p e s c a t ». 
3 V. G. teterrimi haeretici impietatum... g i à c i t a t o . L ' o p u s c o l o 

e s s e n d o o g g i m o l t o r a r o , n o i r i p r o d u c i a m o i n a p p e n d i c e a l n o 

s t r o s t u d i o l a p r o f e s s i o n e d i f e d e s c r i t t a n e l l e p r i g i o n i deR'Evéché d a 

V a l e n t i n o G e n t i l e . 



* * * 

Il tono energico della risposta del Concistoro traduce in 

modo inequivocabile la ferma volontà di Calvino : il di t tatore 

di Ginevra era pronto ad andare sino in fondo. Quanto ai magi

strati, non c'era da contare sulla loro imparzialità : sarebbero ri

masti solidali con lui anche se le circostanze si fossero aggravate. 

I lunghi giorni snervanti di concentrazione intellettuale per 

distillare il compendio delle sue opinioni, avevano fiaccato il 

calabrese ; la risoluzione che l'atmosfera solenne dell'areopago gli 

aveva ispirata, nella solitudine della cella si era afflosciata. 

Sancho riprendeva il sopravvento e ammoniva Don Qui-

chotte che parlare con tanta libertà del pontefice di Ginevra era 

stata una follia... 

Ohi può penetrare nel sacrario di una coscienza, posta nelle 

drammatiche circostanze di dover resistere da sola, contro gli 

argomenti della forza ? Il fatto è che da questo momento il gio

vane antitrinitario dà segni di una remissività improvvisa. E 

cambia tono. Riprende la penna per indirizzare ai membri del 

Concistoro una supplica : poiché — egli dice — tant i savi per

sonaggi sono unanimi nel ritenere erronea la mia opinione, ho 

deciso di credere piuttosto a loro, anche quando sognano, che 

a me quando sono sveglio : «visum est potius ipsis vel somnian-

tibus quam vigilanti mihi credere » }. La frase è a doppio senso : 

non si sa se ammirare di più l 'atticità del figlio della Magna Grecia, 

o l'eleganza colla quale egli risponde ai suoi giudici ! 

Ai quali, però, non sfuggì del tu t to la sottigliezza dell'omag

gio tanto che chiesero delle spiegazioni in proposito l'indomani, 

nel corso della udienza alla quale Valentino fu convocato. Quella 

punta d'ironia parve ai giudici rivelatrice di uno stato d'animo 

tut t 'a l t ro che cambiato. Perciò tu t t e le protestazioni di devota 

sottomissione alla persona degli «illustrissimi Domini» e dei 

Ministri nonché del « grande dottore », « dell'uomo incomparabile 

che ha meritato della repubblica cristiana » al quale finisce per 

chieder perdono se mai gli ha mancato di rispetto, non parvero 

1 R . d . C . 3 A g o s t o 1 5 5 8 . 



sincere, malgrado la sottomissione forse, nella forma, categorica 

e molto umile. 

« I giudici che sognano » aprirono tanto d'occhi e li affon

darono più che mai nel cuore del povero Valentino durante 

l'udienza del 3 agosto. Egli era completamente disfatto ! Dichiarò 

e confessò tu t to quello che i magistrati vollero, rimettendosi al 

loro giudizio e raccomandandosi alla misericordia dei « Signori ». 

L'uòmo che si era atteggiato ad eroe di fronte al potere del 

Capo della nuova Chiesa, aveva perso ogni baldanza e si ripie

gava su se stesso, esausto dopo uno sforzo al quale era stato im

pari. Per altre prove doveva passare, lunghe e aspre, per molte

plici amare esperienze, prima di esser pronto al martirio. 

Ombre nella vita privata. 

Il 4 agosto, il processo « piotine sur place » ; il suo interesse 

s'è smussato, le posizioni sono prese e nessun elemento nuovo 

appare all'orizzonte : il detenuto ha confermato per tre volte 

il suo pentimento ; i ministri e i giureconsulti persistono a non 

crederlo veritiero e rinviano la sentenza in attesa di prove più 

sicure della sincerità del prigioniero. 

Così stanno le cose quando ecco un colpo di scena. Il giovedì 

4 agosto, una donna viene a deporre come testimonio a carico 

dell ' imputato. 

Lucia Ferrine era stata cameriera, durante alcune setti

mane, in casa di Cristoforo Trenta, un lucchese presso il quale 

Valentino era in pensione da più di ma anno, precisamente dalla 

Pasqua del 1557 l . Questo particolare è l'elemento più impor

tante della deposizione e dell'interrogatorio su dubbiosi amori 

ancillari che, in questo tetro processo politico-ecclesiastico, 

aprono una parentesi casanovesca, cui manca però l'eleganza e 

la grazia che caratterizzano il X V I I I secolo. 

Nel breve periodo, dunque, del suo servizio presso il signor 

Trenta, Lucia ebbe da fare con l'inquilino calabrese. Quando, un 

anno dopo aver lasciato quel posto, la cit tà era in subbuglio 

1 D e p o s i z i o n e d i L u c i a F e r r i n e i n P r o c . C r i n i . N o . 7 4 6 . 



per lo scandalo sollevato dall'eretico italiano che osava tener testa 

a Calvino, la cameriera licenziata si presentò a deporre contro il 

malcapitato prigioniero 1 . il quale aveva cominciato — essa di

ce, — per baciarla sulla fronte; poi le aveva promesso un grembiule 

nuovo ; quindi un fazzoletto.... Come il Marchese di Forlipopoli 

alla Locandiera ! Lei aveva rifiutato sempre. Ma una sera che 

il pensionante la chiamò in camera sua per farsi cavare gli sti

vali — com'era uso in quel tempo, del resto — egli aveva osato 

di più, molto di più... I dettagli che Lucia dà — con una punta 

di compiacimento quasi — gettano — se veri — una luce sulla 

licenziosità che fermentava sotto la cappa puritana della città. 

I processi verbali nei quali la fantesca abbonda sui dettagli 

di molteplici tentativi di violenza — ora per le scale, ora in cucina, 

talvolta anche in cantina —• nonché le deposizioni dei testimoni ai 

quali essa aveva raccontato degli attacchi ripetuti dell'ardente 

italiano, rasentano, malgrado i puntini di sospensione, l'oscenità. 

Né i magistrati esitano a rievocare quelle scene nell'interroga

torio serrato che fanno subire all ' impudente Don Giovanni. 

Strana procedura che illumina crudamente la società della 

Ginevra del tempo, alla quale il suo dit tatore spirituale aveva 

imposto il puritanismo più austero con le famose « Ordonnances 

Ecclésiastiques » 2 che regolavano sin nei più minuti particolari 

non solo la vita pubblica ma anche la vita privata dei cittadini. 

Nessun eccesso era permesso, nessuna infrazione era tollerata 

a quelle leggi draconiane che costituivano le fondamenta della 

città di Dio nelle cui mura la vita tetra e monotona, dalla quale 

1 D u e s t o r i c i d i v a s t a r i n o m a n z a s i s o n o a f f r o n t a t i a p r o p o s i t o 

d i q u e s t o s c a b r o s o s o g g e t t o : a l F a z y c h e h a b i a s i m a t o i m a g i s t r a t i 

d e l l ' e p o c a d i C a l v i n o , i q u a l i r a c c o g l i e v a n o d e l l e t e s t i m o n i a n z e d i 

t a l g e n e r e p e r i n f i e r i r e c o n t r o u n d i s i d e n t e , D o u m e r g u e r i s p o n d e c h e 

i l F a z y , m a l g r a d o i s u o i s f o r z i , n o n h a p o t u t o s c a g i o n a r e l ' i m p u 

t a t o d i q u e l l a a c c u s a . E i l C o m b a , p u r n o n p r o n u n z i a n d o s i s u l l a 

r e a l t à d e i f a t t i , n o n e s i t a a b o l l a r e d i v o l g a r i t à l a p e r s o n a l i t à d e l 

l ' e r e t i c o o v e l e a c c u s e f o s s e r o a n c h e s o l o i n p a r t e f o n d a t e . 
2 E e d a t t e s o t t o l ' i n f l u e n z a d i C a l v i n o e a d o t t a t e d a l C o n s i g l i o 

G e n e r a l e d i G i n e v r a i l 2 0 n o v e m b r e 1 5 4 1 . F u r o n o p u b b l i c a t e n e l 

1 5 6 1 . E d . A r t u s C h a u v i n . 



ogni gioia anche semplice e naturale era stata bandita, non era 

dissimile da quella di un grande monastero. Una trasgressione 

anche minima — giuocare a carte la domenica, portare abiti 

vistosi, bazzicare nei luoghi pubblici, nelle « tabernae » — voleva 

dire incorrere nel cruccio dell 'autorità spirituale la quale dispo

neva di mezzi severi di coercizione come quello della sospensione 

dalla S. Cena ! I l che significava, praticamente, l'esilio della 

comunità. Era forse questa una reazione naturale alla corrut

tela in cui ancora viveva la cit tà pochi anni prima. 

Il Croce ne ha tracciato un quadro veridico e suggestivo : 

« Ginevra, pur nella sua piccolezza non discordava troppo nella 

sua vita e nel costume dai paesi dell'Italia meridionale, catto

lica com'era e anzi cit tà ecclesiastica, con un vescovo che ne 

teneva il governo e che più volte, nei bei tempi, era stato veduto 

alla testa di cavalcate militari, con trentadue canonici che vi 

avevano la loro giurisdizione ed erano ret t i da un prevosto, con 

undici cappellani chiamati i Maccabei dal titolo della loro cap

pella, con sette curati e sette parrocchie, Santa Croce e San Pietro, 

Santa Maria la Nuova, San Germano, la Maddalena, San Ger-

vasio, San Legero e San Vittore ; con cinque monasteri, due di 

francescani, uno di domenicani, imo di agostiniani e uno di clu-

niacensi, dalla vita allegra e grassa, con una legione di concubine 

pretesche e frotte dei loro marmocchi. Vi si adoravano famose 

reliquie, come ma pezzo del cervello di San Pietro e un braccio 

di Sant'Antonio, sul quale era tremendo e temuto il giuramento. 

La popolazione era festaiola, amava le taverne, dove allegra

mente si vuotavano i boccali, amava le stufe o bagni in cui si 

deliziavano le membra, accorreva alle rappresentazioni di argo

mento sacro con attori e con attrici e alle farse di argomento 

morale e di carattere comico ; i suoi sobborghi erano ameni e 

lieti e in aperto e vivace ricambio con la città. Senonchè, nel 

corso di pochi anni, tu t to ciò era sparito ». 

« Chiuse le taverne e le stufe; espulse le vergini folli che riem

pivano una parte della cit tà presso la porta det ta pulcrarum 

filiarum ; proibite le rappresentazioni ; proibiti i giuochi di for

tuna ; proibiti alle donne i lisci e le altre munditiae ; ristretti i 

giorni festivi alla domenica, che era t u t t a severamente consa-



crata al Signore 1 ». Ne era seguito una radicale trasformazione 

della vita sociale, che per essere imposta con una severità ec

cezionale 2 non era men sentita dalla maggior parte della popo

lazione in seno alla quale però venivasi compiendo un totale rin

novamento morale che doveva essere duraturo e fecondo, per 

l'avvenire, di frutti di onestà, di dirittura, di virtù civiche e 

domestiche. 

Il caso dell'eretico era, in questo stato di cose, singolarmente 

aggravato dall'accusa di corruzione di una domestica. 

Ma che cosa c'era di vero, in fondo ? 

Interrogato, Valentino negò in modo categorico, si dichiarò 

pronto ad addurre delle testimonianze le quali precisassero la 

figura morale della donna che «fatale» poteva divenire allora 

per lui, ma che nel passato non lo era mai stata ! Tut t 'a l t ro : 

egli le aveva offerto un grembiule, si, ma perchè la trovava 

sporca... E poi era pigra... e non andava... al sermone. Se era 

véro che avesse avuto delle conversazioni equivoche con lei ? 

Ma neanche per sogno. E protesta, e si adira, e giura che si farebbe 

tagliar la testa per provare la verità. Perchè adunque si prende 

in seria considerazione codesta donnetta ? Ma semplicemente 

perchè non lo si vuole lasciare libero e si inventano delle calunnie 

contro di lui : questo è quanto egli assevera. 

Era le affermazioni della ancella e quelle del padrone, il 

contrasto sembra irriducibile. Non si t ra t ta tu t tavia di prender 

posizione in favore dell'accusato o dell'accusatrice : nella quoti

diana comunanza di vita domestica il bollente calabrese, che 

non era un Sant'Antonio, non seppe forse resistere alle tentazioni 

di una giovane domestica più o meno avvenente ; ma non era 

certo l'impudica Lucia che potesse agitare i sonni di Valentino ! 

Al di fuori dell'ambiente in cui si è svolto questo episodio, 

oggi assumerebbe proporzioni ben più modeste. 

1 B . C R O C E , Un calvinista italiano : Il Marchese di Vico Galeazzo 

Caracciolo. L a t e r z a 1934 . 
2 I I L e t i , n e l l ' o p e r a g i à c i t a t a , r i f e r i s c e c h e n e l 1560 , u n m e r 

c a n t e a v e n d o c o m m e s s o u n a d u l t e r i o semplice ( p o i c h é l a d o n n a n o n 

e r a s p o s a t a ) fu c o n d a n n a t o a d « a v e r l a t e s t a t a g l i a t a » ! ( p . 146 , I I p . ) . 



Comunque sta di fatto che l'istruzione supplementare del 

processo si fermò lì : nè nelle sentenze che successivamente furono 

pronunciate nel corso del processo, sia dai giureconsulti sia dai 

ministri della Chiesa, si trova più alcun accenno all'increscioso 

interrogatorio del 4 agosto. 

Non solo, ma fra i giudizi che si danno dell'accusato : orgo

glioso, presuntuoso, spergiuro, nessun epiteto che anche lonta

namente, faccia allusione a quell'accusa la quale, se in un primo 

tempo sembrò potesse fornire nuovi elementi al processo, si 

dichiarò poi poco seria e infondata. 

All'ammonimento della fantesca calvinista la quale — pur 

non andando regolarmente al sermone — conosceva a menadito 

le epistole di S. Paolo e gli ricordava sovente che « è meglio 

sposare che ardere », egli aveva risposto che non poteva ancora 

pensare al matrimonio dovendo prima terminare gli studi. 

Celibe e giovane era dunque in quegli anni il maestro cosen

tino. E tale dettaglio, insieme a quello del suo soggiorno presso 

il lucchese Trenta durante un anno e mezzo, è più importante 

degli altri che infiorano la storia dei supposti amori ancillari del 

« clericus vagans » e gettano una strana luce sulla mentalità 

che regnava allora nella cit tà riformata. 

È lecito supporre dunque che egli fosse in quel momento 

t ra i 25 e i 30 anni. Nessun altro elemento possediamo che possa 

farci fissare una data approssimativa della sua nascita. 

Se nel 1550 era a Napoli precettore del nipote delPAnisio, 

doveva aver allora per lo meno una ventina d'anni ; e se nel 1558 

a Ginevra, si diceva ancora « agli studi », — per quanto non è 

considerato nel corso del processo come un semplice studente ma 

piuttosto come un « nomine de lettres », — è fondato il credere 

che doveva essere presso alla trentina. Valentino Gentile sarebbe 

dunque nato intorno al 1530. 

(continua) 
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IL 1799 IN BASILICATA 

I . — RAGIONI E LIMITI DEL LAVORO 

Sugli avvenimenti del 1 7 9 9 in Basilicata (usiamo la denomi

nazione del tempo, perchè nei lavori storici quella nuova di Lucania, 

che è poi l'antica, può dar luogo ad equivoci) non vi è ancora una 

trattazione completa, soprattutto accessibile. Le due sole che esi

stono, quelle di Giustino Fortunato e di Raffaele Sarra, e la narra

zione di essi contenuti nella storia della regione di Giacomo Raciop-

pi, sono pregevolissime perchè vi si trovano notizie copiosissime 

ed importanti, ricerche pazienti di archivio e nel Racioppi anche 

la sintetica ed organica ricostruzione dei fatti, ma lo scritto del 

Fortunato è il solo che sia di facile consultazione essendo compreso 

ora nella nuova ristampa dei suoi Scritti vari, mentre il lavoro del 

Sarra è in edizione non venale e l'opera del Racioppi, esauritissima 

e ricercatissima, è divenuta una rarità bibliografica. Avviene così, 

anche per questo come per varii soggetti, che in molti libri la re

gione lucana è trascurata del tu t to o vi è assai scarsamente o erro

neamente rilevata la parte che essa ha avuto nella storia del nostro 

Risorgimento. 

Come in passato invece anche in quegli anni così tristi e for

tunosi essa partecipò strenuamente alla lotta per la libertà, diede 

un notevole contributo al movimento repubblicano ed una schiera 

gloriosa di insigni suoi figli al martirologio, alle processure, alle per

secuzioni ed agli esilii. E non solo nel periodo che la precedette, ma 

anche durante la repubblica napoletana, che così presto ed atroce

mente fu soffocata nel sangue e nel tradimento. Morirono infatti 

per la repubblica in combattimento molti giovani di Basilicata : 

furono di Basilicata, per ricordare solo i maggiori ed in ordine di 

data nel martirio, NICOLO' CARLOMAGNO, afforcato fuori Porta 

Capuana in Napoli il 1 5 Luglio 1799,- FELICE MASTRANGELO, a 



28 anni, e NICOLA PALOMBA a 56, ivi entrambi afforcati in Piazza 

del Mercato il 14 Ottobre, MARIO PAGANO, lo strenuo difensore 

dei rei di Stato nel 1794, il 29 Ottobre, MICHELE GRANATA e NICOLO' 

FIORENTINO il 12 Dicembre, CRISTOFARO GROSSI a 28 anni il primo 

Febbraio dell'anno successivo, e furono di Basilicata, t ra gli altri, 

il pittore GIANLORENZO CARDONE, il famoso autore del Tedeum dei 

Calabresi, e FRANCESCO LOMONACO, il noto scrittore ed autore del 

Rapporto al cittadino Carnot, che scamparono la vita, ma furono 

condannati all'esilio. 

Rimandando il lettore alle pubblicazioni che trat tano parti

colarmente di loro, ci limitiamo a pochi accenni anche perchè su 

molti di essi dovremo ritornare nel corso di queste pagine. 

Nicolò Carlomagno era di Lauria, dove nacque nel 1762, di 

famiglia borghese e benestante, era avvocato e fu uomo probo e 

benefico : fece parte della Municipalità della repubblica t ra gli 

altri nominati dallo Championnet e fu uno dei componenti della 

Giunta di polizia. Lasciò la famiglia con moglie e figli nell'indigenza 

e salendo le scale del patibolo, come ricorda il Cuoco, si volse al 

popolo e disse : « Verrà il giorno del pentimento e della vendetta ». 

Il Mastrangelo era invece di Montalbano Ionico, la patria 

del Lomonaco, ivi nato il 6 Aprile 1783, ed era come il padre dot

tore in medicina, ma poi divenne capitano di cavalli e generale, 

mentre il Palomba di Avigliano, dove era nato il 23 Ottobre 1746, 

era sacerdote e, benché non più giovane, t ra i più ardenti e decisi 

repubblicani, uno dei più efficaci organizzatori del dipartimento 

di Bradano. Entrambi, il Mastrangelo ed il Palomba, presero parte 

attivissima ai moti della regione, furono all'assedio di Altamura ed 

entrambi al cospetto della morte diedero prova di elevatezza e di 

nobiltà. Il Mastrangelo, scrive il Lomonaco, fu ammirevole e fece 

una morte intrepida e coraggiosa gridando al popolo, come ricorda 

il Marinelli : « Muoio libero ed ho fatto di tut to per vedervi felici », ed 

il Palomba al commesso del Fisco che lo incitava a palesare i com

plici, scrive il Cuoco, gridò : « Vile, non ho mai saputo comperare 

la vita con l'infamia ». 

Mario Pagano di Brienza è una delle più note, più alte, più 

gloriose figure di quel martirologio napoletano. Avvocato, giurista, 

letterato, scrittore, docente, patriota ardentissimo e fervidissimo, 



Commissario per la repubblica ed uno dei preparatori col Logoteta e 

col Oestari del progetto della Costituzione, insieme al Cirillo, al 

Ciaia, al Pigliacelli, primo fra tut t i , ascese il patibolo e presso alla 

morte pronunziò le parole presaghe e fatidiche : « L'Italia è sacra 

e starà eterna ». 

Michele Granata — fra Saverio da Rionero dal paese ove era 

nato da famiglia di origine spagnuola — era Provinciale dei Car

melitani, professore, col Caravelli e col Parisi suoi conterranei, nel

l'Accademia militare, dotto nelle discipline filosofiche e matematiche, 

scrittore, amico del Pagano, nel 1794 era stato carcerato nella 

fortezza di Gaeta con l'abate Monticelli dei Celestini, con Monsi

gnor Forges, con Eleonora Fonseca Pimentel, e nel 1798, rimesso per 

poco in libertà, di nuovo incarcerato a S. Elmo, riuscì a fuggire 

riparando in Basilicata, a Moliterno. Fu dei 416 che il 18 fiorile 

avevano giurato di vivere liberi o morire, e condannato a morte, 

sconsacrato dal Vescovo di Ugento, ascese sereno il patibolo. 

Nicolò Fiorentino, avvocato, discepolo dell'abate lucchese 

Girolamo Saladini, professore di matematica, era nato a Pomarico 

ma di famiglia oriunda di Montalbano il 3 Aprile 1755 : laureato in 

legge a Bologna nel 1789, fu regio governatore in Calabria, nel Prin

cipato citeriore, e Commissario della repubblica. Il Colletta, forse 

suo discepolo, scrisse che i birri gli strinsero così spietatamente le 

funi e i ceppi da piagargli tut to il corpo, e che nel narrar ciò ai 

compagni di carcere aggiunse che tra poco lo avrebbe narrato anche 

ai compagni morti. 

Il Grossi, di Lagonegrò, dove aveva visto la luce il 28 Maggio 

1785, apparteneva a cospicua famiglia e fece parte del battaglione 

sacro formato da professori e studenti di medicina all'ospedale 

degli Incurabili di Napoli : processato con altri giovani — tra cui 

Giambattista Torricelli di Matera, che salvò la vita ma prese la 

via dell'esilio, — per avere fatto fuoco contro le schiere borboniche 

dalla batteria postata in quell'ospedale, fu condannato a morte. 

A ricordare i tristi eventi del novantanove basilicatese, inqua

drandoli nella storia e nelle vicende del Regno e ricercando le cause 

che li produssero e gli spiriti che animarono quelle lotte sanguinose, 

oltre che per darne una narrazione particolareggiata che manca, 

siamo sospinti anche da varie altre considerazioni. 



La rievocazione di essi insieme con quelli del brigantaggio me

ridionale, meglio d'ogni altra, lumeggia quale fu la condizione 

dolorosissima, eccezionale della regione per secoli, la lunga storia 

di miseria, di servaggio, d'invasioni straniere, di signorie esotiche 

e nostrane. Essa spiega inoltre ancor meglio come il movimento 

unitario nel mezzogiorno, al contrario di quello settentrionale, 

ebbe carattere di movimento per la libertà individuale, più e 

prima che per la indipendenza nazionale ; come e perchè molta 

parte del basso ceto non lo sentì e non lo poteva sentire, lasciato 

completamente a se stesso, mancando ogni e qualsiasi solidarietà 

sociale e di classe ; come e perchè esso sorse e rimase quasi del tu t to 

in pochi spiriti colti, borghesi, solitari. 

D'altra parte per la ricostruzione veridica e completa della 

storia del Risorgimento ed in genere di tu t ta la storia nazionale sono 

indispensabili queste storie regionali, ignote o malnote, elementi 

importantissimi di integrazione, di sintesi, di comprensione so

prat tut to , assai spesso mancata. E tanto più importante è la rievo

cazione di questi avvenimenti per quanto proprio in quegli anni 

con l'educazione spirituale e politica, con l'esempio, con l'azione, 

col martirio furono preparate le generazioni nuove che seppero 

giungere all 'unità della patria, creando per prima nella regione 

lucana la riscossa dell'agosto 1860. La insurrezione finale e 

trionfante, attraverso le cospirazioni, le ansie, i tentativi, le delu

sioni, i tormenti , le persecuzioni, i martiri del '21 e del '48, è 

stret tamente, indissolubilmente collegata e saldata con quegli 

eventi lontani. E non di rado negli eventi sopravvenuti ritornano 

i nomi dei martiri del 1799 nei figli, nei nepoti, nei congiunti e 

quelli degli altri che salvarono in quel turbine la vita, ma attra

verso esilii, carceri, persecuzioni, confische continuarono non 

domi la santa battaglia. 

L'anelito alla libertà, l'amore alla patria, il senso eroico, religioso 

della vita, soprattutto la coscienza civile e politica sorsero e si 

formarono in quegli anni, e, rafforzandosi, passarono, face sacra ed 

ardente, alle nuove generazioni. 

L o s c r i t t o d i G . F O R T U N A T O (Il 1799 in Bas.) o r i g i n a r i a m e n t e i n 

Arch. stor. nap. ( X X I V , 1899) i u r i p u b b l i c a t o i n Scritti vari ( T r a n i 

1900 e F i r e n z e 1923) : d e l l o s t e s s o v. p u r e : I napoletani del 1799 , 



F i r e n z e 1 8 8 4 — Per le lapidi ai martiri della patria i n II Mezzo

giorno e lo stato ital.; B a r i , L a t e r z a I I , p . 8 0 e s u l F . : D B P I L A T O S . , 

Notizie bibliograficlie su 67. F. i n Arch. stor. Calabria e Lue, 1 9 3 3 . 

L o s c r i t t o d i B A F F A E L E S A R R A s i i n t i t o l a : La riv. repubblicana 

del 1 7 9 9 in Bas., frammenti di cronache inedite, M a t e r a 1 9 0 1 e d e U o 

s t e s s o : Matera nel 1 7 9 9 , i v i 1 8 9 9 , c h e t r o v a s i t r a s f u s o p o i n e l p r i m o . 

L a t r a t t a z i o n e d i G. R A C I O P P I è i n Storia dei popoli della Luca

nia e della Basilicata. ( R o m a 1 9 0 2 ) , I I , p . 4 1 3 e s e g g . 

G l i a l t r i s c r i t t i s u l 1 7 9 9 i n B a s . s a r a n n o r i c o r d a t i i n s e g u i t o . 

P e r N . C a r l o m a g n o , v . R A C I O P P I , op. cit., I I , p . 4 4 5 e F O R T U 

N A T O , Scritti varii, p . 1 0 7 ; p e r F . M a s t r a n g e l o : R O N D I N E L L I P . , 

Montalbano ionico e i suoi dintorni, T a r a n t o 1 9 1 4 ; p e r N . P a l o m b a : 

T E L E S C A , Doe. inedito sopra i fatti di Avigliano durante la repubblica 

partenopea, P o t e n z a 1 8 9 2 ; p e r M . G r a n a t a : D ' A Y A L A , La vita di 

M. 0. professore all'Acc. mil. Provinciale dei Carmelitani, martire 

della libertà 1 2 Die. 1 7 9 9 , N a p o l i 1 8 7 6 ; p e r N . F i o r e n t i n o , R O N D I N E L L I , 

op. cit. e C A P U T I , Tenue contributo alla storia di Grumento e Sapo-

nara e c c . N a p o l i 1 9 1 2 , p . 2 0 8 ; p e r C. G r o s s i : P E S C E C , Lagonegro 

nel 1 7 9 9 e C. Grossi, L a g o n e g r o 1 9 0 0 - Storia della città di Lagonegro, 

N a p o l i 1 9 1 4 , p . 2 5 8 e s e g g . ; p e r G . L . C a r d o n e : D E P I L A T O S . , Nuovi 

profili e scorci, P o t e n z a 1 9 2 8 , p . 1 7 e s e g g . - M A T O N E P . , G. L. C. di 

Bella, autore del Te deum dei Calabresi, M u r o L u e . 1 9 0 3 - F O R T U 

N A T O G. , I napoletani del 1 7 9 9 , F i r e n z e 1 8 8 4 - S A N S O N E D . , Il 1 7 9 9 

a Bella con un memoriale dell'epoca ( A r c h . s t o r . C a l a b r i a e L u e . I V ) . 

P e r t u t t i i l F O R T U N A T O , i l R A C I O P P I , i l S A R R A , op. cit, B R I E N Z A 

R . , Il martirologio della Lue, P o t e n z a 1 8 8 2 , L A C A V A M . , La Bas. nella 

storia del Risorgimento naz., N a p o l i 1 8 9 5 c o n l e v a r i e o p e r e g e n e r a l i 

s u l l a r e p u b b l i c a n a p o l e t a n a . 

P e r F . L o m o n a c o : A L B E R T A Z Z I , La fine di un filosofo ( N a t u r a e d 

a r t e , 1 9 0 7 ) ; B I A N C H E T T I , Della vita e delle opere di F. L. ( I s t i t u t o 

V e n e t o , V e n e z i a 1 8 5 9 ) ; F U B I N I , L'amicizia fra V. Foscolo e F. L. e c c . 

( G i o r n . s t o r . l e t t . i t a l . 1 9 3 7 ) G A L L A V R E S I , Il L. in Lombardia ( A r c h . 

s t o r . l o m b a r d o , 1 8 0 9 ) , M A Z Z I L L I , Della vita degli scritti e del pensiero 

poi. e civ. di F. L., T a r a n t o 1 9 1 3 , - Per F. L., T a r a n t o 1 9 1 1 ; N A T A L I , 

Due colleghi di L. a Pavia ( B o l l . S o c . p a v . 1 9 1 2 ) - F. L. e il sentimento 

naz. nell'età napoleonica ( N . A n t . 1 9 1 2 ) - F.L. a Pavia - F . L . , T o r i n o 

1 9 1 9 ; E O N D I N E L L I - F. L., T a r a n t o 1 9 0 9 ; T O R R A C A F . - F. L. nel 

Cinquantenario dell'unità naz., P o t e n z a 1 9 1 1 e p o i i n Scritti vari, 

S o c . e d . A l i g h i e r i , 1 9 2 8 . 

P e r M . P a g a n o : B R U N E L L I , Il progetto costituz. di M. P. per 

la repubblica nap. ( B o l l . s t o r . g i u r . n a p . 1 9 1 1 ) ; B U S T I C O , Il concetto di 

progresso della storia in M. P. e in Condorcet ( R i v . L i g u r e 1 9 0 5 ) ; 

C A S S I N O , Il teatro di M. P. e la critica di P. Napoli Signorelli, N a p o l i 

1 9 0 7 ; C O L L O T T I , Il pensiero fil. e civ. di F. M. P. ( C i v i l t à m o d e r n a 



1 9 3 3 - 3 5 ) ; M. P. legislatore ( E i v . i n t . f i losofìa d i r i t t o , 1 9 3 5 ) ; C A S T E L 

L A N I , M. P. e i suoi tempi, P o t e n z a 1 8 6 6 ; D E L V E C C H I O , Effetti morali 

del terremoto in Calabria secondo F. M. P., B o l o g n a 1 9 1 4 ; D E R U G 

G I E R O , Il pensiero poi. meridionale, B a r i , L a t e r z a ; F E R O R E L L I , M. P. 

a Milano ( A r c h . s t o r . l o m b a r d o 1 9 1 8 ) ; P I N Z I , M. P. criminalista, 

T o r i n o - Il rinvenimento di una commedia di F. M. P. ( in Almanacco 

dell'avv., 1 9 3 8 ) ; F O R M I C H I , Commemorazione di P. nelle celebrazioni 

campane, 1 9 3 8 ; G I A M P I E T R O L . , Il diritto romano nell'opera di M. P. 

( c o n f e r e n z a i n e d i t a a l l a Sez . S t u d i r o m a n i d i P o t e n z a ) ; G E N T I L E , Dal 

Genovesi al Galluppi, N a p o l i 1 9 0 3 ; K E R B A K E R , M. P., d i s c o r s o , 

N a p o l i 1 8 7 0 ; L A C A V A M . , M. P., R i o n e r o 1 8 8 9 , Per l'inaugurazione 

del monumento a M. P. a Brienza, P o t e n z a 1 8 9 1 ; L A C A V A P . , Discorso 

commemorativo pronunziato a Boma il 2 9 ottobre 1 9 0 8 per l'inaugura

zione del busto al Pincio ; L A P O R T A , M. P. e il pensiero del sec. XVIII, 

L a n c i a n o , 1 9 3 8 ; M A M I A N I , Dell'anima, dialogo, P a r i g i 1 8 2 6 ; M A R C I A N O , 

Da M. P. a Pessina, N a p o l i 1 9 3 7 ; N E G R I , Genesi stor. e giur. della co

stituzione nap. del 1 7 9 9 , L u c c a 1 9 1 6 ; O T T O N E , P. M. e la tradizione 

viehiana e c c . M i l a n o 1 8 9 7 ; P A L A D I N O A . , Il pensiero pedagogico di 

M. P., R o m a 1 9 1 3 , P E S S I N A E . , Il pensiero sociale di M. P. ( in Discorsi, 

I , p . 1 2 5 , N a p o l i 1 9 0 4 ) ; P E T T I , Saggio critico sulle opere di M. P. 

N a p o l i 1 9 0 5 ; R A V A , M. P. a Boma, i n N. Ant. 1 9 2 0 ; R I N A L D I A . 

Discorso pel monumento a M. B., P o t e n z a 1 8 9 0 ; R o c c o E . , Di M. P, 

e di un'opera poco nota, i n Scritti vari, N a p o l i 1 8 5 9 ; S A L A , Natura 

storica e coscienza soc. nel pensiero poi. ital. del sec. XVIII, C a r a b b a 

1 9 3 7 ; S A L E R N O , M. P. e l'abolizione dei feudi, P o t e n z a 1 9 1 0 ; S A N T O R O , 

M. P. i n Bas. nel mondo, 1 9 2 4 ; S O L A R I G . , M. P. e la politica anno

naria in un'opera poco nota di M. P. (Bìforma sociale, 1 9 1 7 ) - Di 

un'opera poco nota di M. P. - La disputazione sull'antica Calvi, T o 

r i n o 1 9 2 5 ( A t t i A c c . S c i e n z e ) - L'attività legislativa di M. P. nel 

governo repubblicano del 1 7 9 9 a Napoli, T o r i n o 1 9 3 4 - Le opere di M. P. 

ricerche bibliografiche, T o r i n o 1 9 3 6 ; Z A N A R D E L L I , M. P. discorso 

tenuto a Brienza nel 1 8 9 1 scoprendosi il monumento. 

I I . - CONDIZIONI GENERALI DEL REGNO E PARTICOLARI 

DELLA BASILICATA 

Chi si ponga a studiare il fortunoso periodo della storia 

d'Italia, sul finire del sec. XVII I , non può non fare t ra l'altre 

alcune rilevanti constatazioni. 

Le condizioni politiche, economiche, sociali del mezzogiorno, 

assai diverse sotto molti aspetti da quelle del settentrione, erano 



analoghe se non peggiori forse a quelle delVancien regime francese, 

donde sorse e si propagò, feroce e livellatrice, la rivoluzione del-

l'89 ; ma prima ancora che fosse scoppiata in Francia, prima della 

sua rapida diffusione e propagazione con varia fortuna nelle altre 

nazioni, già in Italia ed anche nel mezzogiorno alcuni spiriti vi

gili, sensibili, illuminati, venuti su da varii ceti, patrizio, borghese, 

ecclesiastico, avevano sentita e presentita la rivoluzione imminente, 

10 scontento e le irrequietudini dei popoli, avevano compreso, in 

un bisogno, in un'ansia di rinnovamento, che le condizioni di mi

seria, di sopraffazione, di sfruttamento, in cui i popoli si trovavano, 

dovevano cessare. E con gli scritti e l'azione avevano proclamata 

la imperiosa necessità di apportare nel paese una radicale trasfor

mazione sociale e politica, e ciò anche come mezzo e fine per la li

bertà e la indipendenza della patria, meta che da una forma vaga, 

indecisa si andava sempre più delineando e concretando. 

Le idee della rivoluzione francese quindi non crearono i moti 

rivoluzionari (spesso tumulti ricorrenti ed incomposti di plebe o 

sommovimenti di popolazione diretti contro gli elementi locali più 

che contro le dominazioni straniere) i quali nel nord come nel sud 

d'Italia si susseguirono e si moltiplicarono con alterne vicende in 

quegli anni, ma diedero loro, talora, soltanto la spinta. Già si sentiva 

11 nuovo spirito dei tempi, già la vaga aspirazione ad un nuovo or

dine di cose cominciava a diventare una più netta, più sentita con

sapevolezza, la tendenza riformatrice era nell'aria e si intensificava 

si diffondeva ad opera di studiosi, di politici, di ministri, di sovrani: 

gli uni ne avevano studiato il fondamento, la ragione, la forma, ave

vano discusso, proposto tut to un vasto e serio programma di ri

forme, gli altri avevano cominciato in una nobile gara ad attuarle, 

a legifìcarle. Tra la metà e la fine del '700, dal 1748 al 1793, quindi 

prima ancona dello scoppio rivoluzionario francese, durante un 

buon periodo di pace, studiosi, ministri, principi in alcune regioni 

d'Italia, specie in Lombardia ed in Toscana che godevano di una 

maggiore autonomia, avevano cercato di risollevare il livello del

l'Italia togliendo barriere doganali, sviluppando traffici, cercando 

di migliorare le condizioni delle varie classi, compresa quella più 

umile. Ed anche nel mezzogiorno quel soffio benefico e vivificatore 

giunse e si propagò, ma in ben diverse condizioni. 



La dominazione spagnuola nel mezzogiorno era durata per più 

di due secoli quasi ininterrottamente, succedendo alla monarchia 

aragonese e per quanto nei suoi riguardi si vada accentuando in 

alcuni studiosi un giudizio più sereno e più equo, non può negarsi 

che anch'essa, come quasi tu t te quelle che la precedettero, aveva 

danneggiato, corrotto, lasciato i popoli soggetti nella maggiore 

miseria materiale e morale. Quella austriaca che le successe dal 1707 

al 1734, sia per la brevità del tempo e sia per il doloroso stato in 

cui trovò il Regno, ben poco poteva mutare e mutò. Quando in 

quell'anno ascese al trono Carlo I I I di Borbone, figlio del Re di 

Spagna Filippo V e di madre italiana, Emichetta Farnese, e si 

notò come egli intendesse portare un nuovo indirizzo di governo, 

sorsero molte speranze, anche perchè dopo tant i lunghi e tormentosi 

anni di governo vicereale, si vedeva finalmente sul trono di Napoli 

una monarchia autonoma. È ben noto che quel sovrano non deluse 

le speranze — giacché, per quanto sospinto spesso solo dai suoi stessi 

interessi e non di rado con incertezze e perplessità e qualche volta 

con contrasti di intransigenza e bigottismo, — apportò indubbia

mente — specie ad opera del ministro Tanucci, che egli aveva richia

mato dalla Toscana e da semplice magistrato elevò al grado di 

primo ministro, e degli altri valentuomini di cui il Tanucci si cir

condò, — notevoli e benefiche riforme. Contenne infatti la smodata 

potenza baronale limitandone le prerogative, frenò la potenza del 

clero restringendo il diritto di asilo e le attribuzioni del foro eccle

siastico, nominò migliori magistrati e si preoccupò dell'ammini

strazione della giustizia, venale, corrotta, partigiana, riformò molte 

leggi, represse molti abusi, resistette vigorosamente alle intempe

ranti pretese della Curia romana, diede un nuovo incremento al

l'agricoltura, alla industria, alla istruzione, cercando di migliorare 

le condizioni morali e materiali del contadino, proteggendo i buoni 

ed i dotti. Per sfortuna del Regno, dopo appena 24 anni e pro

prio quando si sarebbero visti più tangibili i benefici della sua politica, 

fu chiamato al trono di Spagna e, t ra il rimpianto di tutt i , lasciò il 

reame nel quale gli successe il terzogenito di appena 8 anni, Fer

dinando IV, sotto la tutela del ministro Tanucci. Questi continuò 

ad essere l'anima della reggenza, ma fu poi allontanato quando il 

Regno passò di fatto nelle mani di Maria Carolina, la figlia dell'Im-



peratore d'Austria Francesco I e di Maria Teresa, la quale, giova

nissima aveva sposato il Re Ferdinando e prese ben presto sul so

vrano il predominio assoluto, non solo nella Corte ma anche nel go

verno. Pure durante la reggenza il Tanucci, con la ispirazione, il 

consiglio, la collaborazione e la cooperazione degli uomini più de

gni del Regno, dal Filangieri al Galante, dal Genovesi al Pagano, 

mantenne per quanto gli fu possibile la sua politica liberale, risana-

trice, favorendo le classi più povere, abolendo decime, mettendosi 

contro il baronaggio ed il clero, sopprimendo conventi, limitando 

sempre più la giurisdizione ecclesiastica, allora onnipotente, ed al

largando quella civile. E la giovane Regina che aveva ceduto anche 

essa agli allettamenti delle logge massoniche di cui fece parte, da 

prima lo assecondò, seguendo del resto l'esempio degli uomini della 

sua stessa casata, ma non appena scoppiò la rivoluzione francese, 

ella, arciduchessa d'Austria e sorella della regina Maria Antonietta, 

si distaccò decisamente da lui, mostrandosi piena d'odio contro lo 

spirito della rivoluzione. E la lotta viva ed aspra che anch'essa 

aveva ingaggiata per lo Stato contro i poteri della Chiesa e contro 

il baronaggio laico ed ecclesiastico, si trasformò ben presto in una 

persecuzione cieca, selvaggia, inesorabile contro i liberali, i patriotti, 

i giacobini, i massoni, considerati nemici della religione e della 

monarchia. 

Al Tanucci era succeduto il marchese della Sambuca, am

basciatore alla Corte di Vienna, e poi il Caracciolo e sia l'uno che 

l'altro seguirono ancora la sua politica, specie in rapporto alla 

Chiesa, giacché fu proprio il Caracciolo che osò abolire il famoso 

omaggio della chinea, cioè del cavallo bianco e dei settemila 

ducati che il giorno di S. Pietro si offrivano al Pontefice come \ 

segno di vassallaggio del Reame alla Santa Sede ; ma al Caracciolo 

nel 1799 segui l'Acton e d'allora il regno divenne anche ufficial

mente strumento in mano dell'Inghilterra e degli stranieri. 

Il programma dei riformisti e dei novatori cui facevano capo 

Re Carlo I I I , il Tanucci ed i suoi successori, era stato varia

mente e profondamente studiato e preparato anche con numerose 

pubblicazioni, soprattutto di soggetto economico che aveva allora 

il predominio negli studii. Esso aveva specialmente tre capo-

saldi : l'elevazione della proprietà terriera e dell'agricoltura) 



una più equa distribuzione degli oneri fiscali e delle mercedi, 

un'assoluta libertà, sia civile, politica, religiosa, sia agricola 

industriale, commerciale. Per raggiungere tali resultati era ne

cessario creare tu t t e le condizioni più favorevoli per la produzione 

della terra, per la vita ed il miglioramento economico e morale 

dell'agricoltura, quindi coltivazione diretta con interessenza del 

coltivatore, disciplina e regolamento dei fiumi e dei torrenti, irri

gazioni delle campagne, risanamento delle terre e dei paesi, rico

stituzione dei boschi. Considerando la proprietà come la base 

dell'agricoltura e questa come una funzione sociale, nobilitando 

il lavoro, proclamando l'assoluta libertà in tu t t i i campi, i rifor

misti logicamente proclamavano e consigliavano la distruzione 

di tu t to quanto contrastasse lo sviluppo o sminuisse l'azione del

l'agricoltura, cioè manomorta, fedecommessi, feudi, decime, an-

garie, pie fondazioni e simili, e d 'al tra parte la lotta contro ogni 

forma di assolutismo e despotismo ; l'abolizione, di dazii, gabelle, 

pedaggi e la radicale trasformazione del sistema tributario allora 

in at to. 

Quelle riforme e lo spirito che le avvivava rispondevano pie

namente alle condizioni del Regno, come vedremo, ma esse non 

ebbero e non potevano avere un concreto e largo beneficio, oltre 

che per le svariate ragioni e vicende già da noi accennate, anche 

per le secolari condizioni di eccezione, contro le quali urtavano, 

per la stessa vastità del Reame, nel quale le leggi si applicavano 

con ritardo di mesi, per le intrusioni straniere e di eserciti stra

nieri che si susseguirono e perturbavano i governi, soprattutto 

per la classica aspra battaglia che risaliva al Giannone, ingag

giata dallo Stato napoletano contro la Curia, per rivendicar la 

sua autonomia e che costituì forse per le riforme uno dei maggiori 

ostacoli. Le condizioni del Regno erano veramente di eccezione 

e non era possibile così che esse potessero con le riforme mu

tare se non del tu t to almeno grandemente, che anzi, sotto certi 

rispetti, si vennero qualche volta ed in certi periodi forse anche 

ad aggravare. 

Il Reame era per la gran parte, anche nei centri maggiori, 

in uno stato di civiltà arretrato, rudimentale, primordiale sotto 

tu t t i gli aspetti, economici, politici, sociali. I Parlamenti verso 



la metà del seicento si erano adunati per l 'ultima volta, poi erano 

stati aboliti e dominavano così, con ogni sorta di arbitrii, privi

legi, immunità, soperchierie, due classi, la nobil tà ed il clero. Due 

terzi della intera proprietà immobiliare e delle terre erano in 

mano agli ecclesiastici (in Francia invece solo per un terzo) e 

l'altro terzo quasi del tu t to in mano ai baroni. La borghesia, 

scarsa di numero e povera anch'essa, non aveva alcun potere, 

e si venne man mano creando e formando soprattutto sui mar

gini della nobiltà indebitata e squattr inata : il popolo, cioè la 

massa, la plebe abbruti ta d a l lavoro, dalla miseria, dall'oppres

sione, dalla malaria, pronta ma ignorante e superstiziosa, lavo

rava per tu t t i e portava la croce ed il peso di tu t t i . Sulla fine del 

'700 su quasi 4 milioni di abitanti v i erano nel Reame 130 mila 

ecclesiastici (55 mila preti, 50 mila frati e 25 mila monache) con 

9 milioni di ducati di rendita, cioè quasi un mil iardo di capitale 

con esenzioni e privilegi di ogni genere, e vi erano 6200 famiglie 

nobili con 4 milioni di ducati all 'anno esenti quasi del tu t to da 

tributi. Dei paesi che formavano il Reame 1881 erano feudali, 

384 demaniali e nel 1734 dei 2765 comuni solo 50 non erano in

feudati e molti di essi, r iscattat i dal dominio baronale per pas

sare a quello regio, erano s tat i rivenduti. 

La gran parte della popolazione, rappresentata come rile

vammo, da ecclesiastici e da nobili, era formata da 380 mila 

famiglie, dedicate all'agricoltura ed alla pastorizia, con pochi 

medici (2280) ed un numero sterminato di avvocati , magistrati, 

impiegati al Tribunale, procuratori, notai, addett i di polizia, 

cioè di forensi : solo in Napoli se ne contavano 26 mila. 

Le autorità in genere venali, corruttibili, ligie ai più forti, 

e la concezione della giustizia rispondeva pienamente alla pratica 

di essa. Sul fondo di un governo assoluto e tirannico, facile al

l'arbitrio, alla prepotenza ed alla corruzione, non era una ga

ranzia ma una sopraffazione : i birri , i michelotti della milizia 

e della polizia, gli scrivani, gli algozini, gli armigeri baronali, i 

1 mastrodatti cioè i cancellieri, capaci d'ogni nequizia, alteravano, 

sottraevano documenti, carpivano confessioni, taglieggiavano, 

mettevano a prezzo tu t to , e d'altra par te , senza giustizia e senza 

difesa, le pene che venivano irrogate, atroci ed infamanti, non 



rieducavano le popolazioni e non le correggevano, le abbruti

vano sempre più ed invece di allontanarle le sospingevano alla 

delinquenza, nella quale trovavano molto spesso consiglieri, isti

gatori, complici gli stessi birri ed armigeri. 

La istruzione scarsissima, limitata, deformata, pur essendovi 

nei centri e nelle periferie uomini dottissimi e di grande valore, 

aveva un carattere nelle persone e nell'oggetto quasi esclusiva

mente ecclesiastico, era concentrata in chiostri o in seminari 

di cui ve ne erano 132 diocesani : scuole quasi nessuna, 3 elemen

tari a Napoli e 25 nelle provincie, e soltanto nel 1766, quando 

furono soppressi i Gesuiti, vennero istituite scuole secondarie 

laiche e licei, con i 208 mila ducati ad essi confiscati e devoluti 

al miglioramento dell'insegnamento, ove predominava il latino. 

E su tu t to questo una legislazione farragginosa, caotica, 

contradittoria, molteplice (romana, longobarda, greca, sveva, 

angioina, aragonese, spagnuola, austriaca), e alla legislazione vera 

e propria s'aggiungevano statuti , consuetudini, prammatiche, 

decreti, privilegi, un groviglio inestricabile che tentò t ra gli altri 

di coordinare un giurista lucano, Lorenzo Cervellino. E vi si eser

citava e si affinava lo spirito acuto e sottile dei legisti e si cro

giolava quella tendenza litigiosa che, dai meridionali ereditata 

forse dai Greci, dava luogo a innumerevoli, interminabili, tena

cissimi litigi t ra nobili e nobili, clero, conventuali ed univer

sità, patrocinati con ardore, moltiplicati allo infinito, gonfia

t i da tu t t e le sottigliezze e passati per tu t t i gli stadi ad opera dei 

forensi. Classe cotesta sotto certi rispetti allora come spesso nefasta 

(non occorre ricordare le atroci parole di certi storici contro di loro) 

ma ad essa appartennero e da quel ceto uscirono anche intelletti al

tissimi ed anime indomite di patrioti, di giuristi, di politici 

(Vico, Giannone, Filangieri, Grimaldi, Cirillo, Pagano, Colletta), 

ed essi diedero coi loro scritti, con la loro azione, in cui trionfava 

lo spirito di esame e di critica, t ra l'altro un notevole apporto 

a quell'aspra dura battaglia dello Stato contro la Chiesa per la 

emancipazione dalla sottomissione alla Curia romana. 

Litigi e lotte forensi che intensificavano ancor più le antiche 

e profonde divisioni esistenti nei paesi, i contrasti asperrimi 

tra paesi e paesi, i dissidii t ra nobili e nobili, t ra nobili e clero, t ra 



clero e frati, che ora si univano contro il popolo o contro la Chiesa 
ed ora si battagliavano t ra loro per misere competizioni di premi
nenza, di giurisdizione o semplicemente di precedenze formali o 
si univano col popolo contro gli altri quando tornava comodo ai 
loro contingenti interessi, per le loro beghe, molto spesso create 
ed alimentate dall'ozio. 

Ma un'altra caratteristica della società meridionale all'epoca 
di cui ci occupiamo era rappresentata dalla mancanza assoluta 
oramai di una classe dirigente e dallo scarso per non dire nullo 
senso di solidarietà verso il popolo. 

In ciascuno degli Stati che formavano allora l 'Italia vi era 
stata sempre una classe che aveva il compito e la responsabilità 
del governo della cosa pubblica, dirigendo la politica, occupandosi 
dei problemi particolari, at tenuando in qualche modo le conse
guenze delle dominazioni straniere o delle oppressioni politiche. 
In alcune regioni erano le grandi famiglie venute dagli antichi 
ordinamenti feudali che avevano dato uomini insigni come diplo
matici e ministri, in altre l'aristocrazia militare, il patriziato mi
litare, marinaro, commerciale, in altre ancora la nobiltà arti
giana e comunale. Nel mezzogiorno, mentre in passato le famiglie 
feudali specie normanne, sveve, angioine, avevano dato uomini 
eccellenti, mancava oramai del tu t to nei centri come alla periferia 
una classe dirigente ed insieme ogni sentimento di solidarietà 
verso il popolo. Gli stessi uomini superiori dell'epoca, — per tante 
ragioni indipendenti dalla loro volontà e provenienti dallo stato 
politico del Reame e dalla sua organizzazione che li lasciava da 
parte, anzi li avversava, — potevano ben poco. In essi non parlava 
la voce del popolo, pur quando da esso provenivano, ed i dotti, gli 
scienziati, i letterati, gli uomini di pensiero, i cospiratori, i pa
trioti, finivano per costituire una casta chiusa, come la nobiltà, 
vivendo nel loro mondo spirituale, nella loro torre eburnea, fuori 
ed al di sopra del popolo, anche quando si gettavano per esso 
nella lotta eroica per la libertà e la indipendenza. 

Questo dal lato spirituale e sociale. Ma il Reame presentava 
in quegli anni uno stato veramente miserevole dal punto di vista 
economico e finanziario. La proprietà era accentrata ed immobile 
in poche mani tenaci e rapaci. Iniqua e trista era l'organizza-



zione dei t r ibuti per la quale, mentre si liberava da ogni aggra

vio la proprietà baronale ed ecclesiastica, se ne riversava tu t to 

l'onere sul resto della popolazione, soprattutto sul popolo minuto 

che sosteneva tu t t i i pesi, ordinarli e straordinarii, questi molto 

spesso ancor più frequenti degli altri, e che non ricavava nulla 

dal suo lavoro, non aveva diritto ad alcun beneficio, e senza pos

sibilità di ribellarsi doveva subire gli arbitri, le prepotenze, le 

ruberie dei padroni e dei loro sgherri, dei percettori di dazii e 

gabelle, dalle pretese sempre rinascenti e mai paghe. 

Come è noto il sistema tributario era triplice, a catasto, a 

gabella, a testatico. Col primo i proprietarii erano colpiti nel 

reddito, ma poiché la proprietà, come dicemmo, in gran parte 

era dei baroni e del clero, l'onere catastale ricadeva tu t to sui 

pochi liberi possidenti e quindi solo sui contadini. Col secondo a 

gabella si pagavano dazii o tasse indirette sui generi di più largo 

consumo e su altre materie e naturalmente tu t to veniva tassato, 

dalla farina, dall'olio, dal vino al sale, alla verdura, al cacio, 

dalla carne fresca o macellata al salnitro, alla seta : nulla era 

lasciato senza tassazione ed alle gabelle si aggiungevano ancora i 

varii altri balzelli feudali e comunali pei quali si pagava ancora 

il resto, dalla molitura della farina alla cottura del pane, al t rap-

peto delle olive. Peggio ancora era il sistema del testatico, rela

tivo ad arti e mestieri, giacché la tassa non ricadeva sul solo capo 

della famiglia ma su tu t t i i suoi componenti compresi i minori 

dei 18 anni, e da essa erano al solito esclusi i grossi commercianti, 

i terrieri, gli uomini di toga, di chiesa, di scienza, così che anche 

la tassa di capitazione ricadeva quasi esclusivamente sulle classi 

lavoratrici e sugli agricoltori, ai quali non rimaneva che la rovina 

o il contrabbando. 

È facile comprendere le nefaste conseguenze di questo stato 

di cose. Nessuna iniziativa di alcun genere, nessuno sviluppo di 

industrie che erano soffocate sul nascere, nessun interesse e nes

suna possibilità di trasformare, migliorare la terra, aumentare i 

prodotti, creare traffici ; la maggiore sempre crescente miseria 

del popolo che viveva per la gran parte in tane sudice e sozze, 

che, profondamente buono, docile, laborioso, patriarcale e pri

mitivo, si consumava nella più grande depressione morale e finan-



ziaria, in una dolorosa atonia sentimentale e fisica che dagli os

servatori superficiali era ritenuta mala volontà, inerzia, tendenza 

al dolce far niente e che ogni tanto si ribellava disperato in som

movimenti disordinati o trovava nel brigantaggio uno scampo 

ed una liberazione. 

Dicemmo già le svariate ragioni per le quali le migliori ri

forme non potevano dare nè dettero di fatto, specie nelle regioni 

più lontane ed isolate del Regno, i loro benefici risultati. La Basi

licata doveva meno di tu t te avvantaggiarsene per le sue parti

colari condizioni anche in rapporto alle altre finitime. Tagliata 

fuori e quasi segregata, con scarsissime comunicazioni interne e 

due soli sbocchi al mare, Rocca Imperiale e Maratea, dove vi 

erano le due dogane, quasi senza strade e soli fratturi o sentieri 

che si snodavano lungo precipizi e dirupi, con fiumi sprovvisti 

di ponti, torrenti abbandonati a sè stessi, gonfi, senza argini, con 

piene fragorose e distruttrici : nel suo nucleo centrale montuosa, 

ricoperta di selve fitte ed estese, con clima per la gran parte 

rigido e per molti mesi coperta di nevi che la isolavano sempre più, 

le facevano mancare non di rado cibi e farmaci e le ritoglievano 

ogni comunicazione, con paesi a grandi distanze nel territorio 

estesissimo, conteneva una popolazione t ra primitiva e patriar

cale, per la gran parte di agricoltori e pastori, esposta nei secoli 

alle violenze delle soldatesche più varie e dei briganti che ren

devano malsicure anche le strade e ancor più difficili e rischiosi 

i viaggi ed i traffici, costretta per la insicurezza dei campi e 

spesso per la malaria a vivere nei paesi in grotte, antri , abituri 

trogloditici. 

Anche laggiù come nel resto del Regno le classi dominanti 

erano i baroni ed il clero. Gli uni, spesso lontani, specie quando 

con Carlo I I I sorse a Napoli una vera Corte e quel Re cercò di 

richiamarli nella capitale per allontanarli dalle provincie, vi 

dominavano e spadroneggiavano in tu t t e le forme, direttamente od 

a mezzo di rappresentanti rapaci e venali, e, costretti dalla loro 

vita di ozio, di mondanità e di vizio ad avere molto danaro, sfrat

tavano in ogni maniera i loro feudi ed i loro vassalli. Il clero nu

merosissimo, quasi un ordine privilegiato insieme coi baroni, as

sorbiva la proprietà immobiliare della regione, tenace ed ineso-



rabile nella tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi contro tu t to 

e contro tu t t i . Il rimanente della popolazione che complessiva

mente era di gran lunga inferiore al mezzo milione, costituito da 

contadini e pastori con pochi artigiani ed un esiguo numero di 

avvocati, medici, notai e farmacisti. Scarsissimi i commerci, 

oltre che per le comunicazioni mancanti e le altre condizioni rile

vate, pei dazi assorbenti che uguagliavano spesso il valore della 

merce. Il Perrone, esaminando gli at t i del Supremo Tribunale di 

commercio di Napoli, nulla rinvenne su contese commerciali ed 

industriali della Basilicata e solo in tant i anni una questione di 

avaria a Maratea dove, come dicemmo, vi era una delle dogane 

con un reddito minimo. Scarsissime altresì le industrie, quasi 

esclusivamente di natura casalinga e paesana pei bisogni fami

liari e locali (lana, canapa, cotone, concia di pelle, specie a Monte-

murro e Lauria, mulini ad acqua, frantoi per le olive, gualchiere, 

lavori in ferro, specie ad Avigliano, Ruoti, Lagonegro, Spinoso, 

Sarconi, lavori in terraglia, tintorie, cappelli, tappezzerie, stoffe, 

specie a Ferrandina che diede loro il nome di flannine) con pre

dominanza dell'agricoltura, grani, olii, vini, ma soprattut to della 

pastorizia, sia per l 'abbondanza e bontà di pascoli pregiatissimi 

e rinomati (tra gli altri quelli dei Foi, di Pisterola in agro di 

Muro, del Monte Sirino) e sia specialmente perchè baroni e clero 

investivano a preferenza i capitali in greggi, come industria più 

comoda e meno costosa. 

Scarsissime le scuole e poverissime, quindi elevatissimo l'anal

fabetismo che al tempo dell'unificazione presentava ancora la 

percentuale dell'85,25 per cento abitanti, frequenti e deleterie le 

discordie e le fazioni nello stesso comune, più frequenti ancora i 

contrasti e le lotte asprissime t ra comune e comune per boschi, 

terre, confini, estensione di territorii : citiamo t ra gli altri i li

tigi t ra Montalbano e Tursi, Rionero e Barile, Ripacandida e Melfi, 

Sasso Castalda ed Abriola, Saponara e Viggiano, S. Costantino 

Albanese, Terranova e Noepoli, Castelgrande e Pescopagano, Muro 

e Castelgrande, Trecchina e Maratea, Favale e Rotondella, Epi-

scopia e Fardella. 

L'unico diversivo di quella vita chiusa ed oppressa erano le 

feste religiose, le gite ai santuari, le ricorrenze delle fiere, le quali 



ultime costituivano anche il mezzo per svolgere un po' di com

mercio, se e quando possibile, perchè in quella occasione si strin

gevano o si scioglievano contratti , si provvedeva ai pagamenti 

e si riversavano o riunivano nei paesi acquirenti e venditori. 

In occasione delle feste religiose specie in onore di Santi o 

Sante che godevano di molta devozione, comitive di gente per 

voto o per svago si movevano dai loro paesi verso i Santuari 

più prossimi, ed era più specialmente noto e frequentato quello 

di S. Michele Arcangelo sul Gargano, che costituiva un at to di 

fede, ma aveva anche un vero e proprio carattere di pellegrinaggio 

sacro. 

Diamo qualche cifra. 

Con 127 paesi a cui si erano ridotti in Basilicata i centri 

abitati, i quali al tempo degli Angioini erano 148 e nel '500 disce

sero per terremoti e guerre a meno di 100, con una popolazione 

che nel 1791 poteva ritenersi di 365.842 abitanti, nel 1793 era 

scesa a 369.434 ed ai primi del'800 resultava di 361.418, cifre 

che vanno prese con approssimazione perchè non sempre su dati 

sicuri, alla metà del '500 aveva 38753 fuochi, cioè all'incirca 

200 mila abitanti, nel '600 196 mila e nel 1736 200.750 e con una 

estensione di 2623 miglia quadrate pagava per ducati 171.545,16 

di tasse, cioè ducati 16,08 a persona, quasi lire 200. 

Numerosissimi gli ecclesiastici. Tenendo presenti i dati rac

colti dal Del Re in un calendario per l'anno 1824 consacrato inte

ramente alla Basilicata e che costituiscono il migliore elemento, 

anche per l'epoca di cui ci occupiamo, vi erano 1866 preti, 

579 monaci e 602 monache, cioè circa 3000 ecclesiastici, il mag

gior numero nel Potentimo ed il minore nel Lagonegrese, con 

116 conventi di frati, 17 di monache, 5 conservatori di donzelle, 

7 vescovati (Lavello, Matera ed Acerenza, Venosa, Tricarico, 

Anglona e Tursi , Potenza, Muro), dei quali il più ricco era Tri-

carico con 8000 ducati di rendita ed il più modesto Lavello ; 

con 12 seminari, dei quali 4 (Anglona e Tursi, Chiaromonte, 

Marsicovetre, Melfi) scomparsi per la fuga dei vescovi. Matera 

nel 1759 con 3159 fuochi aveva 248 sacerdoti, oltre i frati e le 

suore, e dei 93.250.12 tom. della estensione del territorio ben 

67 mila erano della Chiesa. Moliterno nel 1729 con 2000 abitanti 



aveva 32 preti, 4 suddiaconi, 6 accoliti, Irsina con 3565 abitanti 

aveva 4 conventi con varii luoghi pii, 24 canonici, Vignola con 

4000 abitanti ben 70 preti e 150 conversi. Un viaggiatore set

tentrionale capitato a Pescopagano verso la metà dell'800 come 

scrisse in una elegia, fu colpito dal gran numero dei preti : presby-

ter hic adest, presbyter inde venit. 

L'agro potentino, di ettari 18 mila circa, apparteneva per la 

massima parte a chiese, alla università, al Conte, e la pochissima 

proprietà privata era t u t t a gravata di canoni e censi che mo

stravano l'origine od i rapporti con la Chiesa. 

Nel 1768 si aprirono 21 scuole di cui una a Latronico, col

legi e convitti in ogni sede di R. Udienza e con la espulsione dei 

gesuiti dal Regno furono istituite 3 scuole (Muro, Marsicovetre 

e Latronico) con una superiore a Matera, e nel 1792 e '93 due 

scuole normali ; ma l'istruzione per tu t to il secolo X V I I I anche 

in Basilicata fu data esclusivamente dal ceto dei chierici. 

Delle 127 comunità ben 91 erano prive di strade, vi erano 

soli 400 km. di vie per tu t t a la regione, strade carrozzabili quasi 

nessuna, tan to che il commercio si svolgeva solo a schiena d'a

sino, di mulo o cavallo, con la natica, e vaticali erano dett i co

loro che lo esercitavano, sempre insicuro e pericoloso anche 

perchè corrieri e postieri erano spesso sequestrati per ragioni 

politiche e non di rado depredati. Solo nel 1792 la strada detta 

della Calabria si fermò all'estremo lembo della Basilicata senza 

giungere a Lagonegro ; un ramo di essa che doveva condurre 

ad Atella e poi a Matera giunse nel 1795 a Muro e nel 1797 ad 

Atella, ed un altro ramo ai primi dell'800 era ancora al Marmo 

e giunse a Potenza solo nel 1818. 

L'unica abbondanza come l'unica industria era quella del 

bestiame, giacché un ottavo della regione era a pascolo, pascoli 

come dicemmo copiosi e pregiati, ed un quarto a boschi (197 nel 

Lagonegrese, 196 nel Potentino, 174 nel Materano, 74 nel Mel-

fese). Il bestiame era rappresentato da ben mezzo milioni di capi, 

con trentamila buoi, cinquantaduemila mucche, duecentotrenta

mila pecore, novemila cavalli, sedicimila asini, quattromila muli, 

e centosettantamila maiali, fin dai tempi dei romani i più grossi e 

i più rinomati. Ed i maiali rappresentavano per le popolazioni 



il più sicuro bene, conforto della loro vita misera e grama, so

stegno e risorsa della famiglia ; per essi si aveva, saremmo per 

dire, quasi un culto. 

La popolazione era poverissima, come attestano anche le pa

gine degli studiosi dell'epoca, le relazioni dei Visitatori, le impres

sioni dei viaggiatori che rimanevano colpiti dall 'apparenza esterna 

di essa, seminuda, scalza, malnutrita, scarna anche per infezioni 

malariche, e dallo stato delle abitazioni : ricordiamo per tu t t i lo 

svizzero conte Ulisse De Salis Marschlins che in compagnia del

l'Arcivescovo di Taranto monsignor Capecelatro e del celebre 

naturalista padovano abate Alberto Fortis, proprio in quegli anni 

attraversò molta parte della regione. Oppressa dal fiscalismo e 

dal feudalismo laico ed ecclesiastico, i feudatari, potenti, resoluti 

e prepotenti, si abbandonavano contro di essa agli a t t i più vio

lenti, ai maggiori arbitrii, ai più crudeli maltrat tamenti e, forti 

della padronanza che avevano su tu t t e le autorità locali di cui 

disponevano nel modo più assoluto, esigendo drit t i di pascoli, 

di fida, di terraggio, di scannaggio, di piazza, giungevano ad 

impedire o a vantare dri t t i financo sulle acque delle pubbliche 

fontane. In una pregevole monografia su Muro Lucano si trova 

narrata la storia particolareggiata delle lotte e delle sopraffa

zioni dei feudatari, gli Orsini, e dei loro adepti per oltre t re secoli 

allo scopo di spogliare quell'università delle terre, di strappare 

ai disgraziati abitanti privilegi di ogni genere, e quelle pagine 

possono servire come documentazione della vita di molti, po

tremmo dire, di tu t t i i paesi della Basilicata, specie in quegli 

anni. In esse si trovano oltre che rievocate, documentate le vi

cende ininterrotte di violenze, trappole, corruzioni, persecuzioni, 

inframmettenze, misfatti d'ogni qualità sempre trionfanti e 

sempre impuniti. Erano tempi in cui non era facile trovare protet

tori e difensori : Ascanio Centomani, un dotto e valoroso avvo

cato di Potenza, solo per avere validamente difeso un erede legit

timo contro i gesuiti eredi per testamento, fu mandato in esilio. 

Senza case coloniche nelle campagne, anche per la loro insi

curezza e per la malaria, i contadini si riducevano nei centri 

abitati, in capanne, tane ed antri, in una promiscuità animalesca, 

capanne, antri e tane che erano anch'essi gravati di oneri e pre-



stazioni. Vittime di t u t t e le altre classi che non sentivano general

mente per essi alcun senso umano e cristiano di rispetto e di 

solidarietà, erano oppressi, spogliati in tu t t e le forme, spesso 

non trovavano aiuto e protezione in nessuno e sentivano solo il 

protettore e il vendicatore nel brigante che non di rado moveva 

proprio da loro, quando nel suo istinto criminale non esplicava 

anche contro di essi le sue malvage azioni. 

A dare una idea di quelle che fossero a danno delle popola

zioni le prepotenze feudali ed ecclesiastiche, scegliamo t ra i tant i 

due piccoli episodi, uno anteriore di qualche secolo al tempo di 

cui scriviamo e l'altro invece posteriore di qualche decennio 

anche per dimostrare la continuità di certi sistemi. 

Un contadino di Matera al tempo di Ferdinando il cattolico 

si recò personalmente in Ispagna per parlare col Sovrano e chie

dergli se di uno delitto se pagano due pene, spiegando come per 

ben due volte egli fosse stato per lo stesso reato imprigionato ed 

avesse pagato cospicua somma, la prima volta al Gran Capitano 

e la seconda al Conte di Matera Carlo Tramontano, nome nefa

sto nella storia di quella cit tà e che diede luogo a tragiche scene. 

I l Re ordinò subito che gli fosse restiuita la somma indebita

mente pagata, ma il contadino chiese a Sua Maestà la grazia di 

magnare in Ispagna il danaro, perchè, egli disse, come io torno 

nel Regno lo Conte me farà ammazzare. I l Re provvide subito 

perchè gli fosse restituita la somma e assicurata la vita, ma la 

storia non dice se egli, tornato nel Regno, la scampò veramente. 

L'altro è un piccolo quasi insignificante episodio che si ri

trova nel libro V. Hugo raconté par un témoin de sa vie, storia e 

fantasia della moglie del Poeta. Come è noto il Generale Giuseppe 

Hugo, padre del Poeta, ai primi deH'800 venne inviato in Italia 

per combattere il brigantaggio specie contro Fra Diavolo e capitò 

anche in Basilicata, ed in quel libro si narra che in un villaggio 

di quella regione, Banzi (vi è scritto Banzo), il monistero del luogo 

vietava ai suoi vassalli di fabbricare e li ammassava nelle case 

attigue al convento, alla rinfusa, così che intere famiglie d'ogni 

età e d'ogni sesso vivevano nella stessa stanza e nello stesso letto. 

Il generale Hugo, è detto nel libro, fece di ciò rapporto al Re e 

contraignit les moines à la pudeur. A parte la solita superficialità 



e leggerezza di giudizii e di impressioni e la evidente esagera

zione di certi dati numerici relativi al computo delle famiglie, 

l'episodio è rivelatore : la Badia benedettina di Banzi, una delle 

più antiche del Vulture, e nei secoli non di rado covo e rifugio 

di briganti, t ra lotte asprissime con altri ordini religiosi e col 

clero, ebbe spesso gente cupida, interessata, sopraffattrice del 

popolo, il quale era costretto a riunirsi, per sottrarsi almeno in 

parte a pesi insostenibili, in quei miseri abituri, che han costi

tuito e costituiscono tut tora nel mezzogiorno uno dei problemi 

più gravi. 

N o n è p o s s i b i l e e l e n c a r e t u t t i i l i b r i , g l i o p u s c o l i , g l i s c r i t t i d i 

r i v i s t e e g i o r n a l i c h e si r i f e r i s c o n o a l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l E e g n o 

ne l X V I I I s e c . e d a i p r i n c i p i d e l X I X : m i l i m i t o a c i t a r e q u e l l i c h e 

h o t e n u t o m a g g i o r m e n t e p r e s e n t i e d a i q u a l i h o t r a t t o i d a t i s t a t i s t i c i 

e q u a n t ' a l t r o s i r i f e r i s c e a l l e c o n d i z i o n i d e l l a B a s i l i c a t a . 

I n p r i m a l i n e a l e o p e r e d e l R A C I O P P I , d e l F O R T U N A T O , d e l 

L A C A V A c o l Calendario dell'anno bisestile 1 8 2 4 p e r G i u s , D E L R E 

( N a p o l i 1 8 2 6 ) : e d i n o l t r e : 

A L G R A N A T I , Bas. e Calabria, U t e t ; A N D R E U C C I , Una pagina di 

storia patria, N a p o l i 1 9 1 0 ; A R A N E O , Notizie stor. della città di Melfi, 

F i r e n z e 1 8 6 6 ; A Z I M O N T I , Il mezzogiorno agrario com'è, B a r i 1 9 2 1 . 

C A P U T I F . P . , Tenue contributo per la storia di Grumento e 

Saponara, N a p o l i 1 9 1 2 ; C A P U T I M . , Cenno stor. eccl. della città di 

Ferrandìna, N a p o l i 1 8 7 6 ; C A R A N O D O N V I T O , L'econ. merid. prima e 

dopo il risorgimento, V a l l e c c h i , 1 9 2 8 ; C E N T O L A , Ferrandina e le sue 

remote origini ellenico-luc. N a p o l i 1 8 3 1 ; C I A S C A , Nel I Centenario ele

vazione di Bionero a comune autonomo, F i r e n z e 1 9 1 2 c o n l e a l t r e s u e 

p u b b l i c a z i o n i ; C I C C O T T I E . , Della questione meridionale, M i l a n o 1 9 0 4 ; 

C L A P S T . , Avigliano e i suoi antichi statuti ( A r c h . C a i . e L u e . 1 , ( 1 9 3 0 ) ; 

C R U D O , Venosa e i suoi vescovi, S a l e r n o 1 8 9 4 . 

D E C I C C O , 8. Mauroforte al tempo della repubblica partenopea 

« L u c a n o » , 1 8 9 9 ; D E G R A Z I A , La diminuzione della popol. in Basii., 

R o m a 1 9 2 1 ; D E L O R E N Z O , Venosa e la regione del Vulture, B e r g a m o ; 

D E L Z I O B . , Melfi e le agitazioni del Mélfese, M e l f i 1 9 0 5 - Bicordi di 

storia patria, i v i 1 9 1 5 ; D E P I L A T O S . , Il brigantaggio di Bas. ( i n Biv. 

d'Italia, 1 9 0 7 ) - Fondi cose e figure di Bas., R o m a 1 9 2 2 - Nuovi pro

fili e scorei, P o t e n z a 1 9 2 8 - Leggende sacre di Bas. (Bas. nel mondo, 

1 9 2 5 ) ; D ' E R R I C O G . , Della importanza della prov. di Bas. e c c . , T o r i n o 

1 8 6 5 e d a l t r i s u o i s c r i t t i ; D E S A L I S M A R S C H L I N S , Nel regno di Na

poli e c c . , T r a n i 1 9 0 6 . 



F E S T A , Notizie stor. della città di Matera, 1 8 7 5 ; F R A N C I O S A L . , 
Problemi e questioni delia Bas., R o m a 1 9 2 7 . 

G A T T I N I , Note stor. sulla città di Matera, N a p o l i 1 8 6 2 e d a l t r i 
s c r i t t i ; G I A N N O N E F . , Memorie stor. di Oppido in Bas., P a l e r m o 1 9 0 5 , 

G I O C O L I G . , Notizie stor. di V. Arcangelo, L a g o n e g r o 1 9 0 2 - La mia 
famiglia, B a r i 1 9 3 3 ; G U A R I N I G . B . , Scritti, 2 v o l i . P o t e n z a . 

I A N O R A , Memorie stor. crit. e dipi, della città di Montepeloso 
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L A V I A N O , La vecchia Gonza e il castello di Pescopagano, T r a n i , 
1 9 2 4 ; L U C A R E L L I , La Puglia nel Risorgimento, 2 v o l i . B a r i ; L A V I S T A , 

Notizie stor. di Venosa, P o t e n z a 1 8 6 8 . 
M A R I , N. Sole e la Basii, dei suoi tempi, Mel f i 1 9 0 3 ; M A R T U S C E L L I , 

Numistrone e Muro Lue., N a p o l i 1 8 9 6 ; M O N D A I N I , I moti poi. del ' 4 8 

e la setta dell'unità ital. in Bas., B o m a 1 9 0 2 ; M O N T E S A N O L . , Capito
lazioni e leggi statutarie di Montemurro, P o t e n z a 1 9 1 1 . 

P A N I R O S S I , La Bas., V e r o n a 1 8 6 8 ; P E D I O E . , Gius. d'Errico, 
R o m a 1 9 3 0 ; P I S A N I , Dall'Albania a Brindisi di Montagna, P a l o m -
b a r a S a b i n a , 1 9 2 8 ; P E R R O N E F . , Il problema del mezzogiorno, N a p o l i 
1 9 1 3 - Il supremo magistrato di commercio, N a p o l i 1 9 1 6 ; P E S C E , Storia 
della città di Lagonegro, N a p o l i 1 9 1 4 ; P I E R I , LO stato di Napoli dal 
luglio 1 7 9 9 al marzo 1 8 0 6 ( A r c b . s t o r . n a p . 1 9 2 6 ) . 

R I C C I A R D I , Notizie stor, di Migiionico, N a p o l i 1 8 6 7 ; R I V I E L L O R . , 
Cronaca potentina dal 1 7 9 9 al 1 8 8 2 , P o t e n z a 1 8 8 6 ; R O D O L I C O , Il 
popolo agli inizi del Risorgimento nell'ltal. merid., F i r e n z e 1 9 2 6 ; 
R O N D I N E L L I , Montalbano ionico e i suoi dintorni, T a r a n t o 1 9 1 4 ; 

R O S S I F . , Anzi, P o t e n z a 1 8 7 7 ; S A N S O N E D . , Il 1 7 9 9 a Bella ecc. ( A r c h . 
s t o r . C a l a b r i a e L u e . I V , p . 2 3 3 ) ; S A N S E V E R I N O , Tricarieo nella riv. 
lue. T r a n i 1 9 2 8 ; S A N T A M A R I A , La Società nap. dei tempi vicereali -
I feudi ecc. N a p o l i , 1 8 8 1 ; S C H N A R S , Eine Reise durch die neapolitani-
sche Provinz Bas. e c c . , S . G a l l o 1 8 5 9 ; S C H I F A , Il regno di Napoli al 
tempo di Carlo Borbone, N a p o l i ; S O L I M E N E G. , La chiesa vescovile 
di Lavello, Me l f i 1 9 2 5 ; S P I C A C C I , Una pagina di storia del mio paese 
natio, N a p o l i 1 8 8 8 - In onore dei morti e degli esuli di Muro lue. nel 
1 7 9 9 , N a p o l i 1 8 9 0 ; S P E R A G . , Monografia stor., C a v a 1 8 8 6 . 

T E L E S C A , DOC. inedito sopra i fatti poi. di Avigliano durante 
la repubblica partenopea, P o t e n z a 1 8 9 2 ; T O R R A C A F . , A proposito 
di N. Sole ( in Critica, I , 3 0 4 ) - Pref. al volume di M. Miraglia in 
Studi i n s u o o n o r e , N a p o l i 1 9 2 2 - Una gita a Bionero in Vulture ( 1 8 8 0 ) 
i n Pagine e ricordi parlamentari d i G. F o r t u n a t o , I , 1 7 3 ; T R I P E P I , 

Curiosità stor. di Bas., P o t e n z a 1 9 1 4 ; T R O P E A , Contributo alla storia 
di Bas., P o t e n z a 1 8 9 0 . 

V I G G I A N I , Memorie della città di Potenza, N a p o l i 1 8 1 5 ; V I T A L E , 

Monografia sul circondario di Lagonegro, C o s e n z a 1 8 8 1 . 



Z A N O T T I - B I A N C O , I L , La Bas., R o m a 1 9 2 6 , Z A Z O , L'istruzione 

pubblica e privata nel Nap., C i t t à d i C a s t e l l o 1 9 2 7 . 

L e o p e r e d e l C E R V E L L I N O s i i n t i t o l a n o : Direttione ovvero guida 

della Università per la retta amministrazione ecc. in conformità delle 

regie pramatiche e costituzione del Begno e Direttorio della pratica 

civ. e c r i a . e c c . P u b b l i c a t e i n N a p o l i n e l 1 6 8 6 e d . G a s t a l d i e P a c i , 

v e n n e r o r i s t a m p a t e n e l 1 7 0 7 , 1 7 2 2 e 1 7 9 6 c o n n u o v e a g g i u n t e d i 

L e o n a r d o R i c c i , G i a c o m o C a s t e l l i e G i o . B a t t a A l b a r e l l a . S u l C e r 

v e l l i n o : G I A N N O N E , Della vita delle opere e della famiglia di L. O. 

giureconsulto basilicatese del sec. XVII, T o r i n o 1 8 9 3 . 

P e l C e n t o m a n i : R A C I O P P I G . , A. Genovesi, N a p o l i 1 8 7 1 p . 8 1 , 

V I G G I A N I , op. cit., p . 1 7 6 e s e g g . e T R O P E A , op. cit., p . 5 3 e s e g g . 

P e r l ' e p i s o d i o d i B a n z i : V. Hugo raconté par un témoin de sa vie 

e d . N e l s o n I , p . 4 6 e p e r q u e l l o d e l v i l l a n o d i M a t e r a , C R O C E , Varietà 

di storia lett., I . s e r i e , 1 9 3 5 , p . 2 9 . 

I I I . — PREPARAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RIVOLUZIONE 

IN BASILICATA 

Il movimento civile e politico che preluse alla rivoluzione 

napoletana, la preparò e si esplicò nei moti del 1799 fece capo 

nelle provincie meridionali soprattutto ad Antonio Genovesi 

(1713-69), alla sua scuola, ai suoi scritti, ai suoi numerossissimi 

ed eletti scolari e seguaci, agli uomini dei più varii ceti, nobili, 

borghesi, ecclesiastici, che con lui collaborando e cooperando dif

fusero volgarizzarono, continuarono poi con l'azione e gli scritti 

il suo pensiero ed il suo programma. Nel Genovesi invero, così 

come nel Piemonte in Denina e Radicati, nella Liguria in Celesia 

e Palmieri, nella Toscana in Melzi e Fabbroni, nella Lombardia 

m Verri e Beccaria soprattutto, si venne concretando e localiz

zando in rapporto alle condizioni del Reame il vasto e profondo 

movimento di pensiero scientifico, filosofico, politico italiano : 

qua e là esso prese i caratteri e gli atteggiamenti dell'illuminismo 

e del giansenismo, con un fondo cioè di intensità religiosa o di 

distacco scientifico dal fondo religioso. Nel mezzogiorno trovò la 

sua ragione di essere nel triste stato di quelle regioni e si alimentò 

e rafforzò nell'antica tradizionale lotta tra potere regio e Curia 

romana che precorse l'enciclopedismo francese, maturando i gia

cobini del '94 e del '99. A Napoli come a Milano, forse i due centri 



più importanti, esso ebbe un più spiccato carattere di ricerche 

e studi economici (erano, come dicemmo, la scienza del tempo), 

anche per l'impulso particolare di un toscano, Bartolomeo In

tieri, venuto nella capitale del Regno per la casa Corsini e preso di 

ammirazione e di amicizia pel Genovesi, conosciuto a mezzo del

l 'abate Orlandi, vi creò addiri t tura per lui, a sua spese, una cat

tedra di economia e di commercio, che ritrovò nel temperamento 

e nella mentalità del Genovesi la più perfetta aderenza e il più 

fecondo terreno. Pu r essendosi in gioventù anch'egli interessato 

di studi filosofici e teologici, egli era per natura poco proclive 

alle speculazioni astrat te , gli spiacevano quelle che egli chiamò 

sterili contemplazioni, ogni studio che non mirasse alla soda uti

lità degli uomini era per lui una occupazione non soltanto vacua 

ma nocevole ed opinava convenisse meglio pensare agli uomini 

più che alle cose sopra di noi : egli pertanto è considerato come 

l'iniziatore di quella corrente empirica che si diffuse in Napoli 

in quegli anni ed anche oltre monti ed oltre mari, ed è compreso 

col Vico e col Giannone nella triade gloriosa dei grandi intel

letti napoletani di quell'epoca. Nella concezione della società 

civile, indipendente da quella teocratica, egli risalì al Giannone, 

il quale raccolse e svolse con ardimento e coraggio le tradizioni 

giuridiche anticuriali, e nell'aspirazione e nell'opera per un ordine 

nuovo di cose, che vi era già negli spiriti più eletti, come ricordammo, 

e divenne sempre più coscienza chiara e consapevole, precorse 

il Filangieri, e fu il vero creatore di quella scienza nuova chiamata 

poi economia politica. 

I l Genovesi comprese che il feudo, il maiorascato, la mano

morta, creati non da Dio ma dall'avidità, dalla stoltezza e dalla 

iniquità degli uomini, costituivano la base ed il danno della società 

economica del tempo ed auspicò invece una proprietà libera, 

mobile, divisibile, circolabile. Notò la esosa eccessiva fiscalità 

che inaridiva tu t t e le fonti produttive, la contrastò in tu t te le 

forme e, dando allo Stato la coscienza dei suoi dirit t i e dei suoi 

doveri, ignoti od obliterati, con efficace vigore proclamò la solida

rietà e la comunanza t ra gli interessi dello Stato e quelli del popolo 

invece dell'antagonismo allora in atto. Volle la elevazione delle 

plebi ignoranti, superstiziose, misere, oppresse, al grado di popolo; 



nelle sue lezioni e nei suoi scritti usò la lingua italiana, sostituen

dola, con grave scandalo dei dott i che tenevano ad essere anch'essi 

una casta chiusa, alla latina, promosse l'istruzione e la cultura. 

Elevò e valorizzò soprattutto l'agricoltore e l'agricoltura, l'in

segnamento della quale, dopo la sua morte, divenne cattedra uni

versitaria, propagandosi un po' dovunque nei seminarii e nelle 

scuole private, creando dottissimi cultori e docenti di quella 

disciplina e consigliando società economiche che nel secolo suc

cessivo sorsero numerose; proclamò vigorosamente la chiusura 

dei passi, l'abolizione di monopoli e ceppi d'ogni genere, la mo

derazione nei tributi ed una più equa e migliore tassazione e ri

partizione di essi. Il suo ultimo libro, pubblicato nel 1767, 

La Diocesina, cioè la filosofia del giusto e dell'onesto, divenne 

popolare, si diffuse largamente ed in esso si parla del diritto alla 

libertà come uno di quelli che l'uomo porta nascendo. 

Il Genovesi nacque in un paesetto del Salernitano, visse per 

qualche anno, prima di passare a Napoli, a Buccino e poi nel 

seminario di Salerno e quindi fu in immediato e frequente con

ta t to con la Basilicata. Figura maschia ed aperta, parlatore effi

cace e dalla bella voce ebbe un largo e profondo influsso non 

solo attraverso la cattedra e i Tapporti personali ma per mezzo 

degli scritti, delle lettere, innumerevoli, in cui rivisse pure dopo 

la sua morte. La sua scuola, iniziata il 5 novembre 1754 all'ate

neo napoletano, fu ben presto frequentatissima, divenne famosa 

nella città e vi accorrevano centinaia di persone di t u t t i i ceti, 

giovani ed anziani. Molti studenti delle provincie la frequentavano 

e tornando nei loro paesi lontani e sperduti ricordavano e diffon

devano la dottrina del Maestro. Del resto proprio perchè la parte 

colta della società divulgasse l'insegnamento nei centri minori 

delle provincie, era stata istituita la cattedra. Ai discepoli veri 

e propri si aggiunsero gli ammiratori, i simpatizzanti, i seguaci 

delle sue dottrine, rappresentati da giureconsulti ed economisti, 

uomini di stato, vescovi, prelati, preti, eruditi, studiosi, scien

ziati di ogni ceto, da quello patrizio a quello del popolo, agli 

ecclesiastici. Della nobilissima schiera dei suoi numerosi disce

poli ricordiamo tra i primi il Filangieri (1752-88), nel cui palazzo 

avito si accoglieva il fiore della cultura napoletana ed ogni illu-



stre straniero che capitasse nella capitale del Regno ; il Filangieri 

al quale Mario Pagano dedicò i suoi Tebani accorrendo t ra i 

primi col Cirillo alla sua morte, cui consacrò un epicedio. E 

furono suoi discepoli, ammiratori, seguaci, Pasquale Paoli e 

Francesco Lomonaco, Domenico De Gennaro, Francesco Gri

maldi, Antonio Ierocades, Andrea Serrao, il Vescovo di Potenza 

trucidato nel 1799, Domenico Forges Davanzati, vescovo della 

chiesa palatina di Canosa e che scrisse la vita del Serrao e pub

blicò le lettere del Genovesi, Francesco Salfi, Giuseppe Palmieri, 

Filippo Briganti, Giuseppe Galanti, Melchiorre Delfico, Fran

cesco Antonio Astore, amico di Cirillo e Pagano, al quale dedicò 

la traduzione del Mably sui diritti e doveri dei cittadini, Gabriele 

Manthonè, Giuseppe Logoteta, Domenico Cirillo, Gregorio Mat-

tei, Ignazio Ciaia, Monsignor Natale, Pasquale Baffi, Luigi Bassi, 

i fratelli Pignatelli, Domenico Bisceglia, Vincenzo De Filippis, 

Vincenzo Russo, i fratelli Filomarino, Eleonora Fonseca Pimentel, 

Luisa Sanfelice. 

Molti di essi scrissero le più belle e gloriose pagine della 

storia di quegli anni e molti finirono la loro vita sul patibolo. Al

cuni di quei nomi sono di basilicatesi, di amici, congiunti di basi-

licatesi o di persone che erano allora in Basilicata. Ed anche in 

quella regione la scuola, il pensiero, gli scritti del Genovesi ebbero 

discepoli, ammiratori, seguaci e divulgatori numerosi e fervidi, 

così come anche in quella regione il Genovesi contò in patrizi, in 

ecclesiastici, in tu t t i i ceti, discepoli, colleghi, amici provati. Felice 

Sabatelli e Vito Caraveili entrambi di Basilicata erano stat i con 

lui colleghi nello insegnamento in Napoli, Francesco Serrao, il 

Vescovo di Potenza e il martire nel 1799 era stato alla sua scuola 

e gli era devotissimo. Le lettere accademiche furono dal Genovesi 

pubblicate, come egli narra in una lettera al Garuppi di Terlizzi, 

per comando della duchessa di S. Martino e della principessa di 

Teora, a mezzo anche di un basilicatese, Don Giuseppe Torallo, 

canonico di Montepeloso, gran matematico e patriotta, stato già 

suo scolaro ed allora uno dei professori della scuola al Gesù nuovo, 

ed a lui appunto indirizzate. E nelle sue lettere familiari pubbli

cate dal Forges nel 1787 se ne ritrovano varie dirette ad amici 

e discepoli di Basilicata o che erano in quella regione. Ricordiamo 



quelle del 1 settembre 1864 a Leonardo Cortese di Potenza; del 

22 dello stesso mese al Principe di Migliano F . Loffredo pure a 

Potenza, dove si t rovava per sfuggire all'epidemia di quell'anno ; 

dei 20 luglio, 19 novembre e 21 dicembre 1765 ad Emilio Pacifico 

a Tricarico ; del 19 aprile 1766 a Pietro Tucci, pure a Tricarico ; 

del 23 maggio 1767 a Saverio Giaculli a Lavello, nelle quali vi sono 

accenni e ricordi basilicatesi di persone e di cose e fanno ritenere 

che egli fosse s tato anche personalmente in quella regione. E ci 

piace a conferma di quanto già scrivemmo in precedenza, ripor

tare dalla lettera diretta al Cortese ciò che egli gli scriveva in 

ordine ai contadini e con altre parole è ripetuto anche nella let

tera al Principe di Migliano : « Finché dormiranno a terra nuda 

e mangeranno gramigna e si reputeranno schiavi, non è da aspet

tare di veder miglioria... Quel che vorrei però dire non posso. La 

maggior parte dei contadini del Regno non hanno terreno proprio. 

La massima parte dei fondi è andata in mano dei frati e continua 

.ad andare a precipizio... Non so che occhi si abbiano i nostri 

baroni. Fra poco essi coi lor vassalli saranno tu t t i adiecti glebae 

dei frati.» 

Aggiungiamo anche per dimostrare il seguito che il Genovesi 

aveva in Basilicata, che presso Ferdinando Seraceno di Venosa, 

capitano dell'esercito napoletano," morto poi nel 1847, si trovarono 

alcuni manoscritti del Maestro. 

Tre furono i centri principali dai quali si diffuse pei paesi 

vicini e lontani della regione l'azione rivoluzionaria proveniente 

da Napoli : Avigliano, Montalbano, Potenza. 

Avigliano, paese oppresso al pari di altri della provincia, dal 

feudalesimo, che conservò sempre spiriti fieri e liberi, e contava 

in quegli anni t ra i suoi cittadini personalità spiccate per col

tura, censo, sentimento patrio divenne ben presto un ardente 

focolare di cospirazione ed infiammò le altre terre della regio

ne. Tre aviglianesi, Giustiniano Gagliardi e i fratelli Gerolamo 

e Michelangelo Vaccaro, al primo congiunti per parte di 

madre, che erano a Napoli per ragione di studi, entrarono ani

mosi ed arditi nei clubs rivoluzionari della capitale e dovettero 

fuggire alla loro terra dove altri patrioti e concittadini li ac

colsero e li nascosero. 



E quando Michelangelo Vaccaro venne colpito dalla regiudica, 

con l'aiuto di Nicola Palomba, il sacerdote di Avigliano che ab

biamo già ricordato t ra i martiri napoletani e di cui parleremo 

ancora, riuscì a prendere il mare ed arruolarsi t ra le truppe fran

cesi, con le quali tornò poi a Napoli; l'altro fratello invece rimase 

ad Avigliano, aprì una scuola ed educò alla dura disciplina pa

triottica i suoi due giovanissimi fratelli, Matteo e Domenico. 

Gli altri aviglianesi Giulio, Nicolamaria e Carlo Corbo di Fran

cesco, appartenenti a ricca e signorile famiglia del luogo, erano 

anch'essi a Napoli per ragioni di studio e t ra i più ferventi pa

trioti : il primo, Giulio, amicissimo del Cuoco, condannato al

l'esilio diventerà uno dei capi della massoneria della regione. 

Uno studente di Avigliano, appena ventenne, la matt ina 

del 19 gennaio 1799 mentre i francesi si avvicinavano a Napoli, 

con un manipolo di patrioti sorprende e disarma il presidio di 

S. Elmo, si chiude nel forte ed inalbera il tricolore, ma quando 

la sera alcuni drappelli giungono al castello e poi ridiscendono 

è colpito in pieno petto. Si chiamava Francesco Palomba ed 

era nipote del martire ; con l'avvento della repubblica il Forges 

Davanzati propose che il suo nome fosse inciso su di una colonna. 

Qualche giorno dopo, il 23, un altro aviglianese, lo zio di lui, il 

sacerdote Nicola Palomba, precedendo le colonne di soldati 

francesi e cittadini comandati dal Kellermann va od occupare 

Castelnuovo ed a mezzogiorno vi issa la bandiera. 

Un altro aviglianese, Paolo Paladino, cadde combattendo 

sul ponte della Maddalena. 

Vedremo nel corso di queste pagine la parte che Avigliano 

e gli aviglianesi, ma più specialmente i fratelli Vaccaro e Nicola 

Palomba, ebbero nella strenua difesa della repubblica contro le 

turbe di Sciarpa nei varii paesi della regione, nell'assedio di Pi-

cerno, dove i Vaccaro trovarono gloriosa morte, e in Altamura 

contro le schiere del Cardinale Ruffo. 

Montalbano era la patria di Francesco Lomonaco, del Ma

strangelo, del Fiorentino che erano a Napoli per ragion di studi 

anch'essi e t ra loro oltre che dall 'ardente passione patriottica 

avvinti da parentela essendo i Lomonaco per parte di madre 

congiunti dei Fiorentino. A Montalbano era un fratello di Fran-



cesco Lomonaco a nome Luigi ed egli rappresentava il t ramite 

per la diffusione e la propagazione delle idee repubblicane che 

avevano colà un largo seguito : era lui a distribuire il Monitore, 

a diffondere gli scritti del fratello e del Fiorentino. La casa di 

Rachele Cassano, una delle migliori del luogo, era la Casa pa

triottica dove si adunavano con calorosa accoglienza i giacobini : 

nell'odio di lei contro i Borboni vi era forse anche una ragione 

sentimentale, giacché una sua congiunta teneramente amata, 

Cassandrina Trojli di Pietro, appartenente anch'essa a distinta 

famiglia di spiriti patriottici, era s tata costretta a sposare un 

vecchio gentiluomo della Corte del Re, il toscano Luigi Targiani, 

che venuto a Montalbano per un'inchiesta contro il padre la chiese 

in matrimonio ed alle sue repulse minacciò di farle incarcerare 

e condannare il genitore. 

A Montalbano nel 1735, dopo essere stato a Venosa, a Matera, 

a Montescaglioso si fermò Carlo I I I ospite di casa Manzi: era 

accompagnato dal ministro Tanucci, con largo seguito di genti

luomini e di dame, e da Montalbano passò poi a Bernalda. 

Per Potenza basterà ricordare che fin dal 1783 era colà Ve

scovo Andrea Serrao, uomo di soda profonda dottrina, uno dei 

più provati anticurialisti ed uno dei più ardenti patrioti, amico 

dei più grandi ed illustri uomini e patrioti del tempo, di cui go

deva la più viva estimazione, coi quali era in continua att iva 

corrispondenza e che non solo nella provincia che l'ospitava, ma 

nella nativa Calabria e nelle finitime Puglie aveva un larghissimo 

stuolo di estimatori amici e discepoli devoti e seguaci fedelissimi. 

Proclamata la repubblica il Direttorio di Napoli lo nominò Com

missario civile di Potenza con pieni poteri. 

Attorno a lui vi erano i migliori cittadini di Potenza, alla 

sua scuola t ra gli altri furono educati l'arciprete Mancusi di Avi

gliano, l'arcidiacono Penna, l'archeologo e scrittore Cantore 

Emanuele Viggiani, il teologo Giannantonio Giambrocono, l'arci

prete De Caniis. 

A comprovare gli alti spiriti patriottici di quel degno prelato 

sta t ra l'altro una lettera da lui diretta da Potenza al Vescovo 

De Ricci a Firenze il 10 novembre 1797, nella quale ricordando 

i suoi più cari amici, dal Conforti al Pagano, dal Monticelli alla 



Eleonora Pimentel, già colpiti dalla tirannide ed informandolo 

della loro sorte, gli esprime con anima presaga la certezza che 

la morte si accostava anche a lui. E ad attestare la devozione 

e la estimazione che godeva sta la calda e rievocativa vita che di 

lui tracciò, con l'aggiunta di alcune lettere, il Forges Davanzati. 

Giovani di altri paesi della Basilicata numerosi ed infiam

mati e che appartenevano alle famiglie più distinte, più colte, e 

più liberali, erano allora a Napoli, dove convenivano tu t t i quelli 

del Regno per ragione di studio, o colà docenti od occupati. Già 

ricordammo alcuni di essi; aggiungiamo t ra i t an t i il canonico 

Onofrio Tataranni di Matera, direttore della Paggeria del Prin

cipe ed autore del Catechismo nazionale pel cittadino, Carlo Man-

gieri di Irsina, i fratelli Cardone, figliuoli di Francesco Antonio, 

nativi di Bella, che furono in Napoli imprigionati come liberali, 

rimasero in carcere fino al 1800 ed uno di essi, Vincenzo, venne 

condannato all'esilio. Molti altri valenti e ferventi patrioti erano 

nei varii paesi della provincia dedicati agli studi, in scuole private, 

nei seminari, questi spesso focolari di patriottismo e di idee ri

voluzionarie. E come basilicatesi nelle altre provincie, così per

sone delle altre regioni si trovavano in Basilicata e tra di loro 

vi era continuo scambio di idee, di propaganda, di scritti e so

prat tut to di azione rivoluzionaria. Ad Acqua vi va delle Fonti, 

nelle Puglie, per esempio, emergevano in quegli anni il dottor Fran-

cescantonio Pepe, amico del Pagano, il dottor La Monica che 

era di Basilicata, e tra i giovani più ardimentosi Giulio Iacobellis, 

un matematico, discepolo, a quanto pare, e segretario del Pagano. 

I fratelli Losavio di Gioia del Colle furono entrambi nel seminario 

di Matera, uno di essi insegnò nel seminario di Chiaromonte, in 

Napoli furono discepoli di Mario Pagano ed entrambi erano di 

caldi spiriti patriottici. 

Dicemmo che i feudatari, nobili ed ecclesiastici, nel Regno 

e nella provincia contribuirono a creare il pietoso stato del Reame 

per la loro esosità, per lo sfruttamento e la soggezione in cui 

tenevano, il popolo, ma erano anche in Basilicata notevoli 

e degnissime eccezioni e nei nobili e tra gli ecclesiastici. I l mar-

chesino di Genzano, Filippo de Marini, il marchese di Corle-

to, Giuseppe Maria Sforza, il conte di Vaglio, Vincenzo Pigna-



telli furono t ra i martiri di quegli anni e, t ra gli altri, il mar 

chese di Bella Giuseppe Caracciolo fu condannato a morte e, 

commutata la pena nel bando a Marsiglia, colà condivise le 

asprezze dell'esilio insieme al pittore e patriota ardentissimo di 

Bella, Cardone, già da noi ricordato. Tra i Vescovi che vi erano, 

allora nella regione, aperti alle nuove idee rivoluzionarie e che 

non solo benedissero l'albero ma che avevano preparato e sentito 

i moti rivoluzionari, con Andrea Serrao che ne fu la vittima, ricor

deremo più specialmente il Lupoli, Vescovo di Montepeloso, 

Gennaro Fortunato di Rionero, vescovo di Lavello, Camillo 

Cattaneo, vescovo di Matera, Filippo d'Aprile, vescovo di Melfi. 

Molti di essi erano in stretto rapporto tra loro, con i patrioti 

della Basilicata, delle altre provinole finitime e della capitale 

del Regno : solo qualcuno, il d'Aprile, dopo la restaurazione, nelle 

processure che seguirono tentò di far dimenticare l'opera ed 

i sentimenti repubblicani. Ma a Napoli vi erano in quegli anni 

Mario Pagano, il Granata e Francesco Lomonaco e ciò fa 

senz'altro comprendere quale movimento rivoluzionario vi 

dovesse essere nella loro terra, quale ininterrotta ed intensa 

corrispondenza di spiriti e di azione rivoluzionaria vi dovesse 

essere tra la loro terra e le regioni finitime. Non occorre 

soffermarsi sul Pagano che rappresentò tan ta parte della storia 

di quegli anni, rileveremo piuttosto l'azione più particolar

mente avuta dal Granata. Con tu t t a la sua famiglia, — il 

fratello Tommaso ed i suoi vari nipoti che egli educò all'amore 

della patria. — servì la repubblica, fu amico del Pagano, del Fio

rentino, del Mastrangelo, del Palomba, dei migliori patrioti e 

più insigni uomini del tempo, anch'egli nello insegnamento 

esplicò la più efficace propaganda per le nuove idee, per queste 

fu in carcere ed ivi conobbe, avvicinò e visse coi più ardenti pa

trioti. Riuscito a fuggire, come dicemmo, nel 1798 riparò in Basi

licata, a Moliterno, paese vicino a Brienza, terra del Pagano, a 

Moliterno patria del Parisi suo collega all'Accademia e fin d'al

lora centro di intellettualità e di patriottismo, giacché ivi nacquero 

tra gli altri Domenico Cassini, i Petruccelli, Ferdinando Petruc-

celli della Gattina, Giacomo Racioppi. 

Alla preparazione ed alla formazione spirituale e politica 



della Basilicata di quegli anni contribuì la massoneria, la quale 

ai primi del secolo successivo era già diffusissima e fiorentissima 

nella regione, e alla quale in Napoli e nella provincia era affiliato 

il fiore dei patrioti. Lo conferma lo sviluppo veramente notevole 

preso dalla carboneria subito dopo il 1799 in Basilicata, con fio

renti, numerose ed organizzate società segrete ed un giornale 

diretto da Carlo Viceconte di Lauria, in continua corrispondenza 

con quelle delle provincie finitime e spesso con capi o affiliati 

amici e congiunti dei maggiori uomini della Basilicata. 

Come è noto la massoneria fece la sua apparizione ai primi 

decenni del '700 ad opera di inglesi a Firenze e nonostante le 

scomuniche lanciate dai Papi, penetrò a Napoli verso il 1783 

e si diffuse subito anche perchè favorita dalla giovine Regina. 

Con la rivoluzione francese essa fu stroncata per risorgere ben 

presto in forma di club o di società patriottica, con quel carattere 

deciso e nazionale e politico, in cui si era trasformata la idealità 

umanitaria o la semplice speculazione filosofica con la quale la mas

soneria era sorta. I maggiori e migliori patrioti di Napoli e delle 

Provincie entrarono così nella società ; la massoneria divenne più 

specialmente carboneria, i clubs e le logge si trasformarono in 

vendite contro lo straniero e si moltiplicarono ed intensificarono 

malgrado le più aspre lotte. L'abate Ierocades, seguace del Geno

vesi, insegnante privato, amico t ra gli altri del Vescovo Serrao, 

fu il fondatore delle logge massoniche. Il Lauberg nell'agosto 

del 1792 reduce da Marsiglia tenne mia riunione per stabilire 

la legge organica della società e t ra coloro che intervennero, pare 

vi sia stato anche Michelangelo Vaccaro; sulla fine di quell'anno 

i liberali napoletani si riunirono in una associazione di giacobini 

(della quale fecero parte il Pagano ed i migliori più autorevoli 

uomini del tempo) e in essa entrarono anche i massoni napoletani. 

Ai primi del '94 l'associazione si sciolse, formando ben presto 

due clubs, Remo e Lomo, cioè Repubblica o morte, Libertà o morte, 

e diede luogo al famoso processo che durò fino al 1798, nel quale 

furono coinvolti anche basilicatesi e di tu t t i Pagano assunse corag

giosamente la difesa. Pare accertato che il Pagano in persona 

era Venerabile della loggia napoletana quando nel 1794 vi en

trarono il Vitaliani e gli altri affiliati da lui poi difesi. 



P e l G e n o v e s i p i ù s p e c i a l m e n t e g l i s t u d i d e l C U T O L O , D B M A E S I C O , 

G E N T I L E , M O N T I , P E R S I C O , P O T O L I C C H I O c o n l a m o n o g r a f ì a d e l 

R A C I O P P I g i à c i t a t a . 

L e s u e Lettere Familiari, f u r o n o p u b b l i c a t e d a D . F O R G E S - D A -

V A N Z A T I i n 2 t o m i ( V e n e z i a , S a v i o n i , M X C C L X X X V I I ) e q u e l l e 

c h e r i g u a r d a n o l a B a s . s o n o n e l t o m o I a p . 16, 19, 2 9 , 3 9 , 4 0 , 4 4 , 6 3 : 

n e l l ' A u t o b i o g r a f i a r i s t a m p a t a i n Arch. stor. » o p . ( 1 9 2 6 p . 239) i l 

G e n o v e s i r i c o r d a a n c h e i l V . R e t t o r e d e l s e m i n a r i o d i S a l e r n o , s a c . 

A u t . D o t i , b a s i l i c a t e s e , uomo di bello spirito e assai dotto c h e g l i 

i n s e g n ò l a l i n g u a f r a n c e s e . 

P e r i L o s a v i o : C A E A N O D O N V I T O i n Japigia, 1 9 3 5 , p . 5 2 e s e g g . 

e L U C A R E L L I , op. cit, p . 3 7 6 e 3 8 2 s e g g . 

P e r l a C a r b o n e r i a e l a M a s s o n e r i a o l t r e l e o p e r e d e l D I T O , L u z i o , 

O T T O L I N I e c c . g l i i n t e r e s s a n t i s t u d i d i B . C R O C E . 

(continua) 
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V A R I E 

IL P E R I O D O FEUDALE D E I RICCA 

I N ISOLA DI CAPO PIZZUTO 

A l l a d a t a d e l 1495 s i t r o v a i n v e s t i t a d e l p o s s e s s o d ' I s o l a d i C a p o 

R i z z u t o l a f a m i g l i a R i c c a , d i T a v e r n a 1 . È F e r d i n a n d o I I d i A r a g o n a 

c h e i n p r e m i o d e g l i e m i n e n t i s e r v i g i r e s i a l l a c o r o n a n e f a d o n o co l 

d i s t r e t t o , c o n c e d e n d o g l i l a f a c o l t à d i t r a s m e t t e r l i a d e r e d i e s u c c e s 

s o r i , a q u e l T r o y l o R i c c a c h e n e l 1488 r i c e v e 800 d u c a t i i n c o n t o de l l e 

f a b b r i c h e c h e s i f a n n o i n C a s t e l C a p u a n o e d a P o g g i o r e a l e p e l d u c a 

1 Saguaglio de tutte le famiglie Nobili della fedelissima Città 

di Catanzaro, ch'ai presente godono et per il passato han goduta la 

Nobiltà. M s . d e l s e c . X V I I I , c h e s i c o n s e r v a n e l l ' A r c h i v i o D e N o b i l i 

d i M a g l i a c a n e i n C a t a n z a r o , e f a t t o m i c o n o s c e r e d a l l a c o r t e s i a d e l 

B a r o n e A v v . F i l i p p o d e N o b i l i a l q u a l e m i i n c o m b e l ' o b b l i g o d i 

r i v o l g e r e i m i e i r i n g r a z i a m e n t i a n c h e p e r a v e r m i f o r n i t o l e n o t i z i e 

t r a t t e d a l l ' A r c h i v i o N o t a r i l e d i C a t a n z a r o c h e i n q u e s t o s t u d i o s a 

r a n n o s p e s s o u t i l i z z a t e : « R i c c a : q u e s t a f a m i g l i a s i d i c e e s s e r d i s c e s a 

d a T o r t u r e l l a s ' h a n n o a c c a s a t o i n C a t a n z a r o Ce l io e G i r o l i m o , n o n 

h a n n o p e r ò h a v u t o figli m a s c h i , s o n o s t a t i d e p r i n c i p a l i , d e t t a f a m i 

g l i a h a p o s s e d u t o d a m o l t ' a n n i l a B a r o n i a d e l l ' I s o l a , e l a T e s o r e r i a 

d e l R e g n o , e d i C a l a b r i a ». 

R i p r o d u c o l a g e n e a l o g i a d e i R i c c a c h e f u r o n o B a r o n i d e l l ' I s o l a 

e c h e h o p o t u t o c o m p o r r e s e r v e n d o m i q u a s i e s c l u s i v a m e n t e d e l l e 

c i t a t e n o t i z i e d e l l ' A r c h i v i o N o t a r i l e d i C a t a n z a r o : 

T r o y l o R i c c a sp. B e a t r i c e C a r a c c i o l o 

G i o v a n n i A n t o n i o e . . . G a s p a r e e I p p o l i t a L u c i f e r o 

C e s a r e A n t o n i o e L u c r e z i a C i c a l a 

M e m o r i a l e g a l e d i S t e f a n o P a t r i z i : Per la Nobiltà della Città di 

Taverna, N a p o l i , 2 4 G e n n a i o 1 7 5 3 : « L a f a m i g l i a R i c c a v a n t a a n 

c o r a m o l t i C a v a l i e r i d i M a l t a , A g o s t i n o n e l 1548 , e P o m p e o n e l 1552 ; 

c o m e a l t r e s ì m o l t i u o m i n i c e l e b r i i n l e t t e r a t u r a , f r a q u a l i fiorì n e l 

1608 , N i c o l a , i l q u a l e c o m p o s e u n l i b r o De Viris Illustribus Ordinis 

Cisterciensis ». 



d i C a l a b r i a \ M a n o n è c e r t o s o l t a n t o p e r q u e s t e b e n e m e r e n z e e d i 

l i z i e c h e F e r d i n a n d o s e n t e d i t e s t i m o n i a r e t a n t a t a n g i b i l e g r a t i t u d i n e 

a l R i c c a . E g l i l e p r e m i a c e r t a m e n t e , m a i n t e n d e c o n e g u a l e l a r g h e z z a 

p r e m i a r e l a f e d e l t à d i c o d e s t o s u d d i t o c h e s a l d a m a n t i e n e l a s u a 

d e d i z i o n e a l l ' A r a g o n e s e p e r n a t u r a l e s e n t i m e n t o e p e r o s s e r v a n z a 

r i g i d a d e l l a c o s t a n z a d i f e d e d e l l a s u a f a m i g l i a c h e n o n i u s m e n t i t a 

n e m m e n o q u a n d o d a u n c a p o a l l ' a l t r o d e l R e g n o s i g n o r i e d a v v e n 

t u r i e r i d e f e z i o n a v a n o i r r e q u i e t i p e r a c c o r r e r e d i e t r o i r i b e l l i P r i n c i p e 

d i T a r a n t o e M a r c h e s e d i C o t r o n e l e g a t i c i a l p r e t e n d e n t e d ' A n g i ò . 

• M a T r o y l o , d i v e n u t o b a r o n e d e l l ' I s o l a , n o n s c e n d e m a i a v e d e r e 

c o m e s i a f a t t a l a f e u d a l e c i t t à : p r e f e r i s c e l a l a b o r i o s a d i m o r a d i 

N a p o l i a l l e m i n u t e c u r e d ' u n f e u d o t r o p p o l o n t a n o d a l l a m e t r o p o l i 

t a n a r e s i d e n z a . E l a s c i a a b b a n d o n a t i a s e s t e s s i g l ' i s o l a n i c h e s e n z a 

s i g n o r e c h e l i g u i d i e c a p o c h e l i a n i m i , f a n n o l e s p e s e , b e n p r e s t o , 

d ' u n a g r a n d e s v e n t u r a , l a p i ù g r a v e c h e a n n o v e r i l a p l u r i s e c o l a r e 

s t o r i a d e l l a c i t t a d i n a : n e l 1 5 1 7 i l t e r r i b i l e A r i a d e n o B a r b a r o s s a s b a r c a 

c o n l e s u e t r u p p e a l p r o s s i m o C a p o C i m i t i e s a l e a d a s s a l t a r e I s o l a . 

L a l o t t a i n c u i i c i t t a d i n i i m p e g n a r o n o p i ù l a v o l o n t à d i s a l v a r s i c h e 

l a d e t e r m i n a z i o n e a rintuzzare i l b a r b a r o c o r s a r o fu i n a d e g u a t a a l 

p e r i c o l o , c o m e t e s t i m o n i a n o l e c i f r e d e l l a d i s f a t t a : 7 9 u c c i s i e 2 9 5 

t r a t t i i n s c h i a v i t ù 2 . Se s i p e n s a c h e i n q u e l t e m p o l a c i t t à n u m e 

r a v a p i ù o m e n o c e n t o f u o c h i , s i c o m p r e n d e q u a l e s q u a l l o r e , o l t r e i l 

l u t t o , p o r t a s s e l a p e r d i t a d i 3 7 4 p e r s o n e , e q u a l e d e s o l a z i o n e l a s c i a s 

s e r o i l s a c c h e g g i o e l ' i n c e n d i o c h e i T u r c h i f e c e r o s e g u i r e a l l e v i o l e n z e 

s u g l i u o m i n i . 

F u p r o p r i o l a m e d i t a z i o n e s u t a n t a d i s g r a z i a c h e i n d u s s e G i o v a n n i 

A n t o n i o , i l p r i m o figlio c h e T r o i l o h a a v u t o d a B e a t r i c e C a r a c c i o l o , a d 

o c c u p a r s i d i I s o l a . S u c c e s s o a d u n s i g n o r e c h e n o n l a s c i a v a a l c u n a 

t r a c c i a l o c a l e d e l s u o b a r o n a l e p a s s a g g i o , t r a t u t t i q u e l l i d e l l a s u a 

e d e l l e a l t r e c a s e , c h e s i s u s s e g u o n o a l f e u d o i s o l a n o , G i o v a n n i A n t o n i o 

c o n o p e r e a l t a m e n t e b e n e m e r i t e s i g u a d a g n e r à i l t i t o l o i n c o n t e 

s t a b i l e d ' e s s e r e , l u i s o l o , e c c e l l e n t e b a r o n e d e l l ' I s o l a . 

1 N I C O L A B A R O N E , Le cedole di Tesoreria dell'Archivio di Stato 

di Napoli, i n Archivio Storico per le Prov. Napoletane, A n n o I X , 

f a s e . I V . I l p a g a m e n t o v i e n e f a t t o i n t r e d a t e : 9 s e t t e m b r e , 3 e 2 0 n o 

v e m b r e ; p e r ò è s c r i t t o a T r o y l o D e R i c c a . 

R i s u l t a d a l c e d o l a r i o d e l R e g n o c h e n e l 1 5 0 8 a p a g a r e l a t a s s a 

p e r l a t e r r a d e l l ' I s o l a è T r o y l o . 
2 N o n v ' h a d u b b i o c h e f o s s e r o i C o r s a r i d e l B a r b a r o s s a e s s e n d o 

i n q u e l t e m p o i l S u l t a n o i n p a c e c o n l a S p a g n a . Cfr. F R . L E N O R M A N T , 

La Magna Grecia. T r a d . L u c i f e r o , C r o t o n e , 1 9 3 2 . 



V e r o è c h ' e g l i v i s s e i n u n t e m p o i n c u i t u t t o c o n c o r r e v a a f a r , 

d i u n u o m o , u n v a l o r o s o o d u n c o d a r d o , s e n z a m e z z e m i s u r e , u n a t t i v o 

o d u n i n e t t o p e r s e e p e r g l i a l t r i . L ' i s t i n t o e l a f e d e f e c e r o d i l u i u n 

s i g n o r e m e r i t e v o l e d i r i c o n o s c e n z a e d e g n o d i r i c o r d o . 

P o c o s a p p i a m o d e i p r i m i a n n i d e l s u o d o m i n i o : l e c a r t e n o n 

p a r l a n o ; l e p i e t r e n o n s o n o s t a t e i n c i s e . S i p u ò e s s e r c e r t i , p e r ò , 

c h e i l s u o a v v e n t o s u o n e r à a l l ' a n i m o d e l l a p o p o l a z i o n e c o m e l i b e 

r a z i o n e d a l l ' i n c u b o d e l l e s c o r r e r i e o t t o m a n e , d a q u e l l ' i n c u b o c h e 

s p i n g e v a q u e l l a p o v e r a g e n t e v e r s o l ' a b u l i a e d i l f a t a l i s m o . A q u e s t a 

l i b e r a z i o n e d e l l o s p i r i t o f a r à r i s c o n t r o l a c o s t r u z i o n e d ' u n a r g i n e a l 

m a l e , che, d ' o r a i n n a n z i , a q u e l l e s c o r r e r i e s a r à o p p o s t a u n a c o s t r u t 

t i v a f o r z a d i r e s i s t e n z a a n i m a t a d a l f e r m o v o l e r e d e l f e u d a t a r i o . I l 

q u a l e , n e l 1 5 2 5 , f a i n n a l z a r e u n a f o r t e z z a , 1 p r e l u d i o s i c u r o d i p i ù 

v a s t i d i s e g n i . P u ò p a r e r e c h e t a l e o p e r a p r e n d a o r i g i n e n o n d a l l a 

n e c e s s i t à d i r e s i s t e n z a a l m a l e e n d e m i c o m a p e r f r o n t e g g i a r e i F r a n 

ces i c h e h a n n o i n v a s e c o d e s t e z o n e d o v e c e r c a n o d i f a r l a d a p a d r o n i . 

M a a d I s o l a n o n v i r i e s c o n o c o m e a l t r o v e , p e r c h è il b a r o n e s ' o p p o n e 

b r a v a m e n t e 2 s m o r z a n d o , e d a s o l o , l a r i b e l l i o n e c h e i b o r g h i g i a n i 

d i C a s t e l l a a t t u a n o p r o f i t t a n d o d e l l e c o n t i n g e n z e . È v e r o c h e p a s 

s e r a n n o p i ù a n n i p r i m a c h e i l v a s t o d i s e g n o d e l f e u d a t a r i o s i a t u t t o 

r e a l i z z a t o : m a n o n è c e r t o p e r d i f e t t o d e l l a s u a v o l o n t à . V a r i o b 

b l i g h i m o r a l i g l ' i m p o n g o n o d i a s s e n t a r s i e d i t r a s c u r a r e il f e u d o . 

1 N e l l a c h i e s e t t a d i S. M a r c o , a d d o s s a t a a l m u r o d i t r a m o n t a n a 

de l b a s t i o n e , a l d i s o p r a d e l s a r c o f a g o d i c u i s a r à f a t t o c e n n o a p p r e s s o 

è m u r a t a u n a l a p i d e c h e m a n c a d i p i ù l e t t e r e e c h ' è s t a t o p o s s i b i l e 

r i c o m p o r r e c o s ì : 

I o f h a n n e s ] A n t o n i u s P i c c a T r o y l i a q u o n d a m 

B e a t r i c i s C a r a c h i o l e f i l ius , C i v i t a t i s 

I n s u l e B a r o p o s t m u l t a s T u r c o r u m 

i n v a s i o n e s , n e s u a c i v i t a s f u n d i t a 

d e l e r e t u r , h i c n o v a m c e n i a e t p r o p u g n a c u l a 

p r o p r i o sere h o c a n n o 1549 a f u n d a m e n t i s e r e x i t 

q u a q u i d e m b a r o n i s p e r i t i a , i n a n n o 1 5 2 5 , q u o 

t e m p o r e G a l l o r u m f u r o r h a s r e g i o n e s o c c u p a v e r a t 

p r e s i d i u m h a c p l a g a m a r i t i m a c o n c r e a v i t 

s t r e n u e h o s t i l e s i n s u l t a t i o n e s s e d a v i t , o p p i d u m q u e 

C a s t e l l o r u m m a r i s q u o d a b i m p e r i a l i 

d i t i o n e p e r t i n a c i t e r d e s c i v e r a t , p r o p r i o 

m a r t e a d e a m d e m r e v o c a v i t p o s t [ e r ] o r [ u m ] 

o m n i u m i n t e g r i t a t e h u n c l a p i d e m a c s a c r a s 

a e d e s v i v e n d o s i b i c o n s t r u x i t . 

2 V . e p i g r a f e p r e c . 



A l l a m i n a c c i a d e l L a u t r e c , a c u i m o l t e c i t t à s i s o n o a r r e s e q u a s i 

s e n z a c o m b a t t e r e , G i o v a n n i A n t o n i o , e s u l t a n t e d i d a r s f o g o a l l a s u a 

n a t u r a , l i b e r o c o r s o a l s u o i s t i n t o e d a p e r t a m a n i f e s t a z i o n e a l l a s u a 

f e d e l t à p e r C a r l o V , a c c o r r e t r a i p r i m i s i g n o r i d e l l a C a l a b r i a c h e s i 

s c h i e r a n o s o t t o i ve s s i l l i s p a g n u o l i a d i f e n d e r e C a t a n z a r o m i n a c c i a t a , 

d o v e i l V i c e r é l o n o m i n a C a p i t a n o d e l Q u a r t i e r e d e l P a r a d i s o 1 . N e l l e 

g i o r n a t e d e l m e m o r a n d o a s s e d i o p a r t e c i p a a v a r i f a t t i d ' a r m i c o m 

p o r t a n d o s i v a l o r o s a m e n t e e m e r i t a n d o s i i l r i c o n o s c i m e n t o d ' e s s e r e 

u n o d e i m i g l i o r i c a v a l i e r i d e l m o n d o 2 . 

1 Cronica di Catanzaro, d i L U I S E G A R I A N O , m o r t o i l 1 6 0 2 , c o n 

t i n u a t a d a F r a n c e s c o s u o f igl io e fino a l 1 7 5 3 d a u n a n o n i m o , C a t a n 

z a r o , T i p o g r . d e l l ' O r f a n a t r o f i o M a s c h i l e , 1 8 8 8 — a p r o p o s i t o d e l l a 

r i p a r t i z i o n e d e i Q u a r t i e r i d e l l a C i t t à f a t t a d a d o n P i e t r o d ' A l a r c o n a 

d i M e n d o z z a : « Aff idò i l Q u a r t i e r e d e l P a r a d i s o , d e t t o p o i d e l l e 

C A S E A R S E , a G i o v . A n t . P i c c a , s i g n o r e d e l l ' I s o l a , i l q u a l e f ece e r i 

g e r v i i l s u o p a d i g l i o n e , s u l l a c u i p o r t a e r a p o s t o u n c a r t e l l o , r a b e s c a t o 

r i c c a m e n t e i n o r o , d o v e e r a d i p i n t a u n a g i o v a n e t t a co l c a p o i n g h i r 

l a n d a t o , s o m i g l i a n t e a d u n a c r i n i t a c o m e t a , c o n u n a f a c e a c c e s a 

n e l l a m a n o s i n i s t r a , e d a c c a n t o i l m o t t o : 

C o s ì p e r v o i s i g n o r e 

I n fiamme a r d e i l m i o c o r e ». 
2 L o s t e s s o G A R I A N O , op. cit., n e l c a p i t o l o d e d i c a t o a l l a b a t t a 

g l i a d e l P i a n o d e l l a S a l a , s c r i v e : « G i o v a n n i A n t o n i o P i c c a , s i g n o r e 

d e l l ' I s o l a , s ' i n c o n t r ò co l v a l o r o s o L a n d u l f o , e r o t t i s i e n t r a m b o g l i 

s c u d i c o l l e l a n c i e , L a n d u l f o , r i m a s t o n e f e r i t o , c a d d e a t e r r a , t e n e n d o s i 

s e m p r e i n a r c i o n e , m a u s ò t a n t a d e s t r e z z a c h e s a l t ò t o s t o i n p i e d i , 

d e s t a n d o l a m e r a v i g l i a i n o g n u n o c h e i l v i d e ». E p i ù i n l à : « I l 

d u c a d i C a s t r o v i l l a r i s e m p r e a c c o m p a g n a t o d a G i o v . A n t o n i o R i c c a , 

e s e g u i t o d a P a o l o d e l l o S t o c c o e d a a l t r i C a v a l i e r i , d o v u n q u e si d i r i 

g e v a n o s i f a c e v a n o f a r s t r a d a m e n a n d o l e m a n i , e n i u n o a r d i v a d i 

f a r e l o r o r e s i s t e n z a , s i c c h é p r e s s o i F r a n c e s i a v e a n o a c q u i s t a t o i l 

n o m e d i d i a v o l i f u g g i t i d a l l ' i n f e r n o e f o r n i t i d i a r m i t i n t e d i v e r m i 

g l i o co l s a n g u e c a v a t o d a l l e l o r o v e n e ». E p i ù i n l à a n c o r a : « . . . s i 

a s s a l i r o n o v i c e n d e v o l m e n t e R o d r i g o e i l d u c a d i C a s t r o v i l l a r i , p u r 

a v i s t a d e l l e s i g n o r e c h e g u a r d a v a n o i l c o m b a t t i m e n t o d a l l ' a l t o 

d e l l e m u r a . E G i o v . A n t o n i o R i c c a , t e m e n d o c h e d a l l e d u e s c h i e r e 

c o m b a t t e n t i p o t e s s e d e r i v a r e q u a l c h e s i n i s t r o n o c i v o a i s u o i c o m 

p a g n i , n o n so lo n o n v o l l e l a s c i a r e d i s t a r e v i c i n o a d e s s e , m a p u r s i 

f e ce l o r o p i ù d i p r e s s o , p e r a v e r l i s o t t ' o c c h i o c o n t i n u a m e n t e . F u 

g r a n d e i l t r a m b u s t o d e l l e S i g n o r e v e d e n d o q u e l l a s p a v e n t e v o l e l o t t a 

s i n g o l a r m e n t e I s a b e l l a e M a s e s s a R o d i o , l a c u i p a s s i o n e e r a g r a n d e 

o l t r e m o d o p e i l o r o a m a n t e e m a r i t o . Q u e s t i d u e c a v a l i e r i p r e v a l e n t i 



Q u a n d o h a t e m p o d i d a r e c o m p l e t a a t t u a z i o n e a l s u o p r o g e t t o 

è g i à s c o c c a t o i l 1549 . I T u r c h i e r a n o r i t o r n a t i s u l l a s u a t e r r a e l ' e c o 

de l l e l o r o i m p r e s e e d e l l a l o r o f e r o c i a s u l l e c o s t e v i c i n e e l o n t a n e 

f a c e v a p i ù t e r r i b i l e l a n o t i z i a d e l l o r o r i a p p a r i r e s u l m a r e . I s o l a c e r t o 

l i a d e s c a v a p a r t i c o l a r m e n t e p e l r i c c o b o t t i n o d i c o s e u o m i n i e d o n n e 

c h e s a p e v a n o p o t e r v i f a r e ; e d e c c o p e r c h è n e l 1536 e 1 5 4 4 c o n B a r -

b a r o s s a , e n e l 1548 c o n D r a g u t t e r i t o r n a n o a m e n a r e s t r a g i a d I s o l a 

s u g l i a l t r i p e r l a d e s t r e z z a c o l l a q u a l e g u i d a v a n o i l o r o c a v a l l i , c h e 

v o l g e n d o o r a d i q u a , e d o r a d i l à f a c e a n o r e s t a r e v a n i i c o l p i d e l 

n e m i c o . B e r n a r d o d i s p e r a t o d i n o n p o t e r g i u n g e r e i l s i g n o r e d i 

A m a t o , c h e l o a v e a f e r i t o , g l i s p i n s e i l c a v a l l o a d d o s s o , m a eg l i , c h e 

s t a v a s u l l ' a v v i s o , si t i r ò d a p a r t e . I l D u c a , c o l l a s u a d e s t r e z z a , n o n 

m a n c a v a m a i d i f e r i r e i l n e m i c o R o d r i g o , c h e m o n t a t o i n c o l l e r a g l i 

si s c a g l i ò a d d o s s o p e r f e r i r l o , m a i l D u c a , a c c o r t o e g u a r d i n g o , l o 

p r e v e n n e , t i r a n d o g l i u n c o l p o d i l a n c i a ; m a i l fiero R o d r i g o g l i t i r ò 

s u l l a t e s t a , c o n t a n t a f o r z a , c h e s e n o n g l i a v e s s e o p p o s t o l o s c u d o n e 

s a r e b b e r i m a s t o m o r t o ; n o n p e r t a n t o , t a g l i a n d o g l i u n a p a r t e d e l l o 

s c u d o , lo p e r c o s s e n e l l ' e l m o , g l i e l o r u p p e e l o f e r ì n e l l a t e s t a ; m a u n 

c o l p o r i c e v u t o c o n t e m p o r a n e a m e n t e d a l D u c a , v a l s e a s c e m a r e l a 

f o r z a e d a c a s s a r e l e t r i s t i c o n s e g u e n z e , c h e s a r e b b e r o d e r i v a t e , e 

fu s ì g a g l i a r d o c h e n e r i m a s e t r a m o r t i t o v o m i t a n d o s a n g u e . V e d u t o 

ciò R o d r i g o , c o r s e a n c h ' e s s o p e r . d a r g l i u n a l t r o c o l p o , m a G-iov. 

A n t o n i o R i c c a , a n d a t o g l i i n c o n t r o , n e l o i m p e d ì , e l o i n v i t ò a v o l e r s i 

b a t t e r e c o n l u i ; o n d ' e g l i v o l t o g l i s i c o n t r o , d e t t e p r i n c i p i o a d u n a 

n u o v a zuffa , m a t o r n a t o b e n t o s t o i l D u c a , e p r e g a t o i l S i g n o r e d e l 

l ' I s o l a d i v o l e r g l i c e d e r e i l p o s t o , e q u e g l i a c c o r d a t o g l i e l o , s i m i s e 

d a l a t o , s e n z a a l l o n t a n a r s i d a q u e l l u o g o ». C o n c l u d e n d o c h e : 

« T u t t i c o m b a t t e a n o v a l o r o s a m e n t e , e p i ù c h e g l i a l t r i . . . . i l s i g n o r e 

d e l l ' I s o l a . . . . T u t t i d a v a n o p r u o v e d i c o r a g g i o e v i r t ù m i l i t a r i s i n g o 

l a r i , e m o s t r a v a n o d i e s s e r d e g n i d e l l a f a m a c h e s ' a v e a n o a c q u i s t a t o 

d e i p i ù v a l o r o s i c a v a l i e r i d e l m o n d o ». 

V I N C E N Z O D ' A M A T O : Memorie historiche dell'Illustrissima, famo

sissima, e fedelissima Città di Catanzaro, N a p o l i , G i o v . F r a n c e s c o 

P a c i , 1 6 7 0 : « G i o v . A n t o n i o R i c c a B a r o n e d e L i s o l a (sic) n o n m e n 

c h i a r o p e r n a s c i t a c h e p e r v a l o r e , d a c u i d e r i v a d o n F r a n c e s c o R i c c a 

ogg i M a s t r o d i C a m p o i n p i e d i n e l l e g u e r r e d i P o r t o g a l l o , d o v e c o n 

s e g n i d ' e s t r a o r d i n a r i o v a l o r e h à sè m e d e s i m o i l l u s t r a t o , r e c a n d o 

h o n o r e a l l a P a t r i a » . F r a l e f a m i g l i e n o b i l i c h e n e l 1639 e r a n o 

i s c r i t t e a l S e d i l e d i C a t a n z a r o figurano i R i c c a c o n D o n F r a n c e s c o , 

e s u o i d i s c e n d e n t i ( d i l e g i t t i m o m a t r i m o n i o tantum). D i c o d e s t o 

F r a n c e s c o , n u l l a s i è p o t u t o t r o v a r e c h e m e g l i o spec i f i ch i l a s u a d i 

s c e n d e n z a d a l B a r o n e d ' I s o l a . 



e C a s t e l l a , o v e l a s o r t e f a f a r e p r i g i o n i e r o q u e l L u c a B i n i c h e co l n o m e 

d i O c c h i a l i d i v e n t e r à u n o d e g l i u o m i n i p i ù v a l o r o s i d e l s u o t e m p o , 

c e r t o i l p i ù u t i l e a l S u l t a n o d i q u a n t i h a n n o r i n n e g a t a l a f e d e c a t 

t o l i c a \ 

1 A c o n f e r m a c h e l ' O c c h i a l i f o s se d i C a s t e l l a e c h e , c o n t r a r i a 

m e n t e a l l ' a f f e r m a z i o n e d i m o l t i c h e v e n i s s e f a t t o p r i g i o n i e r o m e n t r e 

si r e c a v a a N a p o l i p e r c o m p i e r v i g l i s t u d i , fu p r e s o n e l s u o p a e s e l l o 

n a t a l e cf r . o l t r e I ' A C C A T T A T I S ( v o i . I I ) , I ' A R N O N I ( p . I ) i l F I O R E e d i l 

L E O N I : V I N C E N Z O L O M O N A C O : Ucciali, i n Poliorama Pittoresco, a n n o I I , 

1 8 3 8 n . 3 4 ; C A M I L L O M I N I E R I - E I C C I O , Memorie storiche degli scrit

tori nati nel Pegno di Napoli, N a p o l i , P u z z i e l l o , 1 8 8 4 ; L U I G I S E T 

T E M B R I N I , Elogio di Michele Baldacchini, i n Atti dell'Accademia di 

Scienze morali e politiche », N a p o l i , v o i . X I I I , 1 8 7 5 ; D O M E N I C O 

S P A N O ' - B O L A N I , Storia di Seggio di Calabria, v o i . I , N a p o l i , F i b r e n o , 

1 8 5 7 , e G U S T A V O V A L E N T E , Il nome ed il paese d'Occhiali i n II Popolo 

di Boma, - 7 - V I I - 1 9 3 6 . T r a g l i s t o r i c i s t r a n i e r i c h e d i c o n o e s s e r e C a 

s t e l l a l a p a t r i a d e l l ' O c c h i a l i , c i t o , m a g g i o r e f r a t u t t i , N I C O L A J O R G A , 

Geschichte des Osmanischen Beiches, G o t h a , 1 9 1 0 ; e t r a i g r a n d i 

o r i e n t a l i s t i I . H . K R A M E R S c h e n e s c r i v e neìl'Encyclopédie de l'Islam. 

L a r i c e r c a d e l s u o n o m e n o n è m e n o l a b o r i o s a , a n z i , t r a q u e l l e 

d i q u e s t o g e n e r e c h e p r e s e n t a n o p e r s o n a g g i d e l l a s t o r i a , è d e l l e p i ù 

diffìcili a s p i e g a r e . M e n t r e s o n d i v e r s i q u e l l i c h e s o s t e n g o n o s i c h i a 

m a s s e D i o n i g i o G i o v a n D i o n i g i , a s t a r e a i m i g l i o r i s t o r i c i d e l t e m p o 

s i s a r e b b e p o r t a t i a c r e d e r e c h e s i c h i a m a s s e L u c a a l q u a l e a l l a c i r 

c o n c i s i o n e a g g i u n s e q u e l l ' A l i c h e d i e d e o r i g i n e a l L u c a l i e d a l l e c o n 

s e g u e n t i a l t e r a z i o n i , c h e n o n s o n o p o c h e . M a m e n t r e p a r r e b b e l o g i c a 

e d a c c e t t a b i l e q u e s t a s p i e g a z i o n e , e c c o I ' H A M M E R , Storia dell'Impero 

Ottomano, V e n e z i a , A n t o n e l l a , 1 8 2 8 , r i p o r t a r e l a q u e s t i o n e a l p u n t o 

d i p a r t e n z a , p r e c i s a m e n t e q u a n d o r i f e r i s c e c h e d o p o l a b a t t a g l i a 

d i L e p a n t o i l S u l t a n o i n p r e m i o a l l a s u a o p e r a o r d i n ò d i n o n p i ù c h i a 

m a r l o U e n g e - A l ì , c i o è A l i i l r i n n e g a t o , m a K i l i g e - A l ì , c i o è A l i l a 

s p a d a . S i c c h é a p p a r e c h i a r o c h e U l u g s , e l e a l t r e t r o p p e a l t e r a z i o n i , 

a l t r o n o n s i g n i f i c h e r e b b e c h e s t r a n i e r o e p e r e s t e n s i o n e r i n n e g a t o . 

D i t a l e o p i n i o n e s i m o s t r a n o C H . M O U C H I C O U R T , Etudes Kairoua-

naises, i n Berme Tunisienne, N . 2 7 e t 2 8 , 1 9 3 6 , e P I E R R E G R A N D -

C H A M P , i l q u a l e , c o m m e n t a n d o i l m ì o s c r i t t o s u c i t a t o , r i f e r i s c e d e l l a 

e s i s t e n z a a T u n i s i : « d ' u n e R u e d e s R e n é g a t s o u « d e l a p o r t e d e s 

R e n é g a t s » : B a b e l A l o u g . . . . S o u s l e s m o t s a r a b e s c o r r e c t e m e n t 

é c r i t s s u r l a p l a q u e , o n a e c r i t s t u p i d e m e n t e n f r a n c a i s : B a b e l 

A l o u c h ». E u g e n i a K i s c a c r e d e c h e : « L a c o i n c i d e n z a d e g l i s t e s s i 

s u o n i (u , 1 ) i n L u c a e d E u l d j h a n n o , f o r s e , f a v o r i t o l a c o r r u z i o n e 



I n q u e l l ' u l t i m o a n n o d e l p r i m o c i n q u a n t e n n i o d e l X V I s e c o l o , 

G i o v a n n i A n t o n i o p e r ò c o l m a l a l u n g a s o s t a s a c r i f i c a n d o d e l p r o p r i o 

p e r i n n a l z a r e d a l l e f o n d a m e n t a n u o v e m u r a d i d i f e s a , b a s t i o n e e 

c a s t e l l o 1 . A n c o r a u n p o c o e l a s p e r a n z a d e l l a t r a n q u i l l i t à r i n a s c e 

i n t e r a n e l l e g e n t i i s o l a n e , p e r c h è , q u a n d o , p e r f a r f r o n t e a l l e c o n t i n u e 

s c o r r e r i e p i r a t e s c h e , s u l l ' e s e m p i o d i q u a n t o i P a p i a v e v a n f a t t o 

v e r s o l a f o r m a c r i s t i a n a c h e h a t a n t a a s s o n a n z a c o n q u e l l a t u r c a ». 

M a ecco u n ' a l t r a n o t i z i a c h e c e r t o n o n v i e n e a p o r t a r e u n c o n t r i b u t o 

r i s o l u t i v o a l d i l e m m a e c h e è i n u n a n o t a d ' e d i t o r e a El ingenioso 

Hidalgo don Quijote de la Mancha d e l C E R V A N T E S , M a d r i d , 1857 

I n e s s a è d e t t o c h e f u r o n o i c r i s t i a n i a f o r m a r e i l n o m e d i U c h a l i e 

c h e Alueh s igni f ica u n m e z z o m u s u l m a n o , o « r e n e g a d o ; p o r c o n s i -

g u i e n t e n o e s n o m b r e p r o p r i o , s i n o a p o d o : e l n o m b r e q u e a d o p t ò 

e r a A l i , y l o s j u n t o s s ign i f i can e l r e n e g a d o A l i ». 

P e r q u a n t o si r i f e r i s c e a l c o g n o m e , s c a r t a n d o s e n z ' a l t r o q u e l l o 

d i C i c a l a c h e a p p a r t i e n e a d u n a l t r o r i n n e g a t o , e d e l i m i n a n d o q u e l l o 

d i G a l e n i n o n s o s t e n u t o d a a l c u n a p r o v a , n o n r e s t a c h e a c r e d e r e fosse 

B i n i , c o l q u a l e l o r i c o n o s c e I ' A R E N A P R I M O D I M O N T E C H I A R O , La 

Sicilia alla battaglia di Lepanto, M e s s i n a , 1 8 9 2 e s o t o i l q u a l e g l i 

s t o r i c i c a l a b r e s i i n d i v i d u a n o i l p a d r e c o n l ' a g g i u n t a d i D A R E G G I O , 

p e r c h è d i q u e l l a c i t t à e a C a s t e l l a t r a s f e r i t o s i a t t r a t t o v i d a l l a l u c r o s a 

p e s c a d e i c o r a l l i . 

C o m u n q u e , è q u e s t o u n b r e v e a c c e n n o c h e n o n h a l a p r e t e s a d i 

a v e r d a t o r i s p o s t a a d u n i n t e r r o g a t i v o c h e c o n t a c i r c a q u a t t r o s eco l i ; 

è u n ' i n d i c a z i o n e p e r c h i v o l e s s e a p p r o f o n d i r e l ' a r g o m e n t o ; i n d i c a 

z i o n e l i m i t a t a d a l l o s p a z i o d i q u e s t a n o t a . 

N o t i z i e s u l l a s u a v i t a s e n e t r o v a n o i n t u t t i g l i s t o r i c i c h e t r a t 

t a r o n o d e l l ' E u r o p a i n r e l a z i o n e a l l a T u r c h i a , d i q u e s t a e d e l l ' A f r i c a 

d e l N o r d . È u n a b i b l i o g r a f ì a e n o r m e t r a c u i , p e r ò , n o n s i r i n t r a c c i a 

u n a s o l a b i o g r a f ì a , n o n p o t e n d o t e n e r c o n t o d e l v o l u m e d i D E F O N T I N -

M A X A N G E : Eudi (sic) Ali, corsaire barbaresque, beglier-bey d'Afri-

que et Grand Amirai, P a r i s , 1 9 3 0 , n ò d i u n o p u s c o l o a n o n i m o e s i s t e n t e 

n e l l a B i b l i o t e c a N a z i o n a l e d i F i r e n z e , p e r c h è f a n t a s t i c i . 

L a R u m e n a E u g e n i a K i s c a h a d e d i c a t o i n u n a p a r t e d e l s u o 

v o l u m e d ' i m m i n e n t e p u b b l i c a z i o n e s u l l a p i r a t e r i a n e l M e d i t e r r a n e o 

u n l u n g o c a p i t o l o a l l ' O c c h i a l i . 
1 A l d i s o p r a d e l l ' a r c o a t u t t o s e s t o d ' u n ' a m p i a e d a l t a p o r t a , 

s o t t o a l m o t t o A L T O P E N S I E R O M E F A V O L A R E e d a l f a l co i n a t t e g g i a 

m e n t o d i s p i c c a r e i l v o l o è s c o l p i t o s u p i e t r a l o s t e m m a d e i R i c c a . 

( I l c i t a t o d ' A m a t o : « L a f a m i g l i a R i c c a f a s c u d o a z z u r r o , c o n u n a 

f a s c i a r o s s a , c h e s c e n d e d a l l a s o m m i t à d e l l a d e s t r a a l l a s i n i s t r a p a r t e , 

e n t r o l a q u a l e v i è u n a s t e l l a c o n u n a s t r i s c i a , e u n a s t e l l a p i c c i o l a 



p e r l a p r o t e z i o n e d e l l a c a m p a g n a r o m a n a v i e n d e c i s a l a c o s t r u z i o n e 

d i o p e r e d i r e s i s t e n z a e s i c u r e z z a s u l l e c o s t e d e l R e g n o n a p o l e t a n o , 

d e l l e 72 c h e s o n o d e s t i n a t e a l l a C a l a b r i a , t r e v e n g o n o c o s t r u i t e n e l 

t r a t t o d a C a s t e l l a a C a p o d e l l e C o l o n n e 1 . U n ' a l t r a , p e r ò , n o n m e n 

z i o n a t a d a g l i s t o r i c i m a c h e p u r d o v e v a f a r p a r t e d e l l o s t e s s o s i s t e m a 

d i f e n s i v o e r a a T o r r e C a n n o n e i n p u n t o d a e s s e r v i s i b i l e d a q u e l l e d i 

Sci fo e d i C a p o R i z z u t o 2 . A C a s t e l l a , p o i , v e n ' e r a n a d d i r i t t u r a d u e ; 

o g g i s o n o e n t r a m b e s c o m p a r s e : d i e s s e n o n e s i s t e c h e q u a l c h e m u c 

c h i o d i p i e t r e c h e u n p o ' a l l a v o l t a si p e r d o n o n e l l a t e r r a e n e l m a r e 

e i l r i c o r d o d e g l i a n z i a n i c h e l e d e s c r i v o n o n e l l e c o n d i z i o n i i n c u i 

l e v i d e r o a i l o r o g i o v a n i a n n i , m e z z o d i r u t e , a c c o m u n a n d o l e n e l m e 

d e s i m o s o s t a n t i v o d i Grisgiolo. E d u e e r a n o a n c h e a C a p o R i z z u t o — 

s o p r a , e u n a s o t t o , c o n u n r a s t e l l o n e l l a s o m m i t à d e l l o s c u d o »). 

A t u t t o s o t t o s t à q u e s t ' e p i g r a f e : 

I N S V L A M V R B E M P I R A T A 

I N C V R S V D I R V T A M I O A N N E S 

A N T O N l [ V S ] R I C C H A N E A P O L I T A 

N [ V S ] M O Z N I A P R O P V G N A C V L I S E T 

A R C E P . P R I O MKE, M V N I V I T I N 

P E R P E T V M S V A E V I R T V T I S 

M O N V M E N T V M E T POPVLORfvSl] 

P R ^ E S I D I V M - A N N O A V I R G I 

N E O P A R T V - 1. 5 . 4 . 9. 

1 Cfr . : G i o v . P . F I O R E , cit. - O T T A V I O B E L T R A N O , Descrizione 

di NapoU - S C I P I O N E M A Z Z E L L A , Descrizione di Napoli. 
2 G I O V . C E S A R E R E C U P I T O , r i p o r t a t o d a l F I O R E s c r i v e : « Of

f r o n o a n c h e s i c u r e z z a T o r r i d i s p o s t e d i t r a t t o i n t r a t t o a d i s t a n z a d i 

n o n p i ù s e i m i l a p a s s i : s p e c i a l m e n t e i n q u e i l u o g h i d o v e i l t e r r i t o r i o 

è t a l e d a of f r i re n a s c o n d i g l i o a i p i r a t i . D o p o a v e r f a t t o c o n o s c e r e , 

c o n a l z a r e i l f u o c o , i l p e r i c o l o d ' e s s i , l i r e s p i n g o n o a c o l p i d i b o m b a r d a , 

v e n e n d o l a f o l g o r e d i e t r o l a f u l m i n a z i o n e . A n c h e l e s p i a g g e s o n o a i 

p i e d i d e l l e T O R R I , n o n r a r a m e n t e r i c c h e d i p o r t i , e fac i l i a l l ' a c c e s s o 

d i n a v i g a n t i ». O r a , s e n z a l a T o r r e c h e d i e d e n o m e a l l u o g o d i 

C A N N O N E , l ' i d e a z i o n e d i q u e l s i s t e m a d i f e n s i v o a v r e b b e a v u t a u n a 

i n t e r r u z i o n e p e r c h è d a C a p o R i z z u t o n o n è v i s i b i l e , v e r s o C a p o 

C o l o n n e , u n l u n g o t r a t t o d i c o s t a c h ' è s u p e r i o r e d i m o l t o a l l a m i s u r a 

f i s s a t a p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l e T o r r i . A l l o s c o p o q u i n d i , r i s p o n d e v a 

b e n e q u e s t a T O R R E C A N N O N E c h ' e r a f o r s e p o s t e r i o r e a l l e p r i m e e 

c o e t a n e a a l l ' a l t r e d u e d i S C I F O e M A R I E L L O — d a l l e d u e p a r t i d e l 

p r o m o n t o r i o d i C a p o d e l l e C o l o n n e — d i c u i G . B . D I N O L A - M O L I S I , 

Cronica dell'Antichissima e Nobilissima Città di Cotrone, N a p o l i , 

F r a n c e s c o S a v i o 1649 , s c r i s s e : « P o c h i a n n i s o n o , e i n q u e s t a f o n -



d e n t e d e l l a t e n a g l i a d i t e r r a c h e f o r m a l a c a l a d i C a s t e l l a o v e a n c o r a 

o g g i n e i g i o r n i d i f o r t u n a l e i v e l i e r i c o r r o n o a r i p a r a r s i e d o v e i l 

18 s e t t e m b r e 1571 s i r i f u g i ò l a C a p i t a n a d e l l a S q u a d r a d i M a l t a c h e 

s i e r a d o v u t a d i s t a c c a r e d a l l a F l o t t a c a t t o l i c a , i n v i a g g i o v e r s o l e 

C u r z o l a r i , s o r p r e s a e d i s g r e g a t a d a l l a t r a m o n t a n a — e n t r a m b e s a l d e 

t u t t o r a , a b i t a t a l ' u n a e d a d i b i t a a d e p o s i t o d i p a g l i a l ' a l t r a . B a s s a 

e t o n d a q u e s t a 1 ; l ' a l t r a h a g l i s t e s s i c a r a t t e r i d i q u e l l e c o s t r u i t e 

p e r s u g g e r i m e n t o e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l p r i m o M a r c h e s e d i C e r -

c h i a r a F a b r i z i o P i g n a t e l l i i n t o r n o a l 1550 . 

U n v e r o f e r v o r e d i r i n a s c i t a e d i l i z i a — f a b b r i c h e p e r l a l o t t a 

e f a b b r i c h e p e r l a p r e g h i e r a •— p a r e a n i m i q u e s t o p e r i o d o che c o n 

t e m p o r a n e o a l l ' o p r a r e d e l B a r o n e è i l c o s t r u i r e d e l V e s c o v o . A s s i 

c u r a t a l a s a l v e z z a a i c o r p i b i s o g n a g a r e n t i r e c o n d e g n i edif ic i 

l ' e l e v a z i o n e a l l e a n i m e . E l o s t e s s o B a r o n e n o n d i s d e g n a e d i f i c a r e 

p e r i l c u l t o , a n z i p r e t e n d e c h e l e m a g g i o r i c u r e d e l l ' a r t e s i e n o s p e s e 

p e r l a C h i e s e t t a c h e p r e s c e g l i e a s e d e d e l s u o s e p o l c r o f a c e n d o l a a d o r 

n a r e d ' u n b e l p o r t a l e d i p i e t r a c h e f a l a v o r a r e a b a s s o r i l i e v i c o n p u t t i 

e m o t i v i o r n a m e n t a l i a g r e s t i e l o s t e l l a t o s c u d o d e l l a s u a c a s a . L ' e s t e r n o 

è a n c o r a q u a s i i n t a t t o e r e s o s u g g e s t i v o d a l l a p a t i n a c h e i l t e m p o i m 

p r i m e s u l l e o p e r e m u r a r i e , m a l ' i n t e r n o è v e d o v a t o d ' a l t a r e , e , so lo 

o r n a m e n t o d i q u a n t o v ' e r a , r i m a n e i n t a c c a t o q u a e l à , i l m o n u m e n 

t a l e s a r c o f a g o c h e r a c c h i u d e l e s p o g l i e d e l v a l o r o s o s i g n o r e 2 . I l 

q u a l e h a d o v u t o t a n t o s e n t i r e i l l u s t r o d e l s u o b e l l i c o s o p a s s a t o c h e 

h a t e n u t o d ' a f f i d a r s i a l f u t u r o n e l l e s e m b i a n z e d e l g u e r r i e r o i n p o s a 

m a r z i a l e e c o i s i m b o l i d e l l a f o r z a e d e l l a f e d e l t à : l a l u n g a s p a d a 

d e l c a v a l i e r e c o m b a t t e n t e n e l l a s i n i s t r a , i l c i m i e r o e l a c l a v a , e il 

c a n e a c c u c c i a t o a i p i e d i . 

t a n a ( M A R I E L L O ) e i n q u e l l a s o p r a d e t t a Sci fo s o n o f a t t e d u e n o v e 

t o r r e f o r t i s s i m e p e r g u a r d i a d i t u t t o q u e s t o c a p o , e t e r r e c o n v i c i n e 

à s p e s e d e l l a E e g i a C o r t e ». 

L a T o r r e d i C a n n o n e è s t a t a i n p i e d i fin v e r s o i l 1896 . D u r a n t e i l 

r i f a c i m e n t o d e l p o r t o d i C o t r o n e l ' i m p r e s a P a s q u a l e F i o c c a d i N a p o l i 

c h e a v e v a l ' a p p a l t o d e l l a f o r n i t u r a d e l l a p i e t r a a n d ò q u i v i a s c a v a r l a 

p e r l a s u a i n d u s t r i a , p r o v o c a n d o i l c r o l l o d e l l a t o r r e s t e s s a . 
1 D e t t a , p e r d i s t i n g u e r l a d a l l ' a l t r a m o l t o v i c i n a , T O R B E V E C C H I A . 

2 I I m o n u m e n t o i n t u t t o i l s u o c o m p l e s s o è a l t o c i r c a q u a t t r o 

m e t r i . I n a l t o , s u u n a b e n d a , v ' è r i p e t u t o i l m o t t o d i G i o v . A n t . ; 

p o c o p i ù g i ù u n b r a c c i o c u r v o c h i u s o in a r m a t u r a s u c u i p o g g i a , 

a d a l i s p i e g a t e , u n f a l c o . S e m p r e s c e n d e n d o e d a b a s s o r i l i e v o è u n 

e l m o c o n l a c e l a t a a b b a s s a t a , p o i l o s t e m m a e , s o t t o a n c o r a l ' e p i 

g r a f e g i à r i p o r t a t a . I l s a r c o f a g o è i s t o r i a t o c o n l e o n i a l a t i ; i n 

u n a c o r o n a d i f og l i e e f r u t t i è r a c c h i u s o u n p u t t o ; a l t r i d u e p u t t i 



F u b u o n a v e n t u r a p e r l e s o r t i d ' I s o l a o h e s i g n o r e t a n t o p r o f ì c u o 

d e l l a c a s a p i ù u t i l e a l l a c i t t à , f o s se q u e l l o c h e p i ù l u n g a m e n t e d e g l i 

a l t r i s e d e t t e s u l t r o n o b a r o n a l e . 

L a c r o n a c a e l a s t o r i a t a c c i o n o l a n o t i z i a e l a d a t a d e l l a m o r t e 

d i G i o v a n n i A n t o n i o . C o s ì c h e n e r e s t a s c o n o s c i u t a q u e l l a i n c u i a l 

f e u d o i s o l a n o g l i s u c c e d e i l f igl io C e s a r e . C e r t a m e n t e , p e r ò , n e l 1 5 5 5 

q u e s t ' u l t i m o è g i à B a r o n e d e l l ' I s o l a c o m e s i d e s u m e d a u n d o c u m e n t o 

c h e s o t t o l a d a t a d i q u e l l ' a n n o g l i e n e r i c o n o s c e l a q u a l i t à e l ' a t t r i 

b u t o *. P a r i m e n t i r e s t a s i c u r o c h e a l m e n o p e r t r e n t ' a n n i eg l i è 

s i g n o r e d e l l a c i t t à , p e r c h è f i n o a l 1 5 9 0 è l u i c h e n e p a g a l a t a s s a 2 . M a 

s o n o se i l u s t r i s e n z a g l o r i a e s e n z a s t o r i a . I l t e r z o B a r o n e d ' I s o l a 

n u l l a o p e r a d i n o t e v o l e : p a r s i c o m p i a c c i a v i v e r e s u g l i a l l o r i r a c c o l t i 

d a l l a p r e v i d e n t e o p e r o s i t à p a t e r n a e g o d e r e l a r i c o n o s c e n z a d o v u t a 

m e r i t o r i a m e n t e a l l a s u a c a s a d a i c i t t a d i n i r a s s i c u r a t i c h e q u a s i n u l l a 

o r m a i h a n p i ù d a t e m e r e d a g l i a v i d i o t t o m a n i . N e l 1 5 7 6 t u t t a v i a 

n u o v a i m p r o v v i s a l o r o a p p a r i z i o n e . M a s e l a p a u r a è l a s t e s s a , i l 

d a n n o è s c e m a t o . C o m p a r s i s u l m a r e •— a l t e l e i n s e g n e m i n a c c i o s e 

d i m o r t e e g o n f i e l e v e l e d i p r o p o s i t a t e r a p i n e — b o r d e g g i a n o , i n d u 

g i a n o , m a p o i d o p p i a n o C a p o P i z z u t o e s e n e v a n n o . Si s a p r à p o i 

c h e e r a n o g u i d a t i d a l l ' O c c h i a l i c h e a v e v a m a n o v r a t o cos ì p e r r i v e -

r e g g o n o d a l l ' a l t o l o s t e m m a d e i R i c c a ; s u l l a t o s i n i s t r o , c i m i e r o 

i n t e s t a , è u n s o l d a t o s o m i g l i a n t e a q u e l l o r i p r o d o t t o c o r i c a t o s u l 

c o p e r c h i o . 

S u l l a b a s e s o n r i p r o d o t t i t e s t e d ' a n g e l i , a l a b a r d a s p e z z a t a , t e s t e 

d ' u o m o c o n c i m i e r o e s c o p e r t e , t e s c h i o e v a r i m o t i v i a g r e s t i . 

I l b e l m o n u m e n t o , d a p o c o i n s c r i t t o n e l l i b r o d e l l e a n t i c h i t à , 

h a p e r d u t o m o l t o d e l s u o p r e g i o p e r l e i n c r o s t a z i o n i d i c a l c e p a s s a 

t a v i c h i s s à q u a n t e v o l t e n e l l ' i n t e n t o d i p u l i r l o d a l l a f u l i g g i n e e d a l l a 

p o l v e r e d e l c a r b o n e c h e p e r m o l i t i a n n i è s t a t o d e p o s i t a t o n e l l a C h i e 

s e t t a c h e i l C o n t e P a o l o G a e t a n i d e l l ' A q u i l a d ' A r a g o n a , a t t u a l e p r o 

p r i e t a r i o , h a d e c i s o d i r i p r i s t i n a r e d a n d o l e l ' a n t i c o a s p e t t o . 
1 C E D O L A R I O D E L R E G N O . N e l 1 5 5 5 P o r z i a M a r t i n o d i C r o p a n i 

p a g a l a t a s s a p e r i l f e u d o d i S. N i c o l ò i n t e r r i t o r i o d i Z a g a r i s e , m a s i 

spec i f i ca i n n o t a c h e , p e r c o m p e r a d a l l a s t e s s a P o r z i a , s i p o s s i e d e o r a 

d a C E S A R E R I C C A , B A R O N E D E L L ' I S O L A . N e l 1 5 0 0 p e r i l m e d e s i m o 

f e u d o , p o s s e d u t o g i à d a l l a p r e l o d a t a P o r z i a , l a t a s s a è p a g a t a •— c o m e 

n e l 1 5 0 4 , e n e l 1 5 0 9 —• d a R i c z a r d o M a r t i n o d i T a v e r n a . C e s a r e p a g a 

s o l t a n t o d a l 1 5 6 0 a l 1 5 6 7 , n e l q u a l e a n n o v e n d e s . N i c o l ò a d O t t a v i o 

L u c i f e r o , s o t t o l a c u i f a m i g l i a s t a fino a l 1 5 9 0 d o p o i l q u a l e e n t r a a 

f a r p a r t e d e i f e u d i d e i C a r a f a . 
2 R i s u l t a d a l C E D O L A R I O D E L R E G N O c h e C e s a r e p a g a l a t a s s a 

p e r I s o l a d a l 1 5 6 0 a l 1 5 9 0 . 



d e r e i l s u o b o r g o n a t a l e p r i m a d ' a v v i a r s i a l l a d e s o l a z i o n e d e l l a 

e o s t a j o n i c a e a l l a d i s t r u z i o n e d i T r e b i s a c c e . 

C e s a r e si m a n t i e n e a s s e n t e d a I s o l a . G l i d e v e e s s e r e p i ù c o m o d o 

v i v e r e a l t r o v e . A l t r i m e n t i q u a l c o s a d i l u i , a t t i o c r o n a c h e l ' a v r e b b e r o 

r i v e l a t a . E c o m e a m a g g i o r e m o r t i f i c a z i o n e p e r l u i , e c c o l ' a l b a de l 

s u o o z i o s o r e g n a r e c o i n c i d e r e co l V e s c o v a t o d e l P r e s u l e p i ù p r o f i 

c u o a l l a d i o c e s i , A n n i b a l e C a r a c c i o l o ; e i l g i o r n o a v r à p r e s s ' a p o c o 

l a s t e s s a d u r a t a p e r e n t r a m b i p u r s e d i s u g u a l e s p l e n d o r e . D i p i ù q u e l 

l ' a s s e n z a a g g r a v e r à i t o r t i d i c h i l a p r a t i c a p e r c h è i n a u g u r e r à u n a 

t r a d i z i o n e i l c u i m a n t e n i m e n t o finirà p e r p o r t a r e i l f e u d a t a r i o l o n t a n o 

d a l d o m i n i o . È v e r o p e r ò c h e C e s a r e n o n h a e r e d i e f o r s e p e r c i ò s i d i s i n 

t e r e s s a d e l f e u d o c h e a l l a s u a m o r t e p a s s a a l l o z i o p a t e r n o G a s p a r e 

c h e lo t r a s p o r t a a l so lo r a m o c a d e t t o d e l l o s t i p i t e b a r o n a l e 1 , a s s i 

c u r a n d o l a s u c c e s s i o n e d e i P i c c a p e r u n ' a l t r a g e n e r a z i o n e a n c o r a . 

E g l i h a s p o s a t o I p p o l i t a d e l l a m a r c h i o n a l e f a m i g l i a c r o t o n i a t e d e i 

L u c i f e r o e d i l m a t r i m o n i o è a l l i e t a t o d ' u n s o l o figlio a c u i v i e n d a t o 

i l n o m e d ' A n t o n i o . M a a n c h ' e g l i s i d i s i n t e r e s s a d e l f e u d o d e l e g a n d o 

i l p e s o d e l l a c u r a a l c o n s a n g u i n e o G e r o n i m o i l q u a l e p e r t u t t a l a 

s u a e s i s t e n z a n e s a r à s i g n o r e d i f a t t o , d i v e n e n d o a l l a m o r t e d i G a s p a r e 

t u t o r e e b a l i o d e l l ' e r e d e . È p u r v e r o c h e l a p r e s e n z a d e l s i g n o r e n o n 

h a p i ù l ' u r g e n z a d ' u n a v o l t a , o r a c h e i l p o p o l o h a su f f i c i en t i g a r a n z i e 

d i s i c u r e z z a e d i T u r c h i h a n r a l l e n t a t o l e i n c u r s i o n i n e l l ' a g r o i s o l a n o . 

I n t u t t o q u e s t o t e m p o , i n f a t t i , so lo n e l 1 5 9 8 s o t t o l a g u i d a d e l r i n 

n e g a t o s i c i l i a n o B a s c i à C i c a l a t e n t e r a n n o d i s b a r c a r e p r e s s o l a 

c i t t a d i n a , m a s a r a n n o r e s p i n t i d a l l e t r u p p e s p a g n u o l e c o r s e d a 

C a t a n z a r o a l c o m a n d o d i B a l d a s s a r r e N o c e t o 2 . 

N u l l ' a l t r o r e g i s t r a n o l a c r o n a c a e l a s t o r i a d ' a v v e n i m e n t i i s o 

l a n i , c o s ì c h e de l q u a r t o e p e n u l t i m o B a r o n e d ' I s o l a n o n r e s t a c h e 

r e g i s t r a r e l a m o r t e c h e d a d u e e l e m e n t i , c e r t o l ' u n o , p r o b a t o r i o l ' a l 

t r o , s i p u ò c r e d e r e a v v e n i s s e p r i m a d e l 1 6 0 2 3 . 

1 N e l c i t . C E D O L A R I O è s p e c i f i c a t o c h e G a s p a r e è f r a t e l l o d i 

G i o v a n n i A n t o n i o e c h e p a g a l a t a s s a p e r i l f e u d o d ' I s o l a d a l 1 5 9 2 

a l 1 5 9 9 . A r c h . N o t a r i l e d i C a t a n z a r o , s c h e d a N o t . G i u s e p p e O r l a n d o , 

i s t r u m e n t o 2 8 - X I - 1 5 9 8 : f r a l e p a r t i f i g u r a : H I E R O N I M V S E I C C A , 

B A L I V S E T C V R A T O R D . G A S P A R I S R I C C A , B A R O N I S C I V I T A T I S I N S U L A E . 

2 D ' A M A T O , op. cit. l i b . I V . 

3 S i è v i s t o c o m e G a s p a r e n o n p a g h i l a t a s s a p e l f e u d o d ' I s o l a 

o l t r e i l 1 5 9 9 . O r a e c c o u n i s t r u m e n t o d e l 1 5 a g o s t o 1 6 0 2 i n s c h e d a 

N o t . G i u s . O R L A N D O , A r c h . N o t . C a t a n z a r o : « I n n o s t r a p r a e s e n t i a 

c o n s t i t u t u s P a u l u s M a r i a d e d i e t a C i v i t a t e C a t a n z a r i j F a m i l i a r i s 

H i e r o n i m i R i c c a c i v i t a t i s p r a e d i c t a e B a l i j e t T v t o r i s D . A n t o n i j 

R i c c a B a r o n i s C i v i t a t i s I n s u l a e l o c o d e p o s i t i d e p o s i t a v i t i n t u s 



A n t o n i o , c h ' è r i m a s t o o r f a n o d e i g e n i t o r i a n c o r a i n t e n e r a e t à , 

a n c h e q u a n d ' e s c e d i m i n o r i t à c o n t i n u a l ' u s o p a t e r n o d i d a r l a c u r a 

de l f e u d o a q u e U ' i s t e s s o G e r o n i m o c h ' e r a s t a t o s u o t u t o r e . N e l d i 

c e m b r e d e l 1617 s i u n i s c e i n m a t r i m o n i o c o n L u c r e z i a C i c a l a , d i 

T i r i o l o , f igl ia d e l C o n t e d e l S . E . I . C a r l o . 

C o n lu i i E i c c a t e r m i n a n o d i p o s s e d e r e i l f e u d o d ' I s o l a c h e p a s s a 

a l d o t t o r e i n l e g g e G i o v a n n i A l v i s e C a t a l a n o figlio d e l c o n s i g l i e r e 

A n t o n i o . È i n t e r e s s a n t e e s a m i n a r e q u e s t o t r a p a s s o , p r i m a d i t u t t o 

p e r c h è n o n è d e f i n i t i v o p e r i E i c c a : i n f a t t i e s s i n o n s a r a n n o t o t a l 

m e n t e a s s e n t i , che i l n u o v o f e u d a t a r i o d ' a l t r o c o g n o m e s p o s a I s a 

b e l l a , figlia d i Ce l io E i c c a 1 . C h e è l a s t e s s a c h e a s s i e m e a l l a m a d r e 

e d a l l a s o r e l l a è c r e d i t r i c e d e l B a r o n e d e l l ' I s o l a d i 5 3 6 0 d u c a t i d a 

q u e s t i g a r a n t i t i s u i s u o i b e n i 2 . P e r c u i v i e n d a p e n s a r e c h e , t r o 

v a n d o p r i m o s i g n o r e d i c a s a C a t a l a n o p r o p r i o q u e l G i o v a n n i A l v i s e 

m a r i t o d ' I s a b e l l a E i c c a , i l t r a p a s s o a v v e n g a p e r b e n e d o t a l e . T r a 

p a s s o , p e r d i p i ù , d i b r e v e d u r a t a , p e r c h è i C a t a l a n o e b b e r o I s o l a 

s o l o p e r t r e g e n e r a z i o n i a . 

E d o r a p o c h e p a r o l e s u l l ' o p e r a d e i V e s c o v i c h e f u r o n o c o n t e m -

E c c l e s i a m D i v a e A n n u n c i a t a e , s e u s . t i D o m i n i c i p r a e d i c t i C a t a n 

z a r o c a d a v e r q u o n d a m H i p p o l i t a e L u c i f e r o v i d u a e q u o n d a m 

D . G a s p a r i s E i c c a B a r o n i s C i v i t a t i s p r a e d i c t a e I n s u l a e , a c m a t r i s 

d i c t i D . A n t o n i s , s e r v a t a f o r m a s u a e u l t i m a e v o l u n t a t i s . E c c . e c c . ». 
1 E c c o l a g e n e a l o g i a d i q u e s t ' a l t r o r a m o d e i E i c c a c h e n o n si 

s a q u a l e g r a d o d i p a r e n t e l a u n i v a a l l a p r i m a : 

C E L I O E I C C A s p . G I U L I A T A C C O N E 

I S A B E L L A E G I O V . L U I G I C A T A L A N O C O R N E L I A E G I O V . A N T . M O R A N O 

2 A R C H . N O T . C a t a n z a r o , S c h e d a N o t . G i u s . O R L A N D O , i s t r . 

5 - X I - 1 6 0 1 : i l p a g a m e n t o d e l d e b i t o è r a z i o n a t o i n a n n u i d u c a t i 4 2 8 

e 4 t a r i . 
3 C h e d a l m a t r i m o n i o d i L u i g i C a t a l a n o e d I s a b e l l a E i c c a s i a n o 

v e n u t i figli s i p u ò a r g u i r e d a q u e s t o p a s s o d e l N O L A - M O L I S I , op. cit-

« V e n n e l a B a r o n i a ( d ' I s o l a ) a l l a f a m i g l i a C a t a l a n a , d e s c e n d e n t e 

d e l C o n s i g l i e r o A n t o n i o , e n e p o t i d i M o n s . d o n C A R L O V E S C O V O u n 

t e m p o d i C o t r o n e , d e ' q u a l i v i v e h o g g i i l b a r o n e d o n L U I S E C A T A 

L A N O ». E l a p r o v a è n e l l a l o c u z i o n e Nepoti c h e t r o v a r i s c o n t r o 

i n u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l a v e d o v a I s a b e l l a r e g i s t r a t a n e l l ' i n v e n t a r i o 

d e l l ' e r e d i t à d i G i o v . L u i s e —• i s t r u m e n t o 17 o t t o b r e 1 6 2 3 , n e l l ' A r c h . 

N o t . d i C a t a n z a r o , i n s c h e d a N o t . O R L A N D O — : « . . . D o i t r o m b o n i 

d ' a r g e n t o , i n t u t t o d e l i b r e q u a t t r o e m e z z a , q u a l i d o i t r o m b o n i 

e s s a I s a b e l l a d i c e c h e f u r o n o d e l q u o n d a m E . m o M o n s . V e s c o v o 



p o r a n e i a l l a s i g n o r i a d e l l a f a m i g l i a d i T a v e r n a . D e i p r i m i d e i q u a l i , 

p o c o s i c o n o s c e o l t r e i l n o m e . 

L a g l o r i a m a g g i o r e e r a c o n f e r i t a a d I s o l a d a l l ' e s s e r e c i t t à e p i 

s c o p a l e , p e r c u i s i c o m p r e n d e c h e n o n e r a p i c c o l o i l d o n o c h e F e r 

d i n a n d o f a c e v a a i E i c c a . A l l o r c h é l i p r e m i a e d i n v e s t e d i f e u d o , 

s u l p a s t o r a l e t r o n o c i n q u e v o l t e s e c o l a r e s i e d e q u e l G i o v a n n i c h e 

n e l 1 4 9 4 s i r i t r o v ò p r e s e n t e a l l a c o r o n a z i o n e d i E e A l f o n s o . E l a 

c o n o s c e n z a d e l s u o e p i s c o p a t o s t a t u t t a n e l l a r e g i s t r a z i o n e n u d a 

d e l s u o n o m e . D e l s u o s u c c e s s o r e , A n g e l o C e s t a l d o , n u l l a s i s a 

a l l ' i n f u o r i c h e m o r ì n e l 1 5 0 8 e c h e g l i s u c c e s s e C e s a r e L a m b e r t i n o 1 . 

D a q u e s t o m o m e n t o , p e r ò , i n t o r n o a i n u o v i P r e s u l i i l s i l e n z i o n o n 

a v r à l a s t e s s a o s t i n a z i o n e . T r a s f e r i t o d a l l a C a t t e d r a d i T r a n i a 

q u e l l a d ' I s o l a n e l 1 5 0 9 , l a t e n n e f ino a l 1 5 4 5 r i n u n z i a n d o v i i n 

q u e l l ' a n n o a f a v o r e d e l v e n t i q u a t t r e n n e n i p o t e T o m m a s o d e l s u o 

s t e s s o c o g n o m e . N e i p r i m i a n n i d e l l ' e s e r c i z i o d e l s u o m i n i s t e r o , 

n e l 1 5 1 2 , e g l i f a s o t t o s c r i v e r e n e l C o n c i l i o L a t e r a n e n s e i l s u o l e 

g a t o G i r o l a m o c o n u n C e s a r e d e l l a m e d e s i m a s u a C h i e s a . A l g i o v a n e 

e c c l e s i a s t i c o l a C h i e s a v i e n e d a t a i n c o m m e n d a , d o p o t r e a n n i i n 

a m m i n i s t r a z i o n e e d a l l a m o r t e d e l l o z i o i n r e g o l a r e s u c c e s s i o n e . 

A l l ' a t t i v i t à d e l f e u d a t a r i o c h e , c o m e s ' è v i s t o , è d e l l e m i g l i o r i i n 

q u e s t o p e r i o d o f a r i s c o n t r o , a p a r i p a s s o , q u e l l a c o s t r u t t i v a i n c a m p o 

r e l i g i o s o . I n f a t t i , l o s t e s s o a n n o d e l l a m o r t e d e l s e c o n d o L a m b e r 

t i n o — 1 5 5 1 — v e n i v a t e r m i n a t o i l s e m i n a r i o i s o l a n o l a c u i c o 

s t r u z i o n e e r r o n e a m e n t e i l P a c i c h e l l i a t t r i b u i s c e a d A n n i b a l e C a r a c 

c io lo n e g a n d o u n t i t o l o d ' o n o r e a c h i n e fu l ' i d e a t o r e e p o c o a g -

d i C o t r o n e f r a t e l l o d e l d e t t o q u o n d a m D . r G i o v a n n i A l o i s i o . . . ». 

I l F I O R E , op. cit.., s c r i s s e p u r e c h e M o n s . A n t o n i o e r a z io d i A l o i s i o . 

F i n o a l 1 6 7 2 I s o l a fu c e r t a m e n t e f e u d o d e i C a t a l a n o , p e r c h è , c o m e 

r i s u l t a d a u n frammento d'un diario inedito napoletano, p u b b l i c a t o 

d a G. D E B L A S I I S , i n Arch. Stor. per le Prov. Napolet., a . x i v ( 1 8 8 9 ) 

f a s e . I I , s o t t o l a d a t a d e l 1 6 d i c e m b r e , v e n e r d ì , è r e g i s t r a t o : « S ' i n 

t e s e l a m o r t e a c c a d u t a p o c o p r i m a d e l b a r o n e d e l l ' I s o l a d i c a s a 

C a t a l a n o ». 

M a , d ' a l t r a p a r t e , c h e l a c i t t a d i n a c a l a b r e s e n o n d i m o r a s s e 

m o l t o t e m p o s o t t o i C a t a l a n o , l o p r o v a n o i l F I O R E c i t . e d i l P A C I 

C H E L L I , Il Pegno di Napoli in prospettiva, N a p o l i , D o m . A n t . P a n i n o 

c h e , p u b b l i c a n d o n e l 1 6 9 1 l ' u n o , e n e l 1 7 0 3 i l s e c o n d o , r i p o r t a n o c o m e 

a l l o r o t e m p o i l f e u d o d ' I s o l a fo s se d e i C a r a c c i o l o , e p r e c i s a m e n t e 

d i G i u s e p p e d u c a d i M o n t e s a r d o . 

I l 7 o t t o b r e 1 7 5 3 u n ' I s a b e l l a C a t a l a n o — c e r t o u n a n e p o t e d e l l a 

p r i m a —• s p o s a N i c o l a P e r r o n e « e x b a r o n i b u s t e r r a e Se l l i a e » — 

A r c h . P a r r o c c h i a l e d i S. S t e f a n o i n C a t a n z a r o . 
1 Cfr . U G H E L L I , Italia sacra, I X , p . 5 0 9 . 



g i u n g e n d o a i n u m e r o s i m e r i t i d i c o d e s t o v e s c o v o 1 . N e l l o s t e s s o 

a n n o v e n i v a e s a l t a t o a l l a c a t t e d r a i s o l a n a O n o r a t o F a s c i t e l o , n o b i l e 

d ' I s e r n i a . V e s t i t o l ' a b i t o c a s s i n e s e a 17 a n n i s ' e r a d e d i c a t o a g l i s t u d i 

e s ' e r a a c q u i s t a t o b u o n n o m e n e l l e l e t t e r a t u r e g r e c a e l a t i n a c o n l a 

p u b b l i c a z i o n e d i o p e r e c h e m e r i t a r o n o e l o g i d a l B e m b o , d a l d e l l a C a 

s a e d a l M a r i e s ' e r a a f f e r m a t o p o e t a c o n u n v o l u m e d i v e r s i e r o i c i , 

l o d a t o d a S c i p i o n e C a p e c e , i n c e l e b r a z i o n e d e l l e g e s t a d e l M a r c h e s e 

d e l V a s t o , e fu c h i a m a t o a p a r t e c i p a r e a l C o n c i l i o d i T r e n t o . L ' a m o r e 

d e l l a q u i e t e e d e g l i s t u d i , d o p o n o v e a n n i d i p e r m a n e n z a a d I s o l a , 

l o f ece r i n u n z i a r e a l l a s e d e . 

A l p r e s u l e d o t t o e p i o s u c c e d e , l ' a n n o d o p o , q u e g l i c h e s a r à i l 

V e s c o v o p i ù b e n e f i c o a l l a d i o c e s i , A n n i b a l e C a r a c c i o l o d e l l ' i l l u s t r e 

f a m i g l i a n a p o l e t a n a d e l r a m o d i T o r c h i a r o l o , f igl io d ' u n a s o r e l l a 

d e l F a s c i t e l o . S e m b r a c h ' e g l i r a c c o l g a l ' e r e d i t à d i o p e r e d e l B a r o n e 

p e r c o n t i n u a r l e n e l c a m p o d e l s u o m i n i s t e r o , d i t a n t o v o l u m e a p 

p a i o n o l e s u e r e a l i z z a z i o n i : r e s t a u r a e d a b b e U i s c e l a c a t t e d r a l e ; 

e l e v a a se i i l n u m e r o d e i c a n o n i c i ; f o n d a i l C o n v e n t o d e l T e r z ' O r 

d i n e d i S . F r a n c e s c o ; d a i m p u l s o a l l a C o n f r a t e r n i t a d e l l a S S . A n 

n u n z i a t a 2 ; o t t i e n e l a r i s c o s s i o n e , d a p a r t e d ' i n g i u s t i p o s s e s s o r i , 

d i m o l t e r e n d i t e ; a c c r e s c e e d o t a d e l s u o l e d i g n i t à c a p i t o l a r i ; 

f a d o n o a l l a C a t t e d r a l e d i q u e l l e r e l i q u i e c h e p o t è p o r t a r e d a R o m a ; 

o t t i e n e l a c o n c e s s i o n e d e l l e s t e s s e i n d u l g e n z e e l a r g i t e d a G r e g o r i o X I I I 

a l l a C h i e s a d e l B e a t o G r e g o r i o d e l l ' U r b e a b e n e f i c i o d e l l e a n i m e d e l 

1 A B A T E G I O V . B A T T . P A C I C H E L L I , op. cit. 

I n u n a c a m p a n a , s c a l f i t a p o s t e r i o r m e n t e a l l a s u a f u s i o n e s o n o 

m a l a m e n t e g r a f i t e , s u d u e r i g h e , s e t t e p a r o l e n o n t u t t e a b b r e v i a t e 

c h e l a s c i a n o i n t e n d e r e c o m e p r o c u r a t o r e d e l S e m i n a r i o fosse u n 

F E B A C A N I C O L A , m e n t r e c h i a r a m e n t e , i n u n a r i g a I n t o r n o a l b o r d o , 

è s p i e g a t o c h e : « I l R e v . S i g . S c i p i o n e P a l m i e r i d i B o c c h i g l i e r o 

f ece c o s t r u i r e a s u e s p e s e i l s e m i n a r i o i s o l a n o ». D i S c i p i o n e P a l m i e r i 

e d e l l a c o s t r u z i o n e d e l S e m i n a r i o i s o l a n o n o n f a c e n n o a l c u n o 

N . P T J G L I S I , Storia di Bocchigliero, 1934 . 

S u l l a m e d e s i m a c a m p a n a s o n o i n c i s e q u e s t e p a r o l e : S U B P B E S U L 

D. io FBABi H E B E A E I I S I A C E N A . D . 1 5 5 1 . A b b i a m o v i s t o c h e i d u e 

V e s c o v i c h e s i s e g u i r o n o a l l a C a t t e d r a i s o l a n a n e l 1551 e b b e r o n o m i 

c h e n o n h a n n o a l c u n a a s s o n a n z a c o n q u e l l o g r a f i t o s u l l a c a m p a n a . 
2 N e l 1591 l a C o n f r a t e r n i t a d e l l a S S . A n n u n z i a t a , f o r s e i n r i 

c o r d o d e i v e s c o v a l i b e n e f ì c i r i c e v u t i , d o n a u n a c a m p a n a , o p e r a d e l 

n a p o l e t a n o C r i s t o f o r o I o r d a n i , a l l a C a t t e d r a l e c h e s i a d o r n a v a d e l 

t i t o l o d e l l a V e r g i n e A s s u n t a . U n a p o m p o s a i s c r i z i o n e l a t i n a s p i e g a 

c h e l a c a m p a n a fu f a t t a p e r s u o n a r e i l s o r g e r e d e l s o l e , l e n e n i e p e i 

m o r t i e d a i d e m o n i . 



P u r g a t o r i o \ P r o m u o v e i n o l t r e u n S i n o d o o h e n e l 1 5 9 1 v i e n e t e n u t o 

n e l l a C a t t e d r a l e d a M o n s . S c i p i o n e M o n t a l c i n i d i C r o t o n e 2 . 

I l v e s c o v a l e e s e m p i o n o n l a s c i a i n s e n s i b i l i i d i o c e s a n i . S t o r i c a 

t e s t i m o n i a n z a s i h a n e l l ' a n t i c a C h i e s a d e l l a S S . A n n u n z i a t a 3 o v e 

D e l f i n o G u l i n o n e l 1 5 9 5 fa c o s t r u i r e a s u e s p e s e u n a l t a r e d a D e s i d e r i o 

d e N o f r i o . Q u a l c h e a n n o p i ù t a r d i , n e l 1 6 1 1 , p e r l e g a t o d e l m i l i t e 

i s o l a n o G i o v a n n i P a g l i a r i , l o s t e s s o d e N o f r i o , n e l l a m e d e s i m a C h i e s a , 

c o s t r u i s c e l ' a l t a r e d i d e s t r a . 

1 N e l l a p r i m a c a p p e l l a d i s i n i s t r a d e l l ' e x C a t t e d r a l e c h e c o n 

s e r v a m e m o r i e d e l l ' i s o l a n a f a m i g l i a d e i C o c h i n e l l a , s o t t o u n p i c c o l o 

s t e m m a C a r a c c i o l o c o n l e i n i z i a l i d e l V e s c o v o è u n a g r a n d e l a p i d e 

c o n u n ' e p i g r a f e l a t i n a c h e t r a d o t t a d i c e : 

« G r e g o r i o X I I I a p e r e n n e r i c o r d o . F a c e n d o n o i i n t e r r a — s e b 

b e n e i m m e r i t e v o l i •— l e v e c i d e l S a l v a t o r n o s t r o G e s ù C r i s t o c o n s u 

s t a n z i a l e e c o e t e r n o a l l ' E t e r n o P a d r e , i l q u a l e p e r r e d i m e r e i l g e n e r e 

u m a n o s i è d e g n a t o d i s c e n d e r e d a i Cie l i s u l l a t e r r a e a s s u m e r e d a 

u n s e n o v e r g i n a l e l a n o s t r a c a r n e , e s e g u e n d o i s u o i e s e m p i c i s t u 

d i a m o d ' e l a r g i r e o p p o r t u n i a i u t i d a i t e s o r i d e l l a C h i e s a a i c r i s t i a n i 

d e f u n t i c h e s i t r o v a n o n e l P u r g a t o r i o e c h e m o r i r o n o u n i t i a D i o p e r 

l a c a r i t à e m e r i t a r o n o d i a v e r g i o v a m e n t o d a i su f f rag i d e i b u o n i , af

finchè a i u t a t e q u a n t o p i a c e r à a l l a b o n t à D i v i n a p o s s a n o p i ù f ac i l 

m e n t e p e r v e n i r e a l l a p a t r i a c e l e s t e , c o n f i d a n d o n e l l a d i v i n a m i s e r i 

c o r d i a , p e r m e z z o d e l l a p r e s e n t e c o n c e d i a m o i n p e r p e t u o c h e o g n i 

q u a l v o l t a u n s a c e r d o t e s i a s e c o l a r e c h e r e g o l a r e a v r à c e l e b r a t o a l 

l ' a l t a r e d e l l a C a t t e d r a l e d ' I s o l a s c e l t o e d e p u t a t o u n a v o l t a p e r 

s e m p r e d a l V e n e r a b i l e f r a t e l l o A n n i b a l e V e s c o v o d ' I s o l a , p e r l a l i 

b e r a z i o n e d i u n ' a n i m a d e l P u r g a t o r i o — a s u o o a l t r u i a r b i t r i o — 

q u e l l ' a n i m a p e r t a l e c e l e b r a z i o n e o t t e n g a l e s t e s s e i n d u l g e n z e e r e 

m i s s i o n e d e ' p e c c a t i e p e r l a l i b e r a z i o n e d i q u e l l a p e r c u i s a r à c e l e 

b r a t a d e t t a m e s s a q u e g l i s t e s s i s u f f r a g i c h e d e s i d e r e r e b b e e o t t e r 

r e b b e s e i l s u d d e t t o s a c e r d o t e c e l e b r a s s e a l l ' a l t a r e s i t o n e l l a C h i e s a 

d e l B e a t o G r e g o r i o d e l l ' U r b e a c iò d e p u t a t o n o n o s t a n t e l a N o s t r a 

l e t t e r a d i n o n c o n c e d e r e i n d u l g e n z e s i m i l i e a l t r e c o s t i t u z i o n i e o r 

d i n i a p o s t o l i c i e q u a l u n q u e a l t r a c o s a c o n t r a r i a . D a t o a B o m a i n 

S. P i e t r o s o t t o l ' a n e l l o d e l P e s c a t o r e i l g i o r n o 1 0 l u g l i o 1 5 7 7 - a n n o 

s e s t o d e l n o s t r o P o n t i f i c a t o ». 

2 D e l S i n o d o : Sinodus diocesana in Cathedrali Ecclesia Insulae 

habita anno 1 5 9 1 , m s . r i f e r i s c e s o l o N I C O L A F A L C O N E D A V E R Z I N O , 

Biblioteca storica topografica delle Calabrie, N a p o l i , t i p . P o l i o r a m a 

P i t t o r e s c o , 1 8 4 6 , a f f e r m a n d o d ' a v e r n e a v u t a n o t i z i a d a l V e s c o v o 

d i C o t r o n e M o n s . T o d i s c o . 
3 D e t t a a n c h e S A N G I U S E P P E . 



Q u a s i u n ' e c c e z i o n e , s o l o i l V e s c o v o C a r a c c i o l o m u o r e v e c c h i o 1 . 

C o m e p o c h i a l t r i •— p r i m a e d o p o d i l u i — v i e n e s e p p e l l i t o i n C a t t e 

d r a l e i n u n a r i c c a t o m b a m a r m o r e a . M a o g g i t u t t i i r i c o r d i c h e p a r 

l a n o d e l l a s u a o p e r a s o n o d i s p e r s i o s m a r r i t i 2 . F o r s e p e r r i g u a r d o a l l a 

s u a m e m o r i a v i e n e p r e s c e l t o a s u c c e d e r g l i S c i p i o n e M o n t a l l e g r o c h e 

n e l 1 5 8 5 a v e v a c h i a m a t o a c o l l a b o r a r e n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a 

d i o c e s i . M o r t o c o s t u i n e l 1 6 0 9 , a l l a C a t t e d r a v i e n e e l e v a t o G i r o l a m o 

P a l a z z u o l o a c u i , q u a t t r o a n n i d o p o , s u c c e d e i l g e n o v e s e A n d r e a 

G i u s t i n i a n i , g r a n t e o l o g o , a u t o r e , f r a l e a l t r e m o l t e , d i u n ' o p e r a : 

De potestate Pontificia C o m m i s s a r i o d e l S. Uff ic io , E s a m i n a t o r e d i 

V e s c o v i e G e n e r a l e d e i p r e d i c a t o r i 3 . 

Cos ì , c o n u n u l t i m o s p r a z z o d i s a p i e n z a e d i f e d e o p e r o s a si 

c o n c l u d e u n p e r i o d o d i v i t a i s o l a n a c h e r e s t a t r a i p i ù e g r e g i d e l l a 

m o l t e v o l t e s e c o l a r e s u a v i t a . P o i l e n t a , m a f a t a l e , c o m i n c i a l a d e c a 

d e n z a c h e p r e a n n u n c i a q u e l l a s o r t e c o m u n e c h e t o c c a — a g l i u o m i n i 

c o m e a l l e c i t t à — a c h i n o n s a a d e g u a r e i l p r o p r i o s v i l u p p o a l l ' i n 

c a l z a r e d e i t e m p i . 

G U S T A V O V A L E N T E 

x N e l d i c e m b r e 1 6 0 4 il V e s c o v o C a r a c c i o l o e r a a r c o r a i n s e d e , 

c o m e r i s u l t a d a u n r e g i s t « o j a r o c c h i a l e . 
2 L a m a r m o r e a l a s t r a t o m b a l e c h e r e c a l ' i m m a g i n e d e l C a r a c 

c io lo — b a r b a c o n p i z z o a t a g l i o n e t t o , m a n i i n c r o c i a t e , p a s t o r a l e a l 

f i a n c o , m i t r a i n t e s t a a p p o g g i a t a s u u n c u s c i n o — i n t o r n o a l 1 8 9 4 , 

V e s c o v o M o n s . C a v a l i e r e , fu l e v a t a d a t e r r a p e r l a p a v i m e n t a z i o n e 

d e l l a C h i e s a e m u r a t a r i t t a i n s a g r e s t i a . D i a l t r i r e s t i t o m b a l i , q u a l 

c u n o è a n c o r a c o n s e r v a t o n e l l a m e d e s i m a s a g r e s t i a , m a io h o v i s t o 

d u e l a s t r e d e l l a c o r n i c e p o s t e a s e r v i r e d a r i e m p i t i v o a i g r a d i n i s c o n 

n e s s i d e l l a s c a l a e s t e r n a d e l c a m p a n i l e . U n a b e l l a a c q u a s a n t i e r a 

i n m a r m o il C a r a c c i o l o f e c e m u r a r e i n s a g r e s t i a n e l 1 5 8 1 . 
3 I I F I O E E , op. cit., e d . 1 7 4 3 , r i f e r i s c e e s s e r e s t a t o s e p o l t o n e l l a 

C a t t e d r a l e a s p e s e d e l C l e r o , e c h e s u l l a s u a t o m b a fo s se s t a t a p o s t a 

q u e s t a e p i g r a f e : 

« F r a t r i A n d r e a e J u s t i n i a n o n o b i l i , a c P a t r i t i o J a n u a e g e n e r e 

n a t o , P r a e d i c a t o r u m f a m i l i a e v i t a , e l i t t e r i s c l a r o , n o n i n d i g n o t o -

t i u s O r d i n i s m o d e r a t o r i , V i r o à P a u l o V P o n t . M a x i n C o m m i s s a -

r i u m S a n c t i Officii, A u t i s t i t u m q u e E x a m i n a t o r e m e l e c t o , a c d e m u m 

i n E p i s c o p u m I n s u l a n u m e v e c t o . C u m q u e i n d i e m a d m a j o r a d e s i -

g n a r e t u r m o r t e i m m a t u r a e r i p i t u r : C l e r u s I n s u l a n u s a b s i n g u l a r e m 

a m o r e m , a c c e p t a q u e b e n e f i c i a g r a t i a n i m i e r g o p o s u i t . O b i i t A n n o 

D o m i n o M D C X V I I - A e t a t i s s u a e X L V I I - ». 

D i e s s a , p e r ò , n o n h o t r o v a t o t r a c c i a n e l l ' e x C a t t e d r a l e o a l t r o v e . 



MEMORIE 

DELLE TIPOGRAFIE CALABRESI 

L'archeologo e storico monteleonese, Vito Capialbi, che fu 

anche uno dei più apprezzati bibliografi della prima metà del-

1'800 \ ricercatore egli stesso e collezionista di codici, membrane, 

manoscritti rari, incunaboli e t à , pubblicava nel 1836 (in Napoli, 

nella Tip. Porcelli, pp. 241) le Memorie delle Tipografie calabresi 

con un Appendice : Sopra alcune Biblioteche di Calabria e un 

Discorso sulla Tipografia Monteleonese. Il libro, notato subito 

dalla stampa erudita 2 quale ragguardevole contributo alla storia 

dell'arte tipografica in Italia, divenne, poco di poi, molto raro 

anche perchè t irato in piccolo numero di esemplari e, oggi, ricer

cato dagli studiosi, è presso che introvabile. L'A. (\ 1853) negli 

ultimi suoi anni ne preparava una nuova edizione con numerose 

aggiunte e note, ma non potè compierla e darla alle stampe. 

Integrata dal copioso materiale del tu t to inedito da lui 

lasciato — opportunamente riveduto e riordinato — ripubbli

chiamo in queste pagine l'intera opera che ne esce assai aumen

tata e quasi rifatta. Aggiungiamo, per affinità di argomento, 

— certi di far cosa grata ai lettori — un Cenno sugli Archivi 

delle Due Calabrie Ulteriori letto nella tornata della Sezione di 

Archeologia e Geografia del VI I Congresso degli Scienziati I ta

liani convocato in Napoli nel settembre del 1845 e una Memoria 

sulla coltura delle lingue orientali nelle Calabrie dello stesso autore. 

Condotte con serio metodo critico, ricche di peregrine notizie, 

queste ricerche del Capialbi, se pur, inevitabilmente, risentono, 

qua e là, del tempo in cui furono scritte, sono un'ot t ima fonte 

bibliografica e strumenti di studio utili non soltanto ai cultori 

della storia della regione calabrese. 
a.s.c.l. 

1 V . spee. Lettere bibliogr. di A. M. D'Elei ; Mem. di A. La 

Ligname Cavaliere Messinese e Tipografo del sec. XV ; Mem. di Butilio 

Zeno e Aurelio Bienato etc. etc. 
2 L I O N A E D O V I G O in Maurolico I I , p. 2 4 1 ; Ciorn. d. Begno d. 

Due Sic, 1 8 3 8 , n. 3 5 ; Omnibus, V , n. 4 5 ; Qiorn. Scient. Letter. di 

Modena, I I , p. 1 4 2 ; Bibl. Ital., X X I I , f. 4 0 6 ; Ore Solitarie I , f. X I I ; 

Lucifero I n. 9 etc. 



DISCORSO PRELIMINARE 

Q u a n d o i n c o m i n c i a i a r a c c o g l i e r e l e n o t i z i e de l l e s t a m p e r i e d i 

C a l a b r i a n o n e b b i i n m i r a c h e i l so lo m i o o n e s t o p a s s a t e m p o , n é i m 

m a g i n a v a c h e s i p o t e s s e r o i n g r a n d i r e a s e g n o d a c o m p o r n e u n l i 

b r e t t o . M a a c c o r t o m i c h e m o l t e e d i z i o n i m i e r a r i u s c i t o s c o p r i r e d a ' 

n o s t r i S c r i t t o r i i g n o r a t e , o n o n , o m a l a m e n t e r i f e r i t e m i a n i m a i a 

p r o s e g u i r n e i l l a v o r o i m p i e g a n d o q u a n t i m e z z i p i ù p o t e i a d o p r a r e , 

E t r o v a n d o m i n e l l a p r i m a v e r a d e l 1834 n e l l a C a p i t a l e d e l R e g n o , 

a v u t o l i b e r o a c c e s s o a l l a R e g a l B i b l i o t e c a B o r b o n i c a m e d i a n t e l ' a n 

t i c a , l e a l e , e c o s t a n t e a m i c i z i a d e l c h i a r i s s i m o M o n s i g n o r D . A n g e l o 

A n t o n i o S c o t t i P r e f e t t o , e eoWomnimoda c o r t e s i a d e l c h i a r i s s i m o 

M o n s i g n o r e D . G i o v a n n i B o s s i B i b l i o t e c a r i o d e l l a m e d e s i m a , m o l t e , 

e v a r i e r i c e r c h e fec i , l e q u a l i n o n l a s c i a r o n d e l t u t t o d e f r a u d a t e l e m i e 

s p e r a n z e . F u i n q u e l l a v a s t i s s i m a B i b l i o t e c a c h e i n c o n t r a t o m i c o l -

r ù l u s t r e S i g . C o n t e D . G a e t a n o M e l z i , ( t a n t o r i p u t a t o n e l l a r e p u b b l i c a 

l e t t e r a r i a e p e r l a p r e z i o s a a n z i s i n g o l a r e r a c c o l t a d i r a r i s s i m i l i b r i 

i t a l i a n i , e p e r l e s u e v a s t e , e p e r e g r i n i c o g n i z i o n i ) il q u a l e , f o r s e 

v e d e n d o m i t u t t e l e m a t t i n e a s s i d u a m e n t e o c c u p a t o , fu c u r i o s o c o n o 

s c e r e l ' o g g e t t o d i q u e l l e m i e a p p l i c a z i o n i . N o n m a n c a i , c o m ' e r a m i o 

d o v e r e v e r s o d i u n t a n t o u o m o , s o t t o p o r g l i i l p i a n o e l ' i d e a d e l m i o 

l a v o r o ; e d eg l i d i b e n i g n o c u o r e e a f f a b i l i t à u r b a n i s s i m a d o t a t o 

m ' i n c o r a g g i ò a p r o s e g u i r l o , e s o l l e c i t a m e n t e d a r l o a l l a l u c e , c o m e 

c o s a c h e a v r e b b e p o t u t o m e r i t a r e c o m p a t i m e n t o d a g l i e r u d i t i a m a 

t o r i d e l l e p a t r i e i s t o r i e . M i r i c o r d o c h e i l d o t t o S i g n o r C o n t e r a p p r e 

s e n t a n d o g l i i o l a s c a r s e z z a d e l l e t i p o g r a f i e C a l a b r e s i e l e d i f f i co l tà 

d i m e n a r e a p l a u s i b i l e s t a t o l a i n t r a p r e s a c o m p i l a z i o n e e b b e a d i r m i : 

« È v e r o : a v r e t e u n r i s t r e t t o c a m p o d a c o l t i v a r e , m a s a r à s e m p r e u n 

« p o d e r e i n c u l t o e i n t a t t o : e p o i n o n fu l a v o s t r a c l a s s i c a t e r r a q u e l l a , 

« d a c u i u s c ì l a p r i m a e d i z i o n e e b r a i c a n e l 1475 ì ». 

C o n f e s s o c h e i o a l l o r a i g n o r a v a q u e s t o f a t t o , c h e p o s c i a v e r i f i c a i 

n e l l a p r o f o n d a o p e r a d i G i o v a n B e r n a r d o E o s s i Annal. Hebraeo-Ty-

pographicor. Seoul. XV. Parmae 1 7 9 5 . C o n f o r t a t o a d u n q u e , d a t a l e 

e g r e g i o l e t t e r a t o c o n t i n u a i i l l a v o r o , c h e c o m u n q u e s i a , o r a e s p o n g o 

a l c o l t o p u b b l i c o . 

C h e se t a l u n o a c c i g l i a t a m e n t e r i g u a r d e r à q u e s t e m i e p a g i n e 

p e r c h è d e l p r i m o s e c o l o d e l l a s t a m p a , v a l e a d i r e n e l s eco lo X V , 

p o c h e e d i z i o n i p o t e i p r e s e n t a r e a l m i o l e t t o r e , lo p r e g o r i f l e t t e r e 

a l l e t r i s t i c i r c o s t a n z e , i n c u i , q u e l t e m p o s i t r o v a r o n o l e n o s t r e p r o 

v i n c e , e s p o s t e c o n t i n u a m e n t e a l l e m o l t i p l i c i i s t a n t a n e e i n v a s i o n i 

d e ' p r e t e n d e n t i d e l E e g n o t r a g l i A n g i o i n i e A r a g o n e s i , a l l a i r r e q u i e 

t e z z a d e ' B a r o n i , e a ' d i s a s t r i c h e l e r i v o l t e f r e q u e n t i d e l l e c i t t à r i 

c h i a m a r o n o s o p r a g l i a b i t a t o r i ; i q u a l i l u n g i d i p o t e r p e n s a r e a l l e 



l e t t e r e , e a l l ' i s t r u z i o n e , c e r c a v a n o i l m e z z o c o m e d i m i n u i r e i d i s a g i e l e 

i n q u i e t u d i n i . 

C iò n o n o s t a n t e s a r à m a i s e m p r e g l o r i o s o p e r l a C a l a b r i a a v e r 

p r o d o t t o c o ' t o r c h i E e g g i n i l a p r i m a e d i z i o n e e b r a i c a c o n d a t a c e r t a , 

i n d i c a n t e i l g i o r n o 10 d e l m e s e A d a r d e l l ' a n n o 1475 , q u a n d o a l t r o 

p i ù a n t i c o l i b r o e b r a i c o c o n o s c i u t o n o n u s c ì d a l l a s t a m p e r i a d i Pieve 

di Sacco n e l P a d o v a n o , c h e n e l 2 8 d e l m e s e T a m u z ; l a o n d e d a l l a 

R e g g i n a p e r b e n q u a t t r o m e s i v i e n p r e c e d u t o . B e n q u i n d i p r o n u n c i a 

il B o s s i s o p r a l o d a t o : Ruic ergo editioni, quae antiquitatis palmam 

reliquia omnibus praecipit heb. typ. primatus deferendus iam est, 

hicque liber prò primo habendus certe hebraice impresso ( o p e r a c i t a t a , 

D i s c , p r e l i m i n a r e ) . 

S i m i l m e n t e t r e a n n i d o p o n e l 1 4 7 8 d u e e d i z i o n i u s c i r o n o d a l l a 

s t a m p e r i a C o s e n t i n a , c i o è i Dialoghi sull'immortalità dell'anima di 

Frate Jacopo Oamfora Domenicano, e l a Descrizione della Sfera in 

ottava rima : e a l t r e d u e , q u a n t u n q u e s e n z a d a t a , a n c o r l e c r e d o 

e d i t e n e l l ' a n n o , e l u o g o s t e s s o , e s o n o l e Favole di Esopo trasportate 

in volgare da Maestro Facio Oaffarello da Faenza, e Tre Nenie p e r 

l a m o r t e d i E r r i c o d i A r a g o n a figlio d e l R e F e r d i n a n d o I d ' A r a g o n a , 

c h e t r o v a v a s i L u o g o t e n e n t e , e G o v e r n a t o r e d e l l e C a l a b r i e , a v v e n u t a 

a g l i u n d i c i m a g g i o d e l l ' i s t e s s o 1 4 7 8 . 

È f o r z a c o r r e r e fino a g l i e s t r e m i d e c e n n i d e l s eco lo X V I p e r r i n 

v e n i r e d i b e l n u o v o l ' a r t e t i p o g r a f i c a i n C a l a b r i a . D i C o s e n z a n e 

t r o v o l e p r i m e e d i z i o n i n e l 1 5 8 7 , e d i R e g g i o n e l 1595 . 

I l s eco lo X V I I , p o i , fu p i ù r i c c o d i t i p o g r a f i c h e officine s t a b i l i t e 

ne l l e n o s t r e p r o v i n c e . O l t r e q u e l l e d i C o s e n z a , c h e q u a s i p e r t u t t o 

il s eco lo i n c e s s a n t e m e n t e l a v o r a r o n o i n R e g g i o b e n a l t r i q u a t t r o 

t i p o g r a f i i n v a r i e e p o c h e v i t e n n e r o i l o r o t o r c h i . G i o . J a c o p o M a r 

t i n i i n S . N i c o l a d i V a l l e l o n g a , s u a p a t r i a , p o r t a t e l ' a n n o 1 6 3 4 l e 

s t a m p e , fece p u b b l i c a r e u n v o l u m e d i Consigli Legali. I P P . D o m e 

n i c a n i D e S a n c t i s , e L e m b o f a t t i v e n i r e i n S o r i a n o i t i p i , e prediche, e 

libri d i pietà e croniche s t a m p a r o n o n e l l ' i s t e s s a s a n t a C a s a d i S . D o m e 

n i c o n e g l i a n n i 1 6 6 5 , e 1666 . G l i s t a m p a t o r i G i o v a m b a t t i s t a R u s s o 

d a l 1 6 3 5 a l 1 6 4 3 , e D o m e n i c o A n t o n i o F e r r o d a l 1 6 6 6 a l 1 6 6 9 a p r i 

r o n o l a l o r o off ic ina t i p o g r a f i c a i n M o n t e l i o n e , e m o l t e n o n d i s p r e 

g e v o l i e d i z i o n i m a n d a r o n o a l l a l u c e . F i n a l m e n t e M o n s i g n o r G i o v a n 

J a c o p o P a l e m o n i o V e s c o v o d i M a r t o r a n o , c h e fissata a v e v a s u a 

d i m o r a i n S c i g l i a n o , p o r t a t e l e s t a m p e d a R o m a n e l 1 6 8 0 , l e t e n n e 

ne l lo s t e s s o s u o p a l a z z o v e s c o v i l e p e r t u t t o q u a s i i l 1692 s e m p r e 

o c c u p a t e a l l ' i m p r e s s i o n e d i v a r i e s u e o p e r e t t e , d e l l e q u a l i b e n q u a t 

t o r d i c i v o l u m i s o n v e n u t i a m i a c o g n i z i o n e . 

N i u n a s i c u r a , e c e r t a m e m o r i a c i r e s t a d e l l e t i p o g r a f i e C a l a b r e s i 

n e l s e c o l o X V I I I ; n è s a p r e i i n d o v i n a r e l a c a u s a o n d e l e m e d e s i m e 

f u r o n d i m e s s e , s e n o n v o g l i a s i r i t r a r r e d a l l e v i c i s s i t u d i n i p o l i t i c h e , 



a l l e q u a l i l u e s p o s t o i l r e g n o n e ' p r i m i l u s t r i d i t a l s e c o l o , e d a l l a 

n u o v a f o r m a d a t a a l l o s t a t o d a l l ' i m m o r t a l C a r l o I I I d i B o r b o n e , 

p e r l a q u a l e r i c o n c e n t r a t e n e l l a C a p i t a l e l e c a s e m a g n a t i z i e , e i B a 

r o n i p i ù d o v i z i o s i d e l s u o d o m i n i o , l e p r o v i n c i e a n d a r o n s o g g e t t e a 

s e n s i b i l e d i m i n u z i o n e d i t r a f f i co , e r i g i r o d i c a p i t a l i , e a n o n p i c c o l 

r a l l e n t a m e n t o , d i r e m cos ì , d i s p i r i t o m u n i c i p a l e , e p a r t i c o l a r i s t i c o ; 

e s s e n d o s i t u t t a l a n o b i l t à e i l f io re d e l l a n a z i o n e a g g l o m e r a t i a t 

t o r n o a l t r o n o . C h e c h e n e fo s se l ' o r i g i n v e r a d i t a l p r i v a z i o n e s t a 

i n d u b i t a t o c h e l e C a l a b r i e n o n v i d e r o n e l t e m p o , d i c u i p a r l i a m o , 

officine t i p o g r a f i c h e , e q u a l c h e e d i z i o n e , c h e co l n o m e d i C o s e n z a , o 

d i P o l i s t i n a v e d e s i i n s i g n i t a , r e p u t a r l a d o b b i a m o d i d a t a f i n t a , e i n 

N a p o l i i m p r e s s a 1 . 

R e c h e r à f o r s e g r a n m e r a v i g l i a l a s c a r s e z z a d e l l e e d i z i o n i d a m e 

o r i g i n a l m e n t e v i s t e , e o s s e r v a t e , s p e c i a l m e n t e q u a n d o s i l e g g e r à c h e 

d e l l e p r i n c i p i , e q u a t t r o c e n t i s t e n e d o v e t t i t r a s c r i v e r e i t i t o l i d a l -

l ' E c h a r d e Quet i f f , d a l M a i t t a i r e , e d a l l ' A u d i f r e d i s e n z a m a i a v e r l e 

p o t u t o r i n v e n i r e n e l l e c i t t à , e n e l l e p r o v i n c e , o v e f u r o n o i m p r e s s e , 

e c h e t a l u n e r i g u a r d a n t i C o s e n z a l e c o p i a i d a l Catalogo, c h e i l m i o 

e g r e g i o a m i c o S i g n o r A n d r e a L o m b a r d i p o s e a s t a m p a n e l 1 8 1 6 , e 

c o n m o l t e a g g i u n z i o n i r i p r o d u s s e i n P o t e n z a n e l 1 8 2 8 . M a s e v o g l i a m o 

c o n s i d e r a r c o m e n e l l ' e s p u l s i o n e d e g l i E b r e i d a l r e g n o , a v v e n u t a 

1 Cos ì s c r i v e v o n e l 1 8 3 5 , m a e s s e n d o m i p o s t e r i o r m e n t e v e n u t i 

i n m a n o d u e l i b r i c e r t a m e n t e s t a m p a t i i n C a l a b r i a , m i c o n v i e n e 

a s s i c u r a r e c h e n e l s e c . X V I I I v i f u r o n o i n q u e s t a r e g i o n e d e l l e s t a m 

p e r i e « v o l a n t i », c h e p e r u s o d e l l e a u t o r i t à s i t r a s p o r t a r o n o d a l l a 

C a p i t a l e . E s i s t e , i n f a t t i , n e l l a m i a d o m e s t i c a b i b l i o t e c a u n v o l u m e 

d i c a r t e v o l a n t i s t a m p a t e co l t i t o l o : Raccolta di alcuni documenti 

appartenenti al morbo contagioso introdotto nella Città di Reggio ed in 

altri luoghi adiacenti nell'anno 1 7 6 3 . - Stampati in Paula, Catanzaro 

e Scilla per il R.P.F. Domenico Mormile, minimo, regio stampatore 

della pubblica salute. È u n v o i . i n f. p i c c o l o d i p p . 137 « n e l q u a l e 

v i s o n o u n i t i l a m a g g i o r p a r t e d e g l i o r d i n i c h e i l C o n t e d i M a h o n y 

V i c a r i o G e n e r a l e de l l e C a l a b r i e d i s t r i b u ì r i s p e t t o l a p e s t e d i R e g g i o , 

s o v v e n i m e n t i d i p o v e r i , p r o v v e d i m e n t i d i a n n o n a , e d o g n i a l t r o a l 

s u d d e t t o s u o V i c a r i a t o a p p a r t e n e n t e , e n e l l o s t e s s o s i p r e m e t t e u n 

b r e v e r a g g u a g l i o d e l c o m e i l r i f e r i t o m o r b o n e l R e g n o s ' i n t r o d u s s e ». 

S o n p a r o l e d e l c o l l e t t o r e s u l p r i n c i p i o . G i u s e p p e G i a c o m o C o n t e 

d i M a h o n y T e n . G e n . d e g l i e s e r c i t i d i S . M . e r a v i c a r i o G e n . l e n e l l e 

d u e p r o v i n c i e d i C a l a b r i a n e l 1 7 4 4 . D i q u e s t o e g r e g i o e s a v i o g e n e r a l e 

c o n s e r v o n e l l a C a r t i e r a d e i D i s e g n i d e l l a m i a b i b l i o t e c a u n r i t r a t t o 

a p a s t e U o e s e g u i t o d a l p i t t o r e e i n c i s o r e D o m e n i c o B a s i l e d i B o r g i a 

n e l 1744 col m o t t o n e l g i r o : Satis omnibus unus. 



n e l 1 5 1 0 , f a c i l m e n t e c o s t o r o p o r t a r o n s e c o i c a r a t t e r i , i t o r c h i , e g l i 

a l t r i o r d e g n i de l l ' o f f i c ina , c h e i n E e g g i o a v e v a n o a p e r t o , e i v o l u m i 

g i à i m p r e s s i , i q u a l i s e c o n d o l ' u s o d e l t e m p o i n p i c c o l n u m e r o d o v e t 

t e r o e s s e r e t i r a t i , a n c h e p e r i l f a t t o d i e s s e r l i b r i a ' so l i l o r o n a z i o n a l i 

r i g u a r d a n t i : s e si p o n m e n t e a l l e c o n t i n u e i n c u r s i o n i , e a ' r e p l i c a t i 

s a c c h e g g i , e i n c e n d j c h e i p i r a t i T u r c h i c o m m i s e r o n e l l a c i t t à d i 

R e g g i o n e l v o l g e r d e l s e c o l o X V I , d a ' q u a l i n o n f u r o n p e r d o n a t i 

n e m m e n o i C o n v e n t i , i M o n i s t e r i , e l e C h i e s e , e v i o l a t i finanche v e n 

n e r o g l i s t e s s i s e p o l c r i : se finalmente s i c o n s i d e r i i l flagello d e l l a 

p e s t e c h e n e l 1740 m i s e r a m e n t e s p o p o l ò q u e l l a c i t t à , e g l i s c u o t i 

m e n t i t e r r e s t r i c h e p i ù v o l t e n e g l i u l t i m i s eco l i l ' a d e g u a r o n o a l s u o l o ; 

c e r t o c h e c e s s e r a n n o l e m a r a v i g l i e , e s i c o n v e r r à c h e p o c h i s s i m i v o 

l u m i p o t e r o n o s c a m p a r e d a l l a d i s p e r s i o n e . 

N è r i g u a r d o a l l e o p e r e d i v u l g a t e i n a l t r e c i t t à d i C a l a b r i a l a 

c o n d i z i o n e è p u n t o m i g l i o r e . C o n t i n u e m u t a z i o n i d i g o v e r n o , l e 

g u e r r e d e l l e a r m a t e F r a n c e s i , e A r a g o n e s i c h e p e r l u n g a s e r i e d i a n n i 

r e s e r o l e C a l a b r i e s p e t t a c o l o s o t e a t r o d i b e l l i c h e o p e r a z i o n i s u l finire 

d e l X V , e p r i n c i p i o d e l X V I seco lo : o r r e n d i s p e s s i s s i m i t r e m u o t i 

c h e o r l ' u n a , o r l ' a l t r a c o n t r a d a d i q u e s t a b e l l a , e v a g a r e g i o n e d i s t r u s 

s e r o , f r a ' i q u a l i s o n d a r i c o r d a r s i q u e l l i d e l 1638 , 1 6 4 8 , 1659 , 1 7 3 8 

e 1783 i l p i ù f u n e s t o , e g e n e r a l e : l a r i g o r o s a e s p u l s i o n e d e ' G e s u i t i 

d a ' l o r o Co l l eg i d i C o s e n z a , E e g g i o ' , C a t a n z a r o , M o n t e l i o n e , T r o p e a , 

A m a n t e a , e P a o l a a v v e n u t a n e l 1767 : l ' a l t r a n o n m e n t r i s t a , e g e n e 

r a l e d e ' F r a t i , e M o n a c i d a l l ' i n t e r a C a l a b r i a U l t e r i o r e d i e t r o i l fla

ge l lo d e l 1 7 8 3 , e l ' a n n i e n t a m e n t o d e l l e l o r o v a s t e , e p r e g i o s e b i b l i o 

t e c h e , s i n g o l a r m e n t e d i q u e l l e d e l l a C e r t o s a d i S. S t e f a n o d e l B o s c o , 

d e ' P P . P r e d i c a t o r i d i S o r i a n o , e d i C o s e n z a , d e l l ' A r c h i m a n d r i t a l 

M o n i s t e r o B a s i l i a n o d i S. G i o v a n n i T e r e s t i ' d i S t i l o , d e ' C a p p u c c i n i 

d i E e g g i o , M o n t e l i o n e , N i c a s t r o , C a t a n z a r o , e C o s e n z a , e t a n t ' a l t r e 

de l l e q u a l i i n m i g l i o r l u o g o p i ù a l u n g o p a r l e r ò 1 , f e c e r o d i s s i p a r e , e 

p e r d e r e m o l t i s s i m i d i q u e ' v o l u m i c h e e r a n o s t a t i d a l l e n o s t r e t i p o 

g ra f i e d i v u l g a t i . 

È v e r o c h e n e l r i t o r n o d e ' F r a t i , a v v e n u t o n e l 1796 , b u o n a p o r 

z i o n e d i l i b r i fu r e s t i t u i t a a ' r i s p e t t i v i C o n v e n t i e M o n i s t e r i r i a p e r t i ; 

m a q u e g l i s t e s s i f r a n t u m i a n d a r o n p o i m i s e r a m e n t e d i s p e r s i n e l l a 

s o p p r e s s i o n e d e l 1809 . 

I l c u m o l o d i t u t t i q u e s t i d o l o r o s i e v e n t i c o n i s p e c i a l i t à s u l l a 

C a l a b r i a U l t e r i o r e (ne l l a q u a l e i o s c r i v o ) p i o m b a t i , fu c a u s a c h e dif

ficilissimamente a l c u n e de l l e e d i z i o n i C a l a b r e s i c o n i s t e n t o e a s s i 

d u i t à n o n o v v i a , a v e s s i p o t u t o r i n v e n i r e . 

A ' c e n n a t i m o t i v i d e b b o n s i a g g i u n g e r e g l i a l t r i d e l l a t a c i t u r n i t à 

1 V e d i l ' a p p e n d i c e d i q u e s t e m e m o r i e . 



q u a s i t o t a l e d e ' n o s t r i S c r i t t o r i p a t r i i s u l l ' a r t i c o l o S t a m p e r i e , e c h e 

q u a n d o a n c h e q u a l c h e l i b r o s o r t i t o d a l l e n o s t r e off icine c i t a r o n o , l o 

f e c e r o s e m p r e a l l a c a r l o n a , e s e n z a l a d o v u t a a t t e n z i o n e , o r v a r i a n 

d o n e i l t i t o l o , o r m u t i l a n d o l o , o r d a l l a t i n o n e l l ' i t a l i a n o , e o r d a l l ' i t a 

l i a n o n e l l a t i n o v o l g e n d o l o , s p e s s o t a c e n d o , o e r r a t a m e n t e r i f e r e n d o 

i l s e s t o c h e diff ici le r i e s c e c o m p r e n d e r n e i l v e r o . T e s t i m o n i n e s i a n o 

l a Pantopologia Calabro, d e l l ' A m a t o , l a Calabria Illustrata, e l a Santa 

d e l F i o r e , l e note a l Barri d i M o n s i g n o r A c e t i , e g l ' i s t e s s i Scrittori 

Cosentini d e l M a r c h e s e S p i r i t i , e l a Bibliotheca Calabra d e l Z a v a r -

r o n i , n e l l e q u a l i d u e u l t i m e o p e r e ex professo d i m a t e r i e b i o g r a f i c h e 

e b i b l i o g r a f i c h e s i r a g i o n a . L e q u a l i c o s e t u t t e t i d i m o s t r a n o , l e t t o r 

c o r t e s e , g l i o s t a c o l i c h e n e l m i o l a v o r o h o d o v u t o s u p e r a r e , s e n o n 

v a l u t a b i l i i n r a p p o r t o a l m e r i t o d e l l a c o m p i l a z i o n e , c e r t a m e n t e 

n o n l i e v i i n q u a n t o a l l a r i c e r c a , e a l r i n v e n i m e n t o d e l l ' e d i z i o n i 

s e g n a t e . 

N è v o g l i o t a c e r e l ' i g n a v i a d i t a l u n o p o s s e s s o r e d i q u a l c h e e d i 

z i o n e C a l a b r e s e , c h e r u s t i c a m e n t e s i è r i f i u t a t o d i m o s t r a r m e l a , n o n 

o s t a n t e c h e g l i a v e s s i p r o m e s s o d i p u b b l i c a r l a c o m e p r e s s o d i l u i 

e s i s t e n t e . M a c h e f a r e !... Ci s o n c e r v e l l i , d i t u t t e l e f o r m e , e 

c o n v i e n e c o m p a t i r l i . 

N u l l a h o r i f e r i t o d e l l e S t a m p e r i e p e r o r d i n e d e l g o v e r n o s t a b i l i t e 

i n s e g u i t o a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a a m m i n i s t r a t i v o n e l 1809 , 

i n C o s e n z a , e i n M o n t e l i o n e ; e d o p o i l 1 8 1 7 , i n E e g g i o , e i n C a t a n 

z a r o . Q u e s t e off icine f u r o n c o n s e g u e n z a d i d i s p o s i z i o n i g o v e r n a t i v e 

e g e n e r a l i , e p o c h i s s i m e e d i z i o n i h a n p u b b l i c a t o p e r e s s e r e t u t t e o c c u 

p a t e d a l l ' i m p r e s s i o n e d e g l i a t t i d e l g o v e r n o e d e l l e c a r t e a l l e a u t o r i t à 

l o c a l i n e c e s s a r i e ; m e n t r e l e a l t r e , d e l l e q u a l i h o p a r l a t o , f u r o n o i l 

p r o d o t t o s p o n t a n e o d i c u l t i e n o b i l i s p i r i t i C a l a b r e s i . 

E s i c c o m e n e l l e p r e s e n t i m i e m e m o r i e h o d o v u t o s e r v i r m i s p e s s o 

d e l l ' a u t o r i t à d e g l i s c r i t t o r i p e r c o n f e r m a d e l l e a s s e r z i o n i a v a n z a t e ; 

c o s ì p e r n o n i n c o r r e r e i n n o j o s e r i p e t i z i o n i , r e s t i d a o r a a v v i s a t o , 

c h e q u a n d o c i t e r ò i l B a r r i i n t e n d o l ' O p e r a de antiquitate, et situ Ca-

labriae. 

L ' A c e t i i n t e n d o - notae in Barrium. 

I l F i o r e Calabria illustrata, e Calabria Santa. 

I l M a r a f ì o t i . . . . Croniche di Calabria. 

I l T o p p i Biblioteca Napolitano. 

I l N i c o d e m i . . . . Aggiunzioni alla Biblioteca del Toppi. 

I l S o r i a Memorie degli Storici Napolitani. 

I l C h i o c c a r e l l o . . De illustribus Scriptoribus. 

I l T a f u r i Scrittori del Beano di Napoli. 

L ' A m a t o Pantopologia Calabra. 

I l Z a v a r r o n i . . . . Bibliotheca Calabra. 

L o S p i r i t i Memorie degli Scrittori Cosentini. 



— Ili — 

L ' A f f l i t t o Memorie degli Scrittori del Regno di Napoli. 

I l S i g n o r e l l i . . . . Coltura delle due Sicilie. 

I l L o m b a r d i . . . . Discorso sulla tipografia Cosentina. 

I l G i u s t i n i a n i . . . . Saggio sulla Tipografia del Regno ; g i a c c h é 

l e a l t r e s u e o p e r e s a r a n n o c i t a t e c o n i n d i 

c a z i o n e p a r t i c o l a r e . 

A c c e t t a a d u n q u e , l e t t o r c o r t e s e , d i b u o n g r a d o q u e s t o l a v o r o 

s u l l e T i p o g r a f ì e C a l a b r e s i , a l q u a l e t r o v e r a i a n n e s s a u n ' A p p e n d i c e 

s u a l c u n e B i b l i o t e c h e d e l l a C a l a b r i a , e d i l d i s c o r s o , c h e s u l l a t i p o 

g r a f ì a d i M o n t e l i o n e , m i a d i l e t t i s s i m a p a t r i a , l e s s i g i à a g l i A c c a d e 

m i c i F l o r i m o n t a n i n e l l a t o r n a t a d e l 2 0 n o v e m b r e 1818 ; e s a p p i 

c h e n o n m a n c h e r ò d i s o l l e c i t a m e n t e a l l e s t i r e l e m e m o r i e c h e s u g l i 

E b r e i , s u l l a d i l o r o d i m o r a , e d e s p u l s i o n e d a q u e s t e p r o v i n c e m i t r o v o 

d i a v e r g i à r a c c o l t o i n g r a z i a d e l l a p r i m a e d i z i o n e e b r a i c a d a ess i 

p r o c u r a t a i n B e g g i o ; l e q u a l i m e m o r i e d e v o n o s o l t a n t o e s s e r e raf

f a z z o n a t e i n m o d o o n o r e v o l e , e d e g n o d i p r e s e n t a r s i a l l a t u a e r u 

d i z i o n e , e c o r t e s i a . T i p r e g o f i n a l m e n t e d i c o n d o n a r e se c o s a m e n o 

d e g n a d e ' t u o i l u m i a v e s s i i n q u e s t e l u c u b r a z i o n i i n s e r i t o , c o m e c c h é 

d a l m i o c i r c o s c r i t t o t a l e n t o p r o d o t t a . Quod si isthaec piena iucunditatis, 

dignitatisque a me suscepta exercitatio noeta esset ingenium praestans 

ae magnum quasi pingue aliquod solum, ac fertile quanto uberiore illa 

fructus dedisset ! Sed quoniam incidit in meum jejunum, ac miserum, 

accidit UH quod semini optimo in segetem deteriorem dato, quod non 

sua vi, sed agri malignitate degenerai in aliquod a sua bonitate alienum. 

Illud certe optandum est, ut feìiciori quam ego sum, ortis ingenio hanc 

Deus mentem iniiciat, ut aliquot simile monumentis, ac literis man

dare costituant. 

R E G G I O 

I n q u e s t ' a n t i c a , e i l l u s t r e c i t t à p o s t a a l l ' e s t r e m a p u n t a d ' I t a l i a 

d i r i m p e t t o a l l a S ic i l i a v e n n e i n l u c e l a p r i m a e d i z i o n e E b r a i c a n e l 

m e s e d i A d a r d e l l ' a n n o 5 2 3 5 d e l l a c r e a z i o n e d e l M o n d o , v a l e a d i r e 

t r a i l f e b b r a j o e m a r z o d e l l a e r a C r i s t i a n a a n n o 1 4 7 5 . F u d e s s a i l 

C o m m e n t a r i o a l P e n t a t e u c o d i R a b b i S a l o m o n e I a r c o i m p r e s s o d a 

u n t a l A b r a m o G a r t o n f ìg iuo lo d i I s a c c o , d e l q u a l e n i u n ' a l t r a n o t i 

z i a m i è r i u s c i t o r a c c o g l i e r e . E s e b b e n e n e l l ' i s t e s s o a n n o s i f o s se s t a m 

p a t o i n Pieve di Sacco t e r r a n e l P a d o v a n o i l Rabbi Jacobi Ben Ascer 

Arba Turim, c h ' è l a p i ù a n t i c a d e l l e a l t r e e d i z i o n i e b r a i c h e c o n o 

s c i u t e , p u r e d e s s a t r o v a n d o s i i m p r e s s a c o l l a d a t a d e l m e s e T a m u z 

p e r q u a t t r o m e s i p o s t e r i o r e d e v e s i r i p u t a r e . 

N e l 1601 s t a m p a r o n o i n R e g g i o F l a v i o , e F l a m i n i o B a r t o l i . D e v o 



c o n f e s s a r e p e r ò c h e l ' u n i c o l i b r o r i f e r i t o n e l s e g u e n t e c a t a l o g o è 

q u e l l o c h e ci d à t a l c o n o s c e n z a , e c h e i o l ' h o n o t a t o , n o n s e n z a d u b 

b i o , se a l l a n o s t r a , o a l l a M o d e n e s e E e g g i o s i a p p a r t e n g a . 

S i c u r i s s i m i p o i s i a m o d e l l ' e d i z i o n i u s c i t e d a ' t o r c h i d e ' q u a t t r o 

s e g u e n t i t i p o g r a f i d e l s e c o l o X V I I , i q u a l i , c o m e m o l t i d i q u e ' t e m p i , 

d a u n l u o g o a l l ' a l t r o s i t r a s f e r i v a n o p e r e s e r c i t a r e l a l o r o p r o f e s s i o n e 

n e l l e c i t t à , o v e r i n v e n i v a n o l a v o r o . 

G i a c o m o M a t t e i , s t a b i l i t o i n M e s s i n a d a l 1647 a l 1 6 6 5 , s t a m p ò 

i n E e g g i o n e l 1 6 4 6 . 

D o m e n i c o A n t o n i o F e r r o M o n t e l i o n e s e , i l q u a l e d a l l a c a p i t a l e 

d e l E e g n o a n d ò i n S o r i a n o n e l 1 6 6 4 , e n e l 1 6 6 6 v e n n e i n M o n t e l i o n e , 

p a s s ò i n E e g g i o l ' a n n o 1 6 7 0 , e i n d e t t o a n n o , e n e ' p r i n c i p i d e l s e 

g u e n t e i m p r e s s e d u e o p e r e d e l c e l e b r e G i o v . A l f o n s o B o r r e l l i . 

G i u s e p p e B i s a g n i , c h e r i n v e n g o a v e r e s t a m p a t o m o l t i a n n i i n 

P a l e r m o , M e s s i n a , e C a t a n i a , p o s e i l s u o t o r c h i o i n E e g g i o n e l 1 6 7 3 . 

P r o s p e r o V e d r o t t o v i e s e r c i t ò l a s u a p r o f e s s i o n e n e l 1 6 7 6 . T u t t i 

q u e s t i t i p o g r a f i f u r o n i g n o t i a L o r e n z o G i u s t i n i a n i , fu m i o b u o n a m i c o , 

p e r c i ò n i u n a m e n z i o n e fece d i E e g g i o n e l s u o Saggio sulla, tipografia 

del Regno di Napoli. 

N e l l e d u e S i n o d i c e l e b r a t e d a l l ' A r c i v e s c o v o M a t t e o d i G e n n a r o 

n e g l i a n n i 1 6 6 3 e 1672 s i l e g g o n o i n f a t t i c a n o n i c i r c a l a i m p r e s s i o n e 

e v e n d i t a d e ' l i b r i . 

I n q u e l l a d e l 1 6 6 3 a l l a p a g . 6 s i l e g g e : Caveant item bibliopola^, 

et librarii ne sub poena amissionis librorum ulto modo libros vendendos 

exponant, nisi prius indicem librorum ostenderint, licentiamque a 

nostro Vicario Generali obtinuerini ; e n e l l ' a l t r o d e l 1672 t i t . 15 de 

haereticis cavendis, et denunciandis, eorumque libris non legendis, nec 

retinendis n e l § 7.° s i o r d i n a : Bibliopolae vero, qui nundinarum tem

pore prò libris vendendis ad liane urbem, vel ad aliquem dioecesis nostrae 

tocum ad artem Ubrariam exercendam accesserint, eos venàles minime 

exponere audeant nisi prius librorum indicem a Generali nostro Vica

rio recognitum, et subscriptum habuerint ; e n e l § 8°. Libros tam pro-

fanos quam etiam sacros, et quocumque nomine noncupentur, grandiores, 

vel parvos nemini excudere, aut excudi facere liceat nisi 

prius nostra, vel. Gen. nostri Vicarii facùltas in scriptis exarata inter-

cedat ; e v i f u r o n o s t a b i l i t i p e r E e v i s o r i d e ' l i b r i i l B e v e r e n d o D . F r a n 

c e s c o M i l e a P a r r o c o d i S. G i o r g i o de Gulpheriis P r o f e s s o r e d i S a c r a 

T e o l o g i a , F . J a c o p o S q u i l l a c i M a e s t r o d i S a c r a T e o l o g i a d e l l ' o r d i n e 

d e ' P r e d i c a t o r i . 

D i a l t r i i m p r e s s o r i , c h e i n E e g g i o a v e s s e r o l a v o r a t o , o d i a l t r e 

e d i z i o n i a l l ' i n f u o r i d e l l e n o t a t e n e l c a t a l o g o , n o n m i è r i u s c i t o r a c c o 

g l i e r n e n o t i z i e , n o n o s t a n t e c h e a v e s s i c o n s u l t a t o v a r i i m i e i d o t t i 

a m i c i E e g g i n i , e i l i b r i , e m s s . s t o r i c i d i q u e l l a c i t t à , q u a l i s o n o : G i o . 

A n g e l o S p a g n o l i o de Rebus Rheginis : Z u c c a i a de antiquitatibus, et 



gloriis civitatis Rheginae : F r a n c e s c o S a c c o Memoriae : T e g a n i Memo-

riae : P . G e s u a l d o d a P e g g i o Chronicon Rheginum t u t t i m s s . P o l i t i 

Cronica di Reggio, Messina 1617 . M o r i s a n i Marmora Regina : l o s t e s s o 

De Protopapis, e a l t r i . S o l a m e n t e n e l Cronico delle cose memorabili 

di Reggio m s s . d e l C a n o n i c o D e m e t r i o N a v a , finché v i s s e m i o c o r 

t e s e a m i c o , n e g l i a n n i 1 6 4 6 , e 1 6 7 3 v i s o n o c e n n a t e l e Poesie di Ciò. 

M.a Mari Angelica, e l a Sinodo di Monsignor di Gennaro, e i l d o t t o 

c r o n i s t a c r e d e v a n o n e s s e r v i s t a t a a l t r e v o l t e l a s t a m p a n e l l a d i l u i 

p a t r i a . I o p e r ò , c o m e d a l s e g u e n t e c a t a l o g o s i r i l e v a , d i m o s t r o c h e 

b e n se i d i f f e r e n t i t i p o g r a f i v i t e n n e r o off icina i m p r e s s o r i a , e c h e a n z i 

R e g g i o fu l a p r i m a n e l l e C a l a b r i e a d a v e r l a t i p o g r a f ì a , e l a p r i m a 

d e l m o n d o p o i a p o s s e d e r e l a S t a m p e r i a E b r a i c a , c i r c o s t a n z e c h e , 

se n o n v a d o e r r a t o , t u t t e a l l ' i l l u s t r a z i o n e d i e s s a c i t t à n o n so lo , m a 

d e l l ' i n t e r a C a l a b r i a c o s p i r a n o . 

1 4 7 5 . 

1. R. Salomonis Iarehi Commentarius in Pentateuchum ( in fol . 

m i n . ) Regii Calabriae anno majoris Judaeorum supputationis ab 0. 

C. VCCXXXV. Christi MCCOCLXXV. 

T o l g o q u e s t a p r i n c i p e , e f o r s e u n i c a e d i z i o n e s t a m p a t a i n E b r e o 

p e ' t i p i R e g g i n i d a l l a e r u d i t a o p e r a d i G i o . B e r n a r d o d e ' R o s s i An

noi : Hebraeo-Typographicorum Seculi XV. Pars 1. Editiones anno 

insignitae. Parmae 1 7 9 5 , e s i c c o m e diff ido d i p o t e r n e d a r e u n a d e s c r i 

z i o n e p i ù c o m p l e t a d i q u e l l a d e l l ' i s t e s s o d o t t i s s i m o a n n a l i s t a , c o s ì 

c r e d o f a r c o s a g r a t a a ' m i e i l e t t o r i q u i l e t t e r a l m e n t e t r a s c r i v e n d o 

q u a n t o q u e g l i n e l s u o n o n o v v i o l i b r o n e p u b b l i c ò . Paucis abhinc annis 

a nobis detecta extremae raritatis editio biblAographis hucusque omnibus, 

Judaeis, ac Christiana ignotissima, primaque hebraicarum, que certam 

anni notam praeseferunt Integra constat pagina, ac 

quaelibet pagina lineis 3 7 . Character in toto opere unicus, isque rabbi-

nicus, rudis, singularis ad hispanicam, vel orientalem formam deflec-

tens. Quaedam lìterae . . . . duplicis, ac diversae sunt formae, 

sed quae dilatentur nuìlae, ac Unearum spatium si quod vacuum supe-

rest binis veluti virgulis, vel lineolis expletur, quibus, et ditionum com

pendia indicantur. Hinc initiales, vel majores Uiterae nullae, nulla 

in jólìis numerorum distinctio, nulli custodes, nullae signaturae. Sae-

pe Ubrorum, vel sectionum tituli, vel prima verba omittuntur, ut majo-

ribus, ornatisqua litteris supplerentur, reliqui iisdem minoribus typis, 

ac plerumque sub finem praecedentis sectionis excusi sunt. Singularis 

autem est modus quo exprimitur sigla ineffabilis. Dei nominis binis enim 

Iod tractus quidam additar, qui figuram Y exibet. Nostrum hoc exemplar 

hucusque unicum incipit Gen. III. 5 . Si duo tantum, ut videtur, folia 

deficiunt costabìt editio foliis 115 , si tria 116 . Integerrimum aliud 



quod pancia ab hinc mensibus felicissime erueram, adversu caso, negli-

gentiaque, ut opinor, latoris, dum cymba vehebatur, periit in Eridanum, 

ut omnia suadent demersum Absolvitur Deuteronomium 

verbis : F I N I T U S E S T L I B E R , E T A B S O L U T U S S I T L A U S D E O M U N D I ; 

fusaque poetica epigraphe, quam opere pretium ducimus integram 

sistere non in quator , ut in codice sit, sed in binas tantummodo columnas 

commodius distributam. 

Finitus est Gommentarius legis, 

Quo Bascius eam exposuit, 

Et in quo est lumen 

Cunctis filiis Abrahae. 

Ganam Carmen Deo 

Bupi liberatori, ac redemptori, 

Qui dedit sicut haec 

In corde Abraham. 

Ego religionem amore complexus sum : 

Ex corde eam desideravi 

Quaesivi, et investigavi 

Juxta modulum Abrahami ; 

Verum obstitit, vel frustava me tempus. 

Perquisivi opus artifìcis 

Auxilio quod largitus est 

Deus Abrahamo 

In loco institutionis meae 

Libros conscripsi, 

Et ecce illos absolvi 

In gratiam seminis Abrahae. 

Opera eorum forte 

Bibam de flumine fortitudinis meae 

Defatigantis me, et forte 

Erit sic Abrahamo. 

Qui videa lege, et ne 

Ponas libros meos in nihilum, vel despicias, 

Quoniam quod in iis contaminatur 

Non est ex parte, vel culpa, Abrahami. 

An non est hoc ex parte, vel culpa, componentis, 

Qui obscuravit hncem, 

Iram, et indignationem 

Adduxit super Abraham f 

Op m, vel medelam feret 

Si videbit, ne respiciatis 

Ad illa, vel cum illis veniant 

Ex latere Abrahami 

Ad montem domus praefecti 



Confugiant Ubenter, et sollieite. 

Ego filius Carton 

Filius Isaaei Abrahamus 

In Begio urbe, 

Quae seeus maris est sita 

In fine Calabriae, 

Ubi peregrinatur Abraham 

Anno O. O. quinque millesimo 

Dueentesimo trigesimo quinto 

Die X°. Adar postremi mensis 

Juxta supputationem Abrahami. 

Quae epigraphe 4 8 versibus componitur minoribus, seu incisis, 

vel 12 trimetris quaternis eostantibus membris. quorum tria priora 

ìeumdem servant rythmum, postremum perpetuo terminatur nomine 

typographi. Verbis perquisivi Opus, studium indigitat in hoc asse-

quenda arte a se impensum, utiturque vocabulo scribendi prò altero 

imprimendi needum invento, et adhibito, quod primos illos Judaeo-

rum typographos, ut latius jacere eonsuevisse, pluribus olim exemplis 

ostendimus. Sic librorum nomine nostrae hujus editionis exempla 

intéiligit, nec enim ullus alius liber ab hoc artifice, in hoc urbe, hisce 

typis extat excussus. 

Q u e s t o C o m m e n t a r i o v i e n r i c o r d a t o d a R a b b i A z a r i a n e l C a p . 5 6 

d e l l ' o p e r a i n c u i d e l l e l e t t e r e S a m a r i t a n e d i s c o r r e p r e s s o i l M o n t f a u -

c o n Palaegraphia Oraeea face. 1 2 3 . Babbi Salomon Jarchi in Commen

tario ( v o c a i ) literas magnas quales describuntur in amuletis, et monetis, 

ut solitum est apud Cuthaeos, sive Samaritanos 1 . 

I n R e g g i o v i a b i t a r o n o d a l u n g h i a n n i g l i E b r e i , e u n a p o r t a 

d e l l a c i t t à fu n o m i n a t a Porta della Judeca, p e r c h è p r o s s i m a a l g h e t t o 

d e g l i E b r e i . I o h o s i c u r a m e m o r i a d e g l i E b r e i i n R e g g i o n e l X I V , e 

X V s e c o l o , c o m e e s p o r r ò n e l l e Memorie degli Ebrei di Calabria. 

1 5 9 5 . 

2 . Synodus Bhegiensis anni 1 5 9 5 - Bhegii 1 5 9 5 i n 4° . 

Cos ì r i f e r i s c e q u e s t o l i b r o il M o n g i t o r e Bib. Siculo, f a c e . 3 8 a v e n 

d o l o t o l t o d a l C a t a l o g o d e l l a B i b l i o t e c a B a r b e r i n a , d o v e a n c h e i o 

' h o c o n f r o n t a t o . D u b i t o f o r t e m e n t e p e r ò c h e n o n a l l a n o s t r a R e g g i o , 

1 P e r l e a l t r e e d i z i o n i d e l C o m m e n t a r i o d i R a b b i S a l o m o n e 

J a r c o p o s t e r i o r i a l l a n o s t r a , c i o è l a B o l o g n e s e 1 4 8 2 , d e l l ' I s o l a d i 

S o r a 1 4 9 0 , e d i L i s b o n a 1491 i l c u r i o s o l e t t o r e r i s c o n t r i De Hebraicae 

Typographiae initiis, ac primitiis, e g l i A n n a l i s o p r a c i t a t i d e l p r o 

f o n d o e r u d i t o G i o v a n B e r n a r d o d e B o s s i . 



m a a q u e l l a d e l M o d e n e s e si a p p a r t e n g a , g i a c c h é n i u n m o t t o r i t r o v o 

n e g l i s c r i t t o r i p a t r i i d i q u e s t a S i n o d o A r e h i d i o c e s a n a d e l 1 5 9 5 , 

n e a n c h e n e l m s s : d e Rebus Bheginis d i G i o . A n g e l o S p a g n o l i o A r c i 

d i a c o n o d i q u e l l a C h i e s a , a u t o r s i n c r o n o , c h e v i s s e d a l 1 5 7 3 a l 1 6 4 3 , 

e p r o s e g u ì l a n a r r a z i o n e d e l l e i s t o r i e E e g g i n e fino a l 1642 , c o m e d a l 

c e n n a t o m s s . s i r i l e v a . [ L ' U g h e l l i p e r a l t r o n e m m e n o c e n n a t a l e 

S i n o d o n e ' V e s c o v i d i R e g g i o d i M o d e n a . 

1 6 0 1 . 

3 . Statuto, OeneraUa, sive decreta Fratruum tertii ordinis S. Fran-

cisci - Rhegii apud Flavium, et Flaminium Bartoli 1601 i n 4° . 

È r i p o r t a t o d a l M o n g i t o r e Bib. Sic. fac. 3 3 5 c o m e o p e r a f a t t a 

p u b b l i c a r e d a G i o : B a t t i s t a P r o v e n z a n o d i T r a p a n i , a l l o r a M i n i s t r o 

G e n e r a l e d e l 3° O r d i n e . N o n a v e n d o v i s t o i l l i b r o , e n o n c o n o s c e n d o n e 

a l t r i d i q u e s t a d a t a , r e s t o i n d u b b i o s e a l l a n o s t r a R e g g i o , o a l l ' a l t r a 

d i M o d e n a a p p a r t i e n s i . N o n d e v o d i s s i m i l a r e c h e n e l 1591 s t a m p a v a 

i n R e g g i o d i M o d e n a u n Hercoliano Bartoli c o m e s i r i l e v a d a l l a Biblio

teca' Volante del Cinelli a r t . Zinano Gabriello, t o m . 4 . f a c . 3 8 7 . , e 

Flaminio Bartoli s t a m p ò a n c o r a i v i n e l 1628 . (V. C I N E I X I , Bib. Vo

lante t . 4 . f a c e . 313) il Funerale poetico nella morte del Conte Gio. 

Toschi. 

1614 . 

4 . Synodus Rhegiensis anni 1 6 1 4 . Rhegii 1 6 1 4 i n 4° . 

C o r r o n o l e m e d e s i m e o s s e r v a z i o n i f a t t e a l l a S i n o d o d e l 1595 . 

1 6 4 6 . 

5 . Symphonia sacrae lectionis, sive libellus de recta sacrarum dic-

tionum prolatione. Rhegii typis Jacobi Mattaei 1646 i n 8° . 

È d e l P . G i u s e p p e T a v e r n a d a C a m e r a t a C a p u c c i n o , e v i e n 

n o t a t o n e l l a Bib. Sicula Tom. 1 fac. 3 7 6 . L I P . W a d d i n g o Scriptores 

Ordin. Minorum, c h e p e r e r r o r e l a r i f e r i s c e col Messanae, d i c e l ' a u 

t o r e d e l l a f a m i g l i a Berna ; m a i l P . d i G e n o v a n e l l a Bib. Capucci-

norum a l l ' e d i z i o n e M e s s i n e s e r i u n i s c e l a n o s t r a R e g g i n a , u n a P e r u 

g i n a d e l l ' a n n o s t e s s o , e l ' a l t r a M i l a n e s e d e l 1 6 5 7 . 

1646 . 

6. Le bellezze di Messina rappresentate nella predica della lettera, 

che le scrisse la gran Madre d'Iddio, per Vanniversario solenne, che 

si celebra a' 3 di giugno nel Duomo di Messina Vanno 1646 . Beggio 

per Giacomo Mattei 1646 in 4P. 

È d i L o d o v i c o P r o t o s p a t a r o P a l e r m i t a n o c h i e r i c o R e g o l a r e 

M i n o r e , b u o n o r a t o r e d i q u e l t e m p o . V . Bib. Sicula t . 2 f a c . 2 3 . 



1 6 4 6 . 

7. Poesie liriche di Gio. Maria Mari Angelica. In Peggio per 

Giacomo Mattei 1 6 4 6 i n 8°. 

I l d o t t o e fin o h e v i s s e m i o b u o n a m i c o D e m e t r i o N a v a C a n o n i c o 

d e l l a M e t r o p o l i t a n a d i R e g g i o r i c o r d a q u e s t o l i b r e t t o n e l s u o Croni

co delle cose Memorabili di Peggio, e d i c e : « I n q u e s t o a n n o (1646) 

e r a v i i n R e g g i o l a s t a m p e r i a . D . G i a c i n t o P l a t i n o t i e n e u n l i b r o 

« i n 8° t i t o l a t o : Poesie liriche eie... L ' A u t o r e è i m i t a t o r e d e l P e t r a r c a 

« m a n o n v i e n n o t a t o d a n e s s u n o d e ' n o s t r i b i o g r a f i . P o r s e l e s u e 

« p o e s i e p e r c h è s t a m p a t e i n q u e s t ' u l t i m o a n g o l o d e l l ' I t a l i a n o n e b b e r o 

« s p a c c i o ». 

1670 . 

8. De motibus naturalibus a gravitate pendentibus liber Jo. Al-

pltonsi Borrelli in Academia Pisana Maiheseos professoris - Regio 

Julio. In Officina Dominici Ferri 1 6 7 0 superiorum permissu i n 4° . 

G i o v a n A l f o n s o B o r r e l l i d i s g u s t a t o d a l l a T o s c a n a p e r l e b e n 

n o t e l e t t e r a r i e q u e s t i o n i co l V i v i a n i p a s s ò i n M e s s i n a , e q u i n d i i n 

B e g g i o ( p o i c h é s i c r e d e l a s u a f a m i g l i a e s s e r e s t a t a d i S. A g a t a p i c 

c o l a t e r r a p r o s s i m a a R e g g i o , e a v e r p o s s e d u t o i n q u e l t e r r i t o r i o , 

c o m ' è a l t r e s ì i n c o n t r a s t a b i l e e s s e r n a t o i n N a p o l i d i c e n d o l o eg l i s t e s s o 

n e l l a d e d i c a d i q u e s t a o p e r a a l M a r c h e s e d i A r e n a : Tu ipse es qui 

primus in praeelara urbe Partenopea, M E A P A R E N T E , soeietatem.:.) p e r 

a f f a r i d o m e s t i c i , o v e m i s e a s t a m p a q u e s t a o p e r a , c h e d e d i c ò a D . A n 

d r e a C o n c u b l e t M a r c h e s e d i A r e n a . I l B o r r e l l i e r a u n o d e l l ' A c c a d e m i a , 

c h e s i r i u n i v a i n N a p o l i n e l l a c a s a d e l d e t t o M a r c h e s e , i n c u i fiori

v a n o i l C a r a m u e l e , i l C o r n e l i o , C icc io d ' A n d r e a , i l C a p u a , i l P o r z i o , 

e a l t r i i l l u s t r i l e t t e r a t i d i q u e l t e m p o . Q u e s t o l i b r o , d e l q u a l e p o s 

s i e d o u n b e l l i s s i m o e s e m p l a r e , è d i f a c c i a t e 5 6 6 , c o n a l t r e o t t o i n 

p r i n c i p i o c h e s e r v o n o p e r l ' a n t i p o r t a , f r o n t e s p i z i o , d e d i c a , e u n b r e v e 

a v v i s o , e a l t r e se i i n p i e d i c h e c o n t e n g o n o l ' i n d i c e d e ' c a p i t o l i . I n 

e s so i l B o r r e l l i t r a t t a d e ' m o d i , e d e l l e v e l o c i t à , c o n c u i i c o r p i g r a v i 

d i v a r i e c o n s i s t e n z e , m o l i , e figure s i m u o v o n o n e l v a c u o , e n e ' v a r i i 

m e z z i f lu id i : a n n u n z i a , e s c u o p r e m o l t i n u o v i p r i n c i p j d ' i d r o s t a t i c a , 

i d r a u l i c a , e m e c c a n i c a fino a l l o r a s c o n o s c i u t i , e p o s c i a d a t u t t i g e 

n e r a l m e n t e r i c e v u t i , e a m m e s s i . B e n e d u n q u e q u e s t o l i b r o c o n l ' a l t r o 

de vi percussionis s i r e p u t a n o , c o m e u n a p r e p a r a z i o n e a q u e l l o c h e 

s i p u b b l i c ò p o s t u m o De Motibus animalium, i q u a l i r i p o n g o n o i l 

B o r r e l l i f r a i m i g l i o r i m a t e m a t i c i , e fisici d e l s eco lo X V I I . 

1670 . 

9. Historia, et meteorologia incenda Aetnei anni 1669 Joan. 

Alphonsi Borrelli in Academia Pisana Matheseos Professoris - Accessit 

responsio ad censuras Bev. P. Honorati Fabri contra librum auctoris 



de vi percussionis. Regio Jiulio. In Officina Dominici Ferri 1670 

i n 4° . 

T r o v a n d o s i i n q u e s t e p a r t i i l B o r r e l l i fu i n c a r i c a t o d a l C a r d i n a l 

d e ' M e d i c i , e d a E r r i c o H o l d e n b u r g h S e g r e t a r i o d e l l a B e a l e S o c i e t à d i 

L o n d r a d i s c r i v e r e u n a e s a t t a n a r r a z i o n e d e l f a m o s o i n c e n d i o d e l 

1669 . E g l i q u i n d i f à u n a t o p o g r a f i c a d e s c r i z i o n e d e l l ' E t n a , b r e v e 

m e n t e r i f e r i s c e g l i a n t i c h i , e r e c e n t i i n c e n d i i , e s i d i s t e n d e s u l l ' u l 

t i m o : p o n d e r a t u t t e l e c i r c o s t a n z e , e s a m i n a l e m a t e r i e v o m i t a t e 

d a l M o n g i b e l l o , e s i d i m o s t r a i n t u t t o p e n e t r a n t e o s s e r v a t o r e d e l l a 

n a t u r a . I l l i b r o è d i f a c e . 162 n u m e r a t e , o l t r e u n a i n p i e d i p e r g l i 

e r r o r i , e a l t r e se i p e r l ' a n t i p o r t a , f r o n t e s p i z i o , d e d i c a , e i n d i c e . D o p o 

d e l l ' i n d i c e v i è u n r a m e c o l l a s c e n o g r a f i a d e l l ' E t n a i n c i s a d a u n t a l 

F r a n c e s c o D a n i a , o D o n i a . L a d e d i c a è d i r e t t a a C a r l o V e n t i m i g l i a 

C o n t e d i P r a d e s d e p u t a t o d e l r e g n o d i S ic i l i a , d a M e s s i n a a 1 d i c e m 

b r e 1670 . F a c c i a t e 124 s o n o o c c u p a t e d a l l a s t o r i a , e l e r i m a n e n t i 

c o m p r e n d o n o l a r i s p o s t a a l P . F a b r o . N e l l a m i a b i b l i o t e c a h a v v e n e 

u n b e l l i s s i m o , e m a r g i n o s o e s e m p l a r e 1 . V e g g a s i p e r q u a n t o a l l e 

o p e r e d e l B o r r e l l i i l Barbieri Notizie Isteriche de' Mattematici, e Fi

losofi del Segno di Napoli p a g . 139 e s e g u e n t i . D a u n a l e t t e r a d e l n o s t r o 

a u t o r e s c r i t t a a l P r i n c i p e L e o p o l d o s a p p i a m o c h e e g l i n o n a v e v a 

a n c o r a c o m i n c i a t o a c o m p o r r e l a p r e s e n t e s t o r i a n e l m a g g i o 1670 . 

I n a l t r a l e t t e r a s c r i v e d a M e s s i n a a 2 1 f e b b r a i o 1 6 7 1 a L u c a P o r z i o : 

tra pochi giorni sarà finito questo libretto del mio Mongibello, al quale 

vi aggiungo una breve risposta al P. Fabro. D a u n a l t r a d e ' 1 7 m a g g i o 

1671 a l P o r z i o s t e s s o r i l e v a s i c h e i l B o r r e l l i s i a u g u r a v a c h e l ' o p e r a 

s u a fosse g i à p e r v e n u t a i n R o m a . Q u i n d i s e b b e n e l a d a t a d e l l a n o 

s t r a e d i z i o n e fosse d e l 1 6 7 0 , p u r e v i è l u o g o a s o s p e t t a r e n o n e s s e r e 

s t a t a t e r m i n a t a p r i m a d e l m a r z o 1 6 7 1 . 

1 6 7 3 . 

10. Oonstitutiones secundae diocesanae Synodi ab illustris., et 

Beveren. Domino D. Mathaeo de Januario Patritio Neapolitano Dei, 

et Apostólicae sedis gratia Archiepiscopo Bhegino, Bovae Civitatis 

Cornile, utili domino terrae CastellacU de Consilio Majestatis Catholicae, 

et 88. Domini nostri Clementis Papae X praelato domestico, eelebratae 

die Vili, IX, et X mensis novembris anni 1672 cum scholiis, sive 

annotationibus decerptis ex sacror. Canonum, legum imperialium, bul-

larum Pontificum, et Sacr. Congregationis recentioribus decretis illu-

stratae, et locupletatae - Bhegii in Archiepiscopali palatio ex typographia 

Josephi Bisagni 1 6 7 3 superiorum permissu. 

N o n c ' è p i ù . 



È u n v o l u m e i n fo l io d i f a c c i a t e 527 , o l t r e d i m o l t i a l t r i fog l i c h e 

c o n t e n g o n o l ' i n d i c e n e l l ' e s e m p l a r e d a m e v i s t o i n b u o n a p a r t e m a n 

c a n t e , p e r c h è l a c e r o . A l t r e 2 0 f a c c i a t e a b b r a c c i a n o i l f r o n t e s p i z i o 

l a d e d i c a , e a l c u n i p r o l e g o m e n i . I c a r a t t e r i s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e 

b u o n i e c h i a r i ; m a i l l i b r o f o r m i c o l a d i e r r o r i t i p o g r a f i c i d i o g n i s p e c i e . 

N e l c e n n a t o Cronico d e l C a n o n i c o N a v a s i t r o v a n o t a t o . « A 

« d ì 8 9 e 10 n o v e m b r e 1672 l ' A r c i v e s c o v o d i G e n n a r o t e n n e l a s u a 

« s e c o n d a S i n o d o D i o c e s a n a , l a q u a l e r i c c a d i d o t t e a n n o t a z i o n i 

« v e d e s i s t a m p a t a Bhegii in Archiepiscopali palatio ex typographia 

nJosephi Bisogni 1 6 7 3 . È q u e s t a l a s e c o n d a v o l t a c h e v e d e s i i n R e g -

« g i o s t a m p e r i a e s s e n d o v i s t a t a l a p r i m a n e l 1 6 4 6 » . 

M i p e r d o n i n o i s a n t i s s i m i m a n i d e l d o t t o a m i c o : o r a p o s s i a m o 

d i r e la quarta volta e s s e r q u e s t a , c h e R e g g i o e b b e i l b e n e f ì c i o d e l l a 

s t a m p e r i a . 

1 6 7 6 

1 1 . Il veridico Messinese, o sia succinta relazione di quanto è 

seguito nella Città di Messina dal giorno della rivoluzione sino alla 

chiamata de' Francesi. In Seggio appresso Prospero Vedrotto 1 6 7 5 

i n 12°. 

I l M o n g i t o r e c h e r i f e r i s c e q u e s t o l i b r e t t o a n o n i m o n e l l a Bib. 

Sicula t . I , p a g . 13 d i c e c h e fu c r e d u t a o p e r a d i A l b e r t o T u c c a r i , 

n o b i l e M e s s i n e s e e c u l t o r e d e l l e a m e n e l e t t e r e . 

(Continua). 



A PROPOSITO DEL «CENSIMENTO DI SCHIAVI 
IN TUNISIA OTTOCENTESCA » 

M i p e r m e t t o i n v i a r e all'Archivio a l c u n e n o t e r e l l e a l l ' a r t i c o l o , a p 

p a r s o n e l f a s c i c o l o p r e c e d e n t e , d e l S i g . A c h i l l e R i g g i o . 

D e i p a e s i , d i p r o v e n i e n z a d e g l i s c h i a v i , n o n t r o v a t i d a l l ' a u t o r e 

n e i d i z i o n a r i g e o g r a f i c i , m i p a r e c h e A.ururi p o s s a e s s e r e U r u r i n e l 

M o l i s e . Tuferro p o t r e b b e e s s e r e T u f a r a , e Menefra u n ' e r r a t a t r a s c r i 

z i o n e d i M a s s a f r a . C e r t a m e n t e p o i , Pozzochiaro (o , c o n p i ù e s a t t a 

g r a f i a , Puzzochiano, a p a g . 352 d e l l ' Archivio) è u n r i o n e d e l P i a n o d i 

S o r r e n t o , p r e s s o S. A g n e l l o (8. Aniello, a r i e h e s i r i p o r t a t o s p e s s o d a l l o 

s t e s s o e l e n c o ) , c h i a m a t o a n c h e o g g i P o z z o p i a n o , o v e n e l 1860 fu a 

v i l l e g g i a r e C a r l o F i l a n g i e r i , e fu v i s i t a t o d a F r a n c e s c o I I . 

D i M a r i a n o S t i n c a , d i S o r r e n t o ( fo r se , p i ù e s a t t a m e n t e d e l P i a n o 

d i S o r r e n t o ) , s e g r e t a r i o d i H a m o n d a b e y , si r a c c o n t a c h e , r a g a z z e t t o , 

a n d a v a a d a c c a t t a r l e g n a , c o m e u s a v a n o i p o v e r i , a l l e m a r i n e d o v e 

s i c o s t r u i v a n o n a v i . M a , s o r p a s s a t o d a a l t r i p i ù s v e l t i , r i m a s e u n 

g i o r n o c o n l a s u a c e s t a v u o t a . 11 p a d r o n e d e l l a n a v e i n c o s t r u z i o n e , 

p a r e u n G a s p a r e d e M a r t i n o , e b b e p i e t à d i l u i , e l o fece e n t r a r e n e l 

m a g a z z i n o p e r m e t t e n d o g l i d i r i e m p i r e l a s u a c e s t a . A l c u n i a n n i d o p o , 
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L A C R O C I A T A C O N T R O I V A L D E S I 

D I C A L A B R I A N E L 1561 

( L E " I S T R U Z I O N I , , V I C E R E A L I A L R . C O M M I S S A R I O D E L L A R E G I O N E ) 

Notissimi come sono per la narrazione che ne hanno fatto 

antichi e moderni scrittori, basterà soltanto un rapidissimo 

richiamo degli eventi che nel 1561 determinarono l'orrenda 

strage dei valdesi di Calabria e la distruzione delle terre in cui 

abitavano, di S. Sisto cioè e di La Guardia, l 'attuale Guardia 

Piemontese 1 . 

Le origini di questi nuclei valdesi, che fino alla loro scomparsa 

troviamo disseminati sia nelle due terre suaccennate che in 

alcuni dei casali di Montalto, risalgono ad immigrazioni che si 

effettuarono t ra gli ultimi decenni del X I I I e i primi decenni 

del secolo X I V : persecuzioni religiose e concomitante ricerca 

di lavoro specialmente agricolo sospinsero allora, a varie riprese, 

dal natio Piemonte in Calabria numerose famiglie di valdesi. 

Vissero sconosciuti o quasi nella contrada, tan to vero che alcuni 

li consideravano di origine albanese. Comunque, laboriosi, pacifici, 

ligi ai loro feudatari e all 'autorità regia, essi poterono serbarsi 

fedeli alle credenze di Pietro Valdo e fors'anco professarle più o 

meno apertamente. Quand'ecco, inattesa e sconvolgitrice, la rivo-

1 I I r a c c o n t o p i ù e s a t t o e p i ù n u t r i t o d e l l o s t e r m i n i o d e i v a l d e s i 

d i C a l a b r i a offre t u t t o r a L . A M A B I L E , Il Santo Officio della Inquisi

zione in Napoli ( C i t t à d i C a s t e l l o 1 8 9 2 ) , v o i . I , p . 2 3 5 s g g . e v o i . I I , 

D o c u m e n t i , p . 8 2 s e g g . S e g u e p e d i s s e q u a m e n t e l ' A m a b i l e F . M O N -

T E L E O N E , Aspetti della Riforma e Controriforma religiosa in Calabria 

( V i b o V a l e n t i a , 1 9 3 9 ) , p . 5 1 s g g . V . u n a b i b l i o g r a f ì a d e l l ' a r g o m e n t o 

(fino a l 1 9 2 1 ) i n P . C H I M I N E L L I , Bibliografia della storia della Ri

forma religiosa in Italia ( P o m a , 1 9 2 1 ) , p p . 7 8 1 - 8 2 , e i n F . C. C H U K C H , 

I Riformatori italiani, t r a d . i t . C a n t i m o r i ( F i r e n z e , 1 9 3 4 ) , v o i . I I , 

p . 2 4 5 s g g . 



luzione religiosa del secolo XVI . Le idee dei maggiori Riforma

tor i d'oltremonte, che avevano spezzato l 'unità cattolica del

l 'Europa medioevale, varcarono presto le frontiere d'Italia e, 

profittando del disagio spirituale e politico che accompagnava 

quel grigio momento della vita del paese, suscitarono apostoli 

e proseliti in tu t t e le classi sociali, li raccolsero in ritrovi, qualcuno 

dei quali palesò un impressionante spirito di proselitismo. E, 

col generale risveglio dell'affievolito sentimento religioso, si 

riscossero anche i valdesi della Calabria. 

Si riscossero dacché emuli dei loro correligionari, aderirono 

al sinodo tenuto a Cianforan il 12 settembre 1532, sinodo nel 

quale i valdesi deliberarono di accettare il Calvinismo. D'al

lora i calabro-valdesi divennero sempre più irrequieti, s'infer

vorarono nel loro credo, moltiplicarono i contatt i con i loro con

fratelli del Piemonte, cercarono di fare propaganda all 'intorno, 

domandarono a Calvino pastori ardenti di zelo missionario. E 

Calvino finì col mandare t ra loro nel 1558 un giovane neofita, 

Luigi Pascale, di Como, che aveva un'anima vibrante sincera 

e calda fede. In lui la vocazione all'apostolato scaturiva da un 

fondo di schietto misticismo, che gli faceva aspirare, come a 

estrema sublime meta, al martirio K 

La sua parola affascinante accese i calabro-valdesi, ma in 

pari tempo provocò una reazione, sempre più vivace, nella 

contrada, ch'era e voleva restare fedele alla religione degli avi. 

E difatti, ridestandosi la passione religiosa anche nel campo 

opposto, si deplorarono episodi incresciosi, che fecero sorgere 

lo spettro di quelle scissure e disordini sociali per cui vivo era 

l 'aborrimento destato dalle contemporanee lotte di religione in 

Europa. 

Preoccupati e sollecitati da interessi diversi si destarono 

a un tempo la Curia arcivescovile di Cosenza, che spedì sul posto 

un delegato, e i feudatari delle due terre. Primo ad agire fu il 

signore di Guardia, che con un programma abbastanza sempli

cistico pensò di ridurre all'abiura i suoi vassalli, imprigionando il 

Pascale, che, dopo aver tenuto per otto mesi nelle sue carceri di 

1 S u l P a s c a l e , v. A . L O M B A R D , Jean Louis Pasehale et les martyrs 

de Calabre, 2 A e d . , ( G e n è v e e t B à i e , 1 8 8 1 ) . 



Fuscaldo, spediva nel castello di Cosenza, e promovendo t ra i 

suoi vassalli la predicazione di missionari cattolici. S'illuse : 

i valdesi di Guardia si posero in una resistenza, che non tardò 

a tramutarsi in aperta rivolta. Né diversamente si comporta

rono quelli di S. Sisto col marchese di Montalto, il quale, rimasti 

infruttuosi i tentat ivi di conversione pacifica o coatta, vide i 

suoi terrazzani riparare armati nelle campagne adiacenti a 

S. Sisto e, minacciati, opporre una furiosa resistenza. Questo 

accadde nell'aprile 1561 ; alcune sue squadre ebbero la peggio 

in un'incursione intimidatoria contro i ribelli. E fu allora che 

il governo vicereale scese in campo e si assunse diret tamente 

il compito di restituire l'ordine di una plaga in cui guizzavano 

faville di ribellione. 

Reggeva il Regno dal 1559 il viceré Parafan de Rivera, 

duca d'Alcalà \ I suoi principi politici e amministrativi richia

mano quelli d'un suo eminente predecessore, don Pietro di Toledo, 

a cui la morte aveva strappato qualche lustro prima la vita, 

mentre serviva con fedeltà impareggiabile il re di Spagna in Italia. 

Essendo interesse della Monarchia spagnola di raffermare su basi 

assolutistiche e cattoliche il suo dominio in Italia, il viceré di 

Toledo aveva con gran rigore compresso ogni forma d'insu

bordinazione sia politica *che religiosa ; e senza dubbio sotto 

di lui l 'amministrazione napoletana era stata riordinata, la pace 

religiosa garentita da insidie interne ed esterne, la disciplina 

sociale controllata da un'autori tà suprema vigile e robusta. Su 

queste orme s'incamminò il duca d'Alcalà, uomo di governo 

rigido, accorto, energico. 

E già, informato sin dai primi del 1560 dell'incarcerazione 

di alcuni fra i più tenaci eretici di S. Sisto e di Guardia, egli aveva 

raccomandato agli inquisitori cosentini esemplare giustizia nei 

loro r igua rd i 2 . Ma gli animi non si calmarono : l'ostinazione 

propria degli animi contrariati nelle loro sincere credenze ; le 

1 V . D . A . P A E R I N O , Teatro eroico e politico... dei Viceré del Regno 

di Napoli ecc. ( N a p o l i , 1 7 7 0 ) , v o i . I 1 6 6 sgg . ; P . G I A N N O N E , Istoria 

civile del Regno di Napoli ( N a p o l i 1 8 6 5 ) , v o i . V I , p . 5 9 s e g g . 

2 V . l e l e t t e r e 9 f e b b r a i o 1 5 6 0 a l V i c a r i o d e l l a C u r i a d i C o s e n z a 

e a l c o m m i s s a r i o d i c a m p a g n a S a n t a C r o c e , r i p o r t a t e d a l l ' A M A B I L E , 

op. cit., v o i . I , p p . 2 4 0 - 4 1 . 



esortazioni che il Pascale inviava loro dalla sua prigione di Co
senza, di Napoli, di Roma, ove eroicamente andò incontro al
l'estremo supplizio nel settembre 1 5 6 0 1 ; l'illusione che l 'autorità 
avrebbe finito col transigere davanti alla compattezza morale di 
oltre tremila coloni : tu t to questo ribadì in costoro il proposito 
di opporre violenza a violenza. Ma i calabro-vaidesi s'inganna
vano. Nel 1561 ormai tu t t i i governi italiani fronteggiavano vit
toriosamente, sotto la suprema direzione dell'Inquisizione romana, 
l'eresia ; in questa lotta, imposta dall'esigenza di difendere l'in
tegrità politico-religiosa degli Stati , i luogotenenti del Re cat
tolico in Italia, fedeli alle tradizioni politiche spagnole, non 
avevano davvero incertezze. 

E incertezze non ebbe il duca d'Alcalà. Egli considerò lo 
scacco subito dagli armati del duca di Montalto nei boschi di 
S. Sisto come un'offesa a quel principio di autorità, di cui era 
intransigente assertore ; e corse immediatamente alla vendetta. 
E difatti non solo det te ordini perentori al governatore della re
gione, Marino Caracciolo, marchese di Bucchianico, perché senza 
indugio procedesse alla distruzione di quei focolari di eresia, 
ma spedì in suo aiuto, come commissario speciale, Ascanio Carac
ciolo, un nobile napoletano, sul quale, come già don Pietro di 
Toledo, il duca di Alcalà poteva fare pieno assegnamento. 

Pubblichiamo qui le Istruzioni che dalla segreteria vicereale 

vennero date a Marino Caracciolo il 28 maggio 1461, il giorno 

precedente cioè la sua partenza per la Calabria. Esse sono state 

testé rinvenute nell'Archivio della nobile casata dei Caracciolo di 

Brienza, archivio che, con un at to di esemplare generosità, è 

stato dato in dono dai baroni Baracco, eredi della predetta 

casata, alla Biblioteca della Deputazione Napoletana di Storia 

Patria 2 . 

Ascanio Caracciolo, appartenente a un ramo della vetusta 

1 G . L . P A S C A L E , Lettere di un carcerato : 1559-60, a c u r a d i 

A . M u s t o n ( T o r r e , 1926 ) , passim. 
2 I I d o c u m e n t o c o n l e Istruzioni s u i n d i c a t e è s t a t o d o n a t o a l 

s e n . B. C r o c e , d a l q u a l e n e h o a v u t o c o p i a e c h e s e n t i t a m e n t e r i n g r a z i o . 



famiglia Caracciolo, al ramo cioè dei duchi di Montenegro, prin

cipi di Alesia e marchesi di Brienza, aveva dato, come tant i altri 

nobili napoletani del suo tempo, numerose e cospicue prove di 

fedeltà, di zelo e di varia abilità sia a Carlo V che a Filippo I I . 

Per incarico di Carlo V aveva accompagnato a Napoli nel 1543 

il re di Tunisi ; nel 1556 era stato inviato dalla città di Napoli a 

Filippo I I a congratularsi per la sua ascesa al trono ed era tor

nato l 'anno dopo dalla Spagna con la nomina a cavallerizzo 

maggiore per il Regno di Napoli. Nel 1558 lo troviamo amba-

scitore presso il papa Paolo IV, e con un incarico abbastanza 

delicato, quello cioè di contribuire alla liquidazione morale e 

politica del card. Carlo Carafa, accusato con pertinace rancore 

dagli agenti spagnoli come uno dei principali responsabili della 

guerra che suo zio, il pontefice, aveva di recente combattuto 

contro Filippo I I 1 . Ascanio Caracciolo era dunque noto ed ap

prezzato dal duca di Alcalà. Ma anche un'al tra circostanza influì 

perché questi destinasse proprio lui, come persona di sua fiducia, 

in Calabria. Avendone sposato la sorella, Ascanio era cognato 

del governatore di questa regione, vale a dire di quel Marino 

Caracciolo, marchese di Bucchianico, che s'era prodigato nel 

sostenere a Milano, alla morte di Francesco I I Sforza gl'interessi 

di Carlo V, aveva poi seguito don Pietro di Toledo nella guerra 

di Siena, aveva per ultimo partecipato all'impresa contro Pao

lo IV ; e, in ricompensa di tu t t i questi servigi, aveva avuto il 

governatorato della Calabr ia 2 . 

A questi spiriti guerrieri, che fermentavano nel suo animo 

e lo inebriavano nella lotta, Marino Caracciolo fece ricorso non 

appena dal governo vicereale gli giunse l'autorizzazione a pro

cedere con le armi contro i valdesi recalcitranti o ribelli. E di

fatti, penetrato impetuosamente nel villaggio di S. Sisto, ne 

sgominò gli abitanti, ai quali s'erano uniti fuorusciti di Guardia, 

li disperse, sacrificandone anche qualcuno. 

1 P e r q u e s t e n o t i z i e cf r . L I T X A , Famiglie celebri italiaìie, c o n 

t i n u a z i o n e d e l F A B E I S , S . I I , N a p o l i 1 9 0 2 , t a v . I X . 

2 V . a n c o r a L I T T A - F A B R I S , op. cit., t a v . X X V I I , e F . C H A B O D , 

Lo Stato di Milano nell'Impero di Carlo V, ( P o m a , 1 9 3 4 ) . 



Era tu t to intento a questa tragica impresa, quando giunse 

suo cognato Ascanio. Egli non doveva che associarsi al marchese 

di Bucchianico nell'esecuzione degli ordini radicali loro impartiti 

da Napoli : la estirpazione della eresia in Calabria. Nelle Istru

zioni tu t to è contemplato e precisato con la rigida meticolosità 

di chi metteva sopra uno stesso piano di difesa l'ortodossia cat

tolica, l 'autorità e l'onore del Re di Spagna. Il viceré non voleva 

clemenza né transazioni. Bisognava adunare squadre di fanteria 

spagnola e italiana ch'erano in distaccamento nella regione, 

ingrossarle all'occorrenza con gente assoldata nei casali di 

Cosenza e altrove ; bisognava procedere manu militari contro 

i valdesi, eretici e insieme ribelli. Si sbaragliassero definitiva

mente, annientandoli negli abitati , snidandoli dai rifugi mon

tani, impedendone le fughe, e perciò si sorvegliassero i porti, 

specialmente di Reggio e di Catona. Nessuna indulgenza con gli 

ostinati ! Per tu t t i costoro, come per i predicatori e istigatori 

e per quelli che erano stat i o sarebbero cat turat i con le armi 

in pugno non ci sarà che la forca. Si confischeranno gli averi 

dei ribelli, procedendo in tu t to con giustizia esemplare « por 

el servicio de Dios N. S.r ...come de Su Magestad». 

Con quale furore Ascanio e Marino Caracciolo portassero 

a termine la tragica impresa da quest'ultimo già iniziata sta a 

dirlo non tanto la devastazione di Guardia quanto il massacro 

di coloro fra i più tenaci valdesi di Guardia e di S. Sisto, ch'essi 

avevano fatto ammassare, in numero imponente, in Montalto. Quivi 

con giudizio marziale essi vennero tu t t i suppliziati ; ed eroica 

fu la loro fermezza dinanzi alla morte straziante. Il massacro 

di Montalto fu come una « notte di San Bartolomeo » in anticipo 

del Regno di Napoli : diversamente però dagli ugonotti in Francia, 

i valdesi di Calabria furono effettivamente annienta t i 1 . 

Ma ecco le Istruzioni. 
E R N E S T O P O N T I E R I 

1 S u l a s t r a g e d e i v a l d e s i c o n c e n t r a t i i n M o n t a l t o v . l a d e s c r i 

z i o n e c h e n e fa u n o s p e t t a t o r e i n A M A B I L E , op. cit, v o i . I , p p . 2 4 8 - 5 0 , 

A l c u n i s c a m p a r o n o a l l a p e r s e c u z i o n e e r i p a r a r o n o a G i n e v r a : d e l l a 

c o l o n i a c a l a b r e s e d i G i n e v r a h a d i s c o r s o d i r e c e n t e i n q u e s t a r i v i s t a 

T . E . C A S T I G L I O N E , Il rifugio calabrese a Ginevra nel secolo XVI, 

i n A.8.C.L., V I , 1 9 3 6 . 



D O C U M E N T O 

L o q u e V o s e l S . r A s c a n i o C a r a c h o l o l u g a r . t e d e C a u a l l e r i z o 
m a y o r d e s u m . d e n e s t e R e y n o h a u e i s d e h a z e r e n e l v i a j e q u e v a i s 
d e a q u i a C a l a b r i a e s l o s i g u i e n t e . 

A u n q u e p o r l o q u e a q u i s e h a p l a t i c a d o c o n v o s e s t a y s m u y 
p a r t i c u l a r , t e e n f o r m a d o d e l e s t a d o e n q u e s e h a l l a n l a s c o s a s d e l o s 
h e r e g e s d e l a s t i e r r a s d e S . t o S i x t o y l a G u a r d i a e n l a s p r o v i n c i a » 
d e C a l a b r i a y l a o r d e n q u e p a r a l a e x t i r p a c i o n d e l l o s s e h a d a d o 
a l S . r M a r q u e s d e B u c h a n i c o , g o u e r n a d o r d e l a s d i c h a s p r o v i n c i a s , 
p a r e s c i e n d o n o s s e r e s t e n e g o c i o d e t a n t a c o n s i d e r a c i o n , q u e e n 
m u c h o s a n o s s e p u e d a o f r e s c e r o t r o e n q u e m a y o r s e r u i c i o s e p u e d a 
h a z e r a D i o s n u e s t r o s e n o r y a s u m a g e s t a d h e m o s t o r n a d o r e s o l u c i o n 
d e e m b i a r o s a a c o r d a r y s o l i c i t a r a l d i c h o S . r M a r q u e s l a e x e c u c i o n 
d e l o q u e se l e h a s c r i p t o , l o c u a l v e r e i s m a s p a r t i c o l a r m e n t e p o r l a 
c o p i a d e l o s d e s p a c h o s q u e p a r a v u e s t r a i n f o r m a c i o n s e o s h a n 
e n t r e g a d o , y a y u d a r l e (si n e c e s i d a d f u e r e ) a q u e se p o n g a e n e f f ec to , 
q u e e n s u b s t a n c i a e s lo q u e s i g u e . 

Q u e e l d i c h o S . r M a r q u e s c o n l a s c o m p a f i i a s d e I n f a n t e r i a s p a 
n d a d e A n t o n i o A r t a c h o y B e l t r a n d e M e r c a d o , a l o s c a p i t a n e s d e 
l a s q u a l e s h e m o s m a n d a d o q u e s i g a n s u o r d e n ; y c o n l a d e P e r a f a n 
d e E i b e r a q u e s a l d r a d e C o t r o n e n h a u i e n d o e n t r a d o l a I n f a n t e r i a 
I t a l i a n a , q u e h e m o s o r d e n a d o q u e s e p o n g a e n s u l u g a r ; p u n t a 
m e n t e c o n e l n u m e r o d e g e n t e q u e l e p a r e s i e r a r e c o g e r , a s s i d e l o s 
c a s s a l e s d e C o s s e n c i a c o r n o d e o t r a s t i e r r a s d e a q u e l l a p r o v i n c i a , 
v a y a l u e g o a l a p e r s e c u c i o n d e l o s d i c h o s h e r e g e s q u e se h a l l a n e n 
l a m o n t a n a , t r a b a i a n d o c o n t o d a d i l i g e n c i a d e h a u e r l o s t o d o s a l a s 
m a n o s ; y e l q u e se d e f e n d i e r e d e l l o s s e a p e r m i t t i d o a q u a l q u i e r a 
d e l o s q u e l o s p e r s i g u i e r e n d e m a t a r l e i m p u n e , s i n q u e p o r e l i o a y a 
d e i n c u r r i r e n p e n a a l g u n a , p u e s d e m a s d e q u e c o n u i e n e q u e s e m i r e 
p o r e l s e r v i c i o d e D i o s N . S . r c o r n o s o m o s o b l i g a d o s , t a m b i e n v a 
e l d e S u M a g e s t a d p o r l o s i n c o n u e n i e n t e s q u e d e l l o p o d r i a n s u c e d e r . 

Q u e q u a l q u i e r a d e l o s d i c h o s h e r e g e s q u e s e t o r n a r e p r e s o d e f e n -
d i e n d o s e se l e p r o p o n g a q u e se c o n f i e s s e n , y a c a b a n d o s e d e c o n f e s a r 
s e a a h o r c a d o s i n n i n g u n a d e l a c i o n e n e l l u g a r d o n d e l e t o m a r e n y l o s 
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Memoria y reeuerdo de lo que se ha ordenado al marques de 
Buchanieo sobre lo de los hereges para Ascanio Carazolo. 





A R C O R A , E I L P O R T O D I M E T A P O N T O 

Nel suo studio su Metaponto antica 1 il Mayer, raccogliendo 

i dati e i ricordi che possono avere un legame col porto meta-

pontino, e accennando ai ruderi di età classica che secondo il 

de Luynes 2 si notavano a acque basse nel bacino del lago ora 

interrato di Santa Palagina, osserva : « Eine vornormannische 

Schenkungsurkunde vom J . 1099 kennt noch diesen Hafen : 

•murum cum divisionibus suis ex ista parte fluminis et ultra tran

seuntibus et veterem civitatem, quae <_ad Zusatz des Herausgebers> 

Arcora (etwa Ancoras ?) vocatur — et medietatem (d. i. die Halite) 

omnium terrarum mihi pertinentium in Metaponto et medie-

totem proficui (proximi Racioppi [s. Li t . ] I 169) portus». 

Il passo, d 'un documento normanno trascritto dal Tanzi 

e dal Mabillon, ricorderebbe dunque un muro, o un gruppo di 

muri esistente, nel medioevo, sul luogo del porto, o a questo, 

e alla foce del Bradano, vicino ; e con l'espressione « veterem civi

tatem quae Arcora vocatur» indicherebbe quel che della città 

antica rimaneva non lontano dal mare, così da suggerire la le

zione « ad Ancoras ». 

Ma queste interpretazione regge soltanto sulla grafia, pro

babilmente inesatta, e accolta già dal Di Meo 3 , che della parola 

« murum » ha dato il Mabillon, e sull'isolamento del passo dal 

resto della donazione, fatta al monastero benedettino di S. Mi

chele Arcangelo di Montescaglioso, e nella quale Rodolfo Macabeo 

1 P A U L T - W I S S O W A , Beal-Encycl., X V , co l . 1327 s g . . 
2 L ' A n t o n i n i , c i t a t o d a l M a y e r , r i c o r d a i n v e c e « u n a l u n g a s t r a d a 

d i p i e t r e q u a d r a t e » e m e r s a , d u r a n t e u n a s i c c i t à , n e l l e t t o d e l B r a 

d a n o (La Lucania, p . 64 ) , c h e e r a f o r s e p a r t e d e i r u d e r i d e l C o z z a l e 

P i z z a r i e d d o , t r a v o l t i p o i d a l l e a c q u e d e l f i u m e ( L A C A V A , Topogra

fia e storia di Metaponto, p p . 9 0 e 374) . 
3 Annali critico-diplomatici, T . I X , p . 5 1 ( A n . d i Cr . 1098) . 



conte di Montescaglioso univa a chiese terre e casali della costa-

chiese terre e casali del retroterra metapontino. 

Dal Tanzi il passo intero è scritto così : « & Murrum cum 

divisionibus suis ex ista parte Fluminis, & ultra transeuntibus, 

& vekrem Civitatem, quae Àrcóra vocatur, & •Ecclesiam Sancti 

Joannis de Avenella cum ipso eodem Castro, quod AveneUa voca

tur cum integris suis pertinentiis, & medietatem omnium Terra-

^rum mihi pertinentium in Metaponto, & medietatem profìcui portus, 

& Ecclesiam Sanctae Mariae, quae sita est in loco, qui cornu 

vocatur cum pertinentibus sibi... ». 

Dei due editori benedettini uno, il Mabillon 1 , che ebbe 

'copia del documento dal Tanzi, ha scritto la parola «murum» 

come nome comune ; l'altro, il Tanzi 2 , come nome proprio, 

con due r. Ma il Tanzi, nato a Matera e autore della storia del 

convento benedettino di Montescaglioso, del quale fu abate, 

aveva una conoscenza dei luoghi vicini a Montescaglioso e ap

partenenti al monastero naturalmente migliore di quella che 

non avesse il Mabillon, e si deve accordare maggiore fiducia alla 

sua trascrizione, o, in ogni modo, alla sua interpretazione, che 

anche oggi è confermata da un nome locale. 

Murro, che ha avuto nel medioevo senso di monticello o 

cocuzzolo isolato 3 , non è, in Basilicata e altrove, un nome sin

golare ; e ima regione o masseria Murro, che anche il Racioppi 

ricorda 4 , esiste, ed è segnata nelle carte geografiche e catastali, 

poco a sud di Montescaglioso, sulla china scoscesa che va al 

Bradano. Il nome è vecchio, e il luogo è stato almeno in par te 

mi possesso dei benedettini, come at testano alcune righe del

l 'abate Pacichelli, che al principio del secolo XVII I , nella sua 

« Prospettiva del Regno di Napoli » descrisse la strada che dal 

convento dei benedettini di Montescaglioso scendeva a Torre 

1 Annales ordinis S. Benedicti, 1 7 1 3 , T . V . , p . 6 6 6 . 
2 Eistoria cronologica Monasterii 8. Michaelis Archangéli Montis 

Caveosi, p . 1 4 2 . 
3 R A C I O P P I , Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata 2 , 

I I , p . 7 7 . 

4 L. c. ; ibid., I , p . 5 4 3 . 



di Mare : « Per lo Murro che ha Giardino copioso di Aranci, con 

delizie di Fiori e Peschiera, de' Monaci nominati, si varca la 

Montagna aperta co' suoi prodigiosi macigni . . .» 1 . Terre del 

Monastero e redditizie al Monastero nel «Feudo di Murro» sono 

ricordate qua e là nel « Libro delle cose degne di Memoria at t i 

nenti a questa R i e Badia di S. Michel Arcangiolo di Monte-

scaglioso segnato colla lettera D dall 'anno 1735 » che fu redatto 

dai monaci fra il 1735 e il 1780 2 . E a questa tenuta allude il 

Tanzi nella sua storia del Monastero quando parafrasando una 

donazione del 1082 e quella del 1099 spiega che Umfredo di 

Montescaglioso «largitus est... Abbati Simeoni... dimidium am

plissimi latifundii, de Murro dicti ; illud nempè, quod positum 

est trans Bradamim flumen, cum omnibus terris cultis, & incultis 

ad ipsum attinentibus... » e che Radulfo Macabeo figlio di Um

fredo «in manibus... Crescentii Abbatis largitus est... Murrum 

praetereà t ùm ultra, t ùm citrà Bradanum, quem Cls-bradanen-

sem t rac tum Umfredus sibi retinuerat... » 3 . Se anche non fosse 

autentica, la donazione del 1082 chiarirebbe ugualmente come 

devono essere intese le parole «Murrum cum divisionibus suis» 

nella donazione del 1099, conservando se non altro l 'interpreta

zione che al passo era data dai benedettini di Montescaglioso. 

Il Murro, che il Tanzi nomina ancora a proposito di un re

scritto di Federico I I , di una transazione fra l 'abate commen

datario Baldassarre e Francesco del Balzo, di una restituzione 

di Pirro del Balzo, al convento benedettino fra i possessi del quale 

fu confermato da un privilegio di Federico d'Aragona *, scende al 

Bradano e evidentemente qualche « divisio » sua era sull'altra 

riva del fiume. Soltanto la vicinanza al Bradano e l'essere da 

l P . 2 9 3 . 
2 M s . d i p r o p r i e t à G a t t i n i , p p . 3 a t . , 2 2 , 2 3 a t . , 3 0 a t . A l t r e 

c a r t e d e l M o n a s t e r o c h e n o m i n a v a n o t e n i m e n l o i l d i M u r r o s o n o c i 

t a t e d a l G a t t i n i (Severiana sive Caveosana). 
SL. e, p p . 2 2 e 3 2 . 

4 J E N O D E ' C O R O N E I , Sinodo materese del 1567, p a g . 9 2 ( . . . de-

fensam Murri simul cum territoriis et portis suis... o v e portis p a r e 

u s a t o n e l s e n s o d i « p a s s a g g i » o « a c c e s s i » ) . 



questo at traversato hanno potuto lasciarlo credere un muro a t 

tiguo alla Metaponto antica ; che alla foce del Bradano, non 

lontano dal porto detto poi Lago di Santa Palagina, aveva pro

babilmente un ancoraggio minore 1 . 

Non solo il Murro del resto, ma anche altri luoghi e chiese del 

retroterra sono oggetto della donazione del 1099. E la «vetus 

civitas quae Arcora vocatur », che il documento nomina dopo 

il Murro e prima delPAvinella, è da cercare anch'essa, verosi

milmente, nel retroterra metapontino ; nulla dice che fosse, 

secondo la congettura del Rac iopp i 2 , la vecchia, rovinata e 

spopolata cit tà di Metaponto, nè che fosse finitima a Metaponto 

o al suo litorale, e nulla giustifica una lezione « ad Arcora » o 

« ad Ancoras ». Fra Montescaglioso, che anch'essa ebbe una 

« civitas vetus », e Metaponto la campagna in età antica e me

dioevale era qua e là interrotta da abitat i che sono poi scomparsi ; 

e uno di questi è stato probabilmente Arcora, di cui una traccia 

potrebbe essere quella Lama d'Arco che si stende lungo il corso 

del Bradano, sulla sua sponda destra, di fronte al Murro e al 

Cogno la Volta, a ovest di Cermignano 3 . Nel sopracitato « Libro, 

delle cose degne di memoria at t inenti al convento di San Michele 

di Montescaglioso», si parla della Lama d'Arco, o d'Archo, come 

di terra redditizia al monastero benedettino, e compresa nel 

feudo di Murro 4 . Un antico « paese di Arco » sarebbe anzi esi

stito, secondo una tradizione viva a Montescaglioso, sulla costa 

che sovrasta la Lama, poco al disotto di San Vito e della strada 

provinciale che va da Montescaglioso a Bernalda, lungo un pendio 

alquanto ripido che guarda la valle del Bradano. Sul luogo non 

ho trovato alcun resto di età medioevale, ma, sparsi al suolo in 

gran numero, frammenti d'embrici antichi che lì come al Cozzo 

1 M A T E E , l. e , c o l . 1 3 2 7 ; L A C A V A , p . 9 5 . 

2 L. e, I , p . 1 6 9 . 

3 L a c h i e s a d i S . G i u l i a n o , c h e n e l d o c u m e n t o d u e n o m i d i 

l o c a l i t à d i v e r s e s e p a r a n o d a l l a m e n z i o n e d i A r c o r a , n o n s e m b r a -

a v e r e c o n q u e s t a i l n e s s o c h e s u p p o n e i l G a r u f ì n e l l ' a p p e n d i c e a u n 

s u o s t u d i o s u G i n o s a [Archivio storico per la Calabria e la Lucania,. 

I I I , p . 3 0 ) . 
4 P p . 8 a t . e 3 1 a t . 



Presepe, vicino a Santa Maria del Vetrano, sembrano avanzo di 
abitati ellenistici. 

I l documento del 1099 conserva, in ogni caso, nelle sole 
parole «proficui portus», che non c'è ragione di leggere «proximi 

portus », memoria del porto antico e medioevale di Metaponto, 
sul quale non dà alcun indizio topografico o archeologico, sia 
pure incerto e oscuro. 

E . B R A C C O 





M E S S A P I O S 

L'eroe Messapo, il quale segnò, per gli eruditi antichi, il 

trait-à"union fra "la Beozia e la Magna-Grecia, è noto per via 

di un passo di Strabone, dove il geografo, parlando di Antedone 

é del Monte Messapio (posto nei pressi di quella città) ci informa 

che l'eroe eponimo del Monte è venuto dalla Beozia in Italia, 

dove avrebbe dato nóme alla regione detta Messapia Questa 

notizia sembra caratteristica per la mentalità con cui gli antichi 

eruditi indagano il problema delle Ktiseis greche nell 'Italia 

Meridionale : è chiaro che la coincidenza del nome Messapia 

(onde il nome di popolo Messapii) col Monte Messapio della Beo

zia dovè influenzare la loro ricerca e fece sì che si mettessero in 

correlazione i due nomi, sorti l'uno indipendentemente del

l'altro. 

Ma chi è, in particolare, questo eroe eponimo Messapo, che 

ci appare localizzato ad Antedone, nella regione forse più ma

rittima della Beozia ? Ed ha avuto, questo eroe, una storia mi

tica più complessa ed una leggenda più originale ? I l suo nome 

ricorre ancora in Grecia, dove egli è detto re di Sicione 2 ; quando 

l'omonimia lo ebbe trasportato in Messapia, egli non "rimase loca

lizzato solo in questa regione, ma in altre regioni d'ItaHa fu 

venerato come padre di Adr ios 3 . La storia di questo eroe è, dun

que, più peculiare e caratteristica : ma per seguirla nei suoi svi-

1 S T E A B . I X 4 0 6 : Cf r . S T E P H . B Y Z . S . V . Mio-jaTuov ; P E S T . 

I I , 2 L I N D S A Y . C r e d o c h e a q u e s t o M e s s a p o b e o t i c o , v e n u t o i n 

I t a l i a , a l l u d e s s e E N N I O (Ann. X I I , f r g . V I I V A H L E N ) , ' q u a n d o ; 

d i c e v a d i d i s c e n d e r e d a M e s s a p o . . 
2 P A T J S . I I , 6 , 7 . 

3 Q u e s t a d i f f u s i o n e è a b b a s t a n z a a n t i c a : M e s s a p o è p a d r e d i 

A d r i o i n E u d o s s o ( I I I s è c o l o a . C r . ) . . -



ruppi, sarà necessario studiare la storia del culto di un altro 

eroe beoto-italico, Metabo, e dell'eroina Melanippe, sua sposa 

secondo la saga vulgata. 

L A S A G A L U C A N A D I M E T A B O E M E L A N I P P E E L ' E S I S T E N Z A D I U N 

A N T E D O N E O D I P O S E I D O N M E S S A P I O S . 

Lo storico antichissimo della Sicilia, Antioco di Siracusa, po

lemizzava — come apprendiamo da Strabone — con una t radi

zione comune a' suoi tempi, secondo la quale l'eroina beotica 

Melanippe, che, unita a Posidone, generò Beoto, sarebbe s ta ta 

sposa dell'eroe Metabo. Sicché, in sostanza, noi possiamo esser 

sicuri che già una tradizione antica univa l'eroina Melanippe, con 

u n eroe di nome Metabo, facendo di costui lo sposo thesei del

l'eroina, mentre lo sposo physei sarebbe stato Posidone. E la leg

genda ha per noi un' importanza fondamentale, in quanto Metabo 

è, nella tradizione, il fondatore di Metaponto 1 : in questa città si 

t rovava un heroon di Metabo, considerato divinità indigena ed 

eponimo del luogo. Tanto che, per spiegare la differenza fra 

il nome Metabos e quello della città, Metaponto, Antioco stesso 

ricorreva all'ipotesi che la città si chiamasse Metabos prima, 

e poi Metapontos — « paronomasia » escogitata per spiegare 

la localizzazione del mito di Metabos con i criteri comuni alla 

storiografia antica 2 . 

L'antichità di esso è quindi da collocare per lo meno prima 

di Antioco, e già in tempi antichi questa figura mitica è pene

t r a t a nel resto della penisola, diffondendosi per largo t ra t to , 

tan to che Catone 3 ne parla come del fondatore di Priverno 

mostrando come il mito fosse diffuso nel territorio volsco. 

1 S T E P H . B T Z . S . v . 
2 S u l l a l o c a l i z z a z i o n e d i M e t a b o a M e t a p o n t o i n s i s t e l a l e g g e n d a 

(Etym. M. 5 7 9 , 2 8 ) s e c o n d o c u i M e t a b o è figlio d i A l i b a s , g e n e a l o g i a 

s o r t a d e l l ' i d e n t i f i c a z i o n e c o m u n i s s i m a , d i A l y b a s o m e r i c a c o n M e t a 

p o n t o ( G I A N N E L L I , Culti e miti della Magna Grecia [ 1 9 2 4 ] p . 9 1 ; 

D E S A N C T I S , A t . A c c a d . T o r i n o 1 9 0 9 - 1 0 ; p . 1 6 4 s g g . ) . A n c h e l e 

m o n e t e m e t a p o n t i n e s e r b a n o q u a l c h e t r a c c i a d e l c u l t o d i M e t a b o 

( G I A N N E L L I , l. e , p a g . 9 0 ) . 

3 F r g . 6 2 P E T E R ap. Serv. Aen. X I 5 6 7 Cfr . R I T T E R Biss. Hai. 



Il nome compare poi in Vergilio, dove Metabo è padre di 

Camilla : ed anche nel poeta è sviluppato il motivo catoniano 

(— Metabo re di Priverno —) contaminato, d'altra parte, con mo

tivi epico-romanzeschi (cacciato da Privernum, Metabo porta con 

se Camilla e, nel passare l'Amaseno, scaglia la bimba contro la 

corrente : Diana, a cui l 'ha consacrata, la salva ; messosi al 

sicuro, Metabo nutrisce la figlia col lat te di cavalla selvaggia). 

Anche se la discendenza di Camilla da Metabo è un'inven

zione vergiliana 1 , è tu t tavia evidente che entrambi dovevano 

essere due figure dominanti del pantheon Volsco, messe in rap

porto da Vergilio, allo stesso modo in cui — per citare l'esem

pio famoso — i miti punici di Didone e Anna diedero origine al 

romanzo, tu t to vergiliano, di Didone 2 . Ora, se il nome di Ca

milla si spiega con lingue italiche (« Camilla » è la « f amula » 

della divinità), il nome di Metabos invece non ha alcuna carat-

X I V 3 9 2 ; K R O L L R. E. X I V 1 9 1 7 ; C O L U M B A , Studi di fi. e storia 

[ 1 8 8 9 ] I , 5 9 . 

1 I I C O L U M B A , l. c. v o r r e b b e c r e d e r a n t i c a q u e s t a t r a d i z i o n e ; 

i l K R O L L , a l c o n t r a r i o , v e d e i n e s s a u n a « c r e a z i o n e » v e r g i l i a n a ; c o s ì 

p u r e R I T T E R l. e. ; M U N Z E R É. E. X V 1 3 1 7 ; R O S S B A C H , R. E. X V 

1 4 3 1 ; C R U S I U S , Roschers Lexikon, I , 1 8 3 6 , 1 8 4 2 ; K N A A C K , Rhsin 

Mus. 1 8 9 4 , p . 2 5 6 h a n n o s v i l u p p a t o i l c o n c e t t o c h e i l r a c c o n t o v e r g i 

l i a n o è t u t t o u n a i m i t a z i o n e d e l m i t o g r e c o d i H a r p a l y k e e d a n c h e 

( K N A A C K ) d e l l a l e g g e n d a d i P i r r o . T u t t o c i ò n o n s i p u ò a f f e r m a r e 

c o n o g n i s i c u r e z z a : n o n p o t r e m m o , a n z i , v e d e r e n e l l a « c a v a l l a » 

c h e a l l a t t a C a m i l l a u n r i c o r d o , p e r q u a n t o c o n f u s o , d e l r a p p o r t o 

t r a M e t a b o e l a « c a v a l l a n e r a », M e l a n i p p e ? T a n t o p i ù c h e i l c u l t o 

i t a l i c o d i C a m i l l a h a s u b i t o u n a i n d i s c u t i b i l e e l a b o r a z i o n e i n d i g e n a 

( B R A U N , Ann. Ist. 1 8 6 4 , p . 3 0 4 ) , c h e p o t è c r e a r e e s s a s t e s s a l a 

g e n e a l o g i a M e t a b o - C a m i l l a . 
2 L a g i u s t a t e s i d e l D E S S A U , c h e l ' a m o r e d i D i d o n e e d E n e a è 

u n a i n v e n z i o n e d i V e r g i l i o , v i e n e s p e s s o d i s c u s s a e m e s s a i n d u b b i o : 

m a a n o i s e m b r a c h e e s s a c o l g a s e n z a d u b b i o n e l v e r o , n o n so lo p e r 

g l i a r g o m e n t i a d d o t t i d a l D e s s a u , m a a n c h e p e r l a c o n s i d e r a z i o n e 

c h e i l f r a g m . d i N e v i o (« b l a n d e e t d o c t e p e r c o t a t A e n e a q u o p a c t o 

T r o i a m u r b e m l i q u e r i t ») n o n a p p a r t i e n e a l p r i m o l i b r o , i l c h e a 

t o r t o s i s u o l e t r a s c u r a r e n e g l i s t u d i s u q u e s t o p r o b l e m a (cos ì p u r e 

n e l r e c e n t e S T R Z E L E C K I , De Naeviano belli poenici earmine; 1 9 3 6 ) . 



Veristica italica : il che conferma — se ce ne fosse bisogno —• 

che siamo dinanzi ad una importazione da Metaponto. ; 

Ma quando e come venne a Metaponto il culto di Metabo "2 

Gli studiosi, che ne hanno voluto fare un eroe indigeno 1 , do

vrebbero sostenere, in tal caso, il carattere messapico del nome ; 

ma già a priori questa ipotesi appare discutibilissima. I Greci 

assimilando culti indigeni delle popolazioni colonizzate, non ne 

prendono i nomi, ma, al contrario, prestano a quei culti nomi 

delle loro divinità : così è avvenuto in Sicilia col ra t to di Kore, 

•che, originariamente indigeno, fu assimilato senza che nulla 

restasse dei nomi della divinità 2 . Ora, il mito di Melanippe come 

sposa di Metabo è stato trasportato, dai greci, sulla scena'; noi 

non ci spiegheremmo questo prevalere della tradizione, meta-

pontina, se essa non avesse un carattere eminentemente greco. 

Ma soprattutto, è il nome di Metabo un nome greco ? Servio 

stesso, nel suo commento al luogo vergiliano, dice «Metabus 

fuit dux. Graeci agminis, qui iuxta Adriaticum mare Metapon-

tum condidit ». Qui è ferma l'opinione che Metabo è un greco : 

Servio non sospetta un'origine indigena del mito. D'altra parte, 

non è chi non sente presentarsi come evidente l'ipotesi che qui 

siamo dinanzi allo storpiamento, forse indigeno, di un altro 

nome. « Metabos ». pare, evidentemente, uno storpiamento di 

« Metapos », l'eponimo della Metapia o Messapia. Questa vecchia 

ipotesi del Mommsen e del Kretschmer è fondamentale per l'in

terpretazione del mito. Ma essa implica deduzioni complesse e 

problemi del ica t i 3 , in quanto identifica, in sostanza, questo 

1 C o s ì C O L U M B A , p a g . 5 9 . ' 
2 C h e i l c u l t o d i K o r e s i a i n d i g e n o d e l l a S i c i l i a , è s t a t o d i m o s t r a t o 

i l m o d o i n c o n t e s t a b i l e d a l F E R R A B I N O , Kalypso 1 0 9 , s g g . , 3 7 1 s g g . ; 

e d è t e s i o r m a i g e n e r a l m e n t e a c c e t t a t a : c f r . , p e r t u t t i , W I L A M O -

W I T Z , Der Olaube der Hellenen, I p a g . 8 8 ; I I , 3 8 6 2 . I c u l t i d i 

A d r a n o , d e i P a l i c i , e c c . n o n s o n o s t a t i « a s s i m i l a t i », n e l s e n s o c h e 

e s s i f u r o n o s e m p r e c o n s i d e r a t i c o m e c u l t i i n d i g e n i : e n e s s u n o v o r r à 

p a r a g o n a r e l e « A i t n a i » d i E s c h i l o , c h e h a n n o i l s a p o r e d e l l a << s p i e 

g a z i o n e » a i g r e c i d i u n c u l t o n o n g r e c o , c o n l e « M e l a n i p p e » d i E u r i r 

p i d e , c h e p r e s u p p o n g o n o u n m i t o p r e s e n t e a l l ' i m m a g i n a z i o n e e a l l a 

r e l i g i o n e e l l e n i c a . 
3 L ' i p o t e s i M e t a b o s .- M e t a p o s - M e s s a p o s è g i à i n M O M M S E N , 



Metabo di cui ci parlano Antioco ed Euripide con quel Messapo 

di cui parla Strabone. Stabilita la parentela fra il nome Metabos 

e quello, più comune, Messapos, il problema si sposta. Il nome 

stesso di Messapos significa, se greco « in mezzo al mare » : esso 

si riconduce alla radice « caz » da confrontare col latino « acqua ». 

D'altra parte, il mito di Melanippe unita « 9-éae i » a Metabo-

Messapo, « 900-51 » a Posidone, può implicare un rapporto fra 

Metabo-Messapo e Posidone. Com'è noto, lo Usener, nei suoi 

« Gottliche Synonime » 1 ha dimostrato che gli eroi considerati 

sposi •9-écrsi di eroine unite al dio tpòas i sono, in sostanza, delle 

variazioni della stessa divinità a cui si riferiscono, decadute ad 

eroi nella evoluzione religiosa. Per questa via, si arriverebbe a 

supporre l'esistenza di una Poseidon Messapios, « Posidone in 

mezzo al mare », sposo della « cavalla nera », Melanippe. Ma é 

Metabos-Messapios un nome greco ? E, sopratutto, abbiamo 

mezzi per dimostrare che esistesse un epiteto Messapios at tr i

buito a Posidone in quanto sposo di Melanippe ? In un primo 

momento gli studiosi (Grappe, Giannelli) hanno accolto la ipo

tesi di un « Posidone Messapio » « in mezzo al mare » : essa sem

brava raccomandata non solo dall'etimologia greca di Marcamo^ 

per se stessa insufficiente, ma soprattutto dall'esistenza del 

monte Messapio ad Antedone, il luogo dove — come Wilamo-

witz suggeriva nel suo Herakles 2 — Melanippe genera Beoto. 

Dunque il monte Messapio sarebbe stato il monte di Posidone : 

il Grappe citava, a sostegno della sua tesi, due testi che ci par

lano del « Monte Messapio », Pausania e Stefano Bizant ino 3 . 

Ma, poiché nessuno di questi testi parla espressamente di u n 

culto di Posidone al Monte Messapio, studiosi più recenti ( L A M E R , 

M A Y E R ) ebbero buon giuoco nel negare l'ipotesi di un «Posi

done Messapio » : il Lamer vide in questa « una delle pure fan

tasie di Grappe », e non solo negò l'esistenza di un « Posidone 

Vnterìt. Dial. 9 7 . Cfr . K E E T S C H M E R , Gioita X I V , 9 2 ; e d o r a K R O L L 

E., X V , 1 3 1 7 . 

1Bhein. Mus. 1 8 9 8 , 3 2 9 - 3 7 9 . 
2 Herakles 2 1 0 , 2 2 . 

3 P A U S . I X 2 2 , 5 ; S T H E P H . B T Z . S. V. 



Messapio » ma anche mise in dubbio l'etimologia greca di Me<r<T<£mo<j 

dalla radice òaz ; il Mayer vide nella ipotesi di un « Posidone, 

Messapio » una « costruzione erronea » \ Questo punto di vista 

del resto, era già sostenuto dal Krahe, il quale, sin dal 1924, 

negava il carattere greco del nome « Messapios » e di quelli ad 

esso affini, che considerava come nomi insuscettibili di spiega

zione e di etimologia puramente greca 2 . Qui, come si vede, il 

problema si allarga, e diventa quello, assai più complesso, del 

« nome messapico » : d'altra parte, l'indagine puramente etimo-

glottologica si rivela insufficiente a dar un'interpretazione e una 

soluzione sicura del problema. La questione ritorna « mitologica » 

e storica. Esiste un Posidone Messapio? 0 , per essere più chiari, 

possiamo noi vedere, nel Metabo che sposa Melanippe, una ipo

stasi di Posidone, di un « Posidone Messapio » venerato nella 

Beozia ? I luoghi addotti dal Grappe non provano diret tamente 

l'esistenza di questa divinità, è vero : ma a Lamer e Mayer si 

può rispondere che i nostri testi non possono darci l'epiteto tal 

quale, appunto perché — se l'ipotesi del Grappe è nel vero — 

la natura di epiteto è scomparsa, e MscrcràTn.o?' non è più epiteto 

ma nome di un eroe ( = MÉTa(ìo£) 3 . Inoltre a me sembra che 

a questo punto sia di molta uti l i tà un testo, che suole esser t r a 

scurato dagli studiosi di questo mito, ma che tut tavia è l'unico, 

nonostante la sua natura, che forse si avvicina alla forma an

tica di questo mito : alludo a un passo dell'apologeta cristiano 

Teofilo di Antiochia 4 , dove fra gli errori della religione pagana 

si annovera « Posidone che s'immerge sotto il mare e, in amplesso 

con Melanippe, vi genera un figlio mangiatore di uomini ». Questa 

forma del mito di Melanippe at t ira particolarmente l 'attenzione ; 

essa unisce Melanippe a Posidone « sotto il mare ». E la connes-

1 B.E. X V I , 1 1 7 4 ; 1 2 0 2 [ 1 9 3 1 ] . 
2 K R A H E , Balkanillyrìsche Namen 3 3 ; 5 3 [ 1 9 2 4 ] . 
3 I I G r a p p e e b b e i l t o r t o , p u r i n t u e n d o l a v e r i t à , d i n o n t e n e r 

c o n t o d e l l a t e o r i a f o n d a m e n t a l e , c h e g e n e r a l m e n t e g l i s p o s i &kazi 

d i d o n n e u n i t e <pù3« a d u n a d i v i n i t à s o n o s o l o d e l l e i p o s t a s i d i 

q u e s t e s t e s s e d i v i n i t à . 

* T H E O P H . ad Autol. I I , 7 = MPG, V I , 1 0 5 7 . 



sione della « cavalla nera » con Posidone « sotto il mare » po

trebbe confermare l'ipotesi di un Posidone « Messapio » (o « in 

mezzo al mare ».), che il Grappe aveva supposto a priori. È , 

senza dubbio, un semplice indizio : ma un indizio che si può con

fortare e allargare con altri elementi. 

Questa leggenda si distingue da quell'altra, r iportata da 

Giustino 1 , che sviluppa altrimenti la saga, e che — anch'essa, 

a torto trascurata — racconta che « Posidone si unì a Melanippe 

che attingeva acqua ». 

A chi rimontino le due versioni — quella teofilea e quella di 

Giustino — non potremmo dire con sicurezza. Certo mi sembra 

che quella teofilea non può rimontare ad Euripide : questi ha 

t ra t ta to il mito di Melanippe due volte — nella « MEAGCVOTTO) 

coipy) » e nella « MSAOCVOTTCY) Seifxòkic » — ma in nessuna di 

queste tragedie compaiono i t ra t t i caratteristici della versione 

teofilea, la quale ci parla, infatti, non solo di Posidone «nel mare» 

— che potrebbe essere un particolare che i nostri frammenti 

casualmente trascurano — ma parla anche di un figlio « mangia

tore di uomini », particolare che dovrebbe esserci giunto at tra

verso i frammenti (specialmente nella relazione dell'« àngelos », 

pervenutaci quasi intera, dalla seconda « Melanippe »). Ed è 

se mai, più probabile che Euripide immaginasse l'unione t ra 

Posidone e Melanippe « che attinge acqua », come in Giustino : 

anche il confronto con l'«Amymone » eschileo suggerisce questa 

ipotesi (è noto, dopo gli studi del Krausse, quanto Euripide 

debba ad Eschilo). 

La versione teofilea, quindi, resta isolata. Essa ci è parsa 

notevole, in quanto può aprire la via alla ricostruzione di una 

forma più antica del mito. L'unione « sotto il mare » pare confermi 

l'epiteto « Messapio », che il Grappe considerava attr ibuto di 

Posidone ; il figlio « cannibale » è un elemento antichissimo della 

leggenda posidonica. Figli di Posidone sono i mostri della leg

genda di Esione e Andromeda ; suoi figli i mostri nat i da An-

1 J U S T , ad Oraecos 2 = MPO, V I 2 3 3 . U n ' a l t r a m e n z i o n e , m o l t o 

f u g a c e , d e l m i t o d i M e l a n i p p e , i n u n a l t r o p a d r e c r i s t i a n o : C L E M E N S 

A L E X A N D E . Protr. 2 0 = MPO, V I I I , 1 0 5 . 



ritrite ; così pure sono i Lestrigoni, Orione, Oicno, Anteo, Busi-

ride e —• immortalato dalla poesia omerica — Polifemo. Questo 

carattere di « terata » dovevano avere originariamente i figli nat i 

da Posidone e Melanippe ; in Euripide questo carattere non mi 

pare del tu t to perduto, ma esso è razionalizzato. I figli di Mela

nippe paiono ad Eolo « terata », ma in realtà non lo sono : questo 

era il significato della famosa pyjau? di Melanippe nella MsXavOTnry) 

CT097)1. La tradizione teofilea ci rivela anche qui l'immagine della 

tradizione originaria — naturalmente per via molto indiretta — : 

non vedo per quale ragione la fonte di Teofilo dovesse « inventare » 

di sana pianta un t ra t to così impoetico. Io vedrei piuttosto 

nella fonte di Teofilo una tendenza erudita ed una ottima infor

mazione sulla tradizione originaria. Di più non è facile dire ; 

tut tavia, ci permetteremo di avanzare un'ipotesi — naturalmente, 

non senza riserve. Il fragm. 16 (Schneider) degli Aitia callimachei 

da a Posidone l 'at tr ibuto Mesopontios ; Stefano Bizantino, che 

cita il frammento, dice che con questo nome « Mesopontios » Posi

done è venerato a Lesbo. Sicché Callimaco par attingere a tradi

zione eolica e particolarmente lesbica. Dunque, a Lesbo la popo

lazione eolica ha mantenuto, unica forse, l 'at tr ibuto di Posi

done « Messapio » o « Mesopontio » termini, semanticamente 

identici : Eoli e Beoti sono una stirpe affine, come è noto, per 

tradizioni e culto e lingua, ed avranno mantenuto il mito del 

Mesopontio in una forma, probabilmente, assai vicina all'ori

ginaria. Così ci spiegheremmo la possibilità della tradizione 

teofiliana, che par lontana da quella euripidea e che tut tavia 

doveva essere alquanto nota, se Teofilo la citava in un libro di 

apologia. 

In ta l caso la forma originaria del mito ci mostrerebbe che 

1 N e l l a MEXAVIITTNJ aoiprj, E o l o , t r o v a t i i d u e b i m b i a l l a t t a t i 

d a b e s t i e , l i v u o l u c c i d e r e c o m e -ripara : l ' o p p o s i z i o n e d i M e l a n i p p e 

e l a c o m p a r s a , i n f ine , d i H i p p e ( d e u s e x m a c h i n a ) r i s o l v o n o l a s i t u a 

z i o n e a f a v o r e d e i b a m b i n i . È n o t e v o l e c h e q u i n o n c o m p a r e l ' e l e 

m e n t o « c a n n i b a l e s c o », m a i l TÉpac;, r a z i o n a l i z z a t o , c o n s i s t e n e l f a t t o 

c h e i b i m b i s o n o n u t r i t i d a b e s t i e . V e d i i f r a g m . d e l l a aocpr, i n N A U C K , 

Trag. gr. Fragm. 4 8 1 s g g . ; u n t e n t a t i v o n o t e v o l e d i r i c o s t r u z i o n e 

fu f a t t o d a l W ' Ó N S C H , Bhein. Mus. 1 8 9 4 , p . 9 1 . 



Melanippe si congiunge a un « Posidone Messapio » « Posidone 

in mezzo al mare ». Essa ci riporta a un momento mitico in cui 

la figura di Posidone è ctonia insieme a marina ; ctonia non nel 

senso in cui sono ctonie le divinità infere, ma solo in quanto lo 

« sposo della terra » si connette col cavallo, che viene dalle vi

scere della terra stessa *. Per questa via, d'altra parte, è confer

mata la vecchia etimologia del Curtius, e il nome « messapio » 

torna ad esser concepito come greco. Giacché, se il Posidone 

sposo di Melanippe é «Messapio», e se esso è da concepire come 

« in mezzo al mare », sarebbe immetodico trascurare questa con

ferma che, ben lungi dall'essere perentoria, è, tut tavia , per lo 

meno notevole. 

Se la forma « teofiliana » del mito è originale, essa ci mostra 

un culto speciale di Posidone, mesopontio o Messapio, ben note

vole a Lesbo e ad Antedone : da Antedone sarebbe venuto a 

Metaponto. Antedone è il centro del culto 2 : essa è cit tà di 

mare, che vive di industria marinara (e non può venerare divi

nità fontane, ma soprattutto ed essenzialmente marine) 3 . Per

ciò se ad ogni passo incontriamo in Antedone il culto posidonico, 

noi dovremo vedere in questo culto il culto del mare, che dà la 

vita e la grandezza ai cittadini : così spieghiamo il culto di 

Glauco (il mare come attr ibuto coloristico) ; così Posidone che 

con Alkyon genera Anthas, con Melanippe Beoto ; così vi tro

viamo Iphimedeia e gli A load i 4 . 

Questa città deve aver avuto nella storia mitica dei Beoti 

un'importanza fondamentale. Se le nostre conclusioni colgono 

nel segno, essa rappresenta il momento in cui il culto beotico 

di Posidone diviene essenzialmente e sostanzialmente marino. 

1 S u l l a n a t u r a d i P o s i d o n e v . W I L A M O W I T Z , Ber Glaube der Helle-

neri, I , 2 1 2 . 
2 W I L A M O W I T Z , HeraMes, l. e. : c f r . i l § 3 d i q u e s t a i n d a g i n e . 
3 Arehestr. ap. Athen. V I I , 3 1 6 A ; Pseudo Die., I , 2 3 . 
4 P A U S . , I X , 2 2 , 5 . L a n a t u r a c t o n i a d i M e l a n i p p e fu g i à i n t u i t a 

d a WtJNSCH, Bhem. Mus., X L I X 1 0 8 s g g . ; c f r . R O B E R T , Oidipus, 

I , 2 0 ; m e n o b e n e G R U P P E 9 4 4 , 2 p a r l a d i u n e v e n t u a l e s i g n i f i c a t o 

s i d e r i c o d e l l a s a g a . 



Così in Antedone si sarebbe sviluppata la immagine di un « Posi

done in mezzo al mare » ; egli è il padre dell'eponimo di tutta^ 

la Beozia. Così in Antedone il « Signore della terra » diventa il 

mare che alla terra si unisce in mistico amplesso ; se (come cre

diamo) Teofilo ci riporta alla originaria tradizione, dovremo 

vedere in Melanippe la « cavalla nera », la profonda terra che 

Posidone, «nel mezzo del mare», circonda. Sicché ad Antedone 

il mito posidonico ha ormai una maturi tà complessa e definitiva : 

esso è già bilaterale, marino e terrestre, sposo della terra («Po-

seidon » da « potis » e « da- ») e abitante del mare (« messapio ») K 
Il « Monte Messapio » è dunque veramente, come già videro il 

Grappe e il Giannelli, il sacro Monte di Posidone : i critici recen

tissimi, che vorrebbero trovar questo nelle nostre fonti, debbono 

pensare che non è facile trovar menzionato espressamente un 

« Posidone Messapio », quando esso ha ceduto il posto all'eroe-

Messapo-Metàbo, che ne era l'ipostasi. 

I L P R O B L E M A M E S S A P I C O E L ' O R I G I N E D E L N O M E « C A L A B R I » . 

L'etimologia greca di « Messapios » od « in mezzo al mare », 

implica analoghe conclusioni per quel che riguarda questo nome in 

generale. « Messapioi » è il nome g r e c o degli abitanti « fra due 

mari » : se i Tarentini, nella prima metà del V secolo, inviano a 

Delfi un dono votivo « dei Messapii », noi dobbiamo vedere in que

sto nome non il nome indigeno del popolo che abita la Messapia, 

ma invece il nome generale con cui i Greci hanno designato quel 

popolo. La questione, fin qui puramente onomastica, diventa 

storica e fondamentale, se la riferiamo alle località che in Grecia 

portano traccie del « nome messapico ». Chi non crede che « Mes

sapios » sia un nome greco, vede in queste località le tracce di 

antichissimi abitanti , pregreci, affini ai «Messapi» dell 'Italia 

meridionale Così i nomi greci, che vogliono indicare sempli-

1 I I M A Y E R a r r i v a a v e d e r e r e s t i d e l l a p o p o l a z i o n e « p r e g r e c a » 

d e i M e s s a p i n e l P e l o p o n n e s o , p e r i l n o m e p r o p r i o M e t h a p o s , a h e e r a , 

p e r P a u s a n i a , i l m i t i c o r i n n o v a t o r e d e i m i s t e r i d i A n d a n i a : m a -



•cernente località « in mezzo al mare », o consacrate al culto di 

« Posidone Messapio », sono stati considerati come resti di una 

gente pregreca, che attraverso quei luoghi avrebbe compiuto le 

sue migrazioni dall'Egeo verso l'Italia. Tut to ciò è notevole, 

perché, combinato con la notizia erodotea, dei « Cretesi Messapi », 

venuti in Italia, ha dato origine alle note teorie che fanno dei 

Messapii una gente distinta dagli Illiri, e che, appartenendo alla 

popolazione pregreca di Creta e del Peloponneso, sarebbe arri

vata sino in Italia, mantenendo il suo nome (che sarebbe non 

:greco) e la sua toponomastica (pur essa non greca). Questa teoria 

è stata sostenuta, con alcune varianti, dal Geffcken 1 , e dal 

nostro P a t r o n i 2 ; e fu formulata più recentemente dal Mayer 3 , 

il quale, come vedemmo, sentì quindi la necessità di negar il 

culto di un « Posidone Messapio ». Ma, confermata l'esistenza di 

questo culto, il problema si schiarisce : il nome « Messapio » è 

evidentemente un attr ibuto che i greci danno agli dei, alle località 

ed ai popoli di cui si può dire che sono « in mezzo al mare » o 

« fra due mari ». E non c'è quindi ragione di distinguere netta

mente, con Mayer, fra Japigi e Messapi : al contrario, i due 

nomi si coprono vicendevolmente, in quanto, il primo è il nome 

indigeno (a noi noto anche nella forma « Apuli ») 4 , il secondo il 

nome dato dai Grec i 5 indipendentemente da ogni sostrato locale. 

t u t t a l a s t o r i a di M e t h a p o s n e l P e l o p o n n e s o è, c o m e h a d i m o s t r a t o 

il W I L A M O W I T Z , u n a « S c l r w i n d e l e i » (Glaube der Hellenen, 1 9 3 2 , 

p . 5 3 8 - 5 4 0 d o p o le c u i c o n c l u s i o n i s o n o da r i v e d e r e l e c o n n e s s i o n i t r a 

M e t h a p o s e M e t a b o s s e c o n d o G-. D E S A N C T I S Riv. fil. class. 1 9 3 5 , 

p . 4 2 2 ) . E la s t r a n e z z a d e l r a p p o r t o è t a n t o p i ù n o t e v o l e , in q u a n t o 

il M A Y E R c e r c a di c o n f e r m a r l o c o n l ' a s s o n a n z a d i A n d a n i a c o n l a 

m e s s a p i c a C h a n d a n e e c o n la c r e t e s e K a n t a n o n ; c o m e p u r e c o n l ' o m o 

n i m i a (così e v i d e n t e m e n t e c a s u a l e ) t r a P o l i c h n e in C r e t a e P o l i c h n e 

n e l P e l o p o n n e s o (R. E., 1. e , p . 1 1 7 3 ) . 
1 G - E F F C K E N , Timaios' Geographie des Westens, p . 1 8 9 . 

2 Mori. Aut., V I , 3 4 9 . 
3 Apulien, p . 3 6 8 s g g . (i l l i b r o p i ù n o t o s u l l ' a r g o m e n t o ) ;R.E., I. c. 
4 S u l l ' e q u a z i o n e J a p o d i - J a p i g i - A p u l i , v . E I B E Z Z O , Riv. Indo-

greco-ital. 1 9 3 4 , p . 1 1 0 . 
5 U n a b r e v e e d o t t a s i n t e s i d e l p r o b l e m a m e s s a p i c o n e l c i t a t o v o 

l u m e d e l G - I A N N E L L I , Culti e miti della Magna Grecia [ 1 9 2 4 ] p . 1 5 ) ; 



Le raccolte di nomi « messapici » in Grecia, fatte dagli studiosi 

sudde t t i 1 , debbono essere considerate una documentazione 

della grecità del nome, non della diffusione di questa popolazione 

« pregreca » nella Grecia continentale 2 . 

Queste conclusioni mi sembra indichino la via per la spie 

gazione di un altro nome comune a queste popolazioni — il 

nome di Calabri. Il Beloch, che vide giusto nella spiegazione 

del nome Messapioi, considerò poi Jcalabroi come il nome indigeno 

dei Messapi : ma il nome indigeno è già Japigi, quindi Kalabroi 

può anche essere un appellativo. A me sembra che questo nome 

sia, invece, un nome greco : e come « Messapioi » ci ricorda il 

« Poseidon Messapios » di cui dicemmo, così Kalabroi ci ricorda 

Poseidon Kalauros. Il passaggio da o in (ì non mi sembra im

probabile ; comunque, questa ipotesi è più una proposta che 

una soluzione. 

LO SVILUPPO D E L L A SAGA D I M E L A N I P P E E IL PROBLEMA D E L L E 

ORIGINI D I SLRIS. 

Le fonti della saga di Melanippe e Metabo sono s ta te di

ligentemente raccolto nell'articolo « Melanippe » del Lexikon di 

Roscher 3 : ad esse sono da aggiungere, oltre due testi che noi 

ricordammo sopra, un frammento di Euforione, di cui parleremo 

fra poco, ed anche la menzione, in Taziano, di una statua di 

più ampiamente B E L O C H , Griech. Gesch. I, 2 , 5 8 ; D E S A N C T I S , Storia 

dei Romani, I , 1 6 3 sgg. ; M E Y E R I I , 4 9 0 sgg. ; W I L A M O W I T Z , Herakles 

1 2 1 0 ; C I A C E R I , Storia della Magna Grecia ( 1 9 2 4 ) I p. 5 3 segg. 
1 P i ù completa di tutte quelle dei M A Y E R , R. E., 1. cit., p. 1 1 7 0 . 

2 I I P A I S ha voluto vedere nei Messapi una popolazione greca 
distinta dagli Japigi (Storia della Sic. p. 3 6 5 sgg.) e in questa ipotesi è 
rimasto, nonostante qualche dubbio precedente (vedasi la nuova 
edizione della Storia [ 1 9 1 3 ] , I I , 1 3 1 , in cui elimina i dubbi 
espressi in Ric. Stor. e geograf. [ 1 9 0 8 ] p. 3 9 2 ) . Ma è evidente che 
questa teoria —• metodicamente superiore a quella del M A Y E R 

(perchè riconosce la grecità del « nome messapico ») —• non solo non 
ha alcun appoggio concreto nè archeologico nè linguistico, ma cozza 
anche contro la tradizione, che ci parla di « Japigi Messapii ». 
Cfr. G T A N N É L L I , l. c. ; C I A C E R I , p. 5 7 . 

, 3 S T O L L , Melanippe (Roscher Lexikon I I , 2 5 7 6 ) . 



MsXav(7nrv) (jocpv), opera dello scultore Lisistrato K È a deplo

rare che si sia nella impossibilità di identificare qualche copia 

di questa statua, che doveva conciliare il realismo caratteristico 

di questo scultore —• fratello di quel grande Lisippo che ci ha 

dato i più vivi monumenti del dinamismo del IV secolo — con 

la figura mesta della Melanippe rappresentata nella prima tra

gedia euripidea 2 . Tanto più che nessuna rappresentazione figu

rata ne resta, t ranne la scena di un vaso di Vico a figure rosse, 

rappresentante una donna legata, condotta da due giovani ad 

un antico quadro di Diana, dove si trova una sacerdotessa : 

scena che è impossibile intendere fuori del mito di Melanippe 

e che attesta come la « Melanippe desmotis » di Euripide fosse 

diffusa nell 'Italia meridionale 3 . 

La stessa presenza di questa rappresentazione nell'Italia me

ridionale attesta come la scena della « Melanippe desmotis » di 

Euripide si svolgesse a Metaponto. Le numerose e forse infinite 

discussioni sullo scenario dove si svolgeva questa tragedia, hanno 

indotto a divagazioni eccessive, soprattutto perché esse erano com

plicate con questioni di carattere più generale e complesso, e quindi 

assai spesso aprioristiche. Ma bastava pensare a questa rappre

sentazione vascolare per indurne che la scena si trova a Metaponto. 

Igino, infatti, dice che Metaponto era andato a sacrificare «ad 

Dianam Metapontinam » : questo punto, sul quale i sostenitori 

di uno « scenario attico » — Beloch e Wùnsch —, non si ferma

rono abbastanza, non può derivare che da Euripide. Anche se si 

1 T A T I A N U S , Adversus Graecos, 3 7 . 
2 È a s s a i p r o b a b i l e o h e l a b a s e e o i n o m e d i L i s i s t r a t o e i n d i a 

l e t t o b e o t i e o ( R E I N A C H , Bevue Archeol., 1 9 0 2 , 9 ) , e s s e n d o d e s t i n a t a 

a l l a B e o z i a , a p p a r t e n e s s e a l l a s t a t u a d i L i s i s t r a t o . Cfr . B. E., s . v . 

S u l r e a l i s m o d i L i s i s t r a t o , P L I N . Naturalis Eistoria, 3 5 , 1 5 3 . 

3 P E T E R S E N , Boni. Mitt. 1 8 9 3 , p . 3 4 3 , p r o p o s e p e r i l p r i m o l ' i d e n 

t i f i c a z i o n e d i q u e s t a s c e n a : n o n i n t e n d o p e r c h è d i e s s a n o n si t e n g a 

c o n t o , d a g l i s t u d i o s i d e l m i t o d i M e l a n i p p e . S i p e n s i i n o l t r e c h e E u r i 

p i d e e r a « i l p o e t a m a g g i o r m e n t e a m a t o d a l l e m o l t i t u d i n i d e l l ' I t a l i a 

m e r i d i o n a l e » ( B i z z o , Meni. Accademia di Archeol. Lettere e Belle 

Arti di Napoli, V I , 1 5 3 ; c f r . S E C H A N , Étude sur la tragèdie grecque 

dans ses rapports avec la céramique 5 7 8 ; P T J T O R T Ì , Italia antichissima, 

1 9 3 7 , p . 3 5 ) . 



pensa che Igino ci presenta per certi particolari, un rifacimento 

italico della tragedia (questa ipotesi è, anzi, necessaria), però la. 

notizia che Metaponto si reca « ad Dianam Metapontinam » ri

monta senza alcun dubbio ad Euripide. Infatti la rappresenta

zione vascolare, mettendoci dinanzi ad un'immagine di Diana, ci 

presenta anch'essa la scena « ad Dianam Metapontinam » ; Igino 

e l 'autore della pi t tura vascolare di Vico rimontano entrambi ad 

una fonte comune, Euripide. Cade così l'ipotesi belochiana d i 

« scenario attico » per la tragedia euripidea 1 . E, con essa, cadono 

le conseguenze, anche lontane, che il grande storico ne deduceva : 

soprattutto la sua interpretazione di un passo erodoteo riguardante 

l'origine di Siris (Hdt. V i l i , 62), dove Temistocle, rivolto ad Eu-

ribiade, minaccia che, se il suo piano non sarà accettato, gli ate

niesi abbandoneranno la Grecia e si recheranno a Siris « che appar

tiene ad essi da tempo antico e gli oracoli dicono che da essi deve 

essere fondata ». Il Geffcken credeva di spiegare questo passo ad-

ducendo, a sua chiarificazione, la tradizione di Timeo, (— Lico-

frone — Strabone) e di Aristotele (fr. 584 Rose), secondo cui 

Siris era una colonia di Colofone, colonia, a sua volta, di Atene ; 

in questa maniera Temistocle darebbe una giustificazione storica 

ai diritti accampati da Atene sulla Siritide, ed Erodoto ci darebbe 

la più antica testimonianza di colonizzazione colofonia in Siris 2-

Il Beloch, che negava ogni presenza di Ioni — e in partico

lare di Colofoni — a Siris, e che credeva Siris una colonia achea, 

negò invece che Erodoto alludesse alla colonizzazione di Siris da 

1 S c e n a r i o a t t i c o , d e l r e s t o , c h e p a r e s t r a n o a n c h e a d u n a o s 

s e r v a z i o n e s u p e r f i c i a l e . C o m e si s a r e b b e p r e s e n t a t o a l p u b b l i c o a t e 

n i e s e u n d r a m m a f o n d a t o su a s s u r d i g e o g r a f i c i c o s ì c o l o s s a l i ? I l 

B E L O C H s i f o n d a v a s u l t e s t o d i I g i n o , i n c u i M e t a p o n t o è d e t t o 

« r e x I c a r i a e » (Gr. Gesch. I 2 , 2 3 8 ; Hermes 1 8 9 4 , 6 0 4 ) : e I c a r i a 

s a r e b b e , s e c o n d o l u i ( c o m e g i à p r i m a p e l W U N S C H , Bh. M. 1 8 9 4 , 

1 0 3 ) i l d e m o d e l l a phylé e g e a . M a « r e x I c a r i a e » è l a c o r r u z i o n e d i 

« r e x S i c a n i a e » ( M A Y E R , B. E., XV 1 4 5 6 , i l q u a l e g i u s t i f i c a q u e s t o 

s e m p l i c e e c h i a r o e m e n d a m e n t o i n m a n i e r a c o n v i n c e n t i s s i m a , c o n 

l a r e l a z i o n e p o s t a d a co 3 0 4 f r a A l y b a s — i d e n t i f i c a t o c o n M e t a 

p o n t o — e l a S i c a n i a ) : l e a l t r e c o r r e z i o n i (« r e x I t a l i a e » C U P E R ; 

« r e x C a r i a e », R O B E R T , Oidipus, I I , 1 7 3 ) n o n s o n o a c c e t t a b i l i . 

2 G E F F C K E N , Timaios' Geographie des Western ( B e r l i n 1 8 9 2 ) . 



parte di Colofoni, e volle spiegare il passo con l'ipotesi che Temi

stocle alludesse alla leggenda della Melanijypè desmotis, secondo 

•cui Siris era considerata una colonia di Metaponto, la quale, a sua 

volta, sarebbe s tata fondata da un eroe dell'Attica, essendo la 

scena della tragedia nell'Attica stessa 1 . Ma, una volta riconosciuto 

— come noi cercammo di dimostrare — che la scena della « Me

lanippe desmotis » non si svolge in Attica, t u t t a la costruzione del 

Beloch cade ; resta l'affermazione di Temistocle in Erodoto, da 

spiegare per altra via 2 . 

Bisognerà, allora, accettare la spiegazione del Geffcken ? 3 . 

A mio parere, ciò non è neppure necessario ; per intendere il passo, 

basta pensare che alcuni Xóywc, a noi ignoti, attribuissero ad Atene 

dir i t t i sulla Siritide, e che essi fossero sì antichi, da identificarsi, 

per Temistocle, con un vero e proprio diritto : si sa che gli oracoli 

disponevano ed accompagnavano la fondazione delle colonie. Che 

se invece si volesse accogliere — ciò che non escludo — l'inter

pretazione del Geffcken, si dovrà pensare che la tradizione dell'ori

gine colofonia si fosse già formata ai tempi in cui Erodoto scri

veva : ma non sulla base di una verità storica indiscutibile, bensì 

— come acutamente ha dimostrato il Giannelli — sulla identi

ficazione di mi eroe indigeno Kalchos con l'indovino Calcante 4 , 

favorita dall'intensa propaganda ateniese nella Siritide. 

Bisogna impostare il problema su un altro piano : dato che 

1 B E L O C H , l. e. c f r . W I K É N , Die Kunde der Eellenen von dem 

Lande tmd den Yòlkern der Apenninhalbinsel [ 1 9 3 7 ] , p a g . 9 7 . 
2 L e n o s t r e c o n s i d e r a z i o n i c o n f e r m a n o , p e r a l t r a v i a , q u a n t o 

fu g i à o s s e r v a t o , c o n t r o i l B e l o c h , d a M A Y E R , Apulien, 3 9 0 ; C I A -

< I E R I , Storia della Magna Grecia, I , 1 3 5 ; P H I L I P P , B. E., I l i , 1 , 3 1 1 

< q u e s t ' u l t i m o a l q u a n t o i n d e c i s o ) . 
3 A c c o l t a d a t u t t i g l i s t u d i o s i c i t a t i n e l l a n o t a p r e c e d e n t e ; 

Cfr . g i à o l t r e G E F F C K E N , l. e, D D N C K E R , V I I , 2 7 4 ; P A I S , Bicerche 

storiche, 2 1 4 . S i o s s e r v i , p e r a l t r o , c h e l a t r a d i z i o n e e r o d o t e a è b e n 

d e f i n i t a ( P O H L E N Z , Eerodot, 1 8 7 , n o t a 1 ; Cfr . i l c o m m e n t o d i 

U N T E R S T E I N E R , n e l l a s u a e d i z i o n e d e l l i b r o V I I I d i E r o d o t o , a d 

l o c u m ) . 
4 G I A N N E L L I , Culti e miti, 1 0 9 - 1 1 2 , d o v e t u t t o i l p r o b l e m a d e i l e 

o r i g i n i d i S i r i s è s o t t o p o s t o a d u n a c r i t i c a a s s a i o b i e t t i v a e d è a v a n 

z a t a l ' i p o t e s i d i u n a c o l o n i z z a z i o n e focese d i S i r i s ; c f r . W I K É N , l. c. 
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Timeo parlava di colonizzazione ionica, ammetteva egli una sovrap

posizione achea nella cit tà di Siri ? In altri termini : qual'è, se

condo Timeo, la storia di Siris e la forma propria della leggenda 

di Melanippe ? E ' evidente che questa ricostruzione, se possibile, 

potrebbe mettere un trait d'union fra la tradizione e le monete 

chiarendo in tal modo il sorger dell'una e la documentazione delle 

altre. Una raccolta di passi « timaici », in questo senso, ci ha dato 

il Geffcken, in quella sua grandiosa ricostruzione della « Geografia 

Occidentale » di Timeo \ I passi fondamentali accolti dal Geffcken 

sono in sostanza due : un primo dai « 0au[x. àxouófisva » 106 (at

tribuito ad Aristotile), e un secondo da Athen. 5 2 3 . 

Dallo Pseudoaristotele apprendiamo che Eraclea ha ricevuto 

il suo nome dai Tarantini, laddove, «in tempi precedenti, oc

cupata dagli Ioni, era chiamata IloXieiov e ancor prima di essi 

dai Troiani che occupavano la regione era chiamata Eipi£». 

Veramente, qui il Columba 2 leggeva Siyetov, con i codici, anzicché 

S i p w , con la congettura del Salmasio 3 , accettata dal Pais e dal 

Geffcken ; ma è evidente che lo Pseudo-Aristotele, volendo rac^ 

contarci la storia di Eraclea, tiene a farci sapere che essa non è 

altro che l 'antica 2 tp i£ dei Troiani, occupata dagli Ioni. 

L'altro frammento di Athen. 5 2 3 dice « wvo|i«o-07] S'T) Eipi£, 

&>£ [xèv Tiratói? <p7)ai xa l Eùpim§7)£ èv Asafi-órnSl f) MeXaviTOr/ji 

aTcò yuvaixócj TWO£ Sipi8o£ ». Da questo frammento apprendiamo 

che Siris ebbe questo nome — poi cambiato in IIoAÓaov, come ci 

dice lo Pseudoar. — da una donna. Chi è questa donna ? E in 

quali circostanze dava essa — secondo Timeo — il suo nome 

alla città ? 

1 G E F F C K E N , Timaios' Qeographie des Westèns, p a g . 1 3 8 , 1 5 L 
2 Op. cit., p a g . 8 0 . 

3 I I C o l u m b a p e n s a v a CHE i l -óXtv è,uotocv 'iXtcot d i L y k o p h r o n 

9 8 4 p o t e s s e a v e r r a p p o r t o c o n q u e s t o i p o t e t i c o n o m e « STYETOV ». 

M a è c h i a r o c h e ÉFXCIAV, i n q u e s t o c a s o , s ign i f i ca « s i m i l e » p e r 

r i g u a r d o a l l a s u a fine, e n o n « o m o n i m a » (il q u a l e s i g n i f i c a t o n o n 

è m a i p r o p r i o d i q u e s t a p a r o l a ) . D e l r e s t o è c h i a r o c h e l o P s . A r i s t . 

v u o l e c h i a r i r e a i s u o i l e t t o r i l a p o s i z i o n e d i E r a c l e a , èrclvctov d i S i r i ; 

c h e c h i a r e z z a a v r e b b e o t t e n u t o r i c o r d a n d o d u e n ó m i o s c u r i , s p e c i a l 

m e n t e i l s e c o n d o , a n z i c c h è q u e l l o f o n d a m e n t a l e •— S i r i — ? 



Qui bisogna aggiungere ai due passi indicati dal Geffcken 

un terzo passo che a noi sembra timaico. Lo Schol. Dion. Pe-

rieg. 4 6 1 (GGM I I 4 4 9 ) racconta la leggenda euripidea di Mela

nippe e Metaponto, con la variante che al posto di Melanippe 

egli parla di Arne; e aggiunge che la prima moglie di Metaponto, 

per nome Siris, venne scacciata dal marito el£ TTJV ó[z.tów^.ov 

aÒTTJi TOXIV, affinché egli potesse sposare Arne, finché poi i figli 

di Arne — Eolo e Beoto — uccisero Siris, e si rifugiarono il pri

mo a Lipari, il secondo in Beozia. 

C'è in questo passo del materiale timaico. Un primo e 

fondamentale indizio ci sembra dato dalle parole surriferite eì£ 

TT)V ó[x<óvo[i.ov aÒTTJi TCÓXIV. Queste parole si connettono col 

frammento di Timeo 1 che — come vedemmo — suona : wvofxà-

S'-fj 2ipi£, àc; jxèv Tt[i.oac< 97501.. . fazb yuvatxó^ TIVO£ SipiSo? 

dove la yuv7) che dava il nome a Siris non può essere che la 

prima moglie di Metaponto : ciò è evidente dal fatto che se ne 

parlava anche nella « MeXavi7ni7] SSCT[AWTI< » di Euripide, il 

cui contenuto era affine. Infatti, che rapporti poteva avere Mela

nippe con Siris se non proprio quelli che lo Schol. Dion. Perieg. 

pone fra Arne e la stessa Siris ? Timeo ha att into, anche stavolta, 

ad Euripide 2 , adattando tu t to , naturalmente, alla sua tradizione 

(egli parlava di Arne e non di Melanippe) 3 . 

1 I I s e c o n d o f r a q u e l l i c i t a t i d a l G e f f c k e n . 
2 A l t r e c o n c o r d a n z e f r a T i m e o e d E u r i p i d e : l a f a v o l a i n t o r n o 

a l C r a t i ( G E F F C K E N , p . 1 4 0 . E U E . Troades 4 2 8 ; c f r . C O L U M B A , O. C, 

p . 2 2 ) ; e l a c i t a z i o n e d e l « C r e s f o n t e » d i E u r i p i d e i n T I M E O , f r . 9 7 

( C O L U M B A , O. C, 1 2 7 ) . U n ' u l t i m a c o n c o r d a n z a f o r m a l e f r a T i m e o 

e d E u r i p i d e t r o v a i l C o l u m b a c o n f r o n t a n d o D I O D . , I V , 7 6 — E U E . 

f rg . 3 7 3 ( C O L U M B A , O. C, 1 2 8 ) . A q u e s t o r i g u a r d o , i l G E F F C K E N , c h e 

p r i m a , (Timaios' Geographie des Western 5 9 - 6 1 ) a v e v a c e r c a t o d i r i 

c o n d u r r e D I O D . , I V , 7 6 , 2 a T i m e o , s i è , n e l c o r s o d e l s u o l a v o r o , 

r i c r e d u t o (Tini. Geogr. Westens, p . 1 1 2 ; 2 0 2 ) r i p o r t a n d o i l p a s s o 

— c o l W i l a m o w i t z •— a l l e « C r o n i c h e » d i A p o l l o d o r o . M a t u t t a v i a , 

l e o s s e r v a z i o n i p r e c e d e n t i d e l l o s t e s s o G e f f c k e n e l a c o n c o r d a n z a 

f o r m a l e c o n E u r i p i d e , m i p a r e r i c o n d u c a n o i l p a s s o a T i m e o . 
3 E v i d e n t e m e n t e , d a q u e s t a i p o t e s i , c h e c i p a r n a t u r a l e , s i 

d o v r a n n o t r a r r e n u o v e c o n s e g u e n z e s u l l e r e l a z i o n i f r a I g i n o e d E u 

r i p i d e . 



Una conferma dell'origine timaica di Schol. Dion. Perieg. 461, 

mi par si possa trarre da ciò, che questo stesso scolio ci dà una 

interpretazione razionalistica della saga di Eolo re dei venti 

— interpretazione che già da altri fu riconosciuta timaica 1 . 

Sarebbe stranissimo che uno scolio a carattere unitario, come 

il nostro, rimontasse, per una parte, a Timeo, e per l'altra no ; 

e non s'intende perché, utilizzando una parte dello scolio non 

si debba utilizzare anche l'altra 2 . 

Riepilogando, la versione « timaica » della storia di Siris 

dev'essere ricostruita, tenendo presente, accanto ai ©aujji. àxouófx. 

e ad Ateneo, anche — e integralmente — lo Schol. Dion. Pe

rieg 461. Ma, se poniamo questa premessa, dovremo dedurne 

notevoli conseguenze per la versione di Timeo. Innanzi t u t to : 

Timeo proiettava nell'antichità la « presa di possesso » di Siris da 

parte dei Metapontini ; questo significato bisogna dare al 

j^sTotx i t ra t (come lo chiama lo Scolio) di Siris, moglie di Meta

ponto, st£ T/)V OJJ.COVUU.OV aÒT7)i TuóXw. In secondo luogo : Timeo 

proiettava nell'antichità le lotte fra Metapontini e Siriti. L'uc

cisione di Siris per mano dei figli di Arne significa un contrasto 

tra la città cui Siris ha dato il suo nome, e la « madrepatria », 

da cui Siris è partita, Metaponto. Qui si può vedere adombrata, 

per quanto in termini leggendari, la realtà storica. Così rico

struendo il mito, Timeo ci ha dato una tradizione secondo cui 

Siris avrebbe avuto il suo nome da una regina di Metaponto, e 

questo nome sarebbe stato mantenuto dai Troiani che vi si 

1
 G E F F C K E N , 6 3 - 1 2 4 . Argomento fondamentale del Geffcken è 

la corrispondenza fra lo Scolio e Diodoro - Varrone. 
2 II Geffcken fu mosso, forse, tra scrupoli di precisione troppo 

esagerati. Vedi G E F F C K E N pag. 17 : « ebensowenig làsst sich ùber 
die von Timaios genannte Siris Nàheres sagen. Siris heisst sonst 
Metapontos' Frau, oder Morges' Tochter, Skindos' Gemahlin ; aber 
alles dies bilft uns nichts zur VervoUstàndigung des Timaischen 
Bruchstucks ». Al contrario, secondo me, la citazione di Ateneo, 
mettendo Timeo in rapporto con la « Melanippe desmotis » di Eu
ripide, chiarisce e dimostra il carattere timaico di Schol. Dion. 
Perieg. 4 6 1 , anche nella parte riguardante Siris, e non solo, come 
voleva il Geffcken, nella parte « eolica ». 
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stabilirono (quindi, questa «ktisis» è del periodo dei Troika, intor

no al 1193) 1 ; un secondo nome sarebbe stato dato dagli Ioni di Co

lofone, scacciati da Gige intorno al 670 (leggenda, questa, fon

data — come vedemmo — sull'omofonia di Kalchos e Calcante). 

S T O R I A D E L L O S V I L U P P O D E L L A T R A D I Z I O N E T I M A I C A D E L L A S A G A 

. D I M E L A N I P P E . 

Le precedenti conclusioni sulle origini di Siris presso Timeo 

aprono la via ad una più completa analisi delle fonti che ri

guardano il nostro mito. Esso c i compare in una straordina

ria varietà di forme ; fondamentale la sostituzione della euri

pidea Melanippe con l 'altra figlia di Eolo, Arne, in Timeo. Ma 

(ciò che è più notevole) in Timeo non c 'è più soltanto la sosti

tuzione di Arne a Melanippe : se la nostra ipotesi, che lo Schol. 

Dion. Perieg. 461 riproduca Timeo, è fondata, dovremo anche 

dedurne che Timeo sostituiva l'eroe Hippotes al Dio Posidone. 

Lo Scoliaste, infatti, dopo aver parlato — come vedemmo — 

dell'uccisione di Siris per opera di Aiolos e Boiotos, e della loro 

fuga da Metaponto, continua parlando della fuga di Eolo nelle 

Lipari, e di Beoto — insieme con Arne — nelle Eolie. Ma questo 

Eolo che fugge nelle Lipari era, per Timeo, il figlio di Hippotes : 

lo ritroviamo in Stefano Bizantino, in un passo che rimonta sicu

ramente a Timeo 2 . 

1 S u l l ' e r a t i m a i c a v . G E F F C K E N 4 9 . P u r t r o p p o n o i n o n p o s s i a m o 

d e t e r m i n a r e c o n p r e c i s i o n e q u a l i r a p p o r t i i n t e r c o r r e s s e r o , s e c o n d o 

T i m e o , f r a l a r e g i n a S i r i s e i T r o i a n i c h e s i s t a b i l i r o n o a M e t a p o n t o . 

H a p a r l a t o T i m e o d i u n a l o t t a f r a A c h e i c h e a c c o m p a g n a r o n o S i r i s 

e T r o i a n i s o p r a g g i u n t i ì 0 , i n v e c e , s e c o n d o l u i , S i r i s è f u g g i t a n e l l a 

c i t t à o m o n i m a q u a n d o g i à i T r o i a n i l ' a v e v a n o o c c u p a t a ? L a s e c o n d a 

i p o t e s i è l a m e n o p r o b a b i l e , p e r c h è e s s a n o n c i s p i e g h e r e b b e c o m e e r a 

c h i a m a t a l a c i t t à n e l p e r i o d o i n t e r c o r r e n t e f r a l a v e n u t a d e i T r o i a n i 

e l a f u g a d i S i r i s d a M e t a p o n t o . L a t r a d i z i o n e c h e d i c e S i r i s m o g l i e 

d i S k i d r o s n o n p u ò e s s e r e t i m a i c a ; q u i n d i , n e a n c h e q u e l l a c h e n e 

fa l a m o g l i e d i S k i n d o s ; e n t r a m b e , i n f a t t i , s o n o m e n z i o n a t e i n s i e m e 

dal l ' JBt . M. ( P A I S l e g g e Xxi&pou a n z i c h é SxivSou : Storia della Sic. 

e della M. Grecia 2 5 5 , 4 ; c f r . : C I A C E R I , Storia della M. Grecia I 1 3 9 ) . 

2 G E F F C K E N , p . 1 2 4 . (Al'oXov x iv 'ITTTIOTO-J [isxà xivcov TtopalìaXóvxac 

eÌQ Amàpav TTJV XOO AiTtàpou &'jyaxépa yrjjxai xxX.). 



Evidentemente, Timeo ha parlato di Arne e Hippotes come 

« genitori, dei gemelli Eolo e Beoto ». Versione, questa, originale 

fra tu t t e e che porta la traccia del razionalismo di Timeo — giac

ché è evidente che egli abbandonava per essa, l'origine divina 

di Eolo e Beoto da Posidone ; conciliando cosi la leggenda con 

1'« Aiolos Hippotades » delP« Odissea » (cfr. 1'« Aiolos Hippotu » 

di Apollonio). 

Questa versione timaica per cui i due gemelli — Eolo e 

Beoto — sono figli di Hippotes, è di notevole importanza per 

lo studio delle fonti. Così possiamo risolvere, per questo caso, il 

problema, tanto variamente discusso, dei rapporti Euforione-Lico-

frone. Noi troviamo nell'« Alessandra » di Licofrone (v. 644) 

BOIWTÒ£ "Apvrfi 7caXaia£ yévva ; Euforione svolge il mito di 

Beoto in quattro versi, dando una etimologia di BOI<OTÒ£ affine 

a quella di Euripide : ocppa xs (JKXVTSÓOITO fi.e6'oidcCTt, BOICOTOÌO, 

TOV pa noaeiSacovi Sa[i.aoCTa|i.év7) TÉXSV 'ApVTj, BOKOTÒV S'òvó[i,7]vs" 

TÒ yàp xaXéaavTO vo[i,7]s£ OTTI pa TOCTP&>Y)ICTI. (3owv aTrs&TjxaTO 

xà7tpoi£ 1 . Lo Skutsch si è valso di questo caso e di altri analoghi 

per sostenere la sua tesi, di un Licofrone I I , vissuto dopo Euforione, 

e da non confondersi con Licofrone più antico, calcidese : nel 

nostro caso Licofrone I I riassumerebbe Euforione, condensando 

in quattro parole quella genealogia di Beoto, che Euforione ci 

aveva dato in quattro ve rs i 2 . 

E lo Skutsch avrebbe forse ragione qualora Euforione e Lico

frone svolgessero la stessa leggenda : ma, con ogni probabilità, 

qui si t ra t ta di due tradizioni diverse, che solo per caso sembrano 

coincidere. A chi attinge Licofrone ? Pochi versi prima (verso 633) 

10 Scoliaste ci avverte che per la notizia dei Beoti alle Baleari 

Licofrone attinge a Timeo ; fondandosi su questa osservazione 

11 Geffcken ha potuto rivendicare a Timeo la fonte di t u t to il 

passo dell'« Alessandra » da v. 633 a v. 647. Sicché Licofrone 

intende qui, secondo Timeo, «Beoto figlio di Arne e Hip

potes » : c h e tale era — come dimostrammo — la versione ti-

1 E U P H . frg. 4 9 . 
2 S K U T S C H , B. E., V I , 1 1 8 4 sgg. : non è qui il luogo di citare 

la vasta bibliografia sul problema Euforione — Licofrone; basterà 
ricordare Z I E G L E E , B. E., X I I 2 3 1 6 - 2 3 8 1 , e la bibliografia ivi citata, 
a cui si dee aggiungere M A N C U S O , E. I. X X I , 9 4 - 9 5 . 



maica della leggenda. Ma Euforione invece parìa di Beoto figlio 

di Arne e Poseidone. Evidentemente, fra i due autori n o n c'è 

alcun rapporto, e la tesi dello Skutsch cade senz'altro. Lico

frone segue u n a tradizione italiota ; Euforione u n a tradizione 

greca — quella stessa tradizione che, due secoli e mezzo prima, 

era stata t ramandata , con ogni probabilità, da Ellanico 1 . Cade 

così l 'argomento che questo passo di Licofrone offriva alla teoria 

dello Skutsch. 

Se, dunque, Euforione è indipendente da Timeo, anzi segue 

u n a tradizione del tu t to diversa, che riproduce Ellanico, con

taminandolo con l'etimologia euripidea di BOIMTÓ^, lo stesso 

è a dire delle altre fonti che possediamo. Nessuna di e s s e concorda 

pienamente con Timeo. Anzi credo che si possa andar innanzi 

nella questione dello sviluppo della leggenda. A chi attinge 

Euforione ? Il fatto stesso che egli f a u s o dell'etimologia euri

pidea di BOI<OTÓ£ mostra che n o n può attingere direttamente 

ad Ellanico ; evidentemente, Euforione ha innanzi a sé u n divul

gatore ellenistico di miti antichi — u n divulgatore che conosce 

Euripide e lo contamina con Ellanico. Che questa fonte sia Apol-

lodoro, è da escludersi, n o n solo perché Apollodoro sembra 

vissuto alquanto dopo Euforione, m a anche perché il fram

mento [xsTcovojxaaGir] B o i c o x i a . . . omo BOIWTOG TOU IIOCTSI.SWVO?' x a l 

"Apvr^, che si suole attribuire ad Apollodoro, n o n appar

tiene, invece, a questo autore 2 . L o Skutsch ha pensato a Niko-

1 FHG, I , 4 6 - J A C O B T , Fragmente der Griech. Hist. I , p . 1 2 1 . 

f r g . 5 1 , Cfr . p a g . 4 5 2 . 

2 L ' a t t r i b u z i o n e a d A p o l l o d o r o i n T U M P E L , JS. E., I I , 1 , 6 6 3 , 

i l q u a l e l a d e d u c e d a S c h o l . I I . I I , 4 9 4 . M a n o n c r e d o c h e l o S c o l i a s t e 

si r i f e r i s c a a d A p o l l o d o r o . I n f a t t i d i c e f ' A o v i a ] y.zT(x>vo\ió.aQrl Boico-r ta 

x a x à uxv -riva? à reò BOICOTOO TOO i l o a s t S t o v o c ; x a l "Apvqc, xaS- 'ÉTÉpou? 8è 

ARTO -ri;; ÈXa0s£a7;C x a r à TÒ 7T>J-&ÓXP'0!JTOV UREO K à 8 | i o u p o ó c . . . iaxopzX ' E X X à -

v t x o ; èv JBoicoTiaxoì ; x o ì 'AreoXXóScopo; èv T£H y'. C o n q u e s t a c i t a z i o n e 

1 0 S c o l i a s t e r i f e r i v a a d E l l a n i c o solo l a p r i m a v e r s i o n e (xaTa (jtév 

Tivac) : i n f a t t i l ' a l t r a v e r s i o n e n o n p o t e v a e s s e r d a t a d a E l l a n i c o , 

1 1 q u a l e r a c c o n t a v a — i n c o n t r a s t o c o n q u e s t a — c h e K a d m o s è 

c a r o a d A r e s e A r m o n i a è figlia d i E l e t t r a (cfr . J A B O B T , Fragni, 

griech. Hist. 1 , 1 2 1 ; 4 5 2 ) ; i n c o n s e g u e n z a l a v e r s i o n e xaS 'ÉTlpou; 

r i m o n t a , e s s a s o l a , a d A p o l l o d o r o : c i ò c h e p u ò e s s e r e d i m o s t r a t o 

a n c o r p i ù f a c i l m e n t e , i n q u a n t o l a « B i b l i o t e c a » c o s i d d e t t a d i A p o l -



krates, di cui abbiamo un frammento 6-n, BOLCÙTÒ£ IIcx7st.8covo£ 

xal "ApvYj? TOXÌ;
 1 ma la nostra assoluta mancanza di infor

mazioni sulla età di questo storico (non sappiamo neanche se 

si t ra t t i di Nikokrates, oppure, come crede il Wendel, di una 

tale Nikostratos 2) e soprattut to il fatto che egli è pochissimo 

noto, e assai diffìcilmente anteriore ad Euforione, mi par che 

renda troppo ipotetico l'assunto dello Skutsch. Io proporrei, 

invece, di ricondurre il passo di Euforione ad Asclepiade di Tra-

gilo, un mitografo assai noto, e a lui sicuramente anteriore 3 , 

che ha elaborato una tradizione, come dimostreremo, senza 

dubbio la più nota e la più seguita. Di questo mitografo, del resto 

assai famoso, ci è pervenuto un frammento notevolissimo per 

lo sviluppo della nostra saga (Jacoby I N. 12, frg. 26). Il fram

mento vero e proprio di Asclepiade riguarda solo la venuta 

presso Aiolos di Hippote ; ma è anche evidente che lo scolio at-

o d o r o , c h e a t t i n g e , c o m ' è n o t o , a i « C h r o n i k a » d e l v e r o A p o l l o d o r o , 

c o n t i e n e u n a n a r r a z i o n e d e l m i t o a s s a i s i m i l e a l l a v e r s i o n e x a S - ' s T é -

pouQ n e l n o s t r o s c o l i o . D u n q u e , l o s c o l i a s t e h a r i f e r i t o , d i s t i n g u e n 

d o l e , l e d u e v e r s i o n i , d i E l l a n i c o e d i A p o l l o d o r o : e d è u n e r r o r e 

a t t r i b u i r e a d A p o l l o d o r o q u e l l o c h e è p u r a m e n t e d i E l l a n i c o . 
1 S T E P H . B T Z . BOLCOTÓ; - FHG. I V , 4 6 6 . 

2 I m s s . d a n n o a l c u n i NixoxpdcT?)<; ( A i d . V o s s . ) , a l t r i N'.xósTpacToc; ; 

W E N D E L , B. E. X X X I , 3 5 7 , p r e f e r i s c e l a s e c o n d a l e z i o n e i d e n t i 

f i c a n d o l ' a u t o r e d e l n o s t r o f r a m m e n t o c o n q u e l N i c o s t r a t o c h e d i c e 

M e n o i k e u s u c c i s o d a l l a S f inge {FHG, I V , 4 6 6 ) e q u e s t o s t e s s o N i c o 

s t r a t o i d e n t i f i c a n d o c o n q u e l l ' a l t r o c h e è f o n t e d i A l e s s a n d r o P o l l i -

s t o r e {FHG I I I 2 3 2 ) . M a g i u s t a m e n t e i l K R O L L (B. E. X X I , 4 5 6 ) 

o s s e r v a c h e q u e s t ' u l t i m a i d e n t i f i c a z i o n e g i à p r o p o s t a d a l M L Ì L L E R 

(FHG. I V 4 7 6 ) » è p o c o v e r o s i m i l e » : s i c c h é n e l c a s o c h e d o v e s s i 

m o l e g g e r e N i x ó a T p a - o t ; n u l l a c i a u t o r i z z a a p e n s a r a d u n a u t o r e 

a n t i c o s ì d a e s s e r f o n t e d i A l e s s a n d r o P o l l i s t o r e . Q u a l o r a n o i l e g 

g i a m o , c o n S k u t s c h , « N i k o k r a t e s », d o v r e m o c o n f e s s a r e l a n o s t r a 

c o m p l e t a i g n o r a n z a d e l p e r i o d o i n c u i q u e s t o s c r i t t o r e è v i s s u t o . 

C o m u n q u e , c i s e m b r a p i ù m e t o d i c o f o n d a r s i s u d a t i c h e c o n s t i n o 

m e g l i o , a n z i c c h è s u u n a s o l a c i t a z i o n e d i a u t o r e , p r e s s o c h é i g n o t o . 

3 A s k l e p i a d e e r a s c o l a r o d i I s o c r a t e ( V i t . X o r a t . a p . P L T J T . 

I S O C R . 1 0 e P h o t . B i b l . C o d . 2 6 0 p . 4 8 6 6 4 1 B k . : v . W E N T Z E L , B. E. 
I I , 1 6 2 8 , e l a b i b l i o g r a f ì a i v i c i t a t a ) . 



t inge allo stesso Asclepiade anche la notizia dei t re Eoli e la loro 

genealogia 1 . 

Una conferma della ipotesi, che Euforione attinga ad* Ascle

piade, è in questo, che Euforione ci dà un'etimologia euripidea 

del nome ed è noto, che Asclepiade, la cui opera era intitolata, 

appunto, « tragodùmena », utilizza soprattutto i tragici, cercando 

di conciliarli con le tradizioni mitiche che, criticamente vagliate, 

gli sembrano migl ior i 2 . 

In questo ca?o, possiamo seguire da vicino il metodo di 

lavoro, di Asclepiade. Egli ha accettato la etimologia euripidea 

di BOICOTÓ^ ; perché non ha accettato, anche, la versione euripi

dea, che diceva BOICOTÒV èx IloaeiStovo^ xal MsXav limrrfc ? Lo 

Aiolos I I I dello scolio all'Odissea, è, secondo Asclepiade, figlio 

di Posidone ed Arne ; evidentemente, qui Asclepiade, nel suo 

sforzo di sistemare e criticare, si allontana v o l u t a m e n t e 

da Euripide. E la ragione è chiara. Asclepiade ha avuto dinanzi 

Ellanico 3 , alla cui versione dà più importanza che a tu t te le 

altre. Se Omero diceva AtoXo£ 'iTcnoTaST]̂ , egli avrà avu

to — nel pensiero di Asclepiade — ragione ; ma la genealogia 

omerica valeva per un altro Eolo, che Asclepiade considerò 

secondo (primo restava, naturalmente, lo Eolo figlio di Hellen 

della genealogia). Sicché, in conclusione, i « tragodùmena » di 

Asclepiade si rivelano sempre più un lavoro di indagine «sui 

miti t ra t ta t i nelle tragedie » : le tradizioni dei tragici c'entrano 

come complemento, non come contenuto. Asclepiade sacrifica, 

non solo l'Odissea, ma anche, e sopratutto, la « Melanippe 

desmotis » alla tradizione locale riferita da Ellanico. E tu t tav ia 

1 U n a e s a g e r a t a p r u d e n z a è q u e l l a d i J A C O B T , F d. G. E. I , 4 8 8 , 

l i q u a l e d i c e : « d a s s A s k l e p . m e l i r a l s d e n G a s t f r e u n d d e s 

O d . g e n a m t e t a b e , i s t n i c h t z u b e w e i s e n , a b e r w a h r s c h e i n l i c h ». 

C o m u n q u e , d a t o e n o n c o n c e s s o c h e so lo l ' u l t i m a p a r t e d e l F r a g m . 

(6 8è 'AoxXrj-iàSYji; XTX) s i a d i A s c l e p i a d e , a n o i b a s t a , p e r l a n o s t r a 

t e s i , c h e A s c l e p i a d e a b b i a p a r l a t o d i u n E o l o ex noasiScovoi; x a l 'Apvr i ; , 

il quale è re dell'isola Eolia. 
2 W I L A M O W I T Z , Anal. Euripid. 1 8 1 , 3 ; R O B E R T , De Apollod. 

Bill. 1 8 7 3 , 7 4 . 
3 Fragm. cit. - FHG, I , 4 6 . 



Euripide non era dimenticato : Euforione, attingendo ad Ascle-
piade, ci dà l'etimologia euripidea di « Boiotos ». 

A S C L E P I A D E D I T R A G I L O , E F O R O E TLMEO. 

Si può ricostruire meglio la tradizione di Asclepiade ? Carat

teristica di questo autore era, come vedemmo, la distinzione 

di t re Eoli, con riferimento ad Ellanico, e con la contaminazione 

delle tragedie euripidee. Ora, in Diod. IV 67 troviamo una ver

sione con caratteristiche analoghe. Secondo Diodoro, da Eolo I è 

nato Mimante ; il figlio di Mimante, Hippotes, sposo a Melanippe, 

ha dato alla luce Eolo I I . La figlia di Eolo I I , Arne, unita a Posi

done e divenuta gravida, fu scacciata da Eolo I I e affidata a un 

<( Metapontios xenos, col quale si recò a Metaponto. I l Metapon-

tino, essendo privo di figli, adotta i figli di Melanippe, nat i a 

Metaponto ; Eolo I I I e Beoto. Divenuti re di Metaponto in se

guito a una rivoluzione, essi uccidono la moglie del Metapontino 

— Autolyte — e fuggono, l'uno in Beozia, l 'altro nelle Lipari. 

Tut to ciò una generazione prima dei Troika. 

In questa versione troviamo utilizzata, ma nello stesso 

tempo razionalizzata, la tradizione euripidea. Metaponto è 

divenuto « il Metapontino » ; la moglie di Metaponto ha un nome 

che in Euripide non compariva affatto, Autolyte. La genealogia, 

è, come dicemmo, quella che lo Schol. x 2 ci attesta essere s tata 

la genealogia seguita da Asclepiade. Sicché è indubbio che 

Diod. IV 67 presenta una versione alquanto affine a quella di 

Asclepiade. Inoltre troviamo « un Metapontino » invece che 

il nome proprio « Metaponto », appunto in omaggio ad un 

principio razionale. Perché si parli di Autolyte moglie del «Me

tapontino » è meno chiaro. Se si accetta la nostra tesi, che nella 

MeXavirory) 8S<T[Ì.C5TI£ la moglie di Metaponto si chiamasse Siris, 

si potrà pensare che la fonte di Diodoro correggesse Euripide 

per ragioni cronologiche. Infatti , Diod. ci dice che la « mi 

grazione » di Beoto ed Eolo è avvenuta una generazione prima 

dei Troika ! è probabile che la stessa fonte trovasse cronologi

camente impossibile la fondazione di Siris prima dei Troika. 

La « migrazione » di Eolo e Beoto è narra ta così in Diodoro 

(IV 67) : BOICOTTÒ?1 ó 'Apvvjs xal nocsiScovo^ xa-ravTY]o-a£ eì<? TY]V TOTE 



^.èv AìoXiSa, vuv Sè ©srraXiav xaXoufiiv / jv, TOÙ? fxs9' èauTou BOICÙTOÙ£ 

tovó f iaas . AooXo£ jxèv O5V T<&£ èv Ttoi TuppTjvixck TreXàyei x a X o o [ i i v a < 

«TC' «ÙTOU A'ioXiSa? v/)0"outr; x a T s e r / s x a l TOXW SXTKIE TVJV òvof ia^a-

{livvjv àrc' aÙTou Awrapav (dove, invece che art' aÙTou, proporrei 

Ó7t' aÙTOu, che mi par più preciso). Questa versione é fondamental

mente diversa dall'altra, riportataci dallo stesso Diod. V 7 O a s i . . . 

[Ataapov] e x TYJ? 'ITOXWC^ «poysìv sic; TT)V arc> TOUTOU Awtàpav òvo-

jj.a<70sìo-av • èv TAÓRNT Sè -rìjv èraóvufxov aÙTou TOXIV XTiaat, x a l Tà£ 

#XXa£ vfyrou£ ràc 7cposip7)[X£va< yetopY^trat, TOÓTOU Sè ysyiqpaxÓTO? 

Al'oXov TÒV 'ITOTOTOO j i sTà Ttvcov 7Tapat3aXóvTa et£ AiTOCpav. 

Evidentemente, in IV 67 Diodoro attinge ad una fonte che igno

rava la venuta di Liparo nell'Italia, tanto da credere Lipara 

così chiamata da Eolo I I I . Può esser questa fonte italiota ? Evi

dentemente no : Liparo è figlio di Ausone, e non sarebbe facile 

pensar ad una fonte italiota che non conoscesse la sua favola. 

Si può pensare ad Eforo: Eph. (Jacoby, FGH, I I 75) dice dei Fenici 

primitivi abitanti della Beozia che, passati in Tessaglia, «ten

nero il potere insieme con gli Arnei per molto tempo, sicché tu t t i 

ebbero il nome di Beoti ». È la famosa tradizione tucididea, che 

troviamo ancora in Pausania I X , I, 1 e di cui Meyer I I 75 ha 

dimostrato la insufficienza. Ed essa si accorda benissimo con 

Diod. IV 67. 

Ora, il Laqueur ha voluto dimostrare (secondo la tesi gene

rale, che Eforo è fonte principale e Timeo fonte secondaria nelle 

part i siciliane di Diodoro) la contaminazione anche in Diod. V 7 

con t ra t t i aggiunti da Timeo. Il Laqueur ha qui il merito di aver 

mostrato come Eforo parlasse solo e soprattutto di «isole Eolie», 

Timeo di « isole Lipari », con particolare riferimento all'isola 

di questo nome, sicché in V 7, 2 sono contaminati i due punti 

di vista (« di grandezza sono fra loro simili » e, per contro, « la 

più grande di esse è, di perimetro, di circa centocinquanta stadi »). 

Qui il Laqueur 1 ha sostanzialmente ragione, ma esagera nell'ac-

i1) L A Q U E U R , B. E. V I 1 1 8 0 - 1 1 8 1 ; m a a n c h e L E V I , Timeo in 

Biodoro (« R a c c o l t a d i s c r i t t i i n o n o r e d i L u m b r o s o », p . 1 7 2 ) , p u r 

a r r i v a n d o , i n g e n e r a l e , a c o n c l u s i o n i n o n l o n t a n e d a q u e l l e d e l L a 

q u e u r , a m m e t t e l ' o r i g i n e t i m a i c a d e l l a p a r t e « s t o r i c a » d i V 7 . 

C f r . a n c h e L I B E R T I N I , Le isole Eolie [ 1 9 2 1 ] , p . 5 4 s g g . 



centuare la parte di Eforo. Quello che noi abbiamo detto dimo

stra che V 7 e timaico. D'altra parte, questa ipotesi conferma la 

tesi del Laqueur. se si ammette che la versione di Eforo c'è in IV 

67, dove si parla di « Isola di Eolo ». 

Callimaco (h. Art. 47) dice che l'isola prima si chiamava Meli-

gunìs, poi Lipàre ; ciò presuppone una tradizione diversa da. 

Diod. IV, 67 giacché in questo passo un cambiamento di nome 

è inammissibile, in quanto Aiolos dà il nome di Lipara alla città, 

non all'isola (all'isola dava il nome Aiolie, evidentemente). Questa, 

tradizione si può conciliare, con Diod. V, 7 (Timeo); e Timeo 

potrebbe essere fonte comune di Diodoro e Callimaco. 

Se si ponesse la equazione Callimaco-Timeo per le isole Lipari, 

sarebbe opportuno trarne le conseguenze per la storia mitica della 

Sicilia in Diodoro. Laqueur ha voluto dimostrare anche qui la sua 

tesi, Diod. = Eforo (con « t ra t t i aggiunti » da Timeo) ; tu t tav ia 

egli deVe riconoscere p. es. che Diod. V, 3, 1 ; 3, 3-4, 1 (ossia la de

scrizione dei prat i etnei) rimontano a Timeo. Già il Malten aveva 

dimostrato che la descrizione diodorea concorda pienamente con 

Ovidio e — aggiungiam noi — con Claudiano ; fonte comune, evi

dentemente, Callimaco il quale, a sua volta, utilizza Timeo 1 . I l 

t ra t to « Meligunis » potrebbe aggiungere un altro elemento di 

conferma alla tesi del Malten : Callimaco ha utilizzato Timeo per 

quel che riguarda l'Occidente. E non bisogna sminuire troppo l'im

portanza del materiale timaico nelle part i siciliane di Diodoro 2 . 

1 M A L T E N , Hermes, 1 9 1 0 , p . 5 0 6 s g g . N o n d i r e i p e r ò , c o l M A L T E N 

( p a g . 5 4 6 ) c h e i l f r g . 4 6 9 S C H N E I D E R d i C a l l i m a c o a p p a r t i e n e a l 

c a n t o c a l l i m a c h e o d e l r a t t o d i K o r e ; p r e f e r i r e i v e d e r e u n f rg . d i q u e 

s t o c a n t o n e l f rg . 1 4 6 S C H N E I D E R (si t r a t t e r e b b e , t a l c a s o , d i u n c a r m e 

i n a r c h e b u l e i ) . Cfr . p e r ò P F E I F F E R , Kallimachosstudien ( 1 9 2 8 ) 3 0 s g g . 
2 O l t r e a i p a s s i f ì n ' o r a c i t a t i , D I O D O R O a c c e n n a a l n o s t r o m i t o 

a n c h e i n X I X 5 3 : q u i è r i p o r t a t a l a f o r m a e u r i p i d e a d e l m i t o . 

Q u a l ' è l a f o n t e d i D i o d o r o i n q u e s t o p a s s o ? O g n i i p o t e s i s a r e b b e 

a u d a c e : si p u ò p e n s a r e a J e r o n i m o d i C a r d i a o — m e n o p r o b a b i l 

m e n t e — a D u r i s d i S a m o . A M a r s i a p e n s a l o S C H W A R T Z p e r t u t t i i 

l i b r i d i D I O D . X V - X X (B. E. I , 6 8 5 ) . 



L O C A L I Z Z A Z I O N E D I M E L A N I P P E A M E T A P O N T O E P O S T E R I O R I T À 

D E L L A V E R S I O N E D I A S I O . 

Per quale ragione Erodoto ha favoleggiato di Cretesi venuti 

in Italia, e denominati « Japigi Messapii » ? Evidentemente, 

questa leggenda si formò col famoso sistema dell'indagine topo

nomastica : è noto che gli antichi eruditi hanno dedotto spesso 

conseguenze storiche dell ' identità toponomastiche casua l i 1 . Nel 

nostro caso, si t ra t te rà dell'omonimia t r a il fiume « Messapio » 

in Creta 2 e il nome dei Messapi : ciò che dimostra come la spe

culazione antica cercasse fin d'allora l'omonimia fra il nome 

« Messapico » e i nomi affini della madrepatria. 

Fondandoci su questi presupposti, dovremo porci il pro

blema : come è venuto il culto di Melanippe e Metabo a Meta

ponto ? Noi abbiamo già visto che questo culto non si limita 

a Metaponto ; Metabo è già in Catone il fondatore di Privernum. 

Dunque il mito si è diffuso anche fra gli italici Volsci. Ma con la 

diffusione del mito di Metabo — Melanippe dobbiamo connet

tere la diffusione del mito, originariamente identico, di Messapo 

— l'ipostasi di Posidone Messapio. Che Messapo sia venuto da 

Antedone in Italia dice espressamente S t r a b o n e 3 : evidente

mente, il « Messàpion òros » presso Antedone è stato connesso 

da tempi antichissimi col nome dei « Messapii », generando la 

favola che questi avessero da quello il loro nome. D'altra parte, 

questo mitico Messapo si è diffuso come Metabo, (che è, in fondo, 

la stessa figura mitica) 4 , in territorio italico, anche fuori del 

Messapico : ivi esso ha mantenuto ancora alcuni t ra t t i originari. 

Così Vergilio lo dice figlio di Posidone, « equum domitor » (forse 

in connessione col mito di Melanippe ?), e condottiero dalla 

1 C h e è , i n f o n d o , l o s t e s s o s i s t e m a s e g u i t o d a M a y e r , 
2 P s . S K T L . 1 8 , H , 4 3 M - D I O N . P E E I E G . , 1 2 6 . 

3 S T K A B . I X , 1 0 5 . 

4 I B e o t i n o n h a n n o d e t t o « Messapos », b e n s ì « Méttapos » : 

è n o t o c h e l ' i d g . t j d i v e n t a , f r a v o c a l i , t t i n b e o t i c o ( = a t t . i o n . c ; 

l e s b . t e s s . an) c f r . H I E T Griech. Gramm. § 2 4 2 [ 1 9 0 2 ] . I l B e o t i c o 

M é r - a r o x ; è d i v e n u t o M e t a b o s i n b o c c a i t a l i o t a . Cfr . s o p r a p a g . 1 4 0 - 1 4 1 . 



parte di Turno 1 . Ed Eudosso, già nel terzo secolo, lo conside

rava padre di Adrio. Poiché Messapo e Metabo sono due forme 

dello stesso culto, è naturale connettere l'introduzione del primo 

con quella del secondo e vedere nel mito di Melanippe a Meta

ponto una deduzione dall'omonimia del monte beotico con i 

Messapi. Questa tesi, sostenuta già dal Wilamovitz 2 sembra 

confermata anche dalla cronologia ed evoluzione della leggenda. 

Un poeta di « genealogie », Asio, ignorava i rapporti di Mela

nippe con Messapo —• Metabo e la diceva sposa «physei» di 

Posidone, « thesei » di Dios 3 . Noi possiamo precisare con sicu

rezza chi fosse questo eroe Dios ; egli è considerato figlio d i 

Anthas e padre di Anthedon, dunque ha sede in Antedone 4 . 

In conseguenza, poiché anche il rapporto Melanippe — Metabo 

è da considerarsi antedoneo, bisognerà dedurre che ai tempi di 

Asio, Dios è al posto in cui dall'elaborazione mitica vien posto an

che Metabo (e quindi da Euripide Metaponto). In altri termini, è 

impossibile che in Antedone fossero venerati insieme Dios e Me

tabo: uno dei due deve essere, quindi, posteriore all'altro e ad esso 

sostituito. Ora, a me sembra che, già a priori, sarebbe da ammet

tere la priorità di un culto di Messapo (che è at tr ibuto antedo

neo evidentemente originario) anzicché di Dios, che è nome il 

quale porta con sé le tracce di una laboriosa sistemazione genea

logica. Secondo le premesse che già enunciammo tanto Metabo 

che Dios dovevano essere, in principio, at t r ibuti di Posidone ; 

ora, l 'attributo popolare è, senza dubbio, Messapios, mentre 

Dios è manifestamente un epiteto dotto. 

Questa conclusione è di notevole importanza, perché di

mostra che il mito di Melanippe, unita « thesei » a Metaponto, 

1 A E N . V I I 6 9 1 ; V i l i 6 ; I X 1 2 1 c f r . S I M O X I I 3 9 3 : E n n i u s 

a n t i q u a M e s s a p i a b o r i g i n e r e g i s . 
2 W I E A M O W I T Z , Beriehte preuss. Akad. 1 9 2 1 p . 6 4 s g g . C R U S I U S , 

Bh. M. 3 7 , p . 6 2 d i s t i n g u e a t o r t o i l M e s s a p o d i A n t e d o n e e i l v e r g i -

l i a n o : c f r . P A I S , Storia della Sie. e della Magna Grecia, I , 2 8 6 . 

3 C o s ì è d a i n t e r p r e t a r e i l p a s s o d i A s i o i n A n t i o c o p r e s s o S T R A B . 

V I , 2 6 5 : s u l l a l e z i o n e e s a t t a v. W I L A M O W I T Z , Herakles I 2
 1 0 ; 

M A Y E R P W , X V , 2 , 1 3 5 6 ; G I A N N E L M , Culti e miti 1 9 2 4 , 8 7 . 

4 S T E P H . , B Y Z . S . v . 



essendo derivato dal mito di Melanippe, unita « thesei » a Metabo, 

dev'essere — nella sua forma più antica — anteriore al poeta 

Asio. Si conferma così la ta rda età di questo poeta, che, comu

nemente attr ibuito al VI I secolo, — deve essere invece spostato 

cronologicamente di almeno due secoli, come — per altra via 

e con molti argomenti — cercò di provare il nostro Michelan

geli \ in uno studio troppo spesso dimenticato. 

D'altra parte, se il culto di Menalippe fosse originario in 

Metaponto e rimontasse — cioè — ai tempi della colonizzazione, 

sarebbe stato stranissimo, in tal caso, far di Beoto un nativo 

di Metaponto 2 . Questa aporia si può risolvere solo a pat to che 

si pensi il culto metapontino frutto non tanto di antichissima 

tradizione quanto, come già pensava il Wilamowitz, della asso

nanza fra il nome messapico ed il nome Messapo in Beozia. Tanto 

più che, come abbiamo già visto, quando Strabone dice che la 

Japigia si è chiamata Messapia da Messapo antedoneo, egli mo

stra in modo evidente che gli antichi hanno messo in rapporto 

la Messapia con l'eroe venerato al monte Messapio 3 . 

Si può anche pensare che è avvenuto un sincretismo t ra 

Metabo, considerato eponimo dei Messapi, e Messapo l'eroe beo-

tico : anzi, noi saremmo portati ad attribuire all'eroe indigeno 

della Messapia la notizia di Stefano Bizantino, secondo cui 

Metabo è figlio di Alybas. Di un Metabo figlio di Alybas non si 

poteva parlare in Antedone ; se ne poteva parlare invece in 

Magna Grecia ; dove come fu già dimostrato dal De Sanctis e dal 

Giannelli, forte è s tata la tendenza a collocare l'Alybas omerico 

nell 'Italia meridionale 4 . 

1 M I C H E L A N G E L I , Rivista di Storia antica, 1 8 9 8 , p . 1 0 5 - 1 2 0 . 

2 D E S A N C T I S , Riv. FU. Class. 1 9 2 5 p . 5 5 8 I I D e S a n c t i s v o l e v a 

s p i e g a r i l c u l t o c o n l ' o r i g i n a r i o c u l t o d i M e l a n i p p o , a l q u a l e f a r e b b e 

r i s c o n t r o u n c u l t o aff ine d i M e l a n i p p e , s e p u r n o n t e s t i m o n i a t o ; 

m a c o m e s p i e g a r e , a l l o r a , l e v a r i e c a r a t t e r i s t i c h e b e o t i c h e c h e n o i 

c o n s t a t a m m o ? 
3 R e s t a c o s ì e l i m i n a t a l ' i p o t e s i d e l P A I S , c h e s p i e g a v a q u e s t o 

c u l t o c o n l a p r e s e n z a d i e l e m e n t i b e o t i c i n e l l ' I t a l i a M e r i d i o n a l e 

( P A I S , App. X , p . 5 4 1 ; c f r . C I A C E R I , I , 1 2 4 ) . 

4 D E S A N C T I S , Atti R. Accad. Scienze di Torino, 1 9 0 9 - 1 0 p . 1 6 4 

s g g . ; G I A N N E L L I , Culti e Miti 2 6 8 - 2 6 9 . N a t u r a l m e n t e , q u e s t e g e n e a -



A questo Metabo figlio di Alybas, rappresentante quasi de l 

mondo indigeno ostile e da placare, piuttosto che al Metabo-

Messapo sposo di Melanippe, era dedicato forse quello «heroon» 

di cui parla Antioco e che il. Giannelli ben a ragione crede anti

chissimo. Se questa ipotesi coglie nel vero, bisognerà ammettere 

che mentre in un primo tempo si venerò solo « Metabos figlio 

di Alybas », in un secondo tempo si identificò questo Metabo 

con l'eroe beotico. 

Da ciò deriva la varia forma del nome (divenuto, in Euri

pide, Metaponto). Bisognerà, comunque, ammettere che in u n 

periodo storico che possiamo porre, all'incirca, dal 700 al 600 

a. C. si sono state relazioni fra le terre italiote e la Beozia ; a t t ra

verso queste relazioni si sarà formato il sincretismo Messapo-

Metabo. 

I L M I T O D I M E L A N I P P E N E L L A T R A G E D I A E U R I P I D E A . L ' E R O I Z -

Z A Z I O N E D E L L A M O G L I E D I P I T A G O R A . 

Eimangono da fare alcune osservazioni sulle forme che il 

mito di Melanippe ha assunto nella tragedia Euripidea. 

In Euripide Melanippe genera non solo Beoto, ma anche 

Eolo. Questo è un t ra t to nuovo, che deve mettersi in rapporto 

con la tradizione secondo cui Melanippe è figlia, a sua volta, 

di Eolo il tessalico. Tratto, questo, che doveva preesistere ad 

Euripide, perché sarebbe strano che Euripide «inventasse» una 

Melanippe figlia di Eolo proprio mentre ne faceva la sposa di u n 

nipote di Eolo stesso. Quanto alle ragioni per cui Melanippe si 

ritenne figlia di Eolo, esse saranno da ricercare in quel passo di 

Omero, dove si parla di Eolo Ippotade (Diodoro dirà, come ve

demmo che « Ippote da Melanippe genera Arne »). È evidente, 

quindi che parallela alla leggenda antedonea (Melanippe con 

Messapo genera Beoto) si svolge a Cheronea un'al tra leggenda 

logie non si sa bene fin dove siano erudite e dove rientrino nella 
coscienza popolare : per citare uno degli innumerevoli casi analoghi, 
lo stesso è a dire della genealogia delle divinità sicule Palici, detti 
figli di Adrano, dove non tutti saranno disposti a vedere, col B L O C F T 

(Boscher II, s. v. Palilcoi) una costruzione puramente erudita. 



.secondo cui Melanippe ha Eolo da Hippotes (anch'esso ipostasi 

di Posidone). Ai tempi di Euripide le due leggende hanno già 

interferito fra loro. 

Si ricordi, infine, che l'omonimia di Arne città beotica 

con Arne di Tessaglia avrà contribuito alla convinzione che i 

due padri delle popolazioni eoliche, Eolo e Beoto, fossero figli 

della stessa madre. 

Il nome della prima moglie di Metabo è diverso nelle varie 

redazioni della saga : 

— Theano (Hyg. Fab. 186). 

— Siris (Schol. Dionys. Perieg. 461). 

— Autolyte (Diod. Sic. IV 67). 

Per spiegare il primo di questi nomi il Mayer aveva pensato 

-che esso potesse esser in rapporto con la città campana di Theano 

Io credo invece che la spiegazione si possa trovare in zona italiota 

e, anzi, proprio metapontina. Infatti , che le tradizioni di Pita

gora restassero vive in Aprlia è noto ; lo stesso Mayer (P-W, Mela

nippe) ammetteva influenze pitagoriche nella « Melanippe saggia » 

di Euripide. Per queste ragioni, secondo noi, il nome di Theano 

•si riconnette a quello della moglie di Pitagora (Suidas s. v. ; 

Athen 13, 599 a ; Jambl., v. Pyth , 132, 146 ; Porph, v. Pyth 4 ; 

Schol. Plat . Vesp. 10, 600, 6). Che i Metapontini « Pythagoram 

prò deo colerent » è detto da Giustino X X , 4 ; la nostra ipotesi, 

estenderebbe questa specie di culto eroico anche a sua moglie. 

È questo il luogo di correggere un'opinione assai diffusa 

{v. per es. il Riallexikon del Leebker) secondo cui Eolo padre 

di Sisifo è il protagonista del dramma Euripideo. Questo perso

naggio è invece il figlio di Melanippe il quale «per timore di 

Metaponto si recò a Lipari » (Schol. Dion. Perieg. 46) ; e che la 

tragedia « Aiolos » si svolga nelle Eolie è indiscutibile, se si pensa 

alla tradizione posteuripidea (Stob. Fior. 64, 35), che neces

sariamente deve rimontare ad Euripide. 

S A N T O M A Z Z A R I N O 

M A Y E K , Apulien, p . 3 9 0 . 





F R A N C E S C O C O Z Z A A C Q U A F O R T I S T A 

( C O N L ' I N V E N T A R I O D E L L E O P E R E E S I S T E N T I N E L S U O S T U D I O 

A L 14, I 1862) 

Francesco Cozza da Stilo — ov'era nato l'anno 1605 — si 

recò, giovane ancora, a Roma, con l'animo aperto ai sogni lumi

nosi dell'arte, disposto naturalmente a rendersi interprete d i 

ogni impressione di colore e di luce. Era poco più ohe venticin

quenne, poiché deve farsi risalire ad alcuni anni prima del 1631 

o giù di lì la sua partenza da Stilo. 

Il fascino che esercitò Roma sull'animo ardente del giovane 

fu così grande, che non se ne seppe staccare fino alla morte, se 

togli la non lunga dimora in Napoli col Domenichino, e, dopo 

la morte di costui, un viaggio per ragioni di maggiore cultura 

artistica a traverso l'Italia centrale e settentrionale, come si 

ha da Leone Pasco l i 1 . 

Spirito sinceramente e profondamente religioso, egli aveva 

t ra t to già dall'austero ampio orizzonte dei suoi luoghi natii 

l'abito della meditazione e al tempo stesso quella esuberanza 

fantastica e mistica, che, per altra via, tanto volo aveva impresso 

al cuore possente di un suo consanguineo, Tommaso Campanella. 

Stilo trovasi in mezzo a monti solenni, erti, al cospetto del 

mare, nella purità dei cieli, come altari silenziosi donde spira 

1 « Q u i n d i p a r t i t o d a R o m a a n c h e c o l c o n s i g l i o d i P i e t r o d e l P ò , 

e d i C a r l o C e s i s u o i i n t r i n s e c i a m i c i , a n d ò g i r a n d o p e r l ' I t a l i a v e r s o 

l ' U m b r i a , l a M a r c a , l a R o m a g n a e l a L o m b a r d i a , e s i f e r m ò q u a l c h e 

t e m p o n e l l e p r i n c i p a l i c i t t à , e p i ù i n q u e l l e d o v e t r o v ò p i t t u r e r a r e . 

N e d i s e g n ò d i v e r s e , e d i v e r s e e z i a n d i o n e c o p i ò , e d e b b e o c c a s i o n e 

d i f a r n e d ' i n v e n z i o n e ». L . P A S C O L I , Vite de' Pittori ed Architetti mo

derni. R o m a M D C C X X X V I . 



nell'animo, irresistibile, il vago sentimento di quell'arcano mi

stero che l'uomo — a traverso le lacrime —• scorge, presente, 

nella natura e nelle fibre, spesso angosciate, delle sue carni. 

Nel X V I I secolo, la cittadina presentava una selva di campa

nili, che si alzavano da mezzo alle sue case : e presso che tu t t i 

gli ordini religiosi, per lo meno i più importanti, vi erano rap

presentati. 

Molte belle opere di arte allietavano le sue chiese, offrendo 

al giovinetto il primo pascolo spirituale : il magnifico plaustro 

di pietre lavorate dell'Annunziata ; la bella mole dell'Abazia ; 

il campanile e il portale armonioso della Matrice ; la grazia ele

gante e luminosa della Cattolica ; gli affreschi della laura di 

Sant'Angelo ; le pit ture e le architetture di San Giovanni il Vec

chio ; la fine pala d'altare dei Cappuccini. Francesco Cozza 

appagò poi nelle chiese di Roma l'intimo ardore che aveva in

fiammato il suo spirito ed ebbe, indi, vita quella sua mirabile 

produzione religiosa ricca di elementi umani, come nel S. Carlo 

Borromeo che distribuisce elemosine ai poveri ; lieta di fascino, 

come nella Madonna del riscatto, portata a volo da un gruppo di 

angeli, che l'avvolgono in una corona trepidante di ali, commosse 

da un impeto di gioioso e luminoso fulgore di giovinezza. 

Di Francesco Cozza acquafortista conosciamo soltanto al

cune tavole, incise t ra il 1630 e il 1650. Sono, quasi tu t te , di sog

getto sacro, eccetto Cintone, nutrito da sua figlia (comune in quel 

tempo a molti pittori), gli Armaiuoli e Vulcano. 

Dotato d'ingegno versatile —• come tu t t i i meridionali —• 

egli si distinse ottimamente anche in questo genere, nobilitato 

già da grandi maestri in Italia e in Germania. Pochi sono, per 

altro, gli scrittori di cose d'arte contemporanei o posteriori che 

ne facciano un cenno esauriente. 

I l Malvasia \ coetaneo del pit tore stilese, non ne parla. Nem-

1 C A R L O C E S A R E M A L V A S I A , Felsinei Pittrice, v o i . I I , p a r t e I V : 

« F r a n c e s c o C o z z a , n o n s ò io s e p i ù v i v o , d e l q u a l e a l t r e v o l t e io 

v i d d i i n B o m a , l a t e r a l i a l l a C a p p e l l a d i S. Giosef fo n e l l a E i t o n d a i 

d u o ' f r e s c h i r a p p r e s e n t a n t i l a N a t i v i t à , e l ' A d o r a z i o n e d e ' M a g i , 

e t a l t r e o p e r e s i m i l i c h e n o n s o v v e n g o n o d i q u e s t o V a l e n t u o m o ». 



meno un cenno si ha nel Pasco l i , 1 pur così diligente e accurato 

per ciò che riguarda la biografia e le opere di pi t tura del Cozza. 

Una fugace indicazione si legge ne La Grande Encyclcrpédie, 

(t. X I I I Paris, H. Lamirault). Ma ciò che riguarda l'opera di 

incisore del Cozza è derivata dal Bartsch : « Son oeuvre grave 
se reduit à cinq pièces décrites par Bartsch dans le Peintre-

Graveur » 2 . 

Di P . Cozza fa un cenno a pag. 64 Ch. Le Blanc nel voi. I I , 

dove elenca le tavole incise dal pittore stilese 3 : 

1. Il sonno del Bambino Gesù : alt. 311 millm. — largh. 228. 

Sternberg, 31-12 thlr. 

2. S. Pietro pentito : alt. 228 millm., larg. 172. 

3. La Maddalena : largh. 238 millim., alt. 198. 

4. Cimone nutri to da sua figlia : larg. 323 millm. — al

tezza 275. Weigel, 2 thlr. 

Al contrario, nulla registra nel suo Grand Dictionnaire Pierre 

Larousse. 

L'abate Luigi Lanzi 4 scrive del Cozza pittore : tace egual

mente di lui acquafortista. 

Lo stesso fa il Titi 5 , diligentissimo ricercatore e identifi

catore di tu t t i i lavori dello stilese, sparsi per le chiese di 

Roma. Ma, forse, il Titi, data la natura del suo lavoro, non 

poteva né aveva il modo opportuno per parlare del Cozza 

acquafortista. 

La stessa ignoranza dimostrano Giov. Bat t . Pas se r i 6 e 

Pellegrino Antonio Or landi 7 , il quale ultimo, anzi, scrive che 

1 L I O N E P A S C O L I , op. cit. 

2 A . B A R T S C H , Le Peintre Oraveur, t o n a . X I X , p a g . 7 9 , n . 4 . 
3 C H . L E B L A N C , Manuel de VAmateur d'estampes, P a r i s , P . 

J a n n e t , 1856 . 
4 L U I G I L A N Z I , Storia pittorica dell'Italia, v o i . I I , M i l a n o 1 8 2 3 . 
5 F . T I T I , Nuovo studio di pittura, scoltura, ed architettura etc, 

P o m a 1 7 2 1 . 
6 G-. B . P A S S E R I , Vite de' Pittori, scultori ed architetti etc. 
7 P . A . O R L A N D I , Abecedario pittorico, V e n e z i a . 



il Cozza è palermitano : indicazione del resto errata anche nel 

Catalogo dell'Accademia di S. Luca, stampato nell'anno 1650 *; 

Uno scarso accenno —• ed anche questo riportato dallo 

Zavarroni — ci dà Emmanuele Paparo, geniale pi t tore e scrit

tore di cose d'arte, nato a Monteleone e al quale dobbiamo 

una biografia dello Stilese scritta per le Biografìe degli uomini 

illustri napoletani di Vito Capialbi. Egli scrive : « il cosentino 

scrittore (Tommaso Aceti, cioè), ci ricorda l'immensa riputazione 

che il Cozza godeva in Roma, ci ricorda qualcheduna delie sue 

opere, ci parla della Maddalena, e del Vulcano messi alle stampe 2 . 

Poco o nulla si legge anche nel Ticozzi e nel De Dominici. 

Nemmeno in Camillo Minieri Riccio troviamo una menzione 

delle tavole del Cozza 3 . 

Nulla conosce Luigi Serra della molteplice att ività dello 

stilese. Dico meglio, ricorda a pena i due affreschi eseguiti dal 

nostro nella cappella di S. Giuseppe del Pantheon e mostra, 

quindi, necessariamente, d'ignorare quali siano davvero le qualità 

e la forza del pittore calabrese, temperamento notevole « non solo 

1 A q u e s t o p r o p o s i t o i l P a s c o l i s c r i v e : « E q u i v o c o , c h e h a p r e s o 

i l P . O r l a n d i n e l s u o A b e c e d a r i o p i t t o r i c o c i r c a l a p a t r i a , a s s e r e n d o 

e s s e r P a l e r m o , q u a n d o n e l l ' e p i t a f f i o f a t t o i n m o r t e d e l l a m o g l i e , c h e 

a s u o l u o g o r e g i s t r e r e m o , e n e l t e s t a m e n t o , e n e l c o d i c i l l o , d i c u i p u r 

p a r l e r e m o , s i s a , c o n f o r m e è d i C a l a b r i a . N e d ' è s t a t o e g l i s o l o a 

p r e n d e r l o , p e r c h é lo p r e s e r o a n c h e n e l l o r o c a t a l o g o s t a m p a t o , 

q u a n d o n e l 1 6 5 0 , v e l a s c r i s s e r o , g l i a c c a d e m i c i d i S . L u c a , c h e s o n o 

m e n o s c u s a b i l i d e l l ' a l t r o , c h e f o r s e d a l l a l o r o a s s e r t i v a a v r à t r a t t a 

l a s u a , e s a r à s t a t o i n g a n n a t o ». 
2 T . A C E T I , d a l q u a l e a v r à , s e n z a d u b b i o , a t t i n t o l o s t e s s o Z a v a r 

r o n i c i t a t o s c r i v e : « P r a n c i s c u s C o z z a Celebris p i c t o r , C a m p a n e l l a e 

c o n s a n g u i n e u s , E o m a e v a r i a s t a b u l a s d e p i n x i t p l a u s u i n c r e d i b i l i , 

q u a s v i d e r e p o t e r i s a p u d P h i l i p p u m T i t u m i n l i b r o c u i t i t u l u s Studio 

di pittura. O b i i t s e p t u a g e n a r i o m a j o r i d i b u s J a n u a r i i a n n . 1682 a t q u e 

i n E c c l e s i a S. A u g u s t i n i s e p u l t u s e s t . D u a e t a b u l a e c e l e b e r r i m a e 

n e m p e S. M a r i a e M a g d a l e n a e , a c V u l c a n i t y p i s c o n s i g n i t a e f u e r u n t . 

T H O M A E A C E T I , i n G a b r . B a r i i F r a n c i c a n i « D e A n t i q u i t a t e e t s i t u 

C a l a b r i a e e t c . » a d d i c t i o n e s , E o m a e , M D C C X X X V I I . 
3 C . M I N I E R I E I C C I O , Memorie storielle degli scrittori nati ne l 

regno di Napoli, N a p o l i , 1 8 8 4 . 



Stilo e il Monte Consolino ( D a u n a s t a m p a del Sec. X V I I ) . 



F R A N C E S C O C O Z Z A - L a M a d o n n a d e l C u c i t o . 

Composinone per diritto Composizione a rovescio 
(Dall' Albertina di Vienna) 



per la correzione del disegno e per le grazie del colore, ma per la 

viva espressione che dava alle sue figure » \. 

Giovanni Gori Gandellini in Notizie isteriche degli Intaglia

tori, tomo I, Siena 1808, fa un breve cenno, ma non completo, 

delle incisioni del Cozza : « inventò ed intagliò • con assai dili

genza ad acquaforte una Vergine, col bambino, ed Angioli ; 

siccome una Maddalena penitente prostesa in terra ». 

Come si vede, di cinque tavole mostra di conoscerne sol

tanto due, la Madonna del cucito e la Maddalena. 

Più complete ed accurate sono le notizie riportate nelle os

servazioni critiche fatte alle Notizie degli Intagliatori dall 'abate 

Luigi De Angelis, tomo I X : « Dipingeva a olio, e a fresco, ed 

intagliava ad acquaforte. Mr. Huber afferma con ragione che le 

sue stampe sono « tres-estimées, et difficiles à rencontrer ». Ne 

tracciò il seguente Catalogo, nel quale sono comprese le due 

descritte dal Gandellini : 

I . S. Pietro piangente, ritirato in una grotta, in fol. 2 . 

I I . Cimone nutrito dalla sua figlia, ossia la carità-romana, 

in fol. in t r . 

I I I . La Santissima Vergine che cuce in tempo che il divin 

Bambino dorme ed è adorato dagli Angeli. 

Lo stesso De Angelis -precisa che lo Huber (Manuel, tom. 

4 fol. 13) distingue due pittori col nome di Francesco Cozza 

ma che invece sono entrambi una medesima persona per le se

guenti ragioni : 3 . « Primieramente il nome medesimo : secondo 

la Patria Istillo (cioè Stilo) : terzo gli anni, giacché si dice nato 

verso il 1600, e morto in Roma nel 1682 : quarto lo stesso Mae-

1 E M M A N U E L E P A P A R O i n Bibliografie degli uomini illustri napo

letani d i V i t o C a p i a l b i , M o n t e l i o n e , a n n o 1830 . F E I E D R . N O A C K , i n 

Algemeines Lexicon der Bildenden Kiistler von der antihe bis zur 

Gegenwart Begriindt von Ulrich Thieme, r i p e t e q u a n t o d e l l e a o q u e f o r t i 

s c r i s s e il B a r t s c h . I d e n t i c h e n o t i z i e t r o v i a m o n e l M a r c h e s e M A L A S P I N A , 

Catalogo di una raccolta di stampe antiche, v o i . I I , M i l a n o . 
2 L ' i n d i c a z i o n e è i n e s a t t a , p e r c h è S. P i e t r o n o n è i n u n a g r o t t a , 

m a i n m e z z o a g r a n d i a u s t e r e c o l l i n e s o l i t a r i e . 
3 P e r c o m o d i t à d e l l e t t o r e r i p o r t o i d u e cern i i d e l l o H u b e r c o n 

l e i n d i c a z i o n i d e l l e a c q u e f o r t i : « F r a n c i s C o z z a , p e i n t r e e t g r a v e u r 



stro suo Domenichino : quinto le medesime qualità di dipingere 

e a fresco, e a olio : sesto le medesime Stampe, che sono un poco 

più descritte : cioè : 

I. I l Pentimento di San Pietro. Pezzo di una esecuzione 

facile, e di un buon disegno, marcato Frane. Cozza ine. exc., 

f". in foì. ; • 

I I . La Maddalena Penitente, in un Paesaggio. Fr. Cozza 

féc., p. iti fol. in tr. 

I I I . Cimone in prigione nutri to di latte dalla sua figliuola/ 

ossia la Carità Romana, in mezza figura; Fr. Cozza fec., p. in fol 

in tr. ' 

'• « Ciò non ostante scorgesi una difficoltà ed è che l'altro Fran

cesco dicesi intagliatore ad acquaforte, e questi, come afferma 

10 Huber, fu intagliatore alla punta, ed a questa foggia sembra 

ci assicuri che sieno state intagliate le suddette stampe. 

« Potrebbe darsi che vi fosse qualche sbaglio intorno alla 

maniera d'incidere, e che qualcuno senza vederle, o vedendole 

anqòra, non ben pratico, abbia creduto che l'acquaforte tan to 

bene eseguita, fosse la punta. Ciò non sarebbe cosa nuova in 

questo genere, ove basta uno, che affermi una simil cosa, perché 

gli altri, che senza veder la stampa stannosi alla relazione, asserir 

possano il medesimo, che poi passa per tradizione, sebbene 

à T e a u - f o r t n a q u i t à I s t i l o e n S ic i le (!) e n 1 6 0 5 , e t m o u r u t à R o m e , 

e n 1 6 6 8 . C o z z a é t o i t u n d e s b o n s é l e v e s d u c é l è b r e D o m e n i q u i n ; 

11 p e i g n o i t à r i m i l e e t à f r e s q u e , e t i l i m i t o i t t r é s - b i e n s o n m a i t r e . 

O n a d e s a m a i n q u e l q u e s e a u x - f o r t e s t r è s e s t i m é e s e t difflciles à 

r e n c o n t r e r . 

1. S a i n t P i e r r e p l e u r a n t , r e t i r é d a n s u n e c a v e r n e . I n fo l . 

2 . C i m o n n o u r r i p a r s a Alle , o u l a C h a r i t é r o m a i n e . I n fo l . 

3 . L a M a d e l e i n e p e n i t e n t e , c o u c h é e d a n s u n p a y s a g e . I n 1 

fo l . e n t . 

4 . L a V i e r g e q u i c o u d , p e n d a n t q u e l ' e n f a n t J e s u s e n d o r m i e s t 

a d o r é p a r d e s A n g e s ». M I C H E L H U B E E , Manuel des curieux et des 

amateurs de l'art., t o m e I V , fo l . 1 3 . 

L ' a l t r a b i o g r a f i a s t e s a d a l l o s t e s s o H u b e r è l a s e g u e n t e : « F r a n 

co is C o z z a : p e i n t r e e t g r a v e u r à l a p o i n t e , n é à I s t i l o , d a n s l e R o y a u m e 

d e S ic i l e , v e r s 1 6 1 0 , e t m o r t à P o m e e n 1 6 8 2 . A p r è s a v o i r a p p r i s 

l é s é l é m e n t s d e s o n a r t à P a l e r m e (!), i l s e r e n d i t à P o m e , o u i l s e 

f o r m a s o u s l e D o m e n i q u i n , d o n t i l d e v i n t u n d e s m e i l l e u r s d i s c i p l e s . 



erronea. Quello, che. sembra possa anche accrescere il nostro 

dubbio, che Michel Huber siasi ingannato è che «l'Abbè Titi 

cite de cet Artiste douze tableaux publiés ». Ora l ' aba t e 

Lanzi da noi già riportato, t ra t tando di Franscesco Cozza, 

cita il Titi per comprovare, che dopo la morte del Dome-

nichinOj terminò alcune opere rimaste imperfette. Sicché 

presso il Titi un solo è questo artista, e per un solo riconosciuto 

. viene dallo scrittore della Storia Pittorica dell'Italia : come un 

solo è nell'Abecedario Pittorico del P . Orlandi: «Francesco 

Cozza (Palermitano) fu scolaro del Domenichino, in Roma, dove 

dipinse opere varie a olio e a fresco sul gusto del Maestro. Si 

trova scritto fra gli Accademici Romani l'anno 1650. Avvertasi, 

che tu t t i gli scrittori si uniscono in affermare che dipinse in Roma, 

e mai discorrono che fuori di essa Città ei lavorasse: qual cir

costanza nel medesimo Francesco ottimamente si ritrova. Final

mente Leone Pascoli che nacque nel 1670,,e si può dire contem

poraneo, e che ne scrisse la vita, un sol Francesco Cozza sola

mente nomina, e questo è quegli che nacque in Istilo nel 1605 

e morì in Roma nel 1682 ». 

Ho voluto riportare questa nota del De Angelis per far os-

I I e x c e l l o i t d a n s l e g e n r e h i s t o r i q u e (*), e t p e i g n o i t à f r e s q u e et. à 

r i m i l e . L ' A b b é T i t i e i t e d e c e t a r t i s t e d o u z e t a b l e a u x p u b l i é e s . , 

C o z z a a g r a v e d ' u n e p o i n t e t r e s - s p i r i t u e l l e l e s m o r c e a u x s u i v a n t s : 

1. L e r e p e n t i r d e S a i n t P i e r r e , p i è c e d ' u n e e x é c u t i o n f ac i l e 

e t d ' u n b e a u d e s s i n , m a r q u é e : F r . C o z z a i n e . e x c . p . i n fo l . 

2 . L a M a d e l e i n e p e n i t e n t e , r e p o s a n t d a n s u n p a y s a g e . 

P . C o z z a p . i n - f o l . e n t . 

3 . C i m o n e n p r i s o n , n o u r r i d u l a i t d e s a fille, o u l a C h a r i t é 

r o m a i n e , e n d e m i - f i g u r e s . P . C o z z a , f e . p . i n - fo l . e n t . » M . H U B E R , 

op. cit. 

L o H u b e r a g g i u n g e c h e F r a n c e s c o P o i l l y i n c i s e , « d ' a p r è s c e 

m a i t r e », a n c h e l a Tergine che cuce. 

L a f a m i g l i a d e P o i l l y c o m p r e n d e p i ù d i u n d i s e g n a t o r e e a c q u a 

f o r t i s t a : F r a n c e s c o ( 1 6 1 2 - 1 6 9 3 ) , f igl io d i u n o r a f o , v i s s e a R o m a d a l 

1 6 4 9 a l 1 6 5 6 ; i n c i s e m o l t e t a v o l e d i s o g g e t t o s t o r i c o e r i t r a t t i c o n 

l a c o l l a b o r a z i o n e d i s u o f r a t e l l o N i c o l a ( 1 6 2 6 - 1 6 9 6 ) . I f ig l i d i c o s t u i 

G-iov. B a t t . ( 1 6 6 9 - 1 7 2 8 ) e N i c o l a . ( 1 6 7 5 - 1 7 4 7 ) f u r o n o a n c h ' e s s i a c q u a 

f o r t i s t i . 



servare quanto acume egli pose nell'analisi della questione e 

come rettamente vide nell'errore dello Huber ; poiché — è fuor 

di dubbio — uno solo, appunto, è il pittore che risponde al nome 

di Francesco Cozza. 

Tanto lo Huber, però, quanto il De Angelis non conoscono la 

quinta tavola, intitolata Gli Armaiuoli e che è ricca di vario movi

mento e di forza. 

I l Marchese Malaspina di Sannazzaro nel Catalogo di una 

raccolta di stampe antiche (voi. I I , Milano, 1824) ripete, a propo

sito delle stampe, le notizie riportate dal Bartsch Adam. E fu 

appunto il Bartsch, in Le Peintre Graveur, tom. X I X , pag. 79, 

n. 4, che mostrò di conoscere il lavoro del Cozza in t u t t i i parti

colari e quindi di avere potuto osservare a suo agio le cinque 

stampe. Credo, anzi, utile trascrivere il testo del Bartsch, che 

non è di facile consultazione. Sul Cozza dà poche notizie : « Fran

cois Cozza, peintre Calabrois, naquit à Istilie en 1605, et morout 

à Rome en 1682. Il fut un des principaux élèves du Domeniquin. 

I l a grave à l'eau-fort dans un gout approchant de celui de son 

ami Pierre del Po. Nous ne connoissons ici le detail, et nous avons 

sujet de croire, qu'il n 'en a pas fait d'autres. 

1. Le sommeil de l'enfant divin. 

La Vierge assise à droite est occupée à coudre, pendant que 

l'enfant Jesus dort devant elle, couché dans son berceau, et 

' adoré par trois anges qui se voient dans le fond. On lit à la gauche 

d'en bas : Francs. Cozza Inventor sculpsit et pinxit. 

Hauteur : 11 p . lign. Largeur : 8 p. 

2. St. Pierre. 

St. Pierre se repentant d'avoir renié son maitre. Il est assis 

dans un desert au milieu de rochers arides, a les mains jointes 

et les yeux levés vers le ciel. Dans la marge d'en bas on lit : 

Nunc sileat mea lingua — lumina fida suis — F.co Cozza in.r 

excudit 1630. 

Hauteur : 8 p . 2 lign. La marge d'en bas : 3 lign. Largeur : 

6 p . 3 lign. 

3. Ste. Madelaine. 

; Ste. Madelaine penitente dans le désert. Elle prie, les bras 

ouverts, étant assise par terre, au pied d'un rocher . qui s'élève 



à la droite de l'estampe. On lit à la gauche d'en bas : F . Cozza 

f. inv. 1650:, et dans la marge: Praeripit in Scopulis — ante suo. 

Largeur : 8 p . 6 lign. La marge d'en bas : 3 lign. Hauteur : 7p. 

4. Cimon. 

Cimon nourri par sa fille dans la prison. A mi-corp. A gauche, 

a mi-hauteur de l'estampe, est écrit : F . Cozza In. et F . Cai. 

Romae. 

Largeur : I I p . 6 lign. Hauteur : 9 p . 9 lign. 

5. Les Armuriers. 

Plusieurs armuriers occupés à polir des cuirasses sur des 

pierres mises en mouvement par un moulin à eau. Le fond présent 

des collines surmontées d'arbres. On lit à la droite d'en bas : 

F . Cozza inv.r s e t et P . La marge d'en bas contient quat t re dis-

tiques latins : Saxea progenies Parnassi etc. 

Largeur : 16 p. Hauteur : 10 p . La marge d'en bas : 6 lign. ». 

A proposito della stampa rappresentante la Madonna del 

cucito, giova qui richiamare alcune sensate osservazioni da 

Alfredo Petrucci pubblicate in La Gazzetta di Puglia del 4 luglio 

1923 : « La stampa posseduta dal Gabinetto di Roma riproduce 

la composizione nel suo giusto verso, ma la firma alla sua base 

si legge in controparte. Ciò potrebbe dar luogo a varie supposi

zioni e prima di tu t to a quella che il rame sia una copia dell'ori

ginale del Cozza, fatta da un altro incisore : ma l'ipotesi va 

subito scartata, t an to è qui manifesta e compiutamente indivi

duabile la tecnica del Cozza. 

Il Bartsch però descrive la stampa come se apparisse in 

senso del tu t to inverso : « La Vergine seduta a destra è occupata 

a cucire... Si legge in basso : Frane. Cozza ». 

Noi non sappiamo quale esemplare di quest'incisione abbia 

visto il Bartsch : ma, o non conoscendo il dipinto da cui era t ra t ta , 

credette questa con la firma in controparte (ma con la composi

zione per diritto) una copia e suppose l'originale in senso inverso ; 

oppure lo stesso Francesco Cozza incise la lastra copiando il 

suo dipinto come lo vedeva, in modo che alla stampa risultasse 

poi al rovescio, cioè con la Vergine a destra : e questa vide e 

descrisse il Bartsch, senza sapere ch'era all'inverso del dipinto. E 



allora l'esemplare del Gabinetto • delle Stampe non sarebbe che 

una preziosa controprova fatta intenzionalmente dal Cozza stesso 

per avere.davanti agli occhi la riproduzione per diritto del suo 

quadro. 

L'incisione ripete fedelissimamente il dipinto e Francesco 

Cozza deve averla fatta appunto per serbare a se stesso memoria 

della sua opera e per poterla anche divulgare, come era uso di 

quei tempi. Certo il quadro dovette piacere moltissimo,, tanto che, 

secondo lo Huber, Francesco Poilly l'avrebbe inciso a sua volta 

a bulino. Non sappiamo però, poiché non siamo riusciti a vederlo, 

se il rame del grande.intagliatore ; francese sia stato t ra t to dal 

dipinto di Molfetta o dalla replica che se ne vede in Santo Spirito 

a Roma.. -

C'è nella stampa del Cozza, qualcosa di sommario ; ma la 

punta dell'acquafortista, per quanto insidiata dal taglio del 

bulino e dal tocco capillare della punta secca, non poteva otte

nere, com'è facile comprendere, il complicato movimento di 

piani e di accenti cromatici del dipinto. Si potrebbe anche osser

vare che, per la difficoltà propria dell'incisione di tradurre il 

valore tonale dei colori, la figura dell'angelo dalle braccia incro

ciate, viene un po ' troppo in avanti e che certe ombre non hanno 

la profondità necessaria (così, per esempio la grande ombra rossa, 

sotto il gomito della Madonna). Ma tu t to ciò che è disegno, linea-

mento, espressione è conservato in modo mirabile. 

La tecnica della stampa ha, come le altre poche del Cozza, 

un profumo tu t to italiano. E diciamo così, non solo perché essa 

è del genere detto pittoresco che ebbe in.Italia sommi cultori, m a 

perchè vi è fatta larga parte al punteggio, che applicato per la 

prima volta integralmente da Giulio Campagnola sul limitare 

del Cinquecento, doveva poi essere svolto con metodo più rigo

roso dal Leoni agli inizi del Seicento, ancor prima che il Morin 

e il Boulanger l 'adottassero in Francia e quando la grande arte 

del punteggiato inglese, a cui il nostro Bartolozzi conferì eccel

lenza e fama, era di là da venire. : 

L'incisione dei Cozza è tu t t a preparata all'acquaforte, 

ma dopo che il mordente ha scavato il rame, l 'artista vi ritorna 

su col bulino e approfondisce e prolunga, affina e sfuma i tagli, 

avvicinandosi ai punti in luce sulla cui soglia si ferma, per ripren-



dere il modellato a via di .puntini, prima più forti e serrati, poi 

sempre più radi e minuti, fino a disperdersi come in un pulviscolo' 

d'oro nei punti più luminosi. I l taglio e la punta del bulino son 

soccorsi qua e là dallo sfregamento e dal picchierellìo capillare 

della punta secca o corretti e addolciti dall'impiego saliente del 

raschietto e del brunitoio. 

Anche qui il Cozza si rivela (espertissimo », e al suggerimento 

tecnico chiede di potersi piegare sul rame levigato, senza che nep

pure l'ombra del suo cuore ansioso lo appanni, e dirvi le stesse-

parole di poesia, di bontà , di luce, fissate per l 'eternità nella, 

tela di Molletta ». 

Rispondiamo agli interrogativi del Petrucci che molto prò-, 

babilmente il Bartsch avrà avuto sotto gli occhi tu t t i e due i 

rami del Cozza, poiché entrambi' sono visibili nell'Albertina di 

Vienna donde io ho ricavato appunto le riproduzioni che qui 

vedono la luce. 

Ammetto che lo storico tedesco non abbia conosciuto ri

quadro di Molfetta : ma quanto dice il Petrucci non può essere 

confermato per il fatto, ripeto, che il Bartsch non fece che descri

vere la scena che gli si presentava alla vista.nei due rami esistenti 

a Vienna, al piede dei quali (a prova che furono eseguiti in tempi 

diversi) è facile osservare che la firma è accompagnata da diverse 

espressioni. . -

È accettabile l'ipotesi che lo stesso pittore abbia inciso la 

lastra copiando il suo dipinto come lo vedeva in modo che poi 

alla stampa risultasse al rovescio e cioè con la Vergine a destra 

dell'osservatore. 

Il rame del Gabinetto delle Stampe di Roma sarà, evidente

mente, il terzo, dopo quelli di Vienna (il che testimonierebbe l'at

taccamento del pittore a questo soggetto) : e il Cozza lo avrebbe 

eseguito, possiamo dire col Petrucci, «intenzionalmente... per 

avere davanti agli occhi la riproduzione per diritto del suo 

quadro » 1 . 

1 L o s t e s s o P e t r u c c i v i d e b e n e l ' i d e n t i t à d e l s o g g e t t o d e l q u a d r o d i 

M o l f e t t a , c o n q u e l l o d e l l a r e p l i c a e s i s t e n t e i n S a n t o S p i r i t o d i P o m a e 

d e l r a m e d e l G a b i n e t t o d e l l e S t a m p e d e l l a s t e s s a c i t t à . L a p u b b l i c a z i o n e 

d e l l e a c q u e f o r t i d e l l ' « A l b e r t i n a » c o n f e r m a n o a n c o r m e g l i o l a p a r t e -



Esaminiamo brevemente questo gentile miracolo di amore 

materno, al quale nulla toglie la presenza di San Giovanni Bat

t is ta e gli angeli adoranti, che sembrano, anzi, la idealizzazione 

dei pensieri della Vergine e la realtà dei sogni che attraversano 

la mente e il cuore del piccolo addormentato : avremo così occa

sione di rilevare i caratteri della tela di Molfetta. 

La composizione presenta uno schema diagonale, chiuso dalla 

punta delle dita dell'angelo in alto e in basso dal piede della 

Madonna uscente dalla balza della veste, calzato di sandalo. 

Sulle ginocchia, di cui uno è più sollevato dell'altro, poggia u n 

cuscino : su questo si osserva t u t t a pieghe forse una federa : e 

la Vergine la tiene per un lembo stretto t ra il pollice e l'indice 

della mano sinistra, mentre con la destra cuce. La mano è sospesa 

nel vuoto, nell 'atto di tirare la gugliata e il viso, assorto nell'opera 

intrapresa, pur con gli occhi bassi ha un'espressione dolcissima. 

A terra, in un angolo del quadro, s'alza soffice e piegoso un 

altro mucchietto di panni. Ai piedi della Madonna si vede una 

n i t à d e l d i p i n t o d i M o l f e t t a c h e , c o m e è n o t o , d a l S a l v e m i n i è a t t r i 

b u i t o a l T i z i a n o (Saggio della Città di Molfetta, v o i . I I , p a g . 135) j 

d a l D e L u c a , a G i o v . B a t t . S a l v i ; d a l S a l m i , a u n b o l o g n e s e d e l 1600 . 

E c c o q u a n t o n e s c r i v e i l S a l m i i n « A p p u n t i p e r l a S t o r i a d e l l a P i t 

t u r a i n P u g l i a » (L'Arte, a n . X X I I , f a s e . I V - V I ) , p a g . 182 : « G i u n g e 

o p p o r t u n o d i s c o r r e r e , a q u e s t o p u n t o , d i u n b e l q u a d r o n e l l a c a p 

p e l l a P a s s e r i n e l l a c h i e s a s o p r a m e n z i o n a t a d i S a n B e r n a r d i n o a 

M o l f e t t a . L a c a p p e l l a , c h e s p o r g e d a l l a n a v e s i n i s t r a , h a u n a l t a r e 

g r a n d i o s o d i c a r a t t e r e l e c c e s e , t o r m e n t a t o d a c o m p l i c a t i s s i m i r a c e m i 

e d a f e s t o n i i n o g n i s u a p a r t e , e n t r o i l q u a l e s i v e d e u n a s i m p a t i c a 

t e l a ( m . 1,20 p e r 0 ,96) d a a s s e g n a r s i a d u n b o l o g n e s e d e i p r i m i d e l 

S e i c e n t o , i s p i r a t o a n c o r a a t e m i e f o r m e c o r r e g g e s c h e , c o n t e c n i c a 

b e n s ì d e l t u t t o d i v e r s a . I l d i p i n t o r a f f i g u r a l a M a d o n n a i n a t t o d i 

c u c i r e m e n t r e i l P u t t o d o r m e i n u n g i a c i g l i o v e g l i a t o d a S a n G i o v a n 

n i n o , d a u n A n g e l o a d o r a n t e e d a u n a l t r o c h e s u o n a i l t i m p a n o . 

S o l i d o è i l d i s e g n o è a s s a i c a r a t t e r i s t i c o p e l c o l o r i t o c h i a r o e p e r 

q u e l p e n n e l l a r e t r i t o e a n g o l o s o a s p e z z e t t a t u r e , q u a s i c h e l e v e s t i 

f o s s e r o d i c a r t a ». 

R i c o r d a i n o l t r e c h e u n a r e p l i c a p i ù t a r d a e c o n l i e v e v a r i a n t e 

n e l p a e s a g g i o , s i c o n s e r v a n e l l a q u a d r e r i a d e l l ' O s p e d a l e d i S a n t o 

S p i r i t o i n R o m a . 



F R A N C E S C O C O Z Z A - I l p e n t i m e n t o d i S . P i e t r o — Gl i a r m a i u o l i 

(DALL' Albertina, di Vienna) 



F R A N C E S C O C O Z Z A - L a M a d d a l e n a n e l d e s e r t o — Ci .mone n u t r i t o d a l l a figlia 

{Dall' Albertina di Vienna) 



culla, rozza e pesante, col fondo a semibotte e senza arcioni, 

adat ta ad essere dondolata da un leggero moto del piede — e pare 

che proprio da poco la madre abbia impresso l'ultima lieve spinta 

amorosa. Sotto il corpo del bambino biancheggia un piccolo 

lenzuolo, gettato un po' di traverso. Il bambino dorme con at

teggiamenti pieni di grande naturalezza e di mirabile grazia : 

a un certo punto egli col piede sinistro si è appoggiato alla culla 

e si è t irato in su fino a potere adagiare la testa sull'orlo superiore. 

E per non sentire la rigidità del legno, si fa cuscino del braccio 

ripiegato sotto la nuca. L'altra mano è abbandonata sul petto, 

che pare la sollevi — tanto apparisce morbida e lieve — nel 

movimento alterno del respiro. 

S'indovina che lo sguardo della madre, mentre è at tento 

all'ago, si volge di tanto in tanto al piccino : dal che nasce, anche, 

quel senso dolcissimo d'intimità raccolta, affettuosa, intensa di 

comunione soave t ra la madre che veglia e il figlio che dorme 

sereno, lieto di quella vigile cura materna a lui rivolta pur nel 

tempo dell'abbandono e del riposo. Poema di amore operoso 

della donna, intuito e reso con immediatezza di vita e di espres

sione dalla luce che modella, distanzia e colora l'ambiente ; 

poema di verità umana che l 'arte qui nobilita nella commossa 

bellezza dei colori e che il Cozza avrà forse ammirato nella sua 

famiglia di Stilo, prima che il desiderio di un più vasto respiro 

gli avesse fatto lasciare i declivi mormoranti di querci e di ulivi 

del suo paese. 

A destra del bambino il piccolo San Giovanni osserva il 

sonno del suo compagno di giuochi : e ne gode : e il godimento 

traluce in sorriso, mentre le mani, congiunte sul petto, manife

stano che egli prega per lui. Due Angeli — uno é in ginocchio 

t ra San Giovanni e la Vergine ; l 'altro, in piedi, quasi dietro le 

spalle della Madonna — osservano anch'essi il sonno del Bam

bino e pregano : il primo con le mani incrociate sul petto ; l'al

t ro con le mani congiunte nell'angolo a destra del quadro, dove 

spiccano con una bianchezza di giglio e finiscono l'asse della 

composizione. Questa è resa più manifesta dal disporsi delle 

teste che nel tempo stesso, considerate nella spazialità, formano 

come una corona. 



Il Salvemini che non osservò bene il quadro (ed evidente

mente non conosceva le incisioni che lo riproducono), credette 

di vedere nel gesto dell'angelo una mano che suonasse il t impano: 

il che male si accordava, invero, anche per le possibilità di suono 

dello strumento, col sonno del bambino e col senso di raccolta 

quiete che deriva dalle preghiere degli altri angeli e dalla premu

rosa attenzione con cui tu t t i vegliano il piccolo che dorme. 

Nell'incisione, del resto, apparisce chiaramente che le mani 

dell'angelo sono accostate coi polpastrelli, che si sfiorano nel gesto 

naturale della preghiera. 

La scena rappresenta un interno. A traverso una finestra 

aperta, in lontananza, verdeggia in mezzo a grandi alberi stormenti 

una fresca e lieta campagna : nel verde biancheggia una casetta 

dal te t to a doppio spiovente. La testa dell'angelo inginocchiato 

s'inquadra appunto nel vano della finestra ed esso è meraviglioso 

di tono : la sua figura ha t inte temperate per dare risalto ai colori 

chiari della Vergine, la quale se ha cilestrino il manto, ha però 

bianca la gonna e bianco il velo del capo. L'ala destra dell'angelo 

che sta in piedi limita parte della campagna e insieme con la 

testa dell'altro rompe la linea orizzontale che nascerebbe se il 

davanzale si scorgesse libero e intero. Spicca la testa della Ver

gine nei toni del suo velo bianco madraperlaceo, su quelli degli 

angeli e delle loro ali ; s'intagliano le ali l 'una su l 'altra nella 

degradazione dei chiaroscuri ; viva, infine, è la testa di San Gio

vanni che campeggia tu t to lo scorcio in ombre sull'ala bianci-

cante dell'angelo. 

L'effetto pittorico è di una delicatezza gradevole e indimen

ticabile : si alternano i chiari e gli scuri che la luce suscita, posan

dosi sulle stoffe ripiegate mollemente in piani molteplici, mossi 

e brevi — come nelle stoffe di seta — e sulle forme prodigiosa

mente rilevate, con un degradare lieve : la gran luce folgora 

nell'aperta campagna ; ma qui giunge pacata e serena, quasi 

di riflesso, senza forti t inte e contrasti balzanti, quasi a signifi

cazione coloristica della vaga scena in cui la madre prepara i 

lini per il suo bambino. 

I toni gialli grigi rosei delle carni, il carminio delle labbra si 

velano qua e là di ombre trasparentissime : e da per tu t to noti 



il contrasto degli azzurri che dalla tunica dell'angelo passano, 

in leggeri sbattimenti, sul manto della Vergine pieno di naturali 

ondulazioni ; scivolano lungo le sue spalle e le ginocchia e om

breggiano a pena, sfumate, il lenzuolo, così da sembrare t inte 

di cielo che, a poco a poco, da un fondo intenso schiariscano e 

si perdano in regioni in cui restano come dilavate dall'irrompente 

luce solare. 

Questa si riflette, specialmente, sulle ginocchia della Vergine : 

là dove biancheggia il candido lino che dev'essere cucito e donde 

si muove, lieve e bianca, la mano. Lo stesso filo della gugliata 

splende, teso nella luce, simile a una sottilissima striscia di ar

gento di un fulgore più intenso della stessa luce. 

La composizione, il soggetto del quadro è tale —- così come 

è portato in primo piano — che nulla manca alla sua compiuta 

unità. Perfino l'ammirazione delle figure del fondo è legata al 

motivo centrale che è un po' il sonno del bambino, un po' il lavoro 

della Vergine sulla cui serena fronte passa l'alito della felicità 

e della pace concessa da quel sonno divino. 

Respiro d'intima vita materna ; attesa, dalla Vergine dedi

cata a un'occupazione che non esclude il pensiero del suo piccino, 

anzi di esso vive e si allieta con interiore dolcezza pensosa. 

Certo Francesco Cozza, sebbene universalmente ricordato 

quale discepolo del Domenichino, non ha rinunciato mai ad alcune 

tendenze acquistate per opera propria più che ereditate dallo 

insegnamento del Maestro, dalla pratica e dallo studio dei grandi 

pittori contemporanei e della Rinascenza che egli, lasciata Roma, 

aveva intensamente osservati e studiati. 

Ci è noto che in modo particolare amò ritrarre dal Correggio, 

al quale, guardando la Madonna del cucito, noi possiamo agevol

mente risalire, sia pure a traverso il Domenichino. 

E, per talune forme, non é difficile ravvisare in lui una certa 

reminiscenza vinciana. 

Questa Madonna, comunque, negli effetti di luce che la 

rendono così luminosa, nella nitida grazia dei colori, nella viva

cità degli scorci, nella costruzione un po' leonardesca (alquanto 

rigonfia alla sommità) delle teste infantili, ci richiama non sol

tanto alla sapienza e alla nota esperienza del Cozza nelle tecniche 



dei diversi artisti , ma ad una felicissima fusione, in una mira

bile sintesi creativa, di t u t t i questi elementi, nessuno dei quali 

nuoce all 'unità del quadro e — quel che più importa •— alla sua 

interiorità artistica. 

Il Cozza non è un ripetitore del Domenichino : egli ha stu

diato ciò che di meglio la scuola romana e i più celebrati maestri 

hanno prodotto : e sa prenderne per i suoi colori, per gli effetti 

di luce, per la disposizione delle sue figure e per l'insieme e lo 

spirito onde ci si si presentano, qualità sue personali, evidenti ed 

inconfondibili. 

La tela ha le dimensioni di un metro per ot tanta centimetri 

e non porta il nome dell 'autore che invece è posto, quasi per 

esteso, nelle acqueforti e in più di un quadro 1 . 

Il viso della Vergine è pieno di una umanità consapevole 

della sua intima essenza divina, come si può facilmente notare 

per lo più nelle Madonne di Raffaello, alle quali il peso della 

maternità non toglie la luce e la presenza del mistero. 

Forse, t ra le opere del Cozza, è questa composizione quella 

che meglio fa spiccare le sue particolari qualità di pittore che, 

come abbiamo detto, vanno oltre quelle del suo Maestro e ne 

dimostrano l 'arte non soltanto originale nell'invenzione, ma 

capace di fare sue tendenze varie, unificandole in un composto 

respiro di bellezza e di grazia nobilmente sentite e significate 

con morbidezza di luce e di colori. 

Il rame non ha data. In basso si legge soltanto : Franc.s 

Cozza Inventar, sculpsit et pinxit. 

Nell'inventario, eseguito dopo la morte del pittore, si trova 

menzione di Una Madonna di 3 palmi con il putto dormiente, con 

cornice nera rabescata d'oro, di mano del d[etto] Francesco Cozza. 

Passiamo ora a descrivere le altre acqueforti. 

1 A t i t o l o d i c u r i o s i t à , n e l q u a d r o d i S. G i u s e p p e a S. A n d r e a 

d e l l e F r a t t e i l C o z z a o t t e n n e i l s u o s e g n o , s e r v e n d o s i d e l l e t e n a g l i e 

c h e u n o d e i d u e p u t t i a d e s t r a t i e n e f r a l e m a n i . I n Agar nel deserto 

n e l M u s e o d i C o p e n h a g h e n i l n o m e d e l p i t t o r e si v e d e s u l l e r a d i c i 

d e l l ' a l b e r o s u l q u a l e s t a l ' a n g e l o : F . COZZA, 1664 . 



Il pentimento di S. Pietro è la seconda di quelle ricordate 

dal Bariseli. I l santo è seduto in un luogo solitario, in mezzo a 

rocce brulle, con le mani giunte e gli occhi sollevati verso il cielo. 

Ha la data del 1630. 

Luigi De Angelis 1 giudica questa tavola «pezzo di un'ese

cuzione facile, e di un buon disegno ». I panneggiamenti scendono 

con naturale abbandono t ra ombreggiature e luci, che mettono 

fortemente in rilievo la persona dell'Apostolo, alla quale dà evi

denza, a destra dell'osservatore, un'al ta elevazione fosca e spoglia 

di ogni vegetazione. A sinistra i monti, invasi dalla luce del sole, 

sono qua e là interrotti da leggere sfumature di ombra ; ma, più 

che le ombre, sono le varie tonalità di luce quelle che danno risalto 

al paesaggio nella successione dei poggi. Qualche cesto di digitale 

basso apre dinanzi ai piedi del Santo le foglie larghe e grasse : 

la luce bat te violenta e alta da destra, invade lo spazio dove 

S. Pietro allunga la gamba sinistra ed è interrotta in primo piano 

da un t ra t to erboso di ombra. 

Tutto par che si accordi con lo stato di animo del pentito : 

i monti, solitari e attoniti , che lo chiudono come in una bassura — 

in cui lo spirito deve sentirsi come soffocato — inducono sponta

neamente l'Apostolo a sollevare gli occhi al cielo (e ricorre, spon

taneo, il versetto del Salmista : « Levavi oculos meos in montes 

unde veniet auxilium mihi ») : le scarse erbe, i contrasti della 

luce, il silenzio del luogo ! La figura grandeggia in rilievo statuario, 

e non le nuoce la posizione seduta, che la gamba sinistra sembra 

stia per darle un movimento di ascesa, mentre le mani giunte 

disperatamente e lo sguardo esprimono ardore di cielo. La bocca, 

leggermente aperta, ha pronunciato già, da poco, parole di dolore ; 

e l'occhio, meravigliato, guarda al monte che getta l'ombra sul

l 'erbetta e le grosse foglie del primo piano, come se non l'eco 

abbia ripetuto le angosciose espressioni di Pietro, ma la bocca 

dolente del maestro rinnegato : e ne tremino, con uno stupore 

profondo, i monti selvaggi. 

Anche di questo soggetto il Cozza si compiacque e lo ripetè 

1 L . D E A N G E L I S , op. cit., t o m o I X . 



ad olio, come si ha dall 'inventario redatto dopo la sua morte : 

« Un S. Pietro piangente, piccolo, senza cornice, mano del d[ettoj». 

Si leggono nel margine inferiore queste parole : Nunc sileat 

mea lingua suis modo perfida verbis. Non sileant lacrimae lumina 

fida suis. F.co Cozza inv.r excudit 1630. 

La Maddalena penitente è anche in un deserto. Essa prega 

con le braccia aperte, stesa per terra ai piedi di una roccia che 

s'inalza a destra. La stampa risale al 1650. 

Qui la scena è più mossa e il senso pittorico messo in maggior 

evidenza. La santa è in primo piano, semisdraiata e quasi nuda : 

ha un manto che le copre le spalle ed è t ra t tenuto dalle braccia, 

aperte in un at to di desolazione ispirato dalla contemplazione 

di un teschio posto per terra e di una rozza croce conficcata nel 

suolo dietro quel teschio. La parte del manto che scende in lun

ghe pieghe dal braccio destro si ravvolge intorno ai fianchi in 

morbide volute, ma lascia scoperte le gambe e tu t to il busto : 

sul petto scendono, lungo il solco dei seni sostenuti e ben dise -

gnati, i capelli in due rivoletti crespi, mentre il maggior volume 

cade dietro là testa, leggermente inclinata sulla spalla destra. 

La composizione ha schema diagonale, con un moto leggermente 

rotatorio, accentuato dalla curva del braccio sinistro e dalla 

roccia che s'inalza verso il cielo, variata da rami nodosi e da leg

geri arbusti fioriti, le cui foglie splendono come laminette d'ar

gento. I l piede destro, allungandosi nel piano al di là della croce, 

continua la linea diagonale, e la prolunga anche la striscia di 

erbe e di fiori che segue parallela la gamba e tocca quasi l'angolo 

estremo del quadro. Nel centro della scena si eleva una collina 

rocciosa che sulla vetta frondeggia di folti alberi, mentre i fianchi 

precipitano al piano spogli di vegetazione e inondati di luce. 

A sinistra, sullo sfondo, la scena si slarga e si prolunga nel molle 

ondeggiamento di un declivio, qua e là variato di alberi, di rocce 

isolate, di frequenti ombre. 

Giova a dare risalto al bel corpo l 'ombra che si addensa sotto 

l'albero uscente dalla roccia, dietro le spalle della Maddalena, 

e la zona oscura di basse rocce che si osservano t ra costei e le 

pareti sfolgoranti della collina. E questo effetto hanno anche. 



nell'angolo a destra, le erbe e i t r a t t i opachi che t ra quelle nereg

giano : si origina, in tale modo, u n sapiente giuoco di luci e di 

ombre che mentre rende la chiarità dell'ora meridiana, non toglie 

evidenza al paesaggio, appiattendolo nella luce solare, e non 

diminuisce l'effetto delle membra di Maria Maddalena. 

Il viso della penitente non esprime dolore, come quello di 

S. Pietro ; ma l 'attonito senso di smarrimento che lo sorprende 

nella contemplazione del teschio in cui è rapito con una profonda 

penetrazione di t u t t a l 'anima nel mistero della morte e quindi 

di ogni umana bellezza. Ben rivela lo stato d'animo il desolato 

gesto di vanità e d'inutilità che le palme aperte significano : 

amori, giovinezza, piaceri, tu t to è un labile sogno che ha la vita 

di un att imo. Di vero, di assoluto non esiste che la morte e la 

luce della redenzione : certezza che sembra risplendere sulla 

fronte della giovane donna, le cui palpebre abbassate la mettono 

in intima comunione con la vita ultraterrena che diffonde nel 

dolore di lei una pacata e serena mestizia. 

La stampa porta il nome dell'Autore e la data : « F . Cozza 

f. inv. 1650 ». E nel margine : Praeripit in scopulis caelestem 

Magdala Pornim Quam Deus in signo vexerat ante suo. 

Cimone nutri to dalla Hglia nel carcere. È senza data. 

Magnifica composizione che avvolge i due personaggi in 

un cerchio suggestivo e ricco di amore, al quale nessun parti

colare, inutile o fuori di posto, toglie efficacia e senso d'intimità. 

Detto cerchio è iniziato dalla donna col gesto della delicata mano 

sinistra che accosta al suo petto la curva ansiosa persona del 

padre ; è continuato e concluso anche dalla mano sinistra di costui 

che alla vita della figlia disperatamente si aggrappa, sospinto 

dalla fame e dal terrore della morte. 

Il soggetto era tri to ai tempi del Cozza : ma egli riesce a 

infondere alle linee del quadro una potente drammaticità, che 

nella sobrietà dei mezzi espressivi è piena di fascino e di bellezza. 

Tut t i e due i personaggi sono rivolti a sinistra : e tu t t i e 

due fissano un medesimo punto. Ma guardate quale diversità 

in quello sguardo. Gli occhi della giovane madre ci si presentano 

sbarrati dal terrore, immobili, pieni di una luce folle : sono 



invece sprofondati nelle orbite, sotto la fronte, solcata da fitte 

rughe, quelli del padre. Si è levato un improvviso rumore ? Si 

avvicina un passo sospetto? È , forse, l'ora in cui la porta della 

prigione si apre ? Questo tumulto di pensieri e di paure tu lo 

leggi, chiaramente, nello sguardo della donna, ma anche nelle 

linee del viso che si contrae dal mento alla bocca, nell'insieme delle 

curve che il complesso delle vesti non nasconde e dalle quali 

indoviniamo a un tempo il desiderio di sollevarsi combattuto 

da quello di restare, onde deriva alla persona un che di elastico 

e di balzante da sopra lo sgabello, affermato dalla sicurezza della 

mano che offre meglio la mammella e dal gesto del padre che, 

dominato da un cupo ardore, par che trat tenga la figlia, at tana

gliandola per la cintola. 

Là luce cala giù dalla finestra spalancata, nella quale s'in

taglia, contro un-mareggiare di nuvole, una grata di ferro; e 

investe i due personaggi, infoscandosi appunto negli occhi neri 

della giovane, oscurandosi completamente in quelli del vecchio. 

Costui, che è t ra t tenuto da una catena fissata nel muro (la leg

gera inclinazione di essa ci fa capire che è stretta intorno a una 

gamba del condannato), non mostra nel suo atteggiamento che 

l'irrompere dell'animalità più cupa e terribile: brama di vivere 

e terrore di chi può interrompere quel filo di speranza che l 'atto 

della figlia, naturalmente atterrita, ma consapevole del suo 

amore, gli offre. Certamente egli si era abbandonato sul pavi

mento, quando la donna, esuberante di giovinezza e di forme, 

giunge nel carcere : un impulso di volontà, un indomito anelito 

alla vita lo fece sollevare sui ginocchi : forse, lo aiutò anche la 

mano della figlia, rimasta poi sulla spalla di destra di lui, a sor

reggerlo, ad accostarlo, a rendere più palpitante d'intimo amore 

quel vincolo che le linee tracciate dall'acquafortista — come ho 

già detto — hanno disegnato come in un vortice pauroso e tenero 

a un tempo ! 

La stampa ha il nome dell'Autore : « F . Cozza inv. et F . 

Cai. Romae ». 

Gli Armaiuoli : sono occupati a pulire alcune corazze su 

pietre molari messe in moto da un mulino ad acqua. La scena è 
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tagliata da una linea di colline boscose che declinano da sinistra 

verso destra, interrotte da gole più o meno profonde. Non ha 

data. 

Nove figure sono sparse o sapientemente aggruppate in 

primo piano. Nell'angolo a destra due puttini giuocano con un 

elmo : e ricordano un po ' quelli che si osservano nel quadro di 

S. Giuseppe a Sant'Andrea delle Fra t te , intenti a giuocare con le 

tenaglie del Santo 1 . 

Tra le acquaforti del Cozza è quella che offre maggiore svi

luppo d'insieme e ricchezza di movimento. Notate come il senso 

della spazialità è accortamente messo in evidenza nel gruppo dei 

primi tre personaggi a sinistra, in quel degradare delle linee che 

a un tempo li distanziano e li tengono vicini. Si può, anzi, dire 

che segnano una linea spezzata la quale, partendo dalla mezza 

figura a sinistra (questa e l'aggirarsi della collina danno maggiore 

ampiezza al quadro), giunge alla figura seduta sotto la grotta ; 

risale in primo piano con quella che raccoglie da terra alcuni 

schinieri ; tocca il punto più avanzato con il personaggio che 

volge il dorso all'osservatore appoggiandosi ad un alto bastone, a 

cui par si raccordino tu t t e le figure ; rientra con quella seduta 

che indica all'altra chinata dove debba trasportare gli schinieri ; 

si approfondisce ancora, discendendo fino alla terza del gruppo 

di destra per poi risalire un'altra volta in primo piano con l'ul

t ima, curva sotto il peso di ,a l t re corazze. Come abbiamo accen

nato, due putt i , da questa parte, chiudono la scena : e sono, 

anch'essi, r ispettivamente in piani diversi e in forte movimento ; 

poiché quello di sinistra che sembra giunto in quell 'att imo (segue 

ancora col piede destro il ritmo del cammino e ha l'ali spiegate), 

vuole calcare sul capo dell'altro un elmo : cosa a cui il secondo 

(seduto, ma per la vivacità dell 'atto di ribellione, scomposto 

nel piccolo corpo fremente) vuole opporsi, allontanando l'arnese 

con le braccia levate. 

Anche il paesaggio ubbidisce a questo senso di varietà : 

la montagna, infatti, discende da sinistra a destra ; e si presenta 

1 Si r i c o r d i n o , a q u e s t o p r o p o s i t o , i p u t t i c h e n e l l a p a l a d i B r e r a 

v o g l i o n o m e t t e r s i i n t e s t a l a m i t r a d e l S a n t o . 



rotta in quattro scoscendimenti, uno dei quali, profondo, serve 

a dare alla scena un più vasto respiro. Più che un bosco, abbiamo 

macchie t ra le quali emergono qua e là, sulle cime, o tronchi 

spogli di rami o alberi fronzuti intagliati nell'aria sbiancata da 

nuvole chiare che scendono fin sopra la pianura e lasciano in 

alto a destra un solo lembo di azzurro. 

Le figure sono t r a t t a t e con un realismo evidente : nel quale 

disegno e luce diventano elementi costruttori del giuoco anato

mico che non ha fine a se stesso ; ma serve ai raggruppamenti, 

ai legami, ai raccordi dei singoli gruppi o delle particolari figure 

che non si disinteressano di quello che è il comune lavoro, anche 

se questo necessariamente li divide in gruppi, idealmente legati 

all'alta figura posta al centro, che par diriga e sorvegli il lavoro 

operoso di tu t t i . 

Le vesti non presentano inutili svolazzi o attorcigliamenti 

ingiustificati. Si eccettui soltanto l'operaio che si è abbassato 

d'impeto per raccogliere i gambali, la cui sopraveste per conse

guenza subisce un ondeggiamento naturale e spontaneo. Asse

condano i passi anche le pieghe dell'altro operaio che accanto 

ai put t i si avanza verso il Centro, curvo sotto il peso delle armi. 

I l bianco dell'aria discende dal riflesso delle nuvole con un 

senso di pacatezza serena, mettendo in evidenza ogni personaggio, 

disegnando le rocce, brillando sulle foglie, facendo risaltare i 

muscoli delle braccia, i forti corpi michelangioleschi, ma senza 

sforzature ed esagerazioni fuor di luogo. 

Nemmeno questa tavola ha data. Mostra però il nome del

l'Autore : « F . Cozza inv. set. et P . ». Nel margine inferiore si 

leggono inoltre quat t ro distici latini : 

Saxea Progenies Parnassi e culmine nata 

ferrea in Aetnaeis Montibus esse cupit : 

Sed quam Deucalion in lucem t ruxi t ab Unda 

Ipse Promethaeo destruit Igne civis. 

Huic Galeae, Clipei, Gladij nune Ferrea nobis 

Saxea quae fuerunt Viscera ferre jubent. 

Attamen in ferrum quae mox obduruit Aetas, 

In lapidem rediit contumulata suum. 



Gli Armaiuoli ci ricordano nella costruzione e in parte nel 

soggetto gli affreschi del palazzo Pamphili di Valmontone e il 

paesaggio di « Agar nel deserto ». 

In « Agar » dello Stilese — come nel Poussin degli ultimi 

anni — il paesaggio prevale sul soggetto, onde le figure Agar, 

Ismaele, l'Angelo — pur avendo, in verità, un notevole svi

luppo — non sono che macchiette in relazione all'insieme. 

Ma, forse, il quadro del Cozza, per il modo come nel se

colo X V I I era t ra t t a to il paesaggio, può essere paragonato a 

qualche lavoro di Gaspare D u g h e t 1 e, in modo particolare, di 

Claudio di Lorena. Anche nel Cozza riscontri solennità grandiosa 

e una costruzione capace di t rasportar t i con la fantasia in una 

regione come di sogno, lontana, che diresti at tenda o ricordi, nella 

sua misteriosa solitudine, eventi superumani. Vero è che nel 

Cozza gli accordi sono meno forti che nel Dughet e i fenomeni 

luminosi nonché la serena amenità della campagna acquistano 

un fascino più mite e tranquillo : bene si associano insieme quindi 

l'umile dolore di Agar e l'apparizione improvvisa dell'angelo 

così leggermente sospeso, sulle grandi ali aperte, nell'aria ; 

l 'umano e il divino, che hanno entrambi rispondenza compiuta 

nell'ansia delle cose pervase da brividi, si sfiorano nell 'attonita 

meraviglia degli alberi giganteschi, nel senso dell'arcano che 

corre t ra il cielo e la terra, in attesa che il miracolo si compia 

e l 'acqua mormori e brilli. 

Degli affreschi del palazzo Pamphili di Valmontone si è 

occupata molto egregiamente la Lopresti in Pinacoteca. Qui ne 

riprendiamo in esame qualche scena per metterla in relazione 

con gli Armaiuoli e rilevarne i caratteri di somiglianza. 

Come si può ricavare dall 'inventario dei quadri, degli studi 

e in generale dei lavori lasciati incompleti, Francesco Cozza si 

compiacque di alcuni soggetti e li t ra t tò , spesso, più di una volta. 

Della Madonna del Cucito, infatti, abbiamo tre rami e due quadri 

ad olio, anche se uno di questi ultimi con qualche variante. E 

nell'inventario leggiamo : « Una Madonna di 3 palmi con il put to 

dormiente con cornice nera rabescata d'oro, mano del d[etto] ». 

1 V e d i q u e l l o d e l M u s e o d e l l ' I m p e r a t o r e F e d e r i c o a B e r l i n o . 



Anche il rame rappresentante S. Pietro ha riscontro nel

l'inventario in «Un S. Pietro piangente in testa, piccolo, senza 

cornice, mano del d[etto].». 

E così gli affreschi di Valmontone si riaffacciano nell'inven

tario in « Una fucina di Vulcano rifatta bislongo, piccolissimo, 

non finito, mano del d[etto].». 

Rivediamo la Maddalena nel deserto svilupparsi in propor

zioni di quadro, come ricaviamo dall'inventario : « Una Madda

lena nel deserto in tela da testa senza cornice ». 

Qui cade opportuno rilevare infine che l ' inventario fa men

zione anche di un altro rame di cui non si ha migliore notizia: 

« Un rame di due palmi e uno di quattro di storia de Abramo e 

Abimelech, quadrato, non finito, di mano del d[etto] ». 

Agli affreschi del soffitto del Palazzo Panphili di Valmontone 

fu chiamato quando già da dieci anni aveva terminato la pala 

con la Madonna del Cucito. Prima di lui vi avevano lavorato 

il Preti e il Mola, contro il quale F . Cozza ebbe uno scatto di 

risentimento, quando sentì menomare la reputazione del suo 

conterraneo 1 . 

La lettera nella quale Mattia Preti riferisce tale fatto per

mette di assegnare le decorazioni del Cozza a un tempo anteriore 

all'anno 1661. Il p i t t o re aveva cinquanta anni. 

«Alle sue immaginazioni, scrive Lucia Lopresti nell'op. cit., 

egli ha preparato uno spazio profondissimo, poggiato solidamente 

1 E c c o q u e l l o c h e n e s c r i v e l o s t e s s o P r e t i a d o n A n t o n i o Ruf fo 

p r i n c i p e d e l l a S c a l e t t a n e l 1 6 6 5 d a M a l t a : « D e l t i n u o v i P i t t o r i c h e 

m i s i d i c e g i o v a n i i l M o l a q u e s t o p e r u n a m e z a figura o p e z e t t o p i c 

c o l o n o n l o t i n g e d i m a l g u s t o m e n t r e s e g u i t a i l G u e r c i n o , e q u a n d o 

10 fu i i n R o m a g i à 4 a n n i i l P r i n c i p e P a n p h i l i i n V a l m o n t o n e s u o 

l u o c o à f a t t o u n b e l l i s s i m o p a l a z o e f a t t o l o d i p i n g e r e d a l l i m i g l i o r i 

P i t t o r i f ece b u t t a r e a t e r r a u n a o p e r a d e l s u d e t t o M o l a a c c i ò i o l a 

f a ce s s i c o m e f ec i c o n m o l t o s o d i s f a t t o n e d i t u t i e d i q u e s t o s e n e d o l s e 

11 M o l a e d i m a n d a t o a d u n n o s t r o p i t t o r e c h e a n c h e e s s o a v e v a 

d i p i n t o n e l m e d e s i m o P a l a z z o c h i a m a t o F r a n c e s c o C o z a C a l a b r e s e 

l i d i s s e c h e s i q u e t a s s e r o t u t i c h e v a l e v a p i ù u n p i e d e d i q u e l l o c h e 

i o a v e v o f a t t o c h e q u a n t o s i e r a f a t t o d a l l i a l t r i ». 

M a d e l l a v e r t e n z a n o n s i c o n o s c o n o b e n e l e c a u s e . 



ai cornicioni delle pareti. Non illusionismo questa supposizione 

di una sala il cui soffitto coincida col suolo di un paesaggio sil

vestre che sfonda sul cielo. Si conforma alle regole della più. 

schietta verisimiglianza : ed ha svolto il problema decorativo 

ispirandosi a quei larghissimi brani di paese aperto, che, senza 

pretesti, occupano gli spicchi dell'abside in Sant'Andrea della 

Valle. Composizione riposata, uno studio di chiarezza che pare 

alimentarsi della scelta della luce e dei colori che sono il carattere 

e il merito di questa volta. Ogni figura, ogni azione sorge tersa 

nell'aria, che, senza mollezza, inclina al crepuscolo. Su di essa 

incupisce, dettagliandosi, la fronda dei lecci e quercie che Gaspare 

Poussin non avrebbe ricusati : di sostanza come ferrigna e di 

u n disegno improntato a quel ritmo profondamente classico che 

ingenera talvolta, per troppo studio di elezione, un senso di natu

ralezza desolata. Sotto quegli alberi e in abitazioni ciclopiche, 

fatica armoniosamente una razza di armaioli e di artisti model

la t i sugli ideali di una tradizione accademica precisa ma non 

stanca ; usata anzi con tu t t a l'energia di una mano cosciente e 

fervorosa. Questa mano non è cambiata : i fremiti, le modula

zioni di corrente marina che nei piegami la denunziano sempre 

con tanta facilità, seguono a increspare le tuniche e i mantelli, 

m a paion sottomesse e racchiuse in certi limiti di squadro monu

mentale che distinguono le forme : come può vedersi, ad esempio 

nel braccio sinistro del cesellatore o in quello, levato a martel

lare, del fabbro seduto a destra, e nella vasta schiena di eroe che 

si panneggia contro la ruota della mola. Dovunque poi l 'arti

ficio dei sottinsù si esprime con accenti di un'onestà e di una 

purezza arcaiche : l'incudine e la corazza che si sta foggiando si 

configurano secondo un disegno che non usa la prospettiva come 

un mezzo, ma la ricerca come un fine. E che dire dell'allinearsi 

in profondità degli scudi concavi e abbacinanti, pretesto a un 

gioco ottico che da secoli, crediamo, non interessava più nes

suno ? ». 

Di queste scene quella che riproduce, possiamo dire, l'acqua

forte degli Armaiuoli di Vienna è la figurazione della lucidatura 

delle armi contro la mola e che, incominciando da sinistra, ci 

si presenta rovesciata rispetto al rame : e cioè prima i due pu t t i 



e poi, gradatamente, l'uomo curvato sotto il peso delle corazze,, 

il personaggio di cui la Lopresti scrive, « vasta schiena di eroe che 

si panneggia contro la ruota della mola » e finalmente l'operaio 

che raccoglie da terra alcuni schinieri. Qualche differenza si 

trova sullo sfondo, che nell'acquaforte è più ricco e denso di al

beri ombrosi e di verde, più aspro e vario di rocce. Ma la defini

zione è identica, al punto che il rame sembra lo studio delle p i t 

ture di Valmontone. 

Queste che abbiamo fedelmente descritte sono le acquaforti 

di Francesco Cozza. Esse rivelano un aspetto nuovo della sua 

molteplice att ività durante il periodo migliore della sua vita. 

Dico migliore, poiché va dal venticinquesimo anno della sua 

età al quarantacinquesimo, quando non gli mancava la bene

volenza del maestro, il Domenichino, l 'amore dell'amatissima 

Francesca Faggioli e poi le lucrose commissioni che gli dettero 

il benessere, l'ammirazione degli amici e la generale stima i n 

cui erano tenuti i suoi giudizi. 

Scrive il Pasco l i 1 : « Era piccolo di corpo, magro assai anche 

di faccia pallida, e smorta con larga fronte ; occhi bianchi, naso 

un pochetto schiacciato, e capelli canuti, e stesi. Vestiva civil

mente, e quasi sempre di nero, e stava sulla biancheria piucché 

in altra cosa. Parlava bene, ma alquanto prolisso particolarmente 

nella mentovata conversazione, che si faceva in casa di Carlo 

Ces i 2 . Ed intendendo assai di prospettiva, e studiato avendo da 

1 1 . L . PASCOLI, op. cit. 
2 L o s t e s s o P a s c o l i p r e c i s a : « M a a v e n d o a p o c o a p o c o ( C a r l o 

Ces i ) p e r v a r i e c a g i o n i a l l e n t a t o i l l a v o r a r e s ' a n d a v a d i v e r t e n d o c o l l a 

l e t t u r a p i ù s p e s s o c h e n o n s o l e v a , e d o l t r e i d i v e r t i m e n t i d e l l e s o -

v r a d e t t e p i t t o r e s c h e a c c a d e m i e , c h e n e l l o s t u d i o il g i o r n o d o p o 

p r a n z o f a c e v a , a v e v a a n c h e i n c a s a i n t r o d o t t a u n a b e l l a c o n v e r s a 

z i o n e d a d i v e r t i r s i d i n o t t e . I n t e r v e n i v a v i F r a n c e s c o C o z z a , c o g l i a l t r i 

d a n o i n e l l a v i t a d i l u i n o m i n a t i , e v ' i n t e r v e n i v a n o a r c h i t e t t i , e 

s c u l t o r i d i p r i m o g r a d o , e p e r s o n e i n t e n d e n t i , e d e r u d i t e i n q u a l u n 

q u e a l t r o g e n e r e . N é f i n i v a s e n z a c o n t r a s t i , e g a r e l e t t e r a r i e p e r 

l ' o n e s t e c r i t i c h e , c h e v i s i f a c e v a n o , n é d ' i v i q u a s i m a i p a r t i v a n o s e n z a 

c o n c i l i a r g l i a n i m i c o n c a n t i , e s u o n i , c o n r i n f r e s c h i , e c e n e , o c o n a l t r e 

d e c e n t i a l l e g r e z z e s e c o n d o c h e n e l l a s u d d e t t a v i t a a n c h e d i c e m m o ». 



-giovane la notomia recava qualche non piccola soggezione agli 

altri, che v'intervenivano ; e pochi gli si opponevano per isfug-

gire le gare che aver potevano seco. Ebbervene non di meno 

Pietro del Po, e lo stesso Carlo Cesi ; e qualora impegnati vi si 

vedevano daddovero le finivano colle cene, e con saporite facezie ». 

Leone Pascoli assicura che il Cozza scrisse anche alcuni pre

cetti circa la professione e li legò in un piccolo volume con l'in

tenzione di darlo alle stampe : « Ma, aggiunge, non essendo men

t re viveva seguito, non so dopo morte in potere di chi sia capi

ta to . So bene che ne faceva grandissimo conto e che credeva che 

s ta to sarebbe assai proficuo ». 

Nell'inventario , redatto il 14 gennaio 1682 e che qui si pub

blica per la prima volta, non è fatto cenno di questo volume ms. 

I l Paparo dice : « S'ignora se i Mss. sulla teoria della pi t tura 

di questo Pit tor letterato si sian perduti». 

In verità, questo t ra t ta to poco ci potrebbe dire di nuovo 

intorno agli orientamenti artistici dell'autore : doveva essere, 

senza dubbio, un insieme di precetti, nei quali s'avvicendavano 

le definizioni classiche e gli ardimenti ai quali davano moto le 

tendenze naturalistiche, romantiche, idealistiche e religiose 

del secolo. 

I N V E N T A R I O D E I Q U A D R I D I F R A N C E S C O C O Z Z A E S E G U I T O D A L N O T A R O 

A N G E L U C C I A D D I 1 4 G E N N A I O 1 6 8 2 . 

D e s u m i a m o il n u m e r o d e l l e t e l e , d e i d i s e g n i e d e g l i a b b o z z i d a l 

p i t t o r e l a s c i a t i n e l l a s u a a b i t a z i o n e d a l l ' I n v e n t a r i u m honorum here-

ditorum quondam Franeisei Cozza pictoris factum ad instantiam 

dominae Ceciliae Bernardi eius uxoris heredis usufructuariae ac domini 

F. C. dicti quondam Franeisei nepotis et heredis proprietarii, prò eo 

interveniente Perillustri et admodum Excellentissimo Domino Antonio 

Papa executore testamentario ut infra videlicet. 

L ' i n v e n t a r i o fu e s e g u i t o i l 1 4 g e n n a i o 1 6 8 2 . G l i o g g e t t i , q u a d r i , 

•d isegni , m o b i l i r e s t a r o n o a f f i d a t i a l l a s i g n o r a Cec i l i a B e r n a r d i , « quae 

quidem bona ut supra descripta et inventariata remanxerunt penes d. 

Dom. Ceciliam praesentem ». 

N a t u r a l m e n t e n o n c i o c c u p e r e m o d e g l i o g g e t t i p r i v i d i v a l o r e 

a r t i s t i c o c h e i n p a r t e ( c o m e s i r i l e v a d a l t e s t a m e n t o , r o g a t o d a l n o t a i o 

A n g e l u c c i i l 3 g e n n a i o 1 6 8 2 ) r e s t a r o n o a l l a m o g l i e , i n p a r t e a l d i s c e -



p o l o C a r l o M a g a n z a , i n c a r i c a t o d i v e n d e r e « c o n o g n i a v v a n t a g g i o 

p o s s i b i l e » i q u a d r i e s i s t e n t i , c o n l ' o b b l i g o c h e « i l p r e z z o c h e s a r à 

r i t r a t t o s i d e b b a d e p o s i t a r e n e l S a c r o M o n t e d i P i e t à a c o m o d o , o 

c r e d i t o d e l l ' I n f r a s c r i t t i s u o i E r e d i e t a l m e d e s i m o s i g . C a r l o p e r 

r a g i o n e d i l e g a t o e t i n o g n i a l t r o m o d o m e g l i o r e l a s c i a t u t t i l i m o b i l i 

d e l s u o s t u d i o c o m e a n c o g l i a b o z z i d i d i s e g n i c h e n o n s o n o f i n i t i ». 

E c c o l e o p e r e s e g n a t e d a l l ' i n v e n t a r i o : 

1. S. G i o v a n n i B a t t i s t a i n p r i g i o n e c o n A p o s t o l i e C r i s t o in, 

t e l a c o n c o r n i c e d i n o c e , m a n o d i F r a n c e s c o C o z z a . 

2 . U n a G i u d i t t a t u t t a f i g u r a d e l n a t u r a l e c o n c o r n i c e n e r a e t 

o r o , d i m a n o d e l m e d e s i m o . 

3 . U n A p o l l o c h e s c o r t i c a M a r s i a i n t e l a c o n c o r n i c e n e r a o r o , 

d i m a n o d e l m e d e s i m o . 

4 . A g a r i n t e l a n o n f i n i t o s e n z a c o r n i c e , d i m a n o d e l d e t t o . 

6. D u e p a e s i i n t e l a c o n c o r n i c e d i n o c e e o r o , d i m a n o d e l d e t t o . 

7. U n r a m e d i d u e p a l m i e u n o d i q u a t t r o d i s t o r i a d e A b r a m o 

e A b i m e l e c h , q u a d r a t o n o n f i n i t o , d i m a n o d e l d e t t o . 

8. U n v a s o d i fiori i n t e l a : 4 p a l m i , c o n c o r n i c e d ' o r o , m a n o 

d e l d e t t o . 

9. U n a c o p i a d e l l e t a v o l e d i S. P i e t r o M o n t o r i o d i R a f f a e l l o 

n o n finito, g r a n d e q u a n t o l ' o r i g i n a l e , f a t t a d a l d e t t o C o z z a . 

10 . U n q u a d r o o r i g i n a l e d ' a l t a r e d i p a l m i 5 i n c i r c a c o n S. M a t t i a , 

SI G i o v a n n i B a t t i s t a , S . R a i m o n d o , S. G i o r g i o , S. A n n a , l a M a d o n n a 

e A n g e l i , m a n o d e l d e t t o . 

1 1 . U n a t e s t a i n t e l a d a t e s t a s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

12 . U n a M a d o n n i n a i n p i c c o l o c e r a m i c o (?) n e r a , m a n o d e l d e t t o . 

1 3 . T r e r i t r a t t i , d i P a p a U r b a n o , I n n o c e n z o X e t A l e s s a n d r o V I I 

i n t e l a . 

14. U n r i t r a t t o d e l C a r d i n a l e A n t o n i o ( B a r b e r i n i ) . 

15 . S. L o r e n z o c h e b a t t e z z a S. I p p o l i t o i n t e l a , d a 4 p a l m i , 

m a n o d e l d e t t o . 

17 . U n a t e l a p i c c o l a c o n t r e r o s e . 

1 8 . D i e c i p e z z i p i c c o l i i n t u t t e t e s t e c o n c o r n i c e d o r a t a \ 

1 C h i f ece l ' i n v e n t a r i o a g g i u n s e , a d o g n i t e l a e n u m e r a t a , l a d i c i 

t u r a : « d i m a n o d e l d e t t o F . C o z z a ». P o i c h é a q u e s t o p u n t o n o n 

c ' è i n d i c a z i o n e a l c u n a , c r e d i a m o u t i l e t r a s c r i v e r e i n t e g r a l m e n t e l a 

n o t a i n v e n t a r i a l e : « D i e c i p e z z i p i c c o l i i n t u t t e t e s t e c o n c o r n i c e 

d o r a t a , e c c e t t o c h ' u n a , u n r i t r a t t o d i d o n n a i n t e l a d a t e s t a s e n z a 

c o r n i c e e t u n a S a n t a E l e n a i n p i e t r a d a p a r a g o n e q u a d r a t a d i p a l m i 

d u e c o r n i c e i n d o r a t a d i s s e l a S i g n o r a Cec i l i a e s s e r e s u o i e t u n a M a 

d o n n a i n t e l a d i se i p a l m i q u a d r a t o c o n 4 p u t t i n i c o n c o r n i c e n e r a 

r a b e s c a t a d ' o r o p a r i m e n t i d i s s e d e t t a S i g n o r a Cec i l i a e s s e r e s u a ». 



F R A N C E S C O C O Z Z A - A g a r nel deserto 
(Copenhaghen - Pinacoteca) 



F R A N C E S C O C O Z Z A - I l p o n t e N o m e n t a n o 

(Roma - Galleria Doria) 



19. U n a n g e l o c u s t o d e i n t e l a d i 4 p a l m i s e n z a c o r n i c e , m a n o 

d e l d e t t o . 

2 0 . U n a M a d o n n a , m i s u r a s i m i l e figura i n t e r a c o n c o r n i c e n e r a 

e t o r o , m a n o d e l d e t t o . 

2 1 . U n filosofo i n t e l a d a 4 p a l m i c o p i a s e n z a c o r n i c e . 

2 2 . U n a C o m u n i o n e i n t e l a p i c c o l a s e n z a c o r n i c e m a n o d e l d e t t o . 

2 3 . U n a C o m u n i o n e i n t e l a p i c c o l a s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

2 4 . U n a M a d d a l e n a n e l d e s e r t o i n t e l a d a t e s t a s e n z a c o r n i c e . 

2 5 . U n a p r o s p e t t i v a i n t e l a . 

2 6 . U n a M a d o n n a d e l R o s a r i o c o n S. C a t e r i n a e S . D o m e n i c o 

i n t e l a , 4 p a l m i , s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

2 7 . U n a M a d o n n a m e z z a figura i n t e l a , 4 p a l m i , s e n z a c o r n i c e , 

m a n o d e l d e t t o . 

2 8 . U n a S a n t a M a r i a M a g g i o r e d i p a l m i 4 , s e n z a c o r n i c e , m a n o 

d e l d e t t o . 

2 9 . U n S. C a r l o i n t e l a d a 4 p a l m i m e z z o r o t t o s e n z a c o r n i c e 1 . 

3 0 . U n S. A n t o n i o d i P a d o v a n o n finito d i t r e p a l m i , m a n o 

d e l d e t t o . 

3 1 . L ' i s t o r i a d e l S a c r . (?) c o n d i v e r s e figure i n t e l a d a 9 p a l m i , 

c o r n i c e n e r a e o r o « d i s s e l a S i g . r a Cec i l i a e s s e r e s u a ». 

3 2 . U n C r i s t a r e l l o d o r m e n t e m e z z o t e s t a , c o r n i c e d ' o r o « d i s s e 

d e t t a S i g . r a Cec i l i a e s s e r e s u o ». 

3 3 . U n q u a d r o d a d o n n a p e t t o i g n u d o m e z z a t e s t a s e n z a c o r n i c e . 

3 4 . U n a t e s t a i n t r e t e s t e c h e r a p p r e s e n t a l a T r i n i t à i n p i c c o l o , 

c o r n i c e t t a d ' o r o . 

3 5 . N o v e p e z z i d i o r i g i n a l e t t i f a t t i p e r l a l i b r e r i a d e l S i g . P r i n 

c i p e , u n o s o l o c o n c o r n i c e b i a n c a i n t e l a d a t r e p a l m i , m a n o d i d e t t o 

C o z z a . 

3 6 . U n a p r o s p e t t i v a b i s l o n g a s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

3 7 . U n S. G i r o l a m o , m e z z a figura d i 4 p a l m i e % s e n z a c o r n i c e , 

m a n o d e l d e t t o . 

3 8 . S e t t e m e z z e figure i n t e l a d a t e s t a s e n z a c o r n i c e d i m a n o 

d e l d e t t o . 

3 9 . U n a p r e s e n t a z i o n e d e l S i g n o r e c o n m o l t e figure, t e l a d a 

t r e p a l m i c o n c o r n i c e n e r a e o r o , m a n o d e l d e t t o . 

4 0 . U n p a e s e d i 4 p a l m i c o n d i v e r s i a n i m a l i s e n z a c o r n i c e , m a n o 

d e l d e t t o . 

1 M a n c a l a s o l i t a i n d i c a z i o n e , di mano del detto, a n c h e a q u e s t a 

e n u m e r a z i o n e . N o n è diff ici le , p e r ò , c h e i l p i t t o r e a b b i a r i p r e s o u n 

s o g g e t t o d i g i à t r a t t a t o i n S . A n d r e a d e l l e F r a t t e . H a f a t t o l o s t e s s o 

c o n a l t r e t e l e . 



4 1 . U n S. P i e t r o p i a n g e n t e in ( t e s t a ? ) , p i c c o l o , s e n z a c o r n i c e , , 

m a n o d e l d e t t o . 

4 2 . U n a t e l a d a t r e p a l m i , I n n o c e n t i , n o n finito, s e n z a c o r n i c e , 

m a n o d e l d e t t o . 

4 3 . U n S. G i u s e p p e d o r m i e n t e q u a n d o l ' A n g e l o l ' a v v i s ò c h ' a n 

d a s s e i n E g i t t o , i n t e l a , 4 p a l m i , m a n o d e l d e t t o . 

4 4 . U n a t e l a d a t e s t a n o n finito, m a n o d e l d e t t o . 

4 5 . U n a m e z z a t e s t a c o n fiori s e n z a c o r n i c e , n o n m a n o d e l d e t t o . . 

4 6 . U n a m e z z a t e s t a d ' a n t i c a i a (?) n o n m a n o d e l d e t t o . 

4 7 . U n a t e s t a d ' u n v e c c h i o i n t e l a d a t e s t a s e n z a c o r n i c e , m a n o 

d e l d e t t o . 

4 8 . U n q u a d r e t t o p i c c o l o d e f r u t t i s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . . 

4 9 . U n a % t e s t a s e n z a c o r n i c e , p a e s e p r i n c i p i a t o , m a n o d e l d e t t o . 

5 0 . U n p a e s e i n t e l a s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

5 1 . U n ( a b ) b o z z o d i 4 p a l m i d ' u n a A n n u n z i a t a s e n z a c o r n i c e , , 

m a n o d e l d e t t o . 

5 3 . D u e r i t r a t t i n o n finiti s e n z a c o r n i c e i n t e l a d a t e s t a , m a n o 

d e l d e t t o . 

5 4 . U n ' i s t o r i a . . . (? ) , m e z z a figura i n t e l a s e t t e e c i n q u e n o n 

finita, m a n o d e l d e t t o . 

5 5 . U n q u a d r o d e fiori, m i s u r a d i q u a t t r o p a l m i , f i n i t o s e n z a 

c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

5 6 . U n d i s e g n o b i s l o n g o , d o n n e , u o m i n i , m a r i n i i n c h i a r o s c u r o . 

5 7 . U n Croci f i sso i n t e l a d a t r e p a l m i s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l 

d e t t o . 

5 8 . U n r i t r a t t o d e l l a S i g n . r a Cec i l i a i n t e l a d a t r e p a l m i , c o r n i c e 

n e r o e o r o . 

5 9 . U n a M a d o n n a d i t r e p a l m i c o n i l p u t t o d o r m i e n t e c o n c o r 

n i c e n e r a r a b e s c a t a d ' o r o , m a n o d e l d e t t o . 

6 0 . U n q u a d r o , S t r a g e d e g l ' I n n o c e n t i i n t e l a d i 7 e 5 , m a n o d e l d . 

6 1 . U n a b a t t a g l i a t r a l i S a b i n i e R o m a n i n o n finita i n t e l a d i 

10 e 9, m a n o d e l d e t t o . 

6 2 . U n a S u s a n n a i n t e l a p i ù p i c c o l a finita, c o r n i c e d o r a t a , m a n o 

d e l d e t t o . 

6 3 . U n c h i a r o s c u r o S t r a g e d e l l ' I n n o c e n t i i n t e l a d a 3 p a l m i , 

s e n z a c o r n i c e , m a n o d e l d e t t o . 

6 4 . U n p a e s e d a 7 e 5 n o n f i n i t o c o n c o r n i c e d o r a t a , m a n o de l . 

d e t t o . 

6 5 . U n a L a p i d a z i o n e d i S . S t e f a n o i n t e l a , m a n o d e l d e t t o . 

6 6 . U n a t e s t a d ' u n v e c c h i o s e n z a c o r n i c e . 

6 7 . U n a t e l a c o n d u e figure n o n finita, m a n o d e l d . 

6 8 . U n r i t r a t t o d e l M o r o n e (? ) , n o n finito, m a n o d e l d . 

6 9 . U n a t e s t a d ' u n v e c c h i o i n p r o f i l o n o n finito, m a n o d e l d e t t o . 

7 0 . U n S. F r a n c e s c o d a t e s t a n o n finito, m a n o d e l d e t t o . 



7 1 . U n r i t r a t t o d e l P a l l a v i c i n o n o n finito, m a n o d e l d e t t o . 
7 2 . U n a t e s t a d ' u n p u t t o n o n finito, m a n o d e l d e t t o . 
7 3 . U n a t e l a d a 7 e 5 , p r o s p e t t i v a n o n f i n i t a , m a n o d e l d e t t o . 
7 4 . U n a c o p i a d e l l a R a p p r e s e n t a z i o n e d i C r i s t o n e l t e m p i o i n 

t e l a f u o r d i m i s u r a i n p i c c o l o . 
7 5 . U n s o l d a t o i n t e l a m e z z a t e s t a , m a n o d e l d e t t o , e s s a S i g n o r a 

C e c i l i a d i s s e e s s e r e s u o . 
7 6 . U n a f u c i n a d i V u l c a n o r i f a t t a (?) b i s l o n g o , p i c c o l i n o n o n 

finito, m a n o d e l d e t t o . 
7 7 . U n a t e l a d i 7 p a l m i e m e z z o i n l o n g o d i s e g n a t a c o n d u e 

figure s o l e n o n finite, m a n o d e l d . 
7 8 . U n m o d e l l o d i u n a M a d o n n a i n c r e t a c r u d a . 
7 9 . U n m o d e l l o d i l e g n o r o t t o . 
8 0 . U n A l e z . (?) i n c h i a r o s c u r o n o n f i n i t o i n t e l a d a t e s t a , m a n o 

d e l d e t t o 1 . 

L U I G I CUNSOLO 

1 Q u e s t o i n v e n t a r i o s i t r o v a n e l l ' A r c h i v i o C a p i t o l i n o d i R o m a , 
t r a g l i a t t i r o g a t i d a l n o t a i o A n g e l u c c i l ' a n n o 1 6 8 2 . 





I L 1799 I N B A S I L I C A T A 

IV. — LA MARCIA DI SCIARPA, IL PATTO DI CONCORDIA, 

L'ASSEDIO DI PICERNO E I PATTI DI POTENZA 

Proclamata la repubblica a Napoli, Championnet vi entrò 

da trionfatore i l 23 gennaio, il territorio del reame, come è noto, 

fu diviso in dipartimenti ed i dipartimenti in cantoni, compren

denti vari comuni. Gran parte della Basilicata fu compresa 

nel I X dipartimento, quello del Bradano, con capoluogo Matera, 

sede allora della R. Udienza, composto di 14 cantoni, dei quali 

l ' i l e il 12 erano Pescopagano e Melfi coi comuni dipendenti : 

alcuni altri paesi della Provincia rimasero compresi in diversi 

dipartimenti, così Muro ed Avigliano coi comuni dipendenti erano 

cantoni del dipartimento del Sele, Castelsaraceno e Lauria in

vece di quello del Orati. Posteriormente il dipartimento del Bra

dano fu diviso in 12 cantoni dei quali Matera, Montepeloso, Po

tenza, Marsiconuovo, Avigliano e Pisticci coi paesi dipendenti 

erano della Basilicata, e tu t to il territorio continentale in 17 dipar

timenti, dei quali l ' i l , il 12 e il 14 erano quelli rispettivamente 

del Bradano, del Vulture e del Pollino. 

Il Governo provvisorio della Repubblica pensò anche al

l'esercito, formando 4 legioni, delle quali una era la Lucana, 

nominando comandante generale di tu t t e le squadre nazionali 

con lo scopo di organizzarvi le truppe e mantenere l'ordine, un 

nobile calabrese di Cosenza, Giuseppe Schipani. Ma quando si 

intensificò l'azione per la realizzazione delle provincie, come 

allora si diceva, furono dallo Championnet formate 2 colonne di 

francesi e napoletani, comandate l 'una dallo Schipani per muo

vere contro il Cardinale Ruffo in Calabria e l 'altra dal Duca di 

Ruvo Et tore Carafa nelle Puglie contro Giambattista de Cesare, 

commissario realista che si dava il titolo di Duca di Sassonia. 

e. 



Prima ancora che fossero giunti gli ordini di democratizzarsi, 

era la parola in uso, ed, in qualche luogo addiri t tura prima ancora 

che a Napoli fosse stata proclamata la Repubblica, alcuni paesi 

della Basilicata, che il Cuoco chiamò il dipartimento più demo

cratico della terra, avevano già innalzato l'albero, così che quando 

inviati da Napoli, cominciarono a giungere i commissionati demo-

cratizzatori, come si dicevano, trovarono già in qualche luogo il 

regime mutato, ad Avigliano per esempio fin dal 19 gennaio, a 

Potenza, dal 3 febbraio, a Matera, sede della R. Udienza, dal 9, in 

altri paesi successivamente con varie alterne e spesso sanguinose 

vicende, come vedremo. Verso la fine di aprile il Cardinale Ruffo 

comunicava all'Acton che i luoghi tut t 'ora democratici della 

Basilicata erano Acerenza, Avigliano, Brindisi, Barile, Cancel-

lara, Forenza, Genzano, Maschito, Melfi, Montepeloso, Oppido, 

Palazzo, Picerno, Potenza, Rapolla, Ripacandida, Tolve, Tri-

vigno. Venosa ; ma poiché in molti comuni vi era una forte cor

rente contraria e si comprendeva che la lotta di cui si notavano 

già i segni non sarebbe mancata, alcuni paesi di spiriti più repub

blicani , ad opera specialmente dei fratelli Vaccaro, gentiluomini 

aviglianesi e ricchi proprietari, sullo scorcio di marzo, si unirono 

in una lega contro i nemici della Repubblica, chiamata Patto 

di concordia, con triplice scopo : difendersi t ra loro dagli at

tacchi nemici, difendere in ogni comune la repubblica, aiutare 

negli altri l 'avvento delle nuove idee, col concreto intento so

pra t tu t to di impedire che si fossero riunite le bande di Sciarpa e 

quelle del Cardinale. 

Della lega facevano parte Avigliano, Muro, Picerno, Potenza, 

Sanfele, Tito, Tolve, e vi furono prodigi di valore e di patriot

tismo, che si rinnovarono come vedremo anche in vari altri 

paesi per colpire nel suo quartiere generale di Polla lo Sciar

pa, secondo risulta da una lettera del Ruffo all 'Acton dei 27 

aprile. 

E gli attacchi vennero presto da parte di Rocco Stoduti di 

Torraca in alcuni paesi del Lagonegrese, da par te dello Sciarpa 

che dagli estremi della regione verso il Salernitano avanzava nei 

paesi sulla via di Potenza per ricongiungersi alle t ruppe del 

Cardinale Ruffo, e da parte di costui che dalle Calabrie, per ricon-



quistare al Re fuggito in Sicilia il reame, entrando nella Basili

cata t ra Matera ed Altamura, mirava a Potenza e sperava, come 

scriveva alPActon il 26 Aprile, di prenderla dopo Altamura e 

t irare così avanti per le Puglie verso Napoli. 

Come è noto, il Cardinale Ruffo il I di Maggio aveva nomi

nato generale dell 'armata cristiana e ministro plenipotenziario 

pel Principato Citra il Vescovo di Policastro Monsignor Ludovici, 

il quale raccolse ed armò 16 mila uomini e vi pose a capo lo Sto-

duti, mentre il Vescovo di Capaccio, Monsignor Torrusio, pose 

a capo delle bande da lui raccolte e alle quali si unirono anche 

gli uomini inviati dalla Sicilia, Gerardo Curcio di Polla, il fami

gerato Sciarpa, già birro nelle squadre della R. Udienza di Sa

lerno che, chiesto invano di servire la repubblica nella milizia, 

era tornato a Polla alla testa del movimento reazionario : di

venne poi generale ed ebbe il titolo di barone. 

Gli attacchi dello Stoduti in Basilicata furono limitati, come 

abbiamo detto, ad alcuni paesi del Lagonegrese, e la sua azione 

si esplicò così quasi esclusivamente in quel settore. Penetrò 

nell'alta valle dell'Agri senza resistenza, fece delle scorrerie t r a 

Lauria, Maratea, Moliterno, e col pretesto di perseguitare i 

giacobini rubava e faceva,rubare : a Saponara abbat té l'albero 

che s'era innalzato nella piazza del Sedile, irruppe a Lagonegro 

e v'iniziò il saccheggio di molte case, t ra le quali quella Torto-

relli, ma la cittadinanza insorse e lo mise in fuga. Di Lagonegro 

era quel Pietro Maria Picardi condannato a Napoli insieme col 

Lomonaco. Il 5 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, a Lago-

negro era stato elevato l'albero tra feste e baccano, ma esso 

venne abbattuto dal giudice Governatore Donato Garbati di 

Napoli, e ripiantato fu fatto a pezzi dal popolo. I commissari de-

mocratizzatori vi giunsero con gente armata, ma poiché ad essi 

oppose resistenza il Governatore, passarono a Lauria, dove fu no

minata la municipalità, ma, preso il sopravvento il parti to con

servatore, il popolo seguì la corrente anti-repubblicana ed in piaz

za sopra una catasta di legna venne bruciato in effigie lo Cham

pionnet t ra dileggi e derisioni sul suo cognome. 

L'azione dello Sciarpa fu più importante ed estesa. Le sue 

avanguardie con le coccarde rosse, emblema borbonico, formate 



da soldati sbandati, mal vestiti e male armati e da pochi vecchi 

ufficiali, con gradi dat i o presi a casaccio, occuparono il 4 aprile 

Vietri di Potenza, si sparsero acclamate pei paesi vicini, Salvia, 

ora Savoia, Sant'Angelo le Fra t te , Pietrafesa sulla via di Po

tenza, e vennero raggiunte poi da Sciarpa in persona col grosso 

delle squadre cilentane e cosentine che avevano vinto a Castel-

luccia lo Schipani. Dopo avere guadagnato alla causa della Santa 

Fede il Salernitano e la gran parte del Lagonegrese e dopo aver 

dato una disastrosa disfatta alle schiere repubblicane dello Schi^ 

pani che aveva voluto assalire Castelluccia, ora Castelcivita, 

paesetto posto su di un contrafforte dell'Alburno in posizione 

inespugnabile, egli per la parte montuosa della regione iniziò 

la sua marcia in Basilicata : vi giunse il 1 maggio, il 3 entrò in 

Tito, il 10 prese Picerno, il 15 entrò a Muro e da trionfatore, 

senza colpo ferire, il 19 era a Potenza. A lui si unì ed aggregò 

in Basilicata Donato Antonio Caputo, un pastore di Ruvo del 

Monte, t ra i principali capimasse, che, staccatosi poi da lui, 

a capo di una banda divenne il terrore della valle di Vitalba, 

finché nell'aprile del 1800, arrestato a Napoli, fu ucciso in 

Matera mentre tentava di evadere da quelle carceri. 

Per ordine di tempo il primo ad insorgere era stato Avi

gliano il 19 gennaio, nel qual giorno uscirono in piazza con le 

coccarde tricolori Gerolamo Vaccaro ed una notevole schiera di 

patrioti e, attraversando il paese ed inneggiando alla libertà 

ed alla uguaglianza si recarono al monastero delle Clarisse per 

compiacersi anche con loro del nuovo governo. Quando poi giun

sero da Napoli più concrete e precise notizie e arrivarono i com

missionati del governo rivoluzionario, Giulio Oorbo di Nicola-

maria e Carlo Corbo di Francesco Antonio, il 4 febbraio, al suono 

dei tamburi e t ra fuochi artificiali, fu innalzato l'albero della 

repubblica con la bandiera tricolore ed il berretto frigio, e padre 

Tommaso Gagliardi su di un cembalo suonò e cantò con altri 

sacerdoti un 'ar iet ta repubblicana composta da Gerolamo Vac

caro : nelle ore pomeridiane fu cantato un Tedeum nella Chiesa 

madre con l'intervento dei riformati e dei domenicani, e nelle 

strade risonarono canzoni repubblicane, con grandi manifesta

zioni di giubilo e mascherate politiche, dato che era la fine di 



carnevale. Qualche giorno dopo da Bella venne il commis

sario francese Antonio Maria Salvatore, chiamatovi dai patrioti 

di Avigliano e da Carlo Gagliardi di Bella, ed egli moderò i 

diritti di forno, di molino e bagliva ed in rapporto alle difese disse 

che pel momento non potevano essere divise : una schiera di 

cittadini ad ogni modo si recò nel bosco di Santangelo e al suono 

dei tamburi bruciò la siepe e la mandra come atto di possesso. 

Il 23 marzo da Napoli tornarono Gerolamo Gagliardi e Gerolamo 

Vaccaro ed il giorno dopo gran numero di cittadini si recò in 

tu t te le difese del Principe Doria, e solo così si placò l'agitazione 

popolare. 

Negli ultimi giorni di marzo si cominciò a organizzare drap

pelli armati, uno al comando di Michelangelo Vaccaro si recò 

a Pietragalla, Cancellara e Tolve (da Ruoti ne fu spedito un altro 

al comando del sacerdote Vito Caivano), ed altri partirono suc

cessivamente da Avigliano al comando di Francesco Saverio 

Corbo, di Gerolamo Vaccaro, del prete Gerolamo Suozzo, per 

Vaglio, Tolve e San Chirico. Il 18 aprile un drappello di Avi

gliano, al comando di Michelangelo Vaccaro, assalì le truppe rea

liste in difesa di Tito, ripiantò l'albero, mise in fuga i realisti, 

ed assaltò Pietrafesa devastandola. Alla fine di quel mese si 

seppe che le truppe del Curcio avevano assediato Picerno e quelle 

del Cardinal Ruffo Altamura e da Avigliano furono spedite truppe 

in buon numero in aiuto di Picerno, al comando dei fratelli Vac

caro, e di Altamura al comando del sacerdote Palomba. Le truppe 

inviate a Picerno riuscirono vittoriose e passarono a Bella ma alla 

presa di Picerno i due fratelli Vaccaro perdettero la vita e quando 

Picerno stava per essere sopraffatta, il prete Gaetano Mancusi 

raccolse ad Avigliano altre schiere per correrle in aiuto, ma già 

in marcia, dalle alture dei Foi videro che Picerno bruciava. 

Dopo la caduta di Picerno lo Sciarpa inviò ad Avigliano 

l'ordine di abbattere l'albero o di prepararsi al sacco ed al fuoco. 

Per prender tempo gli fu mandata una commissione assicurando 

che Avigliano era pronta a darsi ai regi, ma contemporaneamente 

si chiesero aiuti alle truppe francesi. Un patriota, Vito Santoro, 

al grido di « libertà o morte » girava pel paese persuadendo il 

popolo a non cedere, ed altri arditi cittadini armati di schioppo 



formarono in piazza un circolo attorno all'albero, minacciando 

di morte chi si fosse accostato. La resa poi, per forza di cose, av

venne anche ad Avigliano, ma solo formalmente ; gli spiriti non 

disarmarono ed alcuni patrioti continuarono a portare impu

nemente la coccarda tricolore : t ra i rei di Stato nelle carceri di 

Matera esclusi dall'indulto 23 aprile 1800 figurano di Avigliano 

Gerolamo Gagliardi, Domenico Corbo, Gerardo Antonio Noie 
e padre Antonio Genovesi, ma il Gagliardi ed il Corbo riuscirono 

ad evadere il 4 gennaio di quell'anno. 

Bella, Muro, Tito, Pietrafesa, Picerno, Potenza parteci

parono agli avvenimenti di quei mesi in modo particolare. 

A Bella il movimento repubblicano sorse innestandosi a 

nefandi assassini e spolì, ad odi per lotte personali e familiari, 

' p e r gelosie di donne e vendette, giacché pare si spacciassero 

per repubblicani i fratelli Buonpensieri che avevano assassinato 

uno zio materno : il 3 marzo i contadini insorsero ed in quella 

circostanza vennero uccisi in chiesa l'arciprete Giambattista 

Sansone, versatissimo nelle dottrine civili e religiose, mentre 

officiava, ed il fratello Francesco Antonio mentre ascoltava la 

messa, il chierico Antonio Malanga pure in chiesa, Bartolomeo 

Amati sul portone di casa Cardone, Alessandro e Giuseppe 

Matone ; Carlo Gagliardi e Domenico Cardone, arrestati e fuci

lati nel castello baronale, i cadaveri spogliati e depredati, legati 

insieme , furono dopo molto tempo trascinati t ra strazi e sevizie 

alla sepoltura. Alle stragi seguirono saccheggi nelle case degli 

uccisi. Un certo Giannini di Sanfele partendo da Bella lasciò 

come suo sostituto Ercole De Falco che coi fratelli Buonpensieri 

si abbandonò per tu t to marzo a ricatti ed assassini di ogni 

genere, ma poiché il 6 aprile il popolo insorse, cercarono di ar

ruolarsi al servizio francese di Muro ; non vennero accolti e 

passarono nelle schiere dello Sciarpa ed inviati da costui a Pi

cerno. Lungo la strada però deviarono e si portarono con le 

colonne a Bella nuovamente, ove ripetettero le consuete gesta 

benché il paese si fosse già realizzato : molti altri assassini per 

vendette e ragioni personali vennero compiuti con saccheggi ed 

incendi, gesta rinnovate ivi in giugno insieme coi fratelli Gian-



nini di Sanfele, ed a Muro ed Atella, benché paesi già realizzati. 

Il 3 maggio drappelli repubblicani di Sanfele e Muro anda

rono contro Bella e vi furono altri uccisi, ma il 12 di quel mese 

Bella rialzò la bandiera regia e non mancarono anche dopo 

gravi fatti di sangue, t ra gli altri l'uccisione della patrizia napo

letana Anna Giordano vedova di Soldano De Falco ; il capo 

portato in giro pel paese fu issato poi sul campanile. 

Quando in Muro giunse da Bella nel febbraio il commis

sario francese Salvatore, trovò che già si era costituito il comi

ta to repubblicano con la presidenza del dott. Giovanni Martu-

scelli ed innalzato l'albero fra feste e baldorie, pranzi ed inni, li

bazioni e brindisi. Ma vi erano in paese elementi decisamente 

contrari al nuovo governo ed essi congiuravano, facevano viva 

propaganda contro le nuove idee, aizzando il popolo ad abbattere 

l'albero, più specialmente gli armigeri del castello baronale ed 

alcuni preti che si servivano pure del pergamo. Gli animi si 

infiammarono, e si ebbero mischie e battaglie, nelle quali ora 

l 'una ora l'altra fazione trionfava. Da Muro che aveva aderito 

al patto di concordia di cui dicemmo, partirono drappelli di 

repubblicani al comando di Pantaleone Spicacci, già prete, e fu

rono a Pietrafesa, altri, al comando del tenente dell'esercito 

cisalpino Vincenzo Tirico, a Balvano per dare manforte ai repub

blicani, ed altri ancora, agli ordini dell'ex monaco conventuale 

Ferdinando Farenga, a Bella insieme con gli aviglianesi. 

Caduto Picerno il 10 maggio si comprese che le schiere di 

Sciarpa sarebbero venute contro, e si fecero febbrilmente tu t t i 

gli apprestamenti necessari, fortificandosi, raccogliendo nel 

monastero delle C l a r i s s e quanto vi era di più prezioso, allonta

nando i vecchi, le donne, gli infermi, i bambini, ma certo per tra

dimento di qualche paesano, le truppe dello Sciarpa sbucarono 

da un punto che era rimasto indifeso : vi fu un sanguinoso corpo 

a corpo, ma i regi trionfarono e con a capo lo Sciarpa entrarono 

nel paese, abbatterono l'albero sostituendovi la croce e in gran 

numero, anche con schiere dei paesi vicini, specie di Bella e Castel-

grande, si abbandonarono per varii giorni a saccheggi, incendi, 

depredazioni, distruzioni, uccisioni coi più feroci tormenti. Si 



salvò miracolosamente solo il monastero delle Clarisse, perché 

una persona rimasta ignota con gesto imperioso e mezzi persua

sivi affrontò la folla furibonda e la fece disperdere. 

Part i to Sciarpa col suo seguito il paese rimase abbando

nato ai reazionari ed ai peggiori elementi. Molti dei repubblicani 

che vi erano ritornati furono arrestati, sottoposti al giudizio 

della Giunta di Stato e condannati poi all'esilio : lo Spicacci 

tornò dopo aver combattuto a Marengo con Francesco Lordi, 

che a 16 anni aveva preso la via dell'esilio, mentre il Farenga, 

condannato all'esilio perpetuo dal regno, morì in Francia. 

Uno soltanto, il tenente Vincenzo Tirico, fu afforcato sulla 

piazza di Muro il 16 dicembre 1799, ma pare, per delitto comune. 

I l destino di Tito fu stret tamente collegato a quello di Pi

cerno. Aveva subito innalzato l'albero della libertà, ma il 13 aprile 

il sacerdote Donato Antonio Vaccaro della vicina Pietrafesa con 

alcuni suoi paesani in processione mosse verso Tito, dove si erano 

rifugiati i repubblicani di quel paese, intimando di spiantar 

l'albero ed innalzare il vessillo della Santa Fede : un'archibugiata 

uccise lui e pose in fuga il suo seguito e dopo alcuni giorni anche 

un forte nucleo di sanfedisti fu messo in fuga da arditi giovani, 

t ra i quali i figliuoli di Scipione Cafarelli, presidente della muni

cipalità, e di Francesca De Carolis nata in S. Marco in Lamis. 

Presto le bande dello Sciarpa in gran numero e precedute dagli 

incendi delle masserie ritornarono assediando il paese che resi

stette validamente, ma ebbero il sopravvento e penetrate in esso 

si diedero al saccheggio. Se non che i repubblicani fuggiaschi si 

unirono coi repubblicani di Avigliano, Picerno e Ruoti e tornati 

in paese misero in fuga i sanfedisti e rialzarono l'albero abbat

tu to . Dopo una quindicina di giorni, il 27 maggio, festa dei 

Santi martiri, i sanfedisti tornarono ancora e si impadronirono 

del paese con le solite gesta di saccheggi ed incendi; le donne si 

rifugiarono nella chiesa dei P a d r i osservanti e t ra esse la Cafa

relli, ma si vuole che strappata, da quel sacro asilo, per non aver 

voluto gridare Viva il Re, fu ammazzata e col corpo denudato 

esposta al pubblico ludibrio. 

In Tito due sacerdoti, Giulio Potenza e Vito Scavone, furono 

con molti altri ammazzati : Scipione Cafarelli, appartenente ad 



antica e nobile famiglia, le cui glorie attestano anche alcuni 

affreschi dipinti ai primi del 600 dal pittore Pietrafesa nel con

vento di Tito, riuscì a sfuggire, mentre invece il fratello Pasquale, 

sacerdote, t radotto a Potenza, v i fu fucilato ; ma dopo sei mesi di 

latitanza fu arrestato anch'egli e condotto nel carcere di Matera 

dove morì, pare, di malattia il 2 marzo 1800. Dei cinque suoi 

figliuoli il primogenito, Giuseppe, che era riuscito a prendere la 

campagna fu scovato dalle bande dello Sciarpa in un pagliaio, 

e decapitato e la testa portata in trionfo in paese ; i t re mino

renni condotti a Polla e di là poi rimandati e le due figliuole nubili 

rinchiuse in un monastero a S. Fele. Lo Sciarpa alla sua partenza 

da Tito per proseguire nella sua marcia vi lasciò il capitano 

Sangiovanni di Laurino e pare che fu proprio costui a mandare 

a morte la Cafarelli. 

Lo Sciarpa, lasciando il Marmo dove si era fortificato, il 

7 maggio cinse di assedio Picerno, presidiato da un piccolo numero 

di Aviglianesi e Ruotesi, ma trovò una resistenza accanita nella 

milizia cittadina al comando del maggiore Calenda e nelle truppe 

di Avigliano, al comando dei fratelli Vaccaro che si bat tet tero 

come leoni : per due volte il giorno 8 e il giorno 9 dal fiume e 

dal monte, cioè dalla Ripa di Santa Croce e dal Piano del Conte, 

lo Sciarpa fu respinto, ma il giorno 10, con nuove e fresche truppe 

siculo-inglesi del capitano Guglielmo Harley ebbe il sopravvento 

ed entrò nel paese abbandonandosi al saccheggio ed all'orgia 

più sfrenata. Contro Picerno, importante centro dal punto di 

vista strategico perché chiudeva la strada da Eboli a Potenza per 

la valle del Platano, e che così strenuamentre resistette, vi fu 

un esercito vero e proprio con artiglierie. E che con le siciliane 

vi fossero anche le truppe inglesi conferma il titolo di una Can
tata, scritta per l'occasione dal canonico Ludovici, nipote del 

Vescovo e che si trovava al quartier generale : « Per la Vittoria 

riportata contro Picerno e i Picernesi sotto gli auspici del Vescovo 

di Policastro e col valore del gran Capitano inglese D. Guglielmo 

Harley, Colonnello D. Gerardo Curcio ed altri valorosi guer

rieri dell'Armata Cristiana ». 

La resistenza di Picerno è una delle pagine più belle di quegli 

anni così tristi. La narrazione che se ne trova nel Colletta risponde 



pienamente alla realtà, confermata non solo dalla tradizione, m a 

dai documenti ritrovati. Per resistere si dovettero fondere le 

canne di organo della chiesa, i piombi delle finestre, gli utensili 

domestici, gli strumenti di farmacia; i sacerdoti animavano 

con pieci nelle chiese e nelle piazze i difensori, i vecchi e i gio

vanissimi; fino le donne, vestite da uomini, combattevano a 

fianco dei mariti e dei fratelli ed esempio mirabile di concordia 

e di patriottismo, fu giustamente notato, non vi furono né dissi

denti né traditori. Tra i numerosi morti, di cui moltissime donne, 

vi furono un settantenne sacerdote, Nicola Caivano, ucciso in chiesa 

a colpi di pietre mentre t ra le donne at terr i te levava la immagine 

di Cristo verso le orde irrompenti, ed i Vaccaro, i due virtuosi e 

bravi fratelli, come li chiamò il Cuoco, i giovani incomparabili 

per le loro qualità morali e per la eccellenza dell'ingegno, come 

scrisse il Lomonaco, che furono a capo di tu t to il movimento 

politico di quell'anno e poi dell'azione per la difesa della repub-

lica. 

Prima di narrare i fatti di Potenza, accenniamo a quelli di 

alcuni altri paesi. 

Come abbiamo detto, le avanguardie dello Sciarpa il 4 aprile 

occuparono Vietri di Potenza ed in quella circostanza furono 

uccisi Felicia Lupo ed Antonio Lupo del vicino paese di Salvia 

ora Savoia, di parte liberale, imparentati con i Lupo di Oag-

giano, uno dei quali, l 'avvocato Vincenzo, salì il patibolo i n 

Napoli il 20 agosto 1799, ed i liberali di Pietrafesa per scampare 

alle squadre dello Sciarpa si rifugiarono in Tito. 

A Castelgrande la sommossa avvenne il giorno 11 marzo 

e vi furono uccisi 7 cittadini, fedeli alla causa nazionale, quasi 

tu t t i civili e ricchi possidenti, t ra cui Carmine Masi ed Antonio 

Coppola, mentre si appiccava il fuoco alle case dei Sigg. Cianci 

e Masi, giacobini, e si massacravano armenti. 

A Forenza, paese t ra quelli designati dal Ruffo come ancora 

democratici, furono uccisi i fratelli Cancellara, uno dei quali, 

Giuseppe, era sindaco ed aveva fatto arrestare molti contadini 

per avere abusivamente dissodato il bosco Piro : il popolo, sobil

lato, pare, dalla famiglia Colle, assalì la loro casa e li uccise en

trambi. 



Ad Oppido il basso popolo, in occasione della repubblica 

che vi fu proclamata ad opera del Palomba, non trascese come 

altrove a rapine, saccheggi, furti, incendi, assassina, ma per 

vendicare i passati soprusi insorse in una forma caratteristica 

contro i Galantuomini, cioè i civili : li trasse in arresto e li legò 

saldamente alla greppia di una taverna del paese dileggiandoli 

in tu t t i i modi, dando loro a bere in catini di rame come cavalli 

e considerandoli e trattandoli come animali. E ciò per qualche 

giorno, finché un giovane del luogo, Diomede Alicchio, roteando 

arditamente una spada con pochi fidi riuscì coraggiosamente 

ad entrare nella taverna ed a liberare i malcapitati dai ceppi : 

l'Alicchio nel marzo sullo stradale di Tolve, mentre veniva dalla 

spedizione armata contro S. Chirico Nuovo che era tornato 

alla causa realista, fu assalito e ferito gravemente, tanto che 

dopo qualche mese cessò di vivere a soli 22 anni. Vari oppidani 

condannati alla esportazione dai reali domini per tempo indeter

minato, rientrarono in paese a seguito dell'indulto. 

I l primo dei paesi già democratici che tornò alla causa rea

lista fu S. Chirico Nuovo, e contro di esso accorsero squadre 

armate di Avigliano, Cancellara, Oppido, Pietragalla, Tolve, 

nonché di Tricarico e Grassano il 25 marzo. 

Come rilevammo, pur senza rapide comunicazioni e con 

severe vigilanze, le idee della rivoluzione si erano diffuse rapida

mente anche a Potenza, e da Napoli si ricevevano consigli, inci

tamenti, ordini : Berardino Assisi, Eocco Catalano, Nicola 

Branca, i fratelli Siani, i fratelli Addone, il sacerdote Michelan

gelo Atella con altri cittadini, preti, operai erano nel movimento 

rivoluzionario. Eeggeva allora la diocesi potentina Monsignor 

Andrea Serrao, calabrese di Castelminardo, che per la sua nomina 

aveva avuto le più aspre lotte dalla Chiesa, essendo uno dei più 

decisi, acuti e battaglieri anticurialisti, e per i suoi spiriti liberali, 

la vastità e profondità della sua dottrina, la santità della sua 

vita godeva nella città e nella provincia il più grande prestigio : 

ai primi di febbraio, sotto la sua direzione e con la sua benedizione, 

era stato innalzato in piazza del Seggio, col berretto frigio e la 

scure, l'albero della libertà, t ra feste, evviva, banchetti, balli 

popolari e frequenti allocuzioni al popolo di Berardino Assisi. 



Nello stesso giorno, secondo le norme del direttorio di Napoli, 

fu eletta la municipalità con la presidenza dell'arciprete e vica

rio della cattedrale Domenico Vignola, t ra i componenti Nicola 

Addone, ed insieme nominata una guardia di sicurezza pubblica 

che fu detta poi dei calabresi giacché molti di quella regione ne 

facevano parte, con a capo un fuciliere disertore a nome Fran

cesco Giacomino di Potenza. Dopo qualche giorno giunse a 

Potenza il commissario della repubblica Francesco Antonio 

Ceglia, ma, ricordammo, il Serrao era già stato nominato per 

Potenza dal direttorio di Napoli commissario civile con pieni 

poteri. Intanto in quel periodo di incertezze, di confusioni, di 

violenze covava sorda la reazione : le bande dello Sciarpa erano 

alle porte insieme con quelle del Cardinale Ruffo, voci e dicerie 

con larghe amplificazioni correvano sull'arrivo del Re in persona 

e di grandi personaggi, ed il Vescovo Serrao era più specialmente 

preso di mira, sia perché Potenza era un forte centro di fermenti 

repubblicani e sia perché il suo vescovo per i suoi precedenti era 

una vit t ima designata e predestinata. Certo, dopo qualche giorno, 

nel sereno mattino del 24 febbraio, era di domenica, un gruppo 

di gente percorse la città al grido di « abbasso la repubblica, 

morte ai giacobini », abbat té l'albero e si diresse verso il vesco

vato, mostrando così chiaramente la sua meta : alcuni di quel 

gruppo, t ra i quali certi Serafino Falsetti e Antonio Capriglione, 

penetrarono nella camera del vescovo che era ancora a letto e 

recitava l'ufficio e, dopo brevi e concitate parole, un colpo di 

pistola lo uccise. 

Recisagli la testa ed appiccatala a un palo, la masnada passò 

nel seminario dove uccise il rettore reggente Serra, ed appic

cata anche la sua testa ad un altro palo, si pose in giro per la 

città completando i saccheggi e gli incendi compiuti al vesco

vato nelle case di Domenico Viggiani, Pasquale Siani, Giuseppe 

Scafarelli, Ippolito Pica, Giacomo Mancini, Fasulo ed altri 

delle migliori famiglie (Potenza aveva 9 mila anime). Essen

dosi trovato il palazzo Siani, poi Branca, con le porte sbarrate 

e difese, vi si dette fuoco e furono uccisi il sacerdote Giovanni 

Siani e il fratello Nicola, mentre, saltato da una finestra, fuggiva 

verso la valle sottostante. 



I l giorno successivo fu arrestato il procaccia, e, bruciate le 

lettere che egli portava, sulla piazza del Saggio, si restaurò il 

governo borbonico ed il Capriglione ed il Giacomino t ra il ter

rore di tu t t i rimasero padroni della città. Ma a quelle scene tra

giche dopo appena qualche giorno, cioè la sera del 27, altre ne 

.seguirono ancora. Essendosi saputo che la masnada si era pro

posta di uccidere i fratelli Addone, assalire la loro casa e conti

nuare così le sanguinose gesta, con preordinato disegno, usu

fruendo della circostanza che per la festa del Sangue di Cristo 

molta parte della popolazione era fuori del paese per una proces

sione, a mezzo di un certo Gennaro Scolletta furono chiamati 

al la spicciolata in casa Addone, una delle famiglie più ricche e 

più influenti delle città, il Capriglione e gli altri che avevano 

preso parte alle stragi del giorno 24, e man mano che entravano 

uccisi a colpi di scure : il figlio del Capriglione, Gennaro, l'ultimo 

ad arrivare che, intuendo qualche cosa aveva gridato al tradi

mento, fu proprio da Basileo Addone colpito alla bocca con una 

palla che gli troncò vita e parola, ed un altro dei chiamati, 

mentre fuggiva, ucciso da una finestra della casa Iorio. Fra t 

tanto la processione percorreva le vie della città, e conosciuta la 

strage, t ra terrore e fughe, avvennero altri fatti di sangue : i cada

veri degli assassinati, trascinati verso l'ospedale S. Carlo, furono 

esposti per qualche giorno al popolo e si riorganizzò alla meglio 

una guardia coi migliori cittadini, t ra i quali il sacerdote Michelan

gelo Atella, sotto il comando dei fratelli Addone, ed avendo uno 

di questi veduto nella folla due altri della masnada che erano 

sfuggiti all'eccidio del 27, li fece arrestare ed uccidere. La repub

blica fu così di nuovo ristabilita, ma per poco, giacché le bande 

dello Sciarpa ripresero sempre più il sopravvento e, caduta la 

repubblica napoletana, anche a Potenza si finì con una di 

quelle capitolazioni onorevoli, come le disse il Cuoco, con le 

quali si tentò di salvare persone e cose. 

Abbiamo scritto che il Vescovo Serrao fu una vit t ima desi

gnata e predestinata ed i particolari dell'episodio giustificano 

l'affermazione. Tra gli storici vi è discrepanza sulle ragioni pros

sime o remote della sua morte. Alcuni la ritengono ordinata ed 

imposta al Ruffo ed allo Sciarpa da Roma e dalla Corte di Palermo 



e si fa anche il nome di certo Taruffi, uno degli agenti della Regina, 

di Napoli, che sarebbe stato il mediatore ; altri l 'attribuiscono 

invece ad una congiura organizzata contro il presule dal prete 

Angelo Felice Vinciguerra, censurato dal Vescovo per la sua 

condotta sregolata. Certo, almeno finora, nessun documento 

conferma particolarmente quelle ipotesi, ma vi sono elementi 

ben gravi per autorizzare il dubbio se non per dare una certezza. 

Dal carteggio intercorso t ra il Ruffo, l'Acton ed i Reali risulta 

che furono dati ordini di repressione feroce ed istruzioni assai 

specifiche con numerosi elenchi di persone e da esso risulta al

tresì che tra i paesi di cui più si preoccupava il Cardinale vi era 

Potenza, come comprovano specialmente le lettere all 'Acton, 

ed al Re dei 26, 30 aprile, 16 maggio. Ma rivelatrice al riguardo 

anche perché il fatto è confermato dal Forges, è la lettera del 

Serrao al Vescovo di Pistoia dei 16 novembre 1797, già da noi 

ricordata. « Si dice generalmente, egli gli scriveva, che quando il 

Re di ritorno da Vienna passò per Roma, il Papa gli abbia 

insinuato che tu t t i coloro che avevano scritto in suo favore con

tro la Santa Sede e perciò detti regalisti, non sono che i nemici 

segreti del governo monarchico ; che essi credono che abba t tu ta 

la potenza del Pontefice sarà loro facile di abbattere in seguito 

i troni e di istituire la nuova forma di governo adot ta ta in Fran

cia ; che bisognava dunque far loro una guerra spietata e sua 

Santità ebbe la santa carità cristiana di dargli una nota molto 

particolareggiata di questi regalisti». Ed aggiungeva ancora : 

« Insospettita la Corte di Napoli con queste insinuazioni, il Papa 

fa muovere accuse di opinioni politiche ai regalisti dai suoi par

tigiani o da altre persone da lui pagate ed essi vengono immedia

tamente arrestati. È così che la Corte di Napoli senza avveder

sene si fa essa stessa strumento delle vendette della Corte di 

Roma ». E scrivendogli che forse quella era l'ultima sua lettera, 

per essere già sotto sorveglianza, nello elencargli tu t t e le persone 

che erano già arrestate, così concludeva : « Dopo tu t t i questi 

esempi posso io lusingarmi di non essere nel numero delle vit

time ì Vedo già formarsi nel cielo di Potenza lo stesso temporale 

da cui nascerà il fulmine destinato ad incenerirmi. ». La lettera 

é dello scorcio del 1797 : non erano trascorsi neppur due anni e la 

folgore piombò. 



Anche sul suo atteggiamento a Potenza per la proclama

zione della Repubblica e sugli effetti di esso vi sono elementi 

un po' discordanti. Il Forges riassume le nobili ed alte parole da 

lui pronunziate in quella circostanza al popolo che era accorso 

con gioia dal suo Vescovo, lo volle in chiesa, lo acclamò inneg

giando esso pure alla repubblica ed alla libertà, quando in piazza 

fu innalzato l'albero; ma il Giambrocono, scrivendo alcuni anni 

dopo e riassumendo anch'egli quanto il Vescovo aveva detto, 

aggiunse che le sue parole dai più non furono intese e fraintese 

da altri, che credendolo giacobino giurarono di perderlo a qua

lunque costo. Ciò fa ritenere che vi era' già o sorse subito una 

corrente decisa contro di lui; vi è poi un documento pubblicato 

dal Fortunato e t ra t to dai registri dei morti della Chiesa parroc

chiale di Tito per l'anno 1799, in cui è detto addirit tura che il 

popolo non solo non lo plaudì, ma gli rivolse « mille mille impro-

priose parole facendoli delle malcriate e il meno che li dissero non 

solo che era giacobino ateo e volevano ammazzarlo sulla det ta 

piazza». Il suo destino era così segnato fin da principio e la sua 

morte decisa fin d'allora. 

Sul conto di Nicola Addone furono scritte dal Colletta, dal 

Dumas, da altri parole che vanno con più sereno giudizio, fuori 

ed oltre le ire faziose e le vendette paesane del tempo, mitigate 

se non rettificate. Il Colletta che qualifica misfatto l'episodio 

sanguinoso da noi narrato, scrisse che l'Addone, tornato nel 

Regno, fu accusatore calunnioso per delitti di lesa maestà a danno 

di onesti cittadini e visse, aggiunse, t ra le ricchezze avite o mal 

tolte : il Dumas che pur dice lo Addone uno dei più onesti cit

tadini, di cuore fiero e di spirito resoluto, e riconosce che soffrì 

gravi perdite ed accanite persecuzioni, raccoglie la voce che l'in

comprensibile favore di rimanere nell'ufficio di ricevitore gene

rale delle contribuzioni della Provincia anche dopo la restaura

zione dei Borboni, fosse dovuto a servigi di spionaggio, ed ag

giunge ancora che nel 1820, accusato di peculato e falso, fuggì 

perdendo la carica, rimpatriò poi nel 1821 con l'amnistia e mo

rì oscuro e disprezzato. Ma alcuni documenti mettono in 

serio dubbio tali affermazioni. In un Rapporto sull'operato della 

famiglia Addone nelle vicende del 1799, che l 'intendente di Basi

licata Susanna inviò al Ministero degli Interni il 13 febbraio 1808 



a breve distanza di tempo, sono rievocati quei sanguinosi eventi 

e, nel riaffermare i gravi danni da lui risentiti negli immobili, nelle 

derrate, negli animali, negli interessi in genere, si rilevano le 

benemerenze dell'Addone per la causa della Repubblica ; e da 

un altro documento risulta il rilascio, con la data del 13 luglio 

1800, dei beni di Gaetano Addone sequestrati dal colonnello 

Ourcio essendosi creduti di Nicola Addone, reo di Stato. Esiste 

soprattutto un provvedimento emesso dal Ministero delle 

finanze nel 1872, col quale si autorizzò la radiazione delle iscri

zioni ipotecarie date dallo Addone su fondi propri ed altrui a-

garenzia della carica di ricevitore generale, per essersi accertato 

con minute indagini compiute anche nel Grande Archivio e 

certificate legalmente, non sussistere alcun debito verso lo Stato, 

e sta poi di fatto che dalPAddone la carica passò ad altri, e pro

prio al Signor Pietro Ginistrelli, nel 1818, cioè anteriormente 

al 1820, quando si sostiene essere stato egli processato ed aver 

cessato dalla carica stessa. 

Caduta la Repubblica, molti potentini furono presi ed in

viati a Matera come giacobini e rei di Stato a quella R. Udienza : 

Nicola Addone riuscì a sfuggire riparando in Francia, il sacer

dote Michelangelo Atella, sconsacrato dall'Arcivescovo Catta

neo della Volta, insieme con altri sei cittadini, (cioè il vaticale 

Romualdo Saraceno, che alla dipendenza degli Addone era s tato 

tanta parte nello eccidio di Capriglione e compagni, il negoziante 

Rocco Napoli, l'uomo di toga Giosuè Ricciardi, gli agricoltori 

Gerardo Molinaro e Antonio Vaglio), ascese il patibolo con cri

stiana rassegnazione. 

Lo Sciarpa, partendo da Potenza, vi lasciò un distaccamento 

di truppe al comando del capitano Spelterini di Nicastro, e, 

restaurato il vecchio regime, fu inviato in Basilicata come Visi

tatore generale col mandato di purgare il regno dai nemici del 

trono e dell'altare, il marchese Giuseppe Maria della Valva. Sono 

significative alcune osservazioni contenute nei suoi rapport i 

trasmessi da Laviano e da Potenza in agosto e settembre di 

quell'anno a proposito di Bella, dove si era recato per porre in 

calma quella popolazione, avvilita ed ammiserita da saccheg

gi e da furti ad opera della vicina terra di S. Fele, e dallo 



incendio di circa 200 case : vi fu accolto, scrive, col grido di viva 

il Re, ma egli comprese che quel grido significava riparazione 

dei danni sofferti ed esenzione dai pesi fiscali, «desiderio quasi 

universale di questa provincia e forse delle ] altre ». 
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V. — LA SPEDIZIONE DEL CARDINALE RUFFO 

E L'ASSEDIO D I ALTAMURA 

Mentre lo Sciarpa con le sue bande soggiogava i paesi repub

blicani che si trovavano sul suo cammino per congiungersi a lui 

verso Potenza, il Cardinale Ruffo, Vicario del Regno e genera

lissimo dell 'armata cristiana, entrava nella Basilicata dalla parte 

di Matera per proseguire verso Melfi e poi verso Potenza. 

Come è noto, sbarcato a Pizzo nella palazzina del fratello, 

il duca di Baranello, attorno ad un vessillo bianco in cui spic

cava da un lato il giglio borbonico e dall'altro la croce cristiana, 

incominciò a riunire schiere d'ogni genere del popolo minuto 

e, dopo avere attraversato le Calabrie ed aver assediata e presa 

Cotrone il 25 marzo, si fermò ad Amendolara, con l'intenzione 

di passare nelle Puglie, t ra Matera ed Altamura. Da Amendo

lara, per Rocca Imperiale, Rotondella e Policoro, il 3 maggio era 

a Bernalda, il 7 a Montescaglioso, il giorno 8 a Matera, sede della 

R. Udienza. Era incerto, perplesso, scoraggiato, ma la sera del-

l'8 maggio giunse De Cesare e si stabilì allora di assalire Alta

mura alle prime luci del 9 maggio. Altamura cadde dopo molta 

resistenza, come vedremo; il Cardinale vi si soffermò un paio 

di settimane e dopo avere riorganizzata la R. Udienza di Matera, 

partì con un immenso seguito e molte bande musicali raccolte 

t ra i montanari della Basilicata, con sampogne, ciaramelle, pif

feri, violini, arpe, t ra balli, canti e suoni, meravigliando le popo

lazioni che si riversavano al passaggio con gridi di osanna. 

Il 25 maggio era a Gravina, il 26 a Poggiorsini, il 27 a Spinaz-

zola, il 28 passò per Venosa, dove la plebe non solo non aveva 

permesso che fosse piantato l'albero, ma lo aveva ridotto in 

pezzi e bruciato, e lungo il Garagnone si fermò a Melfi, dove 

ricevette i seguaci di Pronio, il famigerato comandante delle 

masse di Abruzzo, e due emissari ottomani di cui ricusò gli 

aiuti. Il 31 di maggio lasciò Melfi, dove era giunto il 29, ed invece 

di recarsi a Potenza, come aveva divisato (da Altamura fin dal 

16 maggio aveva scritto all'Acton che era costretto a domare 

Potenza con una divisione, e poi andare a Melfi che era ribelle, 

aprendosi così una strada t ra Bovino ed Avellino), il 5 giugno, 

pel versante adriatico, si avviò a Napoli. 



Il porporato e principe della Chiesa che, a capo di gente 

armata , assunse un'impresa di difficoltà estrema, da prinicpio 

più che audace ed ardita ritenuta addirittura folle, si rivelò un 

nomo politico e di azione di grande valore. Egli conosceva bene 

le popolazioni meridionali e sapeva che queste con un profondo 

attaccamento alla loro terra avevano un sentimento patriottico, 

primitivo e rozzo, fatto soprattutto di odio contro lo straniero, 

ma non si lasciavano facilmente allettare dalle idee ed astrattezze 

di libertà che andavano proclamando e conclamando i repub

blicani ed i patrioti, e poiché comprese che il movimento rivo

luzionario partiva soprattutto dai ceti civili, dai dotti, dai pa

trizi, il Cardinale ricercò e ritrovò il suo seguito e le sue forze 

migliori in modo particolare nel basso ceto. Mancando di t ruppe 

regolari, sempre ma invano invocate e sollecitate lungo la sua 

marcia, era circondato e seguito da schiere raccogliticce ed etero

genee, armigeri, fuorusciti, disertori, spesso vestiti del proprio 

e per la maggior parte assai male, come scriveva da Cropani 

il 19 aprile, e da banditi e forzati tolti dalle galere, regalatigli — 

scriveva da Policoro il 30 di quel mese, — da Messina, da Catan

zaro, da Cotrone, da Cosenza, ed essi coi ribelli sfuggiti alle sue 

mani, si disperdevano nelle provincie ed andavano assassinando 

coi cattivi soggetti del luogo. E quando, dopo aver ridotto alla 

obbedienza del Re la Calabria, nell'aprile di quell'anno si trovò 

a dovere affrontare la Basilicata e le Puglie era, già dicemmo, 

assai perplesso, come appare dalle sue lettere. Da Cassano il 21 

diceva pericolose le nuove che provenivano da quelle due pro

vincie, dove il conte di Ruvo, secondo le informazioni avute, 

era alla testa di duemila uomini, per la più parte soldati e cami

ciotti, cioè le disciolte truppe albanesi dell'esercito regio, con 

duecento cavalli, e dove grossi paesi vicini a Matera erano ritor

nati repubblicani; t ra questi Altamura, ripiena, scriveva, di t u t t a 

la canaglia la più resoluta e rifugio anche in passato dei ribelli 

cacciati dalle supposte altezze. Egli non aveva che mille uomini 

già davanti Matera ed in viaggio, poco più di altri mille, e con 

lui, a farla grande, altri duemila uomini, settecento di t ruppa 

regolare o che almeno aveva un poco servito, con cento cavalli, 

ma sperava nel suo passaggio potersi molto ingrossare e soprat-



t u t to «per crollare la costanza dei montagnoli di Basilicata» con

tava nelle truppe turche, di cui gli parlavano. D'altra parte non 

conosceva né le popolazioni né i luoghi : i popoli di Basilicata, 

scriveva, se si eccettuano gli Albanesi che sono falsi realisti, 

non sono calabresi, non hanno armi né coraggio, si avvicina la 

raccolta e non intendono abbandonarla ; lamenta di essere senza 

consigli, teme la capacità dei francesi e di dovere quindi tenersi 

sulla difensiva ma non sa come fare senza perdere credito e 

terreno. Ad ogni modo, concludeva testualmente « frattanto vado 

il Signore mi aiuterà ». 

E si avviò di fatto. Ma da Rocca Imperiale scriveva che 

s'inoltrava nella provincia di Basilicata « con animo alquanto 

ingrato » e da Policoro il 30 aprile : « penso di andare in avanti , 

dopo Altamura prendere Gravina e Potenza e t irare avanti 

per vedere di unirmi col formidabile part i to Abruzzese » ; se

guo intanto, aggiungeva, a mancare di fucili e questi luoghi 

non forniscono nulla ai nostri bisogni. E scriveva ancora : 

questi sono i miei sogni, non li chiamerò piani. Da Matera il 

7 maggio più esplicitamente : « Segue ad essere significante 

l'imbarazzo in cui mi trovo, cattive nuove giungono da Polla » : 

né si poteva muovere senza perdere irremissibilmente la Pro

vincia, i Moscoviti ed i Turchi ri tardavano « Insomma, 

scrive, è questo uno dei momenti molto critici : non ho elezioni 

di parere, devo attaccare Altamura in ogni modo, prenderla e 

presto o perire, mi mancano gli aiuti e soprattutto i fucili, da due 

mesi dovevo avere duemila fucili, appena ne avrò avuti cinque

cento, ciò non ostante spero di prendere Altamura e vado ad 

attaccarla in ogni modo e spero di prenderla ». 

Dalla Calabria fin dal 13 aprile aveva inviato a Matera una 

sua avanguardia, ma quando egli vi giunse poi il giorno 8 maggio 

vi fu accolto coi maggiori onori, con le statue dei santi, festo

samente. Boccheciampe aveva spedito a Matera artiglieria e 

genti armate al comando di Vincenzo Giordano e quando il 16 

aprile erano giunti i calabresi si andò loro incontro con la ma

donna della Bruna in processione e dove era l'albero fu piantata la 

croce : comandati da un canonico di Rogliano, Antonio d'Epiro ba

rone Dusmet, le truppe si diedero subito al saccheggio. La città, già 



realizzata, con la venuta del Cardinale Ruffo diventò il quar

tiere generale dell 'armata cristiana, specie per l'assalto contro 

Altamura e le spese non lievi rimasero a carico dell'università, 

la quale per sopperirvi dovette imporre gravi balzelli. Tra gli 

altri di Basilicata che facevano par te delle t ruppe regie vi era 

Domenico Asselta a capo di schiere di Laurenzana, ma vi erano 

altresì schiere di Accettura, Bernalda, Montescaglioso, Bisticci. 

A Rotondella, quando da Rocca Imperiale il Cardinale passò 

per quel paese il 28 aprile, trovò sulla via la popolazione femmi

nile che invocava giustizia contro alcuni giacobini del luogo e 

due case vi furono assalite e saccheggiate. 

A Bernalda, quando vi giunse il 3 maggio, era giorno di festa, 

le donne erano tu t t e vestite di rosso ed il Cardinale, smesse le 

forme guerriere, riprese i paludamenti sacri e compì gli uffici 

in chiesa. 

Matera, come abbiam detto, sede della R. Udienza di Basi

licata fin dal 1613, aveva dapprima una popolazione di venti

mila abitanti , ma verso la metà del settecento solo 3559 famiglie 

ed il suo territorio, di oltre 90mila tomoli era per quasi 70mila 

in mano della Chiesa. Presidente della muuicipalità era stato 

nominato l 'avvocato Fabio Mazzei di Ferrandina, un fervente 

repubblicano ed anticurialista che aveva scritto sulla Chinea un 

pregevolo lavoro, ma per l 'anarchia, che subentrò ben presto 

nella cit tà con furti, saccheggi, occupazioni di terre, arresti, 

molti cittadini presero il largo e t r a essi il Mazzei, l'Arcivescovo 

Cattaneo, il Preside Blanc, e la cit tà rimase così in mano delle 

schiere sanfediste. 

Con la caduta della Repubblica vennero poi arrestati col 

Mazzei ed il Vescovo Cattaneo, t ra gli altri, Antonio Lena San

toro, gli avvocati Liborio Cufaro e Gennaro Passarelli, il Duca 

Marco Malvini Malvezzi. 

A Melfi l'albero era stato piantato soprattutto ad opera dei 

due fratelli Colabella, giacobini, ma dopo poco venne divelto 

con una viva reazione, durata varii giorni, poi col solito seguito 

di saccheggi, fu rimesso in piedi e vi rimase fino all'arrivo del 

Cardinale. Era stato nominato Presidente della municipalità un 



dotto e distinto avvocato di Pescopagano, il Laurenziello, che 

aveva strenuamente difeso l'università di Melfi nelle contesta

zioni col feudatario, ed il Vescovo Filippo d'Aprile, patrizio 

gallipolino, alla proclamazione della repubblica, rivolse ai dioce

sani una pastorale ingiungendo rispetto ed obbedienza al nuovo 
governo. Quando vi giunse il Cardinale Ruffo fu ricevuto dallo 

stesso Vescovo D'Aprile, dal clero, dalla popolazione, nonché 

da bande brigantesche, t ra le quali quelle capeggiate dal Cubelli 

di Melfi, dal Giordano di Rionero, dal Natale di S. Fele, dal 

Dimuro di Palazzo S. Gervasio che tanto avrebbero imperverr 

sato nel decennio successivo. Prese stanza nell'episcopio e la 

matt ina del 30, ricorrendo l'onomastico di Ferdinando IV, fu 

celebrata nel Duomo una messa solenne con spari di artiglieria. 

Ma prima di ricordare l'assedio di Altamura, che ha la sua 

importanza nei riflessi della storia della regione perché oltre ad 

essere strettamente collegato coi fatti di Matera, ad esso presero 

par te t ra i maggiori patriott i della Lucania, accenniamo alle 

vicende di alcuni degli altri paesi di quei cantoni, prima e dopo 

la sua caduta. 

A Ferrandina sorsero dei tumulti ed i fucilieri saccheggia

rono la casa Taccardo, e gente armata di Ferrandina assalì 

Salandra. 

A Grassano l'albero fu divelto ai primi di marzo e Leonardo 

Santoro a sue spese creò la guardia civica, ma sorse subito una 

sollevazione di popolo ed il Santoro coi seguaci dovette fuggire. 

Vi fu assalita la casa del percettore F . P . Matera e preso il danaro 

delle decime, con le consuete vicende di arresti, di innalzamenti 

e spiantamenti dell'albero. Il 4 maggio gente armata di Tolve, 

S. Chirico Nuovo e di altri paesi minacciò il saccheggio delle case 

di Grassano, ma vi fu respinta dopo t re ore di fuoco dalla fami

glia Brigante e da altra gente armata capeggiata da L. Santoro. 

Montepeloso, oggi Irsina, che aderì con trasporto alle nuove 

idee nelle quali vide una liberazione, fu democratizzata l'8 feb

braio : vi era Vescovo il Lupoli, di spiriti patriottici, grande 

amico del Vescovo Serrao e dei Vescovi liberali della regione e 

vennero chiamati a far parte della municipalità Giacomo 



D'Amati , Domenico Antonio Rotondo e Giuseppe Antonio 

Russo. Una graziosa fanciulla del paese simboleggiava la libertà 

e all'ombra dell'albero si celebrava il rito matrimoniale con la 

formula : «albero mio fiorito, t u sei la sposa e t u sei il mari to». 

Montepeloso diede con 60 cittadini armati il suo contributo di 

forze ad Altamura, ma alla sua capitolazione si realizzò e inviò al 

Cardinale Ruffo per placarlo una commissione con danari e doni. 

A Miglionico l'albero fu piantato il 12 febbraio e nominato 

presidente della municipalità Vito Michele Grande : il governo 

repubblicano esonerò la popolazione dal pagamento dei balzelli 

e aprì un'inchiesta sull'amministrazione del mastrogiurato Ema

nuele Stabile di Potenza, ma il 7 marzo l'albero fu spiantato 

ed il 21 aprile la Guardia civica, capeggiata dal Grande e da 

Michele Mattia di Tolve, andò contro Grottole che aveva tagliato 

l'albero per aver saputo dell'arrivo a Lecce del Principe Eredi

tario ed a Taranto di Boccheciampe, fregiandosi di coccarde 

rosse : furono saccheggiate case ed arrestati frati e preti, accu

sati di aver fomentata la controrivoluzione di accordo coi rea

listi di Gravina. 

Quando Ruffo giunse a Bernalda, Grottole gli spedì in veste 

di deputato Francesco Mattia di Gravina : Scipione Gala di 

Acerenza che dimorava con gente armata nel bosco Panetteria 

minacciava continuamente i realisti di Grottole. 

A Montalbano fu nominato presidente della municipalità 

il 10 febbraio Luca Quinto, venuto da Napoli dove per solito 

dimorava. 

A Montescaglioso due sacerdoti erano in campo avverso : 

Agostino Montemurro capomassa e l'arciprete Vito Antonio 

Contuzzi (1738-1820) di parte liberale. 

A Pisticci fu commissario repubblicano Tommaso Desio, 

condannato poi dalla Giunta di Stato ad essere esportato a Marsi

glia, e presidente della municipalità Giambattista d'Onofrio, 

ma l'albero vi fu divelto e bruciato : Pisticci fornì contingenti 

armati alle truppe della S. Fede, e la sua guardia civica con genti 

armate a Pomarico, Miglionico, Ferrandina, ma mentre doveva arre

stare i faziosi di Salandra, preferì saccheggiare la casa di un 

ferrandinese domiciliato a Pomarico. 



A Palazzo S. Gervasio l'insurrezione scoppiò il 9 febbraio con

t ro il mastrodatto del luogo, e il governatore Giuseppe D'Errico 

riuscì in quella contingenza, a salvarsi con la fuga ma venne pre

sto barbaramente assassinato t ra dileggi e canti. Una donna, 

Maria Cinquina, che chiamavano la reginella, capeggiava il popolo 

e durante le azioni contro i giacobini si cantava una canzone esal

tatrice del basso ceto contro i civili: « A lu suono de la grancascia 

— viva viva lu popolo bascio — a lu suono de li tammurielli — 

so risurte li poverielle — a lu suono de li campane —• viva viva 

li pupulane —• sempe morte ai giacobini ». 

Ai primi di marzo l'albero fu spiantato a Pomarico, ma il 

presidente della municipalità Alessio dei Primi ed altri si ribel

larono al commissario realista venuto con gente armata. 

A Salandra l'albero era stato innalzato il 14 febbraio, ma 

quando il 31 marzo giunse l'ordine dalla R. Udienza di spian

tarlo, era stato già reciso fin dal 19 e la plebe aveva assalito le 

case di Carmine Calvini. Era presidente della municipalità Ignazio 

Fiocca di Catanzaro e non essendo riuscito a ripiantar l'albero, 

abbandonò Salandra col sacerdote Gerardo Pomarici, Carmine 

Calvini, Vincenzo Pomarici, Goffredo Grassano : il 4 aprile il 

Grassano ed il Pomarici tornarono con gente armata di Ferran

dina e saccheggiarono le case Spaziante e Saronno, ma il 25 di 

quel mese stesso altra gente armata di Ferrandina, con a capo 

il Fiocca ed il Grassano figlio, venne alle prese coi cittadini di 

Salandra e vi furono uccisi Vincenzo Lisanti e Giuseppe Lacava 

di Ferrandina con Innocenzo Far ella di Salandra. 

A S. Mauro i contadini, reclamando le terre demaniali usur

pate, si fecero promotori del nuovo regime, ma il parlamento 

non ebbe luogo perché il 17 febbraio il governatore fu accolto 

con fischi e lazzi. 

A Stigliano la municipalità, nominata in febbraio, era com

posta t ra gli altri dal Dott . Cesare Ferrara e dal Dott . Nicola 

Correale. 

Altamura, sul conto della quale ricordammo già alcune 

frasi del Cardinale Ruffo, era allora uno dei centri più notevoli 

del Mezzogiorno anche per coltura ed accolse e propugnò le 

nuove idee con vigore, costanza ed eroico patriottismo : anima 



della resistenza giacobina era la famiglia Giairnuzzi, alla quale 

si unirono i Melodia, i Viti, il canonico Visceglia, l'arcidiacono 

Cagnazzi, De Gemmis, uomini di lettere e di scienza. Gli s t u 

denti avevano preso l'iniziativa dei moti e non appena il 1 feb

braio giunsero da Matera notizie della vittoria dei francesi e della-

proclamazione della repubblica, fu piantato l'albero. I giacobini 

che erano a Napoli, a mezzo di speciali staffette, confermarono 

la lieta novella, poi giunsero i commissionati repubblicani e la-

prima posta del nuovo governo con proclami ed istruzioni. 

I patrioti altamurani divennero t ra i capi più ardenti del part i to 

giacobino in molta parte delle Puglie e della Basilicata, in per

fetta unione ed accordo, e sorse una federazione delle cit tà re

pubblicane in cui con Altamura eran compresi anche Genzano e 

Matera, ma mentre Genzano resistette e fu uno dei pochi paesi 

che dopo la caduta di Altamura, come Palazzo, non volle realiz

zarsi e cedette solo alla forza, Matera ben presto defezionò, e 

t ra Altamura e Matera sorse un violento dissidio che le divise, 

mentre in passato erano state sempre in cordiali rapporti . Del 

governo dipartimentale che giunse e si fermò ad Altamura 

facevano parte della Basilicata il sacerdote Nicola Palomba 

di Avigliano, commissario, Ti t ta Marone di Potenza e Giacomo 

Rossi di Marsiconuovo come amministratori, Antonio Grandi 

di Episcopia, elettore, Felice Mastrangelo di Montalbano, gene

rale della Civita, Giuseppe Venita di Ferrandina, aiutante, ed 

un prete di Potenza, quasi certamente Michelangelo Atella : di 

quasi tu t t i già dicemmo, aggiungiamo che Giuseppe Venita di 

Ferrandina aveva lasciato l'abito talare per le milizie borboniche 

come volontario, ma le abbandonò ben presto, e con lui vi erano 

anche il fratello Tommaso e Leopoldo Laudati seniore, t u t t i d i 

Ferrandina e di accesi spiriti liberali. I componenti del governo 

dipartimentale dovevano recarsi a Matera, capoluogo del dipar

t imento di Bradano, ma i materani il 7 marzo per gelosie, pre

minenze e gare di famiglia e per istigazione dei birri e di altri < 

elementi della R. Udienza, avevano spiantato l'albero, cosicché 

si fermarono in attesa che la fedifraga avesse mutato contegno. 

Giunsero ad Altamura il 22 marzo, il Palomba a cavallo, gli altri 

in canestra con un distaccamento di circa 40 cavalieri, con varie 



vetture cariche di armi, e furono accolti dalla guardia civica in 

parata, al suono dei tamburi e con inni nazionali e francesi, fuori 

Porta Bari; e venne tenuta sotto l'albero una riunione con danze. 

Il Palomba parlò in nome di Mario Pagano, dicendosi incaricato 

•dalla Nazione con pieni poteri ed esponendo il programma della 

Repubblica : il giorno di Pasqua rimise i suoi abiti sacerdotali, 

predicò dal pergamo, sciolse le suore dei monasteri dall'obbligo 

della clausura, ridusse le rendite prelatizie, vietò i dri t t i di curia, 

le prestazioni mortuarie, gli emolumenti agli istituti piipei matri

moni, pensò a maritaggi di donzelle povere ed orfane, ordinò la 

revisione dei conti di opere pie ed amministrazioni ecclesiastiche, 

vietò il suono delle campane, dispose che gli ecclesiastici tenes

sero sermoni democratici. 

Capo del Burò, come si diceva, fu nominato un sacerdote di 

Potenza che, secondo il Bisceglia, avrebbe avuto il merito di 

aver ammazzati i massacratori del Vescovo Serrao, forse Mi

chelangelo Atella. 

Organizzati i servizi dell'amministrazione si pensò alla espu

gnazione della fedifrega Matera, con la quale vi erano state già 

fin dal marzo delle avvisaglie, e poi il 18 aprile un aspro combat

timento : le guardie avanzate di Altamura, di cui facevano parte 

parecchi giovani di Genzano avevano arrestato alcuni materani, e 

questi alla loro volta avevano incendiato per rappresaglia masse

rie, lasciando nelle campagne branchi di animali a devastare i se

minati. Cavalli e fanti agli ordini del generale Mastrangelo si in

contrarono con un reparto nemico che aveva un cannone, lo sopraf

fecero benché superiore di numero, si impossessarono del cannone 

e ritornarono trionfanti ad Altamura, coi prigionieri. Un altro com

battimento si svolse il 22 aprile t ra una pattuglia di guardie al co

mando di Giuseppe Manfredi ed un corpo di milizia materana, 

messa in fuga. 

Dopo qualche giorno (il Cardinale da Rocca Imperiale fin dal 

'21, aprile scriveva all'Acton che nella terribile Altamura già vi 

erano diversi che t ra t tavano segretamente coi suoi e forse avevano 

già concluso) giunse ad Altamura un messo, forse Francesco Ru-

sciani colonnello dell'esercito di Ruffo, che in nome del comandante 

minacciava due ore di saccheggio, se t ra cinque ore non si abbat -



della resistenza giacobina era la famiglia Giannuzzi, alla quale 

si unirono i Melodia, i Viti, il canonico Visceglia, l'arcidiacono 

Cagnazzi, De Gemmis, uomini di lettere è di scienza. Gli s t u 

denti avevano preso l'iniziativa dei moti e non appena il 1 feb

braio giunsero da Matera notizie della vittoria dei francesi e della 

proclamazione della repubblica, fu piantato l'albero. I giacobini 

che erano a Napoli, a mezzo di speciali staffette, confermarono 

la lieta novella, poi giunsero i commissionati repubblicani e la 

prima posta del nuovo governo con proclami ed istruzioni. 

I patrioti altamurani divennero t ra i capi più ardenti del part i to 

giacobino in molta par te delle Puglie e della Basilicata, in per

fetta unione ed accordo, e sorse una federazione delle cit tà re

pubblicane in cui con Altamura eran compresi anche Genzano e 

Matera, ma mentre Genzano resistette e fu uno dei pochi paesi 

che dopo la caduta di Altamura, come Palazzo, non volle realiz

zarsi e cedette solo alla forza, Matera ben presto defezionò, ê  

t ra Altamura e Matera sorse un violento dissidio che le divise, 

mentre in passato erano state sempre in cordiali rapporti. Del 

governo dipartimentale che giunse e si fermò ad Altamura-

facevano parte della Basilicata il sacerdote Nicola Palomba 

di Avigliano, commissario, Ti t ta Marone di Potenza e Giacomo 

Rossi di Marsiconuovo come amministratori, Antonio Grandi 

di Episcopia, elettore, Felice Mastrangelo di Montalbano, gene

rale della Civita, Giuseppe Venita di Ferrandina, aiutante, ed 

un prete di Potenza, quasi certamente Michelangelo Atella : di 

quasi tu t t i già dicemmo, aggiungiamo che Giuseppe Venita di 

Ferrandina aveva lasciato l 'abito talare per le milizie borboniche 

come volontario, ma le abbandonò ben presto, e con lui vi erano 

anche il fratello Tommaso e Leopoldo Laudati seniore, tu t t i di 

Ferrandina e di accesi spiriti liberali. I componenti del governo 

dipartimentale dovevano recarsi a Matera, capoluogo del dipar

timento di Bradano, ma i materani il 7 marzo per gelosie, pre

minenze e gare di famiglia e per istigazione dei birri e di altri i 

elementi della R. Udienza, avevano spiantato l'albero, cosicché 

si fermarono in attesa che la fedifraga avesse mutato contegno. 

Giunsero ad Altamura il 22 marzo, il Palomba a cavallo, gli altri • 

in canestra con un distaccamento di circa 40 cavalieri, con varie 



/vetture cariche di armi, e furono accolti dalla guardia civica in 

parata, al suono dei tamburi e con inni nazionali e francesi, fuori 

Porta Bari; e venne tenuta sotto l'albero una riunione con danze. 

Il Palomba parlò in nome di Mario Pagano, dicendosi incaricato 

•dalla Nazione con pieni poteri ed esponendo il programma della 

Repubblica : il giorno di Pasqua rimise i suoi abiti sacerdotali, 

predicò dal pergamo, sciolse le suore dei monasteri dall'obbligo 

della clausura, ridusse le rendite prelatizie, vietò i dri t t i di curia, 

le prestazioni mortuarie, gli emolumenti agli istituti pi ipei matri

moni, pensò a maritaggi di donzelle povere ed orfane, ordinò la 

revisione dei conti di opere pie ed amministrazioni ecclesiastiche, 

vietò il suono delle campane, dispose che gli ecclesiastici tenes

sero sermoni democratici. 

Capo del Burò, come si diceva, fu nominato un sacerdote di 

Potenza che, secondo il Bisceglia, avrebbe avuto il merito di 

aver ammazzati i massacratori del Vescovo Serrao, forse Mi

chelangelo Atella. 

Organizzati i servizi dell'amministrazione si pensò alla espu

gnazione della fedifrega Matera, con la quale vi erano state già 

fin dal marzo delle avvisaglie, e poi il 18 aprile un aspro combat

timento ; le guardie avanzate di Altamura, di cui facevano parte 

parecchi giovani di Genzano avevano arrestato alcuni materani, e 

questi alla loro volta avevano incendiato per rappresaglia masse

rie, lasciando nelle campagne branchi di animali a devastare i se

minati. Cavalli e fanti agli ordini del generale Mastrangelo si in

contrarono con un reparto nemico che aveva un cannone, lo sopraf

fecero benché superiore di numero, si impossessarono del cannone 

e ritornarono trionfanti ad Altamura, coi prigionieri. Un altro com

battimento si svolse il 22 aprile t ra ima pattuglia di guardie al co

mando di Giuseppe Manfredi ed un corpo di milizia materana, 

messa in fuga. 

Dopo qualche giorno (il Cardinale da Rocca Imperiale fin dal 

27, aprile scriveva all'Acton che nella terribile Altamura già vi 

erano diversi che t ra t tavano segretamente coi suoi e forse avevano 

già concluso) giunse ad Altamura un messo, forse Francesco Ru-

sciani colonnello dell'esercito di Ruffo, che in nome del comandante 

minacciava due ore di saccheggio se tra cinque ore non si abbat -



teva l'albero della libertà e non si mandavano 12 mila ducati 

pei danni. Le minacciose parole vennero respinte sdegnosa

mente e subito si iniziò la preparazione per la difesa, lanciando 

dapertutto per le Puglie e la Basilicata richieste di aiuti. E 

vennero infatti, anche ad opera del Venita, uomini e cavalli da 

Genzano, cannoni da Melfi. Il 6 maggio, mentre più fervevano i 

preparativi, il Cardinale con la sua gente era alle porte di Matera e 

ben presto un vero esercito mosse contro Altamura, alla cui difesa 

furono preposti due basilicatesi, il generale Mastrangelo e il com

missario Palomba, il quale proclamò gli altamurani figli primoge

niti della patria. All'alba del 9 maggio, al suono delle campane, 

tu t t i erano al loro posto, preti e frati, studenti e professori, villici 

ed artieri, suore e gentildonne, alcune anche armate. Ben tre as

salti furono vigorosamente respinti, ma la mancanza di munizioni 

consigliò sul far della sera una sortita. La popolazione infatti col 

favore delle tenebre ne uscì ed i sanfedisti entrarono nella città 

abbandonata e la devastarono, la saccheggiarono, ne fecero scem

pio : il bottino fu posto in vendita in pubblica fiera ed il bestiame 

campestre sfuggito, sequestrato dal Ruffo. Anche il Palomba ed il 

Mastrangelo pensarono di abbandonare la città, e valendosi della 

loro autorità sottoposero a processo i parlamentari coi prigionieri di 

Matera, li fecero fucilare ed i loro corpi furono gettati semivivi in 

una sepoltura. Poi presero coi militi lucani la via di Gravina e cer

carono scampo a Napoli. Nel giugno 1799 il Palomba tentò, pare, 

di togliersi la vita, ma in ottobre, come dicemmo, entrambi furono 

afforcati sulla piazza del Mercato, nella capitale del Regno. 

Il 10 maggio, nello stesso giorno, ai due estremi della Basi

licata cadevano gloriosamente Picerno ed Altamura, dopo avere 

vigorosamente e reiteratamente respinte le schiere sanfediste dello 

Sciarpa e del Cardinale Ruffo. Con la caduta di Altamura si in

franse l'ultimo baluardo repubblicano e ben presto la repubblica 

napoletana, dopo una breve e sanguinosa vita, cadeva anch'essa 

e si aprivano nuove stragi, nuovi lutti e nuovi dolori, ma insieme 

più viva e più ardente si faceva negli animi dei patrioti la fiamma 

della libertà e della riscossa. 

P e r q u e s t o c a p i t o l o s o p r a t u t t i : L U C A R E L L I , op. cit, v o i . I I 

( L a r i v o l u z i o n e d e l 1 7 9 9 ) e Cronache e fatti del 1 7 9 9 d i G I A N C A R L O 



B E R A R D U C C I e V I T A N G E L O B I S C E G L I A a c u r a d i G i u s . Ceci , B a r i 1 9 0 0 , 

C O N F O R T I , op. cit., p . 1 0 4 e s e g g . ; I A N O R A , op. cit., M A R E S C A , C a r 

teggio del Card. Buffo al Ministro Acton (Arch. stor. nap. V i l i ) , 

C O N S I G L I O A . , Lazzari e Sanfedisti, M i l a n o 1 9 3 6 , G R A T , Aurore, 

M i l a n o 1 9 3 9 , L E L I M . , La Santa Fede e la spedizione del Card. Buffo, 

M o n d a d o r i 1 9 3 6 , M A N E S A . , Un cardinale condottiero, A q u i l a 1 9 3 0 . 

P e r V e n i t a : C E N T O L A , op. cit., p . 1 3 8 e s e g g . 

VI. — CONSIDERAZIONI FINALI 

Chi guarda i fatti che abbiamo narrato inquadrandoli nel 

tempo e si soffermi a considerarne lo svolgimento le varie 

figure, principali o secondarie, che li dominarono o vi presero parte 

nelle città e nei centri maggiori come nelle lontane province, deve 

un poco mutare il giudizio che ritrova in molti scritti, in molti 

studi, antichi ed anche recenti. Troppo vivo fresco vibrante era 

il ricordo delle gesta crudelissime sanguinose nefande che avevano 

spente tante vite, t ra le migliori del regno, gettato il lutto la deso-

solazone la rovina in tant i paesi ed in tante famiglie e troppo acuti 

e stridenti i dissensi ed i contrasti politici, le divisioni ideologiche, 

t roppo bruschi rapidi e travolgenti i mutament i ed i trapassi 

da una monarchia illuminata e riformatrice a un governo as

soluto, da una repubblica improvvisata ed immatura ad un 

regime di persecuzione e t irannide spietata, perché si potesse 

allora avere una valutazione serena, spassionata, equilibrata 

di uomini e di cose. Per quanto l ' importante materiale docu

mentario di quegli anni fosse stato, com'è noto, distrutto e 

bruciato per ordine del Re, che volle sottrarre forse le prove della 

sua colpevolezza, e son venuti cosi meno preziosi elementi di giu

dizio e sicuri punti di riferimento, è possibile ora, con l'ausilio di 

numerosi studi che non son mancati e continuano ancora e di qual

che documento obliato, ogni tanto venuto fuori da archivi e da 

raccolte private, giungere ad una valutazione storica ed umana più 

coerente, ad una visione di assieme più esatta, ad un giudizio più 

equanime. Più che mai doveroso per noi che abbiam vissuto e vi

viamo da anni in mezzo a vicende ed episodi di guerre e di rivolu-



zioni, a grandiosi sconvolgimenti di popoli nel mondo ed abbiamo 

avuto ed abbiamo così l'agio e le opportunità di fare esperienze 

confronti, osservazioni, di trovare analogie impensate, che ven

gono ad illuminare e chiarificare ancor meglio il nostro esame 

ed il nostro giudizio. Si sa, è ormai un postulato intuito da filo

sofi e politici e confermato e consacrato dai fatti, che in ogni 

tempo ed in ogni luogo gli stessi fenomeni ritornano e ripetono 

nei secoli quando ritorna il fondo simile od uguale in cui si mani

festano, ed essi fondamentalmente ed essenzialmente sono gli 

stessi, pur quando presentino parvenze esterne diverse ed in

gannevoli, modalità varie, a seconda dei tempi, dei luoghi, della 

natura delle cose. 

Abbiamo rilevato in quale ambiente storico, politico, economico 

tributario, materiale e spirituale, scoppiarono quei moti e soprat

tu t to tra quali asperrime lotte locali, personali e famigliari, 

t ra quali tumulti e contrasti di interessi, t ra quale empito di pas

sioni, di odi di vendette e di fazioni sorsero e si svolsero. Ed il popolo 

che era allora, e non per sua colpa, nella gran parte plebe, nel senso 

deteriore della parola, si manifestò quello che era, che fatalmente 

doveva essere, che non si poteva aspettare non fosse. Così, non di

versamente, si sono comportati dovunque e si comportano sem

pre tut tora i popoli quando sono plebe o tale diventano in 

certe determinate particolari condizioni e contingenze, e così si 

comportarono le plebi meridionali, primitive e patriarcali. Esse 

videro nei ceti civili gli odiati sfruttatori da cui avevano avuto 

sempre male, nello straniero un nuovo nemico che avrebbe rinno

vato contro di esse quanto avevano già nei secoli sofferto e subito, 

e sentirono invece nel sovrano il protettore, l'alleato, la tutela. Si 

gettarono così, pervase d'odio ed esasperate, con furia selvaggia, 

in difesa del re contro i giacobini, cioè contro i ricchi ed i civili, e 

contro lo straniero che era con loro, rivelando tu t te le loro qualità 

negative ed inferiori, dipendenti dall'abbandono, dalla ignoranza 

dalla diffidenza, dalla supertizione, dalla miseria, ma anche alcune 

delle loro doti migliori, cioè quella intelligenza pronta, quel senso, 

pur vago impreciso ed oscuro, di patriottismo, quell 'attaccamento 

e fedeltà alla terra, che, mutat i i tempi, seppero mostrare e mo

strano ogni giorno più e meglio le masse rurali del mezzogiorno. 



Ed anche allora seppero strenuamente battersi, come seppero 

poi eroicamente combattere e morire nelle ultime guerre. 

I fatti del '99 furono l'inizio di quelle turbolenze, agita

zioni, contrasti che s'intensificarono sempre più dopo, nei pri

mi decenni dell 'Italia unificata, e che si sarebbero chiamati 

lotta di classe, sintomi fin d'allora di uno stato sociale deleterio, 

morboso, patologico. Le plebi s'ingannarono ma furono, come 

spesso, anche ingannate, giacché il sovrano in difesa del quale, 

ritenendolo tradito dai nobili dai civili e dagli ecclesiastisi, si erano 

con ardore schierate, e che non pensava né prevedeva che proprio il 

basso ceto sarebbe stato l'unica classe fedele alla monarchia, 

passata la festa, le abbandonò come prima, le dimenticò al 

loro triste destino. Solo allora forse s'avvidero dell'inganno, 

ma vi ricaddero di nuovo, e non compresero né potevano 

comprendere, che proprio quei ceti civili contro cui erano in

sorte furibonde, si fossero bat tut i e si battessero, patissero e mo

rissero pel popolo minuto, per la sua rinascita, per ritoglierlo 

dalla oppressione, per liberarlo dal secolare servaggio. Ma anche 

i migliori patrioti, già rilevammo, non compresero il popolo, non 

giunsero ad esso e così come i sovrani si sorpresero dell'attacca

mento delle plebi per loro, essi si sorpresero, non si spiegarono, 

non si davano ragione dell'aspra lotta che ad essi dal popolo 

veniva. Detto però questo dobbiamo aggiungere che alle plebi me

ridionali del '99 non si possa attribuire il merito, degno di ammira

zione, che alcuni danno loro di essersi poste contro lo straniero, 

giacché se coi repubblicani, che pure erano italiani e conterranei, 

vi erano i francesi, del resto presto scomparsi, anche dalla parte 

delle plebi e della S. Fede, come abbiam visto, vi erano ugual

mente stranieri, inglesi, turchi, russi, albanesi. Così come non 

si può vedere nella loro azione quel carattere clericale che qualche 

storico vi ha ravvisato, e tanto meno una notevole sensibilità 

politica, la grande chiaroveggenza che vi trovano altri : nel 

loro atteggiamento non vi è nessun pensiero politico, nessuna 

concezione nazionale, ma solo forse un riflesso sociale di lotta 

di classe. Come rilevammo, parlando dei moti nei vari paesi e 

specie di quelli di Avigliano, anche dove una parte della popo

lazione bassa si era schierata coi giacobini, fu sempre viva e forte 



la questione delle terre, ed affiorava un po ' dovunque t ra le mu

tevoli insorgenze, le crude reazioni. 

E nella valutazione delle crudeltà, saccheggi, vendette, 

d'ogni genere cui tu t t i si abbandonarono senza ritegno, da una 

parte e dall'altra, in quei tristissimi anni, non a giustificarli e 

neppure a scusarli ma a spiegarli ed in qualche modo con più 

comprensione ad attenuarli, deve prevalere una considerazione 

fondamentale : tu t to si svolgeva e si svolse in un acceso ardente 

rude clima di guerra. E guerra fu essenzialmente per tu t t i . Ecco 

perché gli episodi, — e ve ne furono molti come quelli ricordati, 

a cominciare dall'episodio Addone che è rilevato spesso col più 

severo giudizio — non sono assai diversi da tant i altri che si 

verificarono in quegli anni nei centri come nelle periferie, anche 

da parte di governi ed eserciti regolari, anche in seguito ed in 

tempi diversi, in Italia e fuori d'Italia. E guardati quei fatti 

sotto tale aspetto, cioè come episodi di guerra e di vicende bel

liche, pure il giudizio su alcune figure emergenti nell'uno come 

nell'altro campo, va riveduto, tenendo conto altresì di qualche 

nuovo elemento che è venuto in luce in questi ultimi anni. Tra 

le altre sul Cardinale Ruffo, sul quale si è addensato in passato 

tan ta fosca ombra e tanto vituperio : pur senza accettare la 

riabilitazione che di lui si è tentata , giacché anch'egli ebbe gra

vissime colpe, certo non può negarsi che combatté per una idea, in 

una guerra asperrima. 

I patrioti, repubblicani, giacobini, massoni, già così vari e 

dissimili nei loro sentimenti, nei loro caratteri, nelle loro conce

zioni, provenivano dalla borghesia, dal sacerdozio, dal patri

ziato, erano t ra i più nobili e più dotti uomini del Regno, gli intel

lettuali, diremmo ora, con una parola che suscita sempre come 

ha suscitato contrasti di interpretazione e di valutazione. I l 

Cuoco che fu sempre contro la mentalità illuministica delle classi 

colte del suo tempo e quindi contro i giacobini ed i francesi, e 

che fin da principio mosse le sue critiche anche al progetto di 

costituzione della repubblica, scrisse che t ra quei patrioti mol

tissimi avevano la repubblica sulle labbra, moltissimi nella testa 

pochissimi nel cuore, e anche da altri fu ripetuto che quella napo

letana fu una repubblica senza repubblicani. Ed è forse la verità. 



Ma va considerato che per i patrioti del '99 la repubblica non 

era uno scopo bensì soltanto un mezzo, un ripiego per giungere 

alla libertà ed indipendenza del paese : molti erano stati monar

chici, avevano tentato già con la monarchia della prima maniera 

di raggiungere il loro intento attraverso le riforme alle quali 

abbiamo accennato, attraverso il radicale mutamento di con

cezioni economiche, politiche e sociali. Col trionfo e la diffu

sione della rivoluzione francese e col movimento militare e 

politico che dalla Francia era passato in Italia essi pensarono 

che fosse possibile di a t tuare il programma che avevano in 

cuore, raggiungere forse il cambiamento del regime, certo com

piere quella trasformazione del paese che lo preparasse ai suoi 

nuovi destini. Dottrinari , utopisti, cattivi politici, illusi, idea

listi, intellettuali della peggior specie — fu facile abbandonarsi 

a t u t t i gli epiteti più sprezzanti ed alle censure più acerbe quando 

il loro nobile tentat ivo si infranse, — ma bisogna riportarsi ai 

tempi, alle torbide lotte, alle dure difficoltà e contingenze militari 

e politiche in cui essi operarono. Si trovarono infatti t r a cambia

menti imprevedibili, radicali, improvvisi, trascinati e t ravolt i 

da intromissioni 1 perturbatrici di personaggi e di eserciti stra

nieri, da fiere rivalità ed ambizioni franco-britanniche pel Medi

terraneo di cui l 'Italia fu il campo, di ribellioni e reazioni delle 

stesse popolazioni, e proprio quando più nei centri e nelle pro

vince avevano bisogno di aiuti in uomini ed armi per resistere 

ed imporre le nuove idee, si videro abbandonati dai francesi e 

dalle truppe, richiamate sul teatro di guerra in alta Italia, da 

quei francesi di cui avevano sperimentato subito le prepotenze, 

i soprusi, le ruberie, la protervia, e che li avevano oltre che inco

raggiati e sospinti, addirit tura compromessi. Come non può 

dirsi nemmeno che essi furono servili allo straniero, giacché la 

repubblica dei patrioti napoletani fu di schietta marca italiana, 

originale per quanto era possibile e non foggiata sul modello 

d'oltralpe, che del resto anch'esso non poteva essere ricalcato 

che su quello della tradizione classica. 

I patrioti meridionali pertanto non meritano certe accuse 

e certe censure che con troppa facilità si muovono. Si inganna

rono anch'essi, ma furono ingannati, commisero degli errori, ma 



molti erano e sono scusabili, furono vittime più che dei loro stessi 

errori delle insidie, della congiura delle cose, della slealtà altrui, ma 

accettarono il loro destino, pagarono di persona con la morte, 

le galere, l'esilio, con la rovina economica e non può negarsi che 

anche coi loro errori gettarono le prime salde basi per le lotte 

future. E t ra i mutamenti le difficoltà i fieri contrasti in cui essi 

si trovarono non va dimenticato quello proveniente dal con

flitto secolare dei due poteri, lo Stato e la Chiesa. Ricordammo 

la falange anticurialista che a Napoli e nel Regno era stata in 

quegli anni veramente poderosa, che era riuscita a prevalere sui 

ministri e sulla stessa Corte e della quale facevano parte con 

fervore e vigore i più dotti patrioti meridionali, i più colti ed alti 

prelati. Col suo trionfo si era venuto in qualche modo attenuando 

il doloroso drammatico dissidio che tormentava l'animo di molti 

t ra la fede e la patria, ma esso si accentuò e si acuì quando la 

Curia di Roma, ripreso il sopravvento anche sulla Corte, divenne 

sempre più ostile contro ogni movimento o semplice tentativo 

di riscossa, di indipendenza, di libertà del paese e quindi contro 

ogni patriota, allora e in seguito. Saverio Baldacchini, il noto 

patriota e scrittore pugliese, scriveva nel 1862, quando già l 'Ita

lia ormai poteva dirsi fatta, a proposito del Troya e della sua 

concezione del Papato, che questa provocava lo sdegno dei gio

vani, ai quali erano troppo presenti le severe pagine del Macchia-

velli e del Guiciardini ed i danni che dal pontificato temporale 

sotto i loro occhi all 'Italia erano venuti e venivano : anche nel 

Mezzogiorno così le anime più ardenti di patriottismo, più ane

lanti alla indipendenza e alla libertà del paese, più religiose e 

devote soffrirono lo strazio di quel contrasto e lo portarono al

lora e poi nel cuore. 

Riconoscendo in essi più schiettezza d'animo ed una mag

giore dottrina, i patrioti del '99, una minoranza, come sempre 

avviene, di uomini dì grande intelletto e di gran cuore, furono 

paragonati ai girondini. Ed alcune estreme parole del Vergniaud, 

il capo spirituale di questi, possono essere ripetute anche per 

loro : si portarono con sé l 'avvenire ed al popolo lasciarono la 

speranza in cambio della morte che esso diede loro. Furono 

indubbiamente idealisti, ma anche uomini di azione, come sono 



spesso i precursori, gli anticipatori, gli araldi, e la crisi del ' 9 9 

in cui essi si trovarono e che vissero e patirono apportò, alla for

mazione del pensiero unitario, che dava allora i suoi primi ed 

incerti segni, un elemento nuovo e decisivo. Vincendo l'egoismo 

e lo spirito municipalista che imperava, con fremiti di ribellione, 

con la propagazione di dottrine di libertà, in una febbre eroica 

di azione e di dedizione, essi accesero e diffusero vive fiamme di 

italianità, che attraverso lo insegnamento, l'esempio, il sacrificio 

maturarono gli eventi futuri. 
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C O S E N Z A 

Q u e s t a f a m o s a c i t t à g i à C a p i t a l e d e l l a i n t e r a P r o v i n c i a a l t r e -

v o l t e d e t t a V a l d i C r a t i , T e r r a J o r d a n a , e C a l a b r i a , e c h e o r a i n t r e 

d i v i s a C a l a b r i a C i t r a , C a l a b r i a U l t e r i o r e 1. e C a l a b r i a U l t e r i o r e 2 . 

s i a p p e l l a n o , e s e d e d e g l i s t e s s i D u c h i d i C a l a b r i a , fu l a s e c o n d a d e l l a 

n o s t r a r e g i o n e a d a v e r e l a t i p o g r a f ì a . S ' i g n o r a l ' e p o c a p r e c i s a , e 

c h i s i a s t a t o l ' a u t o r e d i t a l e s t a b i l i m e n t o . I l e h . 0 s i g n o r R a f f a e l e 

V a l e n t i n i i n q u e l Discorso Storico sull'Accademia Cosentina, c h e 

p o s e a s t a m p a i n N a p o l i l ' a n n o 1812 , a f f e r m ò a l l a p a g i n a 16 c h e 

n e l s e c o l o X V Cosenza possedea, dono di Ferdinando I, una nitida 

tipografia. R i c h i e s t o c h e b e n i g n a t o si fosse i n d i c a r m i , o n d e t a l 

f a t t o a v e v a d e s u n t o , i l n o b i l u o m o a l l i 14 S e t t e m b r e 1 8 3 4 r i s p o s e : 

« V i è n o t o c h e F e r d i n a n d o , o F e r r a n t e I d i A r a g o n a r i p o r t ò f a m a 

« d i g r a n s a p e r e ; e d i n v e r o n u t r i t o n e ' p r e c e t t i d e ' s a v i i m a e s t r i 

« A l f o n s o B o r g i a , L o r e n z o V a l l a , A n t o n i o P a n o r m i t a , G i o v i a n o 

« P o n t a n o , c h e d i v e n n e s u o s e g r e t a r i o , p o t è a d d i v e n i r e s c i e n z i a t o 

« n o n v o l g a r e , c o m e n e f a n f e d e a l c u n e s u e o p e r e s t a m p a t e i n N a p o l i 

« n e l 1486 co l t i t o l o — Fegis Ferdinandi, et aliorum epistolae, atque 

« orationes utriusque militine 1 e l o s t o r i c o P i e t r o G i a n n o n e d i c e 

« d i l u i che allevato tra letterati divenne ancor egli non pur amante 

« di lettere ma letteratissimo. V i è n o t o a l t r e s ì c h e p e r o p e r a d e l m e 

li d e s i m o F e r d i n a n d o fu l a s t a m p a i n t r o d o t t a d e l n o s t r o r e g n o p e r 

« m e z z o d i A r n a l d o d i B r u s e l l e s n e l 1453 s e c o n d o i l P a s s e r o , o d a 

« S i s t o R i e s s e n g e r d ' A r g e n t i n a n e l l ' a n n o 1 4 7 1 c o m e a t t e s t a n o B o z i o 

« e d i l R o c c a ; q u e l S i s t o fu r i c e v u t o c o n g r a n d e o n o r e d a l R e , e 

« c o l m a t o d i b e n e f ì c i e d e s e n z i o n i p r o d i g a t i i n s e g u i t o a t u t t i g l i 

« a l t r i t i p o g r a f i . Q u a s i c o n t e m p o r a n e a m e n t e l ' a r t e d e l l a s t a m p a 

« s i d i r a m ò n e l l ' A q u i l a , i n L e c c e , i n C o s e n z a , i n B a r i , i n T r a n i , e d 

« i n B e n e v e n t o . S a p p i a m o i n f a t t i c h e n e l 1478 u n t a l e O t t a v i a n o 

« S a l o m o n i o d i M a n f r e d o n i a t i p o g r a f o s t a m p ò i n C o s e n z a u n t r a t -

« t a t o de immortalitate animae, e d u n p o e m e t t o i n o t t a v a r i m a sulla 

1 Q u e s t ' o p e r a n o n i n N a p o l i fu s t a m p a t a , m a i n V i c o E q u e n s e 

i l 1 5 8 6 p r e s s o G i u s e p p e C a c c h i o co l nunc primum in lucem prodeunt. 

N e l S i g n o r e l l i f o r se p e r e r r o r e d i s t a m p a si l e g g e 1486 . 



« sfera geografica, c o m e r i c o r d a n o i P P . Q u é t i f e d E c h a r d , e L o r e n z o 

« G i u s t i n i a n i . 

« N e l l ' a r c h i v i o d i S. G i o v a n n i a C a r b o n a r a a N a p o l i e s i s t e v a 

« t r a l e l e t t e r e i n e d i t e d e l P a r r a s i o u n a d i r e t t a , f o r s e d a C o s e n z a , a 

« D e m e t r i o C a l c o n d i l a s u o s u o c e r o , o v e , l o d a n d o l a g i o v e n t ù C o s e n -

« t i n a , p a r l a a n c h e d e ' b u o n i s t u d i i , e d e l l a S t a m p a c h e f i o r i v a i n 

« C o s e n z a favente Ferdinando Bege ; e d e v e i n t e n d e r s i d e l l ' A r a g o -

« n e s e p e r c h è a F e r d i n a n d o 1° d ' A r a g o n a s e m b r a t r i b u t a r e i s u o i 

« e l o g i i l P a r r a s i o n e l l ' o r a z i o n e p r e m e s s a a l l e p r e l e z i o n i d e l l e E p i s t o l e 

« d i C i c e r o n e a d A t t i c o ; e q u a s i l e u n i f o r m i p a r o l e a d o t t ò n e l l ' a l t r a 

« l e t t e r a d i r e t t a a V i n c e n z o T a r s i a : Cicero si vìveret hac aetate, tu-

« ventutemque Cosentinam bonarum artium studiis cum quavis Italiae 

« civitate certantem videret. T r o v o n e l l e m i e M e m o r i e c i t a t o i n p r o -

« p o s i t o d e l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a s t a m p a i n C o s e n z a p e r p r i v i l e g i o 

« d i F e r d i n a n d o 1° d ' A r a g o n a , Giov. Cristiano Lunig Codex Italiae 

« diplomaticus toni. 4 . N o n e s s e n d o v i q u e s t ' o p e r a i n C o s e n z a n o n 

« p o s s o r i s c o n t r a r e l ' a u t o r e , e d a c c e r t a r m i d e i s u o i d e t t i . E s i s t e 

« b e n s ì p r e s s o i s i g n o r i B o m b i n i d i q u i u n a l e t t e r a a u t o g r a f a d i B e r -

« n a r d i n o B e r n a u d o d i r e t t a a P a o l o B o m b i n i , c h e r i c o r d a l e m o l t e 

« g r a z i e c o n c e s s e a l l a c i t t à d i C o s e n z a d a l m e d e s i m o R e F e r d i n a n d o , 

« t r a q u a l i q u e l l a d e l l o s t a b i l i m e n t o d i u n a i m p r i m e r i a d i l i b r i . È 

« c o n o s c i u t o c h e F i l i p p o B e r n a u d o , e B e r n a r d i n o s u o f igl io f u r o n o 

« s o m m a m e n t e a c c e t t i a ' R e A r a g o n e s i , e d i m p e t r a r o n o m o l t e g r a -

« z i e a l l a c i t t à d i C o s e n z a . E s i s t o n o n e l l a m i a b i b l i o t e c a d u e l e t t e r e 

« s t a m p a t e i n C o s e n z a p e r L u i g i C a s t e l l a n o n e l 1 5 9 5 , l ' u n a d i r e t t a 

« a G i o v a n M a r i a B e r n a u d o d a l l ' I n f i a m m a t o A c c a d e m i c o C o s e n t i n o , 

« e l ' a l t r a d i Baphaello Lucatello di risposta alla lettera dell'Infiam-

« moto, d a l l e q u a l i r i l e v a s i i n q u a n t a e s t i m a z i o n e f u r o n o t e n u t i 

« F i l i p p o , e B e r n a r d i n o B e r n a u d o d a A l f o n s o I , F e r d i n a n d o I . , e 

« F e r r a n d i n o e t c . i n u n a d e l l e q u a l i s i n o t a : Avendo impetrato ( B e r -

« n a r d i n o B e r n a u d o ) molte grazie alla città di Cosenza, et del Be dì 

« Aragona, et dal Cattolico, et dal gran Capitano, la Città in regno 

« di amorevolezza gli mandò a presentare una bella argenteria, et egli 

« se ne sdegnò fortemente, et se né dolse dicendo nelle sue lettere: dunque 

« io ho da essere pagato de' servigi, che io fo alla mia patria ? Dunque 

« io sono in questa opinione appresso i miei cittadini % etc. È v e r o 

« c h e n o n s i d i c e e s p r e s s a m e n t e c h e t r a q u e s t e g r a z i e v i e r a q u e l l a 

« d e l l a c o n c e s s i o n e d e l l a s t a m p a , m a d a l l ' i n s i e m e d i q u e s t e , e d a l t r e 

« l e t t e r e p a r i m e n t e s t a m p a t e i n C o s e n z a , c h e p o s s e g g o i n u n a p r e -

« z i o s a r a c c o l t a , è c h i a r o c h e q u e i s o v r a n i f a v o r i e r a n o d i s t r i b u i t i 

« s o p r a t u t t o a l l e l e t t e r e , e a ' l e t t e r a t i p a t r i i ». 

P r e g a t o p o s c i a d a m e i s t a n t e m e n t e , p e r c h è a v e s s e f a v o r i t o 

c o p i a d e l l a l e t t e r a o r i g i n a l e p r e s s o i s i g n o r i B o m b i n i a s s e r i t a , e d e l l e 

a l t r e s t a m p a t e i n C o s e n z a , a l m e n o p e r n o t a r l e i n q u e s t o q u a l u n q u e 



s i a s i m i o l a v o r o , i l n o b i l u o m o p i ù n o n m i d e g n ò d i r i s c o n t r o ; l a o n d e 

m i a u t o r i z z o a c r e d e r e l ' a v a n z a t a p r o p o s i z i o n e u n ' i p o t e s i p a t r i o t 

t i c a p i ù t o s t o c h e u n f a t t o s t o r i c o , fino a c h e m i g l i o r i a u t o r i t à n o n 

v e n g a n o a c o n v a l i d a r l a . L ' e g r e g i o s i g n o r L o m b a r d i n e m m e n o t e n n e 

c o n t o d i q u e s t a o p i n i o n e n e l s u o discorso sulle Vicende della Tipo

grafia Cosentina, e d o m a n d a t o c o n f e s s o m m i n u l l a a v e r p o t u t o v e r i 

ficare c i r c a t a l e a s s u n t o . 

I l L o m b a r d i s t a m p ò i n C o s e n z a p r e s s o F r a n c e s c o M i g l i a c c i o 

n e l 1816 i l m e n z i o n a t o d i s c o r s o , a l q u a l e v i u n ì u n Catalogo d i t r e n 

t a t r e e d i z i o n i u s c i t e d a ' t o r c h i d i q u e l l a C i t t à n e ' s e c o l i X V , X V I , 

X V I I , e X V I I I . Q u e l l i b r o p e r v e n u t o m i n e l l e m a n i l ' a n n o 1 8 1 8 , 

q u a n d o fu i a s c r i t t o a l l ' i l l u s t r i s s i m a A c c a d e m i a C o s e n t i n a 1 p e r 

g e n t i l c o m p i a c e n z a d e ' s u o i d o t t i c o m p o n e n t i , e v o l e n d o d a r e u n 

p e g n o d e l l a m i a r i c o n o s c e n z a p e r t a n t o s e g n a l a t o f a v o r e , c o m p i l a i , 

e i n v i a i a l l ' A c c a d e m i a s u l l o d a t a a 10 S e t t e m b r e a n n o s t e s s o u n 

Elenco di edizioni Cosentine in supplimento al Catalogo del Sig. Lom

bardi, n e l q u a l e i n d i c a i a l t r i t r e d i c i v o l u m i ( s o t t o i n u m e r i 5 , 6, 7, 

1 1 , 14 , 1 5 , 17, 18 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 5 e 59 d e l s e g u e n t e Catalogo c o m p r e s i ) , 

e o s s e r v a i c h e l ' e d i z i o n e d e l l a G e r u s a l e m m e L i b e r a t a v o l t a i n v o l g a r 

c a l a b r e s e d a C a r l o C o s e n t i n o n o n i n p r o v i n c i a , m a i n N a p o l i e s s e r e 

s t a t a i m p r e s s a d a l P a r r i n o . L ' e g r e g i o L o m b a r d i , c o m ' è p r o p r i o d e ' 

v e r i s a p i e n t i , d i t u t t o s e n e d o n ò c a r i c o n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l 

s u o Discorso e s e g u i t a l ' a n n o 1828 i n P o t e n z a p r e s s o A n t o n i o S a n t a -

n e l l o , n e l l a q u a l e , e a r r i c c h ì i l d i s c o r s o s t e s s o d i n u o v e c o s e , e d a u 

m e n t ò i l C a t a l o g o , fino a q u a r a n t a s e t t e a r t i c o l i . 

l o o r a , p r o f i t t a n d o d e l l e d i l u i c u r e , e a g g i u n g e n d o q u a n t o a l t r o 

r i g u a r d o a t a l m a t e r i a m i è p o s c i a c a d u t o s o t t ' o c c h i o , a n d e r ò n a r 

r a n d o l ' e d i z i o n i C o s e n t i n e , e q u e l l e d e s c r i v e r ò c h e m i fu p e r m e s s o 

d i e s a m i n a r e . E p e r c h è r i e n t r i a d o g n u n o c iò c h e s p e t t a , d i s t i n g u e r ò 

l e e d i z i o n i r i p o r t a t e d a l l ' a m i c o L o m b a r d i i n a m b e d u e l e e d i z i o n i d e l 

s u o C a t a l o g o c o n d u e **, e q u e l l e a g g i u n t e n e l l a s e c o n d a c o n u n a *, 

a n c h e p e r e v i t a r e l a n o i o s a r i p e t i z i o n e , a l l a q u a l e p e r d o v e r e m i 

v e d e v a a s t r e t t o . 

S i a d u n q u e q u a l s i v o g l i a i l v e r o p r i m o a u t o r e d e l l e s t a m p e r i e 

C o s e n t i n e , c h e c iò p o c o , o n u l l a c a l e a l l u s t r o d e l l a M e t r o p o l i d e i 

B r e z j , p e r d i r l a c o n n o m i a n t i c h i , è i n c o n t r a s t a b i l e c h e u n c e r t o 

O t t a v i a n o S a l o m o n e , o S a l o m o n i o d i M a n f r e d o n i a t e n e v a s u a Offi

c i n a i n C o s e n z a n e l l ' a n n o 1478 . 

x L a p a t e n t e s p e d i t a m i è d a t a t a d e ' 12 g i u g n o 1818 , e s o t t o 

s c r i t t a d a l P r e s i d e n t e B a r o n e V i n c e n z o M o l l o , e d a l S e g r e t a r i o p e r 

p e t u o M i c h e l e C a n o n i c o B o m b i n i , o r d e g n o V e s c o v o d i C a s s a n o , 

a m b o p e r v i r t ù c i t t a d i n e , e p e r c o n o s c e n z e p r e s t a n t i s s i m i . 



N e l s e c o l o X V I v i e s e r c i t a r o n o i t o r c h i : *. 

A n t o n i o R i c c i o n e l 1 5 9 3 ; e v i e n r i c o r d a t o , d a l G i u s t i n i a n i . 

I l s a c e r d o t e D . A n d r e a R i c c i o d a l 1 5 9 5 a l 1 6 1 3 r i c o r d a t o a l t r e s ì 

dal G i u s t i n i a n i . 

L u i g i C a s t e l l a n o , e L e o n a r d o A n g r i s a n o , o r u n i t a , o r s e p a r a t a 

m e n t e s t a m p a r o n o d a l 1 5 9 3 a l 1 6 0 5 . E s s i s o n a n c h e m e n z i o n a t i 

d a l G i u s t i n i a n i , i l C a s t e l l a n o p e r ò so lo p e r g l i a n n i 1 5 9 5 , e 1596 e 

L u i g i C a s t e l l a n o , e L e o n a r d o A n g r i s a n o , o r u n i t a , o r s e p a r a 

t a m e n t e s t a m p a r o n o d a l 1 5 9 3 a l 1 6 0 5 . E s s i s o n a n c h e m e n z i o 

n a t i d a l G i u s t i n i a n i , i l C a s t e l l a n o p e r ò so lo g l i a n n i 1 5 9 5 , e 1596 

e l ' A n g r i s a n o p e l 1599 2 . 

I l V i c e r é D u c a d i A l c a l à i n u n a s u a c o n s u l t a d e l 7 m a g g i o 1 5 6 9 

s c r i t t a a S. M . C a t t o l i c a i n o c c a s i o n e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a 

1 F a p r e s u m e r e a n c h e l ' e s i s t e n z a d i s t a m p e r i e i n q u e l l a c i t t à 

i l § X de eresi d e l S i n o d o c e l e b r a t o d a M o n s . G . B . C o s t a n z o A r c i v . 

d i C o s e n z a , n e l 1592 : de librorum usu, Ubrariis et impressoribus 

librorum. 

— M . B O E B E L L I i n BruUum X V I I I , 1, p . 14, 1938 r i p o r t a u n d o c u 

m e n t o n o t a r i l e d e l l ' 8 f e b b r a i o 1590 i n c u i l a c i t t à d i C o s e n z a c o n t r a e v a 

i m p e g n o c o n G i o v . G i a c o m o P r e r o v e n e z i a n o e M a r c o I m p a r a t o 

n a p o l e t a n o a g e n t i d e H ' I l l . m o M a g . c o D o n G i o . D o m e n i c o C o n t a r i n o , 

v e n e z i a n o , « p e r s t a m p a r e e f a r s e l e c a r t e r e p e r u t i l e e t h o n o r e d e 

l a cita ». V i s i s t a b i l i v a a n c h e u n c o m p e n s o « d i d u c . t i 100 a l l i s t a m 

p a t o r i e t 2 5 p . l a c a s a e t p e r a n n i d e c e co l ' o b l i g o c h e l i s t e s s i s t a m 

p a t o r i r u s s e r ò e x e n t i e t f r a n c h i d e o m n i a g a b e l l a e t c o l l e t t a ». G l i 

s t a m p a t o r i s ' i m p e g n a v a n o p e r l a s t a m p a d e i l i b r i , p e r l a v e n d i t a 

d e l l a c a r t a « a u n g r a n o a l q u i n t e r n o » e p e r l a s t a m p a « d e l l i c a r a c t e r i 

d e m u s i c a ». L e m a c c h i n e , i c a r a t t e r i , e i t o r c h i p r o v e n i e n t i d a 

V e n e z i a e r a n o s t a t i a p p o g g i a t i a M e s s i n a . L ' i m p e g n o fu r i n n o v a t o 

n e l 1 6 0 3 c o n L u y s e C a s t e l l a n o p e r a l t r i d i e c i a n n i » . È p r o b a b i l e c h e 

G i o . D o m . C o n t a r i n o fosse u n a n t e n a t o ( n o n c o n t e m p o r a n e o ) d i 

M a r c o C o n t a r i n o c h e c i r c a u n s e c o l o d o p o ( 1 6 8 0 - 8 5 ) i m p i a n t a v a 

u n a s t a m p e r i a n e l s u o p a l a z z o a P i a z z o l a s u l B r e n t a (ASCL). 
2 I I G i u s t i n i a n i d i c e a l l a p a g . 155 d e l Saggio : « G i a c o m o C a r 

l i n o n e l 1592 s i m i l m e n t e s t a m p a v a i n C o s e n z a » ; e p o i i n n o t a r i n 

v i a a l T o p p i p a g . 3 0 . D i l i g e n t e m e n t e o s s e r v a t a l a c i t a z i o n e d e l T o p p i 

r i t r o v o c h e i l d e f u n t o a m i c o s b a g l i ò . I v i i l T o p p i , r a p p o r t a t o Canta-

lyeii Episcopi Gonsalviae libri guator etc., s o g g i u n g e : Neap. 1 5 0 6 

i n 4° , et Consentiae 1592 , et denuo Neap. apud Jacobum Carlinum 

1607 . I l C a r l i n o p e r c i ò n o n fu c h e i m p r e s s o r e d e l l ' e d i z i o n e n a p o l i -

t a n a , c o m e fu a n c h e n e l l ' a n n o s t e s s o d e l l a v e r s i o n e i t a l i a n a d i t a l 

o p e r a , f a t t a d a S e r t o r i o Q u a t t r o m a n i . N è m a i d ' a l t r o n d e c o n o s c i a 

m o c h e i l C a r l i n o fosse s t a t o i n C o s e n z a . 



B o l l a i n Coena Domini r i c o r d a i L i b r a r i d e l l a C i t t à d i C o s e n z a c o m e 

• d e t e n t o r i e v e n d i t o r i d i d e t t a B o l l a 2 . 

N e l s e c o l o X V I I , o l t r e d e ' m e n z i o n a t i a p r i r o n o s t a m p e r i a : 

F r a n c e s c o C a p p a n e l 1 6 2 0 . 

A m b r o g i o d i G i u s e p p e n e l 1 6 3 0 . 

G i a m b a t t i s t a M o j o e F r a n c e s c o B o d e l l a d a l 1 6 4 5 a l 1 6 5 0 . 

L o s t e s s o M o j o e F r a n c e s c o B o d e l l a d a l 1 6 4 5 a l 1 6 5 0 . 

L o s t e s s o M o j o , e G i a m b a t t i s t a B u s s o o r u n i t a , o r s e p a r a t a m e n t e 

d a l 1 6 4 8 a l 1 6 7 1 . 

B o b e r t o M o l l o n e l 1 6 8 0 : D o m e n i c o M o l l o n e l l ' a n n o s t e s s o . 

B a s i l i o L o m b a r d i n e l 1 6 8 9 . T r o v o c h e i l L o m b a r d i g i à e s e r c i t a v a 

l ' a r t e i m p r e s s o r i a i l 1 6 8 8 i n M e s s i n a 2 . I l G i u s t i n i a n i d i t u t t i q u e 

s t i t i p o g r a f i n o n c o n o b b e c h e i l M o j o , i l B o d e l l a , e i l R u s s o , e n o t a 

« h e i l p r i m o , e i l s e c o n d o s t a m p a v a n o n e l 1 6 4 7 , e l ' i s t e s s o p r i m o , e 

i l t e r z o s t a m p a v a n o n e l 1 6 5 4 . 

N e l s e c o l o X V I I I , s e c o n d o r i f e r i s c e i l L o m b a r d i , l ' a n n o 1 7 1 2 

s t a m p ò i n C o s e n z a u n t a l A l f o n s o L e l l i ; m a io d u b i t o c h e i l n o m e 

d i q u e s t o v o l u t o t i p o g r a f o n o n fosse finto, c o m e l ' a u t o r e d e ' d u e 

o p u s c o l i c h e s i p u b b l i c a r o n o n e l Giornale de' Letterati d'Italia a 

s o l o o g g e t t o d i c e n s u r a r e i l P . S c a r f ò d o t t o M o n a c o B a s i l i a n o . 

1 4 7 8 . 

** 1 . De immortalitate anime in modum dialogi. 
Incipit prologus feliciter. Al venerabile et discreto suo maggiore 

Johanni de Marchanova citadino de la felice Gita di Venesia frate 
Jacobo Oamphora di Genoa del Ordine de' Frati Predicatori in sacra 
theologia licentiato in la Università di Oxonfordi cum recommenda-
Mone eco. ecc. eco. 

Cusentiae Octaviani (s ic) Salomonii 1 4 7 8 , in 4 ° . 

C o s ì r a p p o r t a n o i P P . G i a c o m o Quétiff , e G i a c o m o E c h a r d 

q u e s t a e d i z i o n e (Scriptores ordinis praedicatorum t o m o I p a g i n a 8 5 6 ) , 

« n o t a n o e s s e r m a n c a n t e d i f o l i a z i o n e , d i s e g n a t u r a , d i r i p r e s e d i 

p a r o l e , e d i m a j u s c o l e , e c h e c o n t i e n e c a p i t o l i 2 6 . S i r i n v i e n e n e l l a 

R e g i a B i b l i o t e c a d i P a r i g i , e n e l l a S a p i e n z a i n B o m a . 

I l G i u s t i n i a n i , c h e l a r i f e r ì s u l l a f e d e d i ess i P P . , c o m e i l m i o 

« o r t e s e , e d o t t o a m i c o S i g . A n d r e a L o m b a r d i l a t r a s s e d a l G i u s t i 

n i a n i , e i o s t e s s o fò s u l l e l o r o t r a c c e , c r e d o n o c h e l a p r e s e n t e e d i z i o n e 

1V. C H I O C C A K E L L O , Archivio, t . 4 , t i t . 2 , p . 6 6 ; G I A N N O N E , 

Istoria Civile l i b . 1 3 c . 4 . 
2 V . M O N G I T O E E Bib. Sicula face. 1 0 0 . 



C o s e n t i n a fosse s t a t a e s e g u i t a s u l l e d u e a n t e r i o r i d i R o m a s e n z a d a t a , 

m a o h e s t i m a s i d e l 1 4 7 3 , e d i V i c e n z a 1 4 7 7 . A v v e n e a n c h e u n a e d i 

z i o n e d i M i l a n o 1 4 7 5 . N e g l i Annales Typographiei d e l M a i t t a i r e 

p a g i n a 1 3 0 v i e n c o s ì n o t a t a : De immortalitate animae in modum 

dialogi italice. Octavianus Salomonius de Manfridonia in 4 ° . Cusentìae 

dialogi italice, 1 4 7 8 . 

D a t a l u n i p e r a l t r o q u e s t o l i b r o v i e n e a t t r i b u i t o a l F i l e l f o . C o s ì 

l ' H a y m n e l l a Biblioteca Italiana ( p . 1 5 0 ) r i f e r i s c e Dell'immortalità 

dell'anima in modo di dialogo di Francesco Filelfo. In Cosenza per 

Ottavio Salomonio di Manfredonia 1 4 7 8 , c u i f a n n o e c o A p o s t o l o 

Z e n o (Dissertazioni Vossiane n. XLVIII § 5 9 pag. 3 0 5 ) , e i l C a v a 

l i e r e d e R o s m i n i n e l l a Vita d i e s so F i l e l f o , s t a m p a t a i n M i l a n o , . 

1 8 1 8 , t . 2 ° . 

1 4 7 8 . 

** 2 . Opera in rime octave che contene la deseriptione della sfera, 

e tracia del historia del mondo, e de la geographia. Cusentìae Octa

vianus Salomonius de Manfredonia 1 4 7 8 in 4 ° . 

D i c e i l G i u s t i n i a n i (Saggio p a g . 1 0 8 ) c h e q u e s t a è l ' e d i z i o n e l a 

q u a l e n o t ò C a s i m i r o O u d i n (de primis artis tipographicae inventoribus) 

co l t i t o l o Discours de la grandeur de Dieu en vers italiens in 4 ° . 

L ' A u d i f r e d i (Specimen, e t c . ) l a r i p o r t a i n i t a l i a n o : Discorso 

della grandezza di Dio opera in rime ottave che contiene la descrizione 

della sfera, e tratta dell'istoria del Mondo, e della Geografia. Cusentìae 

Octavianus Salomonius de Manfredonia 1 4 7 8 ; e i l M a r c h a n d p a r i 

m e n t e l a s e g n a . Discorso della magnitudine di Dio in rime. In Cu-

senza (s ic . ) 1 4 7 8 in 4 ° 1 . 

1 D a l B R U N E T t . 4 , p . 3 8 1 : Trattato della sfera, degli elementi, 

e del globo terrestre ( in 8 A r i m a ) Cusenciae Octavianus Salomonius de 

Manfridonia 1 4 7 8 i n 4 ° . Q u e s t o p i c c o l o v o l u m e m o l t o r a r o c h e n o n 

è i n t u t t o s e n o n 2 0 fog l i n o n p o r t a a l c u n t i t o l o , e d è f u o r d i p r o p o 

s i t o c h e P r o s p e r o M A R C H A N D e d H A T M g l i a v e s s e r o d a t o i l p r i m o 

q u e l l o d i Discorso della grandezza di Dio, e i l s e c o n d o q u e l l o d i Trat

tato della magnitudine di Dio. D o p o a v e r l o l e t t o , n o i s t i m i a m o n o n 

p o t e r s i d e s c r i v e r e a l t r i m e n t i se n o n c o m e f a c c i a m o . I n f ine h a l a 

s e g u e n t e s o t t o s c r i z i o n e : Finis explicit feliciter Deo gratìas Amen. 

MCCCCLXXVIII. Cusenciae Octavianus Salomoni de Manfridonia 

impressit hune librum. (Cfr . Manuel Bibliographique de M. Magnet 

de Marolles s. v.). 



3 . Qui si tractano le fabule di Exopo... trasmutate dal dicto latino 

4n vulgare per Maestro Facio Caffarello da Faenza: ad contempla-

cione, et instantia del Magnifico Misere Polidamas de la Paglyara 

de Salerno da essere per impressione puplicate per lo egregio Maestro 

Octaviano Salomonius de Manfridonia impressore in la Cita de Co

senza. N e l l a f ine d e l r e g i s t r o s i l e g g e : Cusenciae s e n z ' a n n o i n - 4 ° . 

D i q u e s t a e d i z i o n e d i c e l ' A u d i f f r e d i c h e l a r a p p o r t a (Specimen 

editionum Italicarum Saeculi XV p a g . 2 1 9 ) est charaetere grandiusculo 

ad gothicum ( f r a n e o - g a l l i c u m ) accedente, sine signaturis, numeris, 

et reclamantibus, sed cum registro in fine, ex quo liquet voluminis 

folio esse 4 4 . V . G i u s t i n i a n i Illustrazione del Codice PerrOttino f a c e . 2 7 . 

4 . Cantilenae tres in obitum Henrici de Aragonia Colabriae 

Gubernatoris. 

L ' A u d i f r e d i m e d e s i m o r i f e r i s c e q u e s t ' e d i z i o n e d e l l e Cantilene, 

c h e d i c e e s s e r c o m p r e s e i n c i n q u e fog l i d e l l o s t e s s o c a r a t t e r e a pie 

d e l l ' e s e m p l a r e d e l l e f a v o l e d i E s o p o p o s s e d u t o d a l l ' A b a t e d e ' R o s s i . 

I l P a s s e r o 1 m e t t e l a m o r t e d i D . E r r i c o a g l i 1 1 d i M a g g i o 1 4 7 8 , 

•e p e r c i ò n o n p a r e i m p r o b a b i l e c h e i n q u e l l ' i s t e s s o a n n o fos se ro s t a t e 

s t a m p a t e t a l i C a n t i l e n e , o n e n i e c o m e v o r r e m d i r l e 2 , M o n s i g n o r 

D . G i o v a n n i R o s s i , a v e n d o s a p u t o c h e a v e v o s o t t o i l t o r c h i o q u e s t o 

m i o l a v o r o , a 7 s e t t e m b r e 1 8 3 6 , d o p o c h e s i e r a t i r a t o i l fog l io 3 ° m i 

s c r i s s e : « H o i n t e s o c h e p a r l e r e t e d e l l e T i p o g r a f i e d i C a l a b r i a . L a 

C o s e n t i n a è c e l e b r e p e r q u a t t r o o p e r e c h e s i r i p o r t a n o d a l l ' A u d i -

f r e d i e d a l G i u s t i n i a n i d u e d e l l e q u a l i h a n n o l a i n d i c a z i o n e d e l 1 4 7 8 . 

•e l e a l t r e d u e s o n p r i v e d i t a l e n o t a . H o v e d u t o q u e s t e d u e u l t i m e i n 

R o m a n e l l a C o r s i n i a n a i n u n M i s c e l l a n e o s e g n a t o co l n u m . 1 6 6 , 

c h e c o n t i e n e : 1. Il Credo di Dante ; 2 . P h i l i p p i B e r o a l d i , Carmen ad M. 

Ant. Bentivolum ; 3 . Formalitates moderniores... p e r M . A n t . S i -

r e c t i ; 4 . Fabule de Esopo ( i l c u i t i t o l o r i p o r t a s i d a l l ' A u d i f f r e d i , d a 

<jui l o t r a s c r i v o n o i l G i u s t i n i a n i e i l L o m b a r d i ) Cusenciae ( in fine 

s e n z a a n n o ) . N e l t i t o l o è i n d i c a t o i l t i p o g r a f o M . O c t a v i a n o S a l o 

m o n i u s d e M a n f r e d o n i a . I l c a r a t t e r e è b e n d e s c r i t t o d e l l ' A u d i f 

f r e d i grandiuscolo r a s s o m i g l i a n t e a l g o t i c o ( o s s i a F r a n c o - G a l l o ) e , 

s e n z a n u m e r i , e s e g n a t u r e e r i c h i a m i ; h a i n fine i l r e g i s t r o , e t u t t a 

l ' o p e r a è c o m p o s t a i n 4 4 c a r t e i n 4 ° . A q u e s t a s e g u o n o i m p r e s s e s o p r a 

l a s t e s s a c a r t a c o n s i m i l i c a r a t t e r i , o p e r m e g l i o d i r e cog l i s t e s s i 

c a r a t t e r i i n 1 0 p a g i n e ( c i n q u e c a r t e ) n e l l a s t e s s a f o r m a i n 4 ° l e t r e 

Canzoni (Cantilenae tres in obitum Henrici de Aragonia Calabriae 

Grubernatoris etc. etc.) : 

1 G I U L I A N O P A S S E R O , Giornali, p a g . 3 7 . Alli 1 1 di Maggio 1 4 7 8 

Don Errico d'Aragona figliolo di Be Ferrante ei morto a Terranova, 

•et morse per bavere magnato certi fungi. I l S U M M O N T E l i b . 6 c a p . 2 

r i p e t e l ' i s t e s s o . 



Canzone del 1 Capitulo (in 3 a rima). 

I n c o m i n c i a : « A lacrimari vijo che incomenza ' 

Tutta Calabria 

A li ventuno iorni de lo mise 

Passati de novembro, ve replico 

Chi a Terra nova al scuro Castello 

Fo morto lo Signore Donno Errico. 

Non ti rencrisca Ioanne Maurellu 

In questa terza rima fare un mottu 

e dire l'anno che fu mortu queU'x 

Marchise Donno Errico exeelsu e dottu 

Fo mortu come sempre intisu haviti 

Al milli e quattru centu settantottu. 

V e d e s i d a q u e s t o s q u a r c i o l ' a n n o d e l l a c o m p o s i z i o n e e d e l l a 

s t a m p a d e l l e t r e f u n e b r i c a n z o n i d i r e t t e a Ferrante de la riali casa-

de Magona : i n d i c a s i i l n o m e d e l p o e t a J o a n n e M o r e l l u , i l c a s t e l l o 

d i T e r r a n o v a o v e m o r ì e d i c e s i c h e i l P r i n c i p e e r a : 

Marilù de Madama Pulisena 

Chi è rimasta sula e viduella 

Gravida altura 

I o n o t a i a p p e n a q u e s t e n o t i z i e s p e r a n d o d i r i t o r n a r e u n ' a l t r a 

v o l t a l o c c h è n o n r i u s c ì p o i c h é i n q u e l t e m p o l a C o r s i n i a n a e r a c h i u s a 

e m i s e m b r a v a e s s e r t r o p p o m o l e s t o a l l ' e g r e g i o B i b l i o t e c a r i o p r e 

g a n d o l o d i r e c a r v i s i d a l l a s u a l o n t a n a a b i t a z i o n e , e s p e r a v a p u r e -

c h e i n N a p o l i a v e s s i m o a l c u n a d i d e t t e q u a t t r o o a l t r a e d i z i o n e 

C o s e n t i n a . G i u n t o i n N a p o l i e n o n t r o v a n d o q u i n u l l a d i c i ò , m i 

d u o l e d i n o n a v e r t r a s c r i t t o t a l i p o e s i e , i n t e r e s s a n t i p e r l a t i p o g r a f i a 

n o n s o l o , m a p e r l a s t o r i a e p e r i l l i n g u a g g i o c a l a b r e s e d i q u e l t e m p o -

G i o v e r à f o r s e a v e r v e ì o a c c e n n a t o p e r d a r v i n o t i z i a a t t a a f i s sa r 

l a d a t a e l e d a t e s u d d e t t e c o m e p u r e d e l M a u r e l l o ». 

D . E r r i c o , i n f a t t i , f igl io s p u r i o d i r e F e r d i n a n d o I , c h e d a 

q u a n d o e r a D u c a d i C a l a b r i a e m a r i t o d i P o l i s s e n a C e n t e g l i e s figlia 

d e l m a r c h e s e d i C r o t o n e d o n A n t o n i o e d i E r r i c h e t t a P u f f o , fu i n 

v e s t i t o d e l m a r c h e s a t o d i G e r a c e a 2 1 m a g g i o 1 4 7 3 . E g l i , t r o v a n d o s i 

g o v e r n a t o r e d e l l e C a l a b r i e , f ece p r i g i o n i e r o p e r o r d i n e d e l r e a 2 6 g e n 

n a i o 1 4 6 6 l o s t e s s o s u o s u o c e r o . M o l t i d i p l o m i c h e e s i s t o n o n e l m i o 

d o m e s t i c o a r c h i v i o s o n o c o s ì d i r e t t i : Ferdinandus Dei gratia Pex 

Sicilie Hierusalem et Hungherie. Illustrissimo, et carissimo filio nostro 

Don Henrico de Aragonia in Provincia Calabrie nostro generali 

Locumtenenli paterni amoris affectum. 

L ' a u t o r e d i q u e s t e c a n t i l e n e G i o v a n n i M o r e l l u è s t a t o i g n o t o 

a t u t t i g l i s c r i t t o r i d e l l e s t o r i e c a l a b r e s i : B a r r i o : M a r a f i o t i , F i o r e , . 



A m a t o , S a m b i a s e , F a b r i z i o C a s t i g l i o n M o r e l l i , M a r c h e s e S p i r i t i 

e d a l l ' i s t e s s o C a r l o N a r d i . A m e p a r e , se n o n v a d o e r r a t o , c h ' e g l i s i a 

s t a t o q u e l G i o v a n n i B a t t i s t a M o r e l l i c o s e n t i n o a c u i s c r i s s e i l P a r -

r a s i o q u e l l a e p i s t o l a c h e c o m i n c i a : Ingeniose (inquis) et erudite ri-

matus es apud Ovid. veram leetionem VI Metamorph. hoc versu 

Variusque Deoida serpens. E p i s t o l a c h e t r o v a s i a l l a p a g . 7 1 d e l 

b e l l i s s i m o e r a r i s s i m o l i b r e t t o Iani Parrhasii liber de rebus per epi-

stulam quaesitis s t a m p a t o d a E n r i c o S t e f a n o n e l 1 5 6 7 , d i c u i u n 

b e l l ' e s e m p l a r e c o n s e r v o d e U a d o m e s t i c a b i b l i o t e c a ; e n e l l a p a g . 1 2 5 

d e l l ' e d i z i o n e f a t t a i n N a p o l i n e l 1 7 7 1 d a S a v e r i o M a t t e i . Q u e s t o 

G i o v . B . t t a M o r e l l o s i r i c o r d a a n c h e d e l M a n f r e d i n e l l ' e p i s t o l a 

p o s t a i n f r o n t e a l v o l u m e De Patricia Cosentina nobilitate. V e n . 1 7 1 3 

e p a r e c h e c o n l ' e p o c a a p p r o s s i m a t i v a m e n t e ci a c c o s t i a m o . A d 

lanum Morelli ( n o n d u b i t o e s s e r e i l n o s t r o ) è d i r e t t a u n a s a t i r a 

d e l l ' A n i s i o n e l l a q u a l e d i c e : « Tuque adeo testis quo utor censore et 

amico I/ Candide Morelli interpres fidissime Phoebi». I g n o r o s e i l G . B . 

M o r e l l i d e l q u a l e a v v i d u e e p i g r a m m i l a t i n i n e l Tempio alla Sig.ra 

Donna Giovanna d'Aragona. Yen. 1 5 6 5 ( f ace . 6 6 - 6 7 . ) s i a l o s t e s s o 

d i q u e l l o r i c o r d a t o d a l M a n f r e d i o d e l G i o v a n n i M o r e l l i d i c u i s i r i f e 

r i s c e i n p i e d i d e l l ' e l o g i o d i E r a s m o d i R o t t e r d a m s c r i t t o d a l G i o v i o 

i l s e g u e n t e b e l l i s s i m o d i s t i c o : « Corpus humo, superis animam, dat 

nomen in aevum. fi Lex, pietas, virtus, Poterdame, tuo ». 

Q u e s t o è q u a n t o a b b i a m o c r e d u t o o p i n a r e s u l M o r e l l i . Se a d 

a l t r i è d a t o f a r e m i g l i o r e s c o p e r t a l a r e n d a n o t a , che c o r r e g g e r e m o 

i l n o s t r o i n v o l o n t a r i o e r r o r e . Cfr . a n c h e V . C A P I A L B I , Peti, a Lionardo 

Vigo d e l 3 g i u g n o 1847 (Opusc. I l i , p . 3 1 4 s s . ) . 

1 5 8 7 . 

* 5 . De venenati Immani corporis dignitione. Consentiae 1587 
in 8° . 

È d i G i a c o m o P u d e r i c o f i losofo, e M e d i c o C o s e n t i n o . M o l t i a n n i 

g i à s o n o s c o r s i c h e i o o s s e r v a i q u e s t o l i b r e t t o n e l l a b i b l i o t e c a d e P P . 

P r e d i c a t o r i i n S o r i a n o . O r a n o n s a p r e i s e p i ù v i fosse , s t a n t e l e v i c i s 

s i t u d i n i so f fe r t e d a q u e l ' c o n v e n t o . L o S p i r i t i r a p p o r t a , d i e t r o i l 

T o p p i , c o m e f a n n o l ' A m a t o , i l T a f u r i e i l Z a v a r r o n i , d u e o p e r e d e l 

P u d e r i c o p u b b l i c a t e n e l 1588 d a l C a c c h i o i n N a p o l i , u n a d e l l e q u a l i 

s a r à fo r se r i s t a m p a d e l l a p r e s e n t e , c o l t i t o l o : Opus necessarium : 

An venenatum corpus in vita, et post mortem dignoseatur, e l ' a l t r a : 

De Lapide ferreo ab aere lapso, de ejus generatione, et causa. 

* 6. De Peste ibidem eodem anno. 

È d e l l o s t e s s o P u d e r i c o , e n o n v i e n r a p p o r t a t o d a a l c u n o s c r i t 

t o r e d e l l e n o s t r e c o s e , f u o r c h é i n u n a n t i c o m s s c h e d a m e s i c o n s e r v a . 

N o n m i è r i u s c i t o p o t e r l o m a i v e d e r e . 



1592 . 

* 7. Cantalycii Episcopi Adriensis, atque Pinnensis de bis 

recepta Partenope Gonsalviae lib. TV praeclarum poema etc. Consen-

tiae 1592 i n 4° . 

Q u e s t ' o p e r a fu p e r v o l o n t à d e ' n i p o t i d i B e r n a r d i n o B e r n a u d o 

r i s t a m p a t a i n C o s e n z a i n 4° . s u l l a p r i m i e r a e d i z i o n e d i N a p o l i 1 5 0 6 

fo l . Q u i n d i r i p r o d o t t a d a E r r i c o B a c c o i n N a p o l i a n c h e i n l a t i n o -

1 6 0 7 . G l i s c r i t t o r i C a l a b r e s i n o n p a r l a n o d i q u e s t a r i s t a m p a c o s e n 

t i n a c h e m e m o r a n o i l T o p p i , i l T a f u r i , i l S o r i a , e i l G i u s t i n i a n i . 

1 5 9 3 . 

* * 8 . Le tenebre tragedia di Sebastiano del Gaudio di Mendieìno, 

In Cosenza presso Antonio Piccio 1593 i n 8° . 

V i e n r i f e r i t a d a l T o p p i , e d a l Z a v a r r o n i . L ' A L L A C C I [Dramma

turgia p . 757) l a r i p o r t ò co l t i t o l o : Le tenebre di S. Lucia di Seba

stiano Gaudio. 

1 5 9 3 . 

** 9. Constitutiones et decreta edita in Synodo Dioecesana Con

sentina prima, quam Pev. D. Ioannes Baptista Arehiepiscopus Con-

sentinus habuit anno MDXCII, die XVIII Octobris in Ecclesìa 

Metropolitana. Consentiae apud Aloysium CasteUanum et Leonardum 

Angrisanum Socios. 1 5 9 3 . Superiorum permissu i n 4° . 

Q u e s t o l i b r o d i p a g g . 5 8 è s u f f i c i e n t e m e n t e b e n e s t a m p a t o . 

1594 . 

** 10 . Delle diverse istruzioni messe insieme per ordine di Monsi

gnor Beverend. Arcivescovadi Cosenza per uso della sua Città, e Diocesi, 

Parte prima, nella quale si contengono alcune bolle de' Sommi Ponte

fici, et editti Diocesani, che in diversi tempi si devono pubblicare dalli 

Curati nello loro Chiese Parrocchiali. In Cosenza appresso Luigi 

Castellano 1594 . 

C o s ì v i e n r i f e r i t o d a l L o m b a r d i , s e n z a n o t a d e l s e s t o . 

* 1 1 . Dialogus Grammaticalis inter ludimagistrum quendam et 

novum ejus discipulum seu auditorem in tres libros valde necessario» 

divisus. Consentiae apud Aloisium CasteUanum 1594 i n 4° . 

È d i F r a n c e s c o R i c c i o p r e t e c a t a n z a r e s e , p r e d i c a t o r e , p o e t a , e 

m a e s t r o d i u m a n i t à n e l l a p a t r i a s u a . N i e n t r e a l t r o so r i g u a r d o a l . 

R i c c i o . I l t i t o l o d e l l i b r o m i è s t a t o t r a s c r i t t o d a l fu , finché v i s s e , m io -

c o r t e s e e b u o n a m i c o C a n o n i c o G r e g o r i o A r a c r i . 



1595 . 

** 12 . Lè istorie di Monsignor Oio : Battista Cantalicio delle 

guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrante d'Aylar di Cordova, detto 

il Gran Capitano, tradotte in lingua Toscana dall'Incognito A. 0. 

( A c c a d e m i c o C o s e n t i n o ) . Cosenza 1 5 9 5 i n 4° . 

T r a s c r i v o q u e s t o t i t o l o d e l l a v e r s i o n e d i S e r t o r i o Q u a t t r o m a n i , 

d e l l a q u a l e s i p a r l a n e l l e Lettere, 4 3 2° l i b r o , d a l l e v e r a m e n t e e r u d i t e 

Memorie degli Storici Napolitani dell'Abate Soria t . I . f a c . 126 , e 

d a l l a Biblioteca Storica del Giustiniani f a c . 82 . V i e n r i c o r d a t a a l t r e s ì 

d a l T a f u r i . L o m b a r d i t a n t o n e l l a p r i m a q u a n t o n e l l a s e c o n d a e d i 

z i o n e d e l s u o e r u d i t o d i s c o r s o s u l l a T i p o g r a f ì a C o s e n t i n a l a n o t a 

« o s i : Traduzione in prosa italiana dei versi del Cantalicio. In Cosenza 

presso Luigi Castellano 1595 i n 4° . •—- L o S p i r i t i a n c h e l a r i c o r d a a l l a 

f a c e . 1 1 1 . I o n o n h o p o t u t o v e d e r e q u e s t o l i b r o , d e l q u a l e a l t r e t r e 

e d i z i o n i si m e n z i o n a n o d a ' n o s t r i b i b l i o g r a f i , c h e a n d r ò d i m a n o i n 

m a n o r i f e r e n d o *. 

1 A v e n d o a v u t o s o t t ' o c c h i o i l v o l u m e d o p o l a p u b b l i c a z i o n e d i 

q u e s t e M e m o r i e , n e d o n o o r a p i ù e s a t t a d e s c r i z i o n e : Le historie 

de Monsig.e Gio. Battista Cantalicio Vescovo di Civita di Penne et 

Atri delle guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrante di Aylar di Cor

dova detto il Gran Capitano tradotte in lingua toscana dall'Incognito 

Accademico Cosentino a richiesta di Giovan Maria Bernaudo. In 

Cosenza per Luigi Castellano 1 5 9 5 . i n 4° p i c c . È d e d i c a t o d a G. M . 

B e r n a u d o c o n l a d a t a d i C o s e n z a a 1 n o v . 1594 a D . A n t o n i o d i 

C o r d o v a e d i C a r d o n a d u c a ' d i S e s s a A m b a s c i a t o r e p e r i l R e d i S p a 

g n a p r e s s o i l P o n t e f i c e . S e g u e u n ' a l t r a l e t t e r a d e l B e r n a u d o t r a 

d o t t a d a l l a t i n o e d i r e t t a a l l o s t e s s o D . A n t o n i o d a C o s e n z a a 

1 g i u g n o 1592 . P o i v i s o n o g l ' I n d i c i c h e c h i a m a n s i Continenze e 

t u t t o i l f. d e l l a l e t t . A è i n r o t o n d o . C o m i n c i a n o l e S t o r i e c h e c o m 

p r e n d o n o 86 p a g g . d i c a r a t t e r e c o r s i v o s e g n a t e d a l l a l e t t . B fino 

a l l a Z . A l l e d u e p a g g . d e l l a Z , n o n n u m e r a t e , v i è u n a l e t t e r a d e l -

Vlnfiammato Accademico C. (osentino) a G i o v . M . B e r n a u d o , d i 

c a s a l i 2 0 s e t t e m b r e ( s e n z ' a n n o ) i n c a r a t t e r e r o t o n d o . I n o t t o p a 

g i n e n o n n u m e r a t e si c o n t e n g o n o l e Osservazioni c i r c a l ' o p e r a d e l 

C a n t a l i c i o a l l ' A s s i d e r a t o A . C , l e Annotazioni s o p r a a l c u n i l u o c h i 

(s ic) d e l l e historie ; u n a r i s p o s t a n e l l a q u a l e si e n u n c i a n o l e c i r c o 

s t a n z e p e r l e q u a l i i F r a n c e s i p e r d e r o n o i l r e g n o ; Al Lettore l'Ar

cigno A. ; Alcune cose notate nelle historie 6 A Messer Luigi Castel-

laro, c h e c o n t i e n e l a d i c h i a r a z i o n e d i a l c u n e v o c i u s a t e d a l t r a d u t 

t o r e ; u n s o n e t t o d i P i e t r o B e m b o a l G r a n C a p i t a n o c h e c o m i n c i a : 

« B e n d o v r i a f a r v i h o n o r d i e t e r n o e s e m p i o N a p o l i v o s t r a . . . ». S e g u e 

u n a l e t t e r a d i B e r n a r d i n o B e r n a u d o a l P o n t a n o d a t a t a d a C a s t r o -



1 5 9 5 . 

* * 1 3 . Bime del Sig. Cosimo Morelli gentiluomo Cosentino. In 

Cosenza appresso D. Andrea Biecio l'anno 1595 i n 12°. 

E d i z i o n e i g n o t a a t u t t i g l i s c r i t t o r i p a t r i i , e p e r l a p r i m a v o l t a 

c o s ì r i f e r i t a d a l L o m b a r d i n e l l e d u e e d i z i o n i d e l s u o Discorso sulla 

Tipografia Cosentina s e n z a n o t a d e l s e s t o . E p p u r e i l d o t t o u o m o a v e 

v a s o t t ' o c c h i o i l v o l u m e , e s u l l a v i t a , e s u i m e r i t i l e t t e r a r i i d e l M o 

r e l l i l e s s e u n b e l d i s c o r s o a l l ' I s t i t u t o C o s e n t i n o , p u b b l i c a t o i n C o 

s e n z a n e l 1 8 1 6 e i n s e r i t o p e r i n t e r o n e l Giornale Enciclopedico d i 

N a p o l i d e c i m o a n n o d i a s s o c i a z i o n e n . 11 e 12 ; r i p r o d o t t o a n c h e 

n e ' d i s c o r s i A c c a d e m i c i s t a m p a t i i n P o t e n z a l ' a n n o 1828 e n e l l a 

3 a e d i z i o n e f a t t a i n C o s e n z a n e l 1840 . 

1 5 9 5 . 

* 1 4 . Vita Beati Coni Dianensis, ejusque Corporis mira ad Matri-

cem Ecclesiam Diami traslatio. Habet adiunctum breve Sixti V super 

residentiae, et aliorum Episcopalium translatione ad eandem Ecclesiam. 

Consentiae apud Leonardum Angrisanum 1 5 9 5 i n 8° . 

F u s t a m p a t o p e r o r d i n e d i F a b i o B u o n u o m o P r o t o n o t a r i o A p o 

s t o l i c o , e V i c a r i o G e n e r a l e d i C o s e n z a , e d è r i c o r d a t o d a l T o p p i . 

1596 . 

* 15 . Le Sorelle. Commedia del Cavaliere Fra Maurizio Barracco 

Accademico Cosentino. In Cosenza per Honardo Angrisano 1596 i n 8° . 

Q u e s t a c o m m e d i a v i e n r i c o r d a t a d a M o n s i g n o r L e o n e A l l a c c i 

n e l l a Drammaturgia p . 731 e d i z i o n e V e n e t a 1 7 5 5 . I l T o p p i a n c h e l a 

r i f e r i s c e a c a r t e 3 3 5 d e l l a B i b l i o t e c a . I l M a r c h e s e S p i r i t i m e n z i o n a 

u n v o l u m e t t o d i v a r i e C o m m e d i e d e l B a r r a c c o i m p r e s s o i n N a p o l i 

p e r D o m e n i c o C a s t a l d i 1 6 1 5 i n 8° . L ' A m a t o a v e v a s c r i t t o l ' i s t e s s o ; 

m a i l Z a v a r r o n i l o fa s t a m p a t o apud Demetrium Castaldum, f o r s e p e r 

e q u i v o c o . E s s i p e r ò n o n c o n o b b e r o l a r i f e r i t a C o m m e d i a \ 

v i l l a r i a 17 a p r i l e 1496 n e l l a q u a l e si p a r l a d i A u r e l i a f ig l ia d e l 

P o n t a n o c h e s i t r o v a v a i n M i s u a c a ( M i s u r a c a %) e s t a v a b e n e ! 

P o i v i s o n o l e I s t r u z i o n i d a t e d a R e F e d e r i c o i l 4 g e n n a i o 1 5 0 0 a l 

d r . B e r n a r d i n o B e r n a u d o ; u n a n o t a c r o n o l o g i c a d e g l i a v v e n i m e n t i 

d i q u e i t e m p i ; l a r i s p o s t a d i R a p h a e l l o (s ic . ) L u c a t e l l o all'Infiam

mato c h e d e l l e o n o r i f i c e n z e d e l l a c a s a B e r n a u d o d i s c o r r e ; g l i e r 

r o r i e l e c o r r e z i o n i ; i p e r m e s s i p e r l a s t a m p a e d i n f i n e : I n Cosenza 

per Luigi Castellano l'anno MDXCV. N e l l ' u l t i m o f. ; i l r e g i s t r o e 

l e a r m e d e l l a f a m i g l i a B e r n a u d o . 

— 1 S u M . B a r r a c c o v . l e n o t e d i C. F . C R I S P O i n q u e s t e p a g i n e , 

A . I V , f. 3 -4 , p . 2 7 3 (ASCE). 



1596 . 

** 16 . Oratione funebre recitata agli Accademici Cosentini in: 

morte di Bernardino Télesio da Qio : Paolo Aquino filosofo Cosentino 

In Cosenza presso Lionardo Angrisano 1596 i n 4° . 

C o s ì p e r i n t e r o è r i p o r t a t a d a l L o m b a r d i . L o S p i r i t i , i l Z a v a r -

r o n i , l ' A f f i t t o , e l ' A c e t i l a r i c o r d a n o a l t r e s ì , m a s e n z a p r e c i s a r n e 

i l t i t o l o K 

1 5 9 7 . 

* 17 . Praepositiones utriusque sapientiae. Consentine apud 

Leonardum Angrisanum, et Aloysium Castellanum 1597 i n - 8 ° . 

F r a t e S c i p i o n e d a B o g l i a n o , u n o d e ' m i g l i o r i T e o l o g i f r a 

i P P . P r e d i c a t o r i d i q u e l t e m p o , n ' è l ' a u t o r e . A v e v a q u e s t i p r e p a 

r a t e m o l t e o p e r e , e f r a l e a l t r e Controversiarum Ecclesiasticarum 

volumina duo ; m a n o n s t a m p ò c h e l a s u r r i f e r i t a , c h e i o o s s e r v a i m o l t i 

a n n i a d d i e t r o n e l l a b i b l i o t e c a d e l C o n v e n t o d i S. D o m e n i c o i n S o 

r i a n o . G l i S c r i t t o r i C a l a b r e s i n o n r i c o r d a n o a f f a t t o q u e s t o a u t o r e , 

c h e d a l so lo F i o r e s i n o m i n a . 

1 5 9 7 . 

* 18 . Le Historie di Monsignor Ciò : Battista Cantalicio delle 

guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrando di Aylar di Cordova detto 

il Gran Capitano tradotte in lingua Toscana dall'Incognito \A. C. Co

senza 1597 i n 8° . ( p r e s s o L i o n a r d o A n g r i s a n o , e L u i g i C a s t e l l a n o ) . 

L ' e d i z i o n e d e l 1 5 9 5 i n 4 6 e r a s t a t a c e n n a t a d a l M a r c h e s e S p i r i t i , 

e d e l L o m b a r d i n e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l s u o D i s c o r s o . L a p r e s e n t e 

i n 8° p a r c h e n o n fosse c a d u t a s o t t o i l l o r o o c c h i o . L a r i f e r ì p o s c i a 

i l L o m b a r d i n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e n e l s u o Discorso 1 8 2 8 . N e p a r l a 

1 D i q u e s t a O r a z i o n e c h e lo S p i r i t i d i c e : « in e s s a n o n s i r a v v i s a 

c h e u n a f f a s t e l l a m e n t o d i m e n d i c a t a e r u d i z i o n e s e n z a b u o n o r d i n e , 

s e n z a n e r b o e s l a n c i o d i v e r a e l o q u e n z a » (Mem. degli Scrittori Co

sentini p . 115) n e f ece u n a 2 a e d . i l P . L u i g i T e l e s i o d e l l ' O r a t o r i o 

N a p o l i t a n o , p e i t i p i d e l T r a n i i n N a p o l i l ' a n n o 1640 i n 4 p i c c , c h e 

d i r e s s e a l S i g . C a r l o d e P o s a M a r c h e s e d i V i l l a r o s a e n e l l e p r e m e s 

s e v i l e t t e r e v i r a c c o l s e m o l t e b e l l e n o t i z i e d i B e r n a r d i n o T e l e s i o . 

A g g i u n s e i n f i n e i l Carme d i e s s o B e r n a r d i n o i n l o d e d e l l a C a s t r i o t a 

c o n l a v e r s i o n e d i G i u l i o C a v a l c a n t i , VOrpheus d i A n t o n i o T e l e s i o 

( c o n l a t r a d . i t . d i G i u l i a n o G o s e l i n o ) e l a s u a f i a b a Cicerdola, u n 

e p i g r a m m a d i B . T e l e s i o a S c i p i o n e M a z z e l l a , u n a l t r o c o n t r o A r i 

s t o t e l e , e u n s o n e t t o d i L e l i o C a p i l u p o a l T e l e s i o . E s o r t i a m o t u t t i 

i n o s t r i C a l a b r e s i a l e g g e r e q u e s t o l i b r e t t o c o n t e n e n t e t a n t e g e m m u l e 

r a c c o l t e d a m a n i m a e s t r e . 



i l C h i o c c a r e l l o . I l S o r i a l a r i c o r d a , e a g g i u n g e c h e s i c c o m e n e l l ' e d i 

z i o n e c o s e n t i n a e r a s i d a l Q u a t t r o m a n i t a c i u t o i l n o m e , e d a t a l u n i 

s i a t t r i b u i v a q u e l l a f a t i c a a B e r n a r d i n o T e l e s i o , e g l i l a fè r i s t a m p a r e 

i n N a p o l i n e l 1607 d a G i a c o m o C a r l i n o i n 4° , e v i a p p o s e i l s u o n o m e , 

e u n a l e t t e r a i n c u i b r a v a m e n t e s i d i f e n d e d a o g n i s o s p e t t o d i p l a g i o . 

È n o t o c h e q u e s t a t r a d u z i o n e fu f a t t a a n c h e a r i g u a r d o d e ' n i p o t i 

d e l B e r n a u d o d a S e r t o r i o , a m i c i s s i m o s p e c i a l m e n t e d i G i o v a n M a r i a 

B e r n a u d o , e f o r s e ( c o m e i n d u c e a p e n s a r e l o S p i r i t i ) n o n s e n z a s u o 

l u c r o . I l Q u a t t r o m a n i v i c o r r e s s e a n c h e q u a l c h e e r r o r e d e l t e s t o 

e l ' a c c o m p a g n ò d i a l c u n e l e t t e r e , e c a r t e a q u e l l o r i g u a r d a n t i . I l 

G i u s t i n i a n i r i c o r d a , o l t r e d i q u e s t a d e l 1597 , i n - 8 ° , t r e e d i z i o n i c o 

s e n t i n e d i t a l o p e r a , m a t u t t e i n 4° d e l 1 5 9 5 , 1596 e 1597 , c o s a c h e 

p a r e i n c r e d i b i l e , s e p u r e n o n s i a v e s s e s o l t a n t o c a m b i a t o i l f r o n t e s p i 

z i o , o i s u l l o d a t i b i b l i o g r a f i a v e s s e r o e r r a t o . N e l C h i o c c a r e l l o p a g . 3 3 

l a d a t a d e l l ' e d i z i o n e N a p o l i t a n a i n v e c e d i 1 5 0 7 d e v e e s s e r e 1 6 0 7 . 

I l l i b r o d e l C h i o c c a r e l l o f o r m i c o l a d i e r r o r i t i p o g r a f i c i , s p e c i a l m e n t e 

n e l l e n o t e n u m e r i c h e . 

1599 . 

** 19 . Trattato della Sagnia dì Gio : Leonardo Tuffarello di 

Morano di Calabria, medico, nel quale si mostrano quante infermità 

per mezzo di quella si possono sanare : quanti mali nascano a chi si 

cava sangue contro il dovere, la vera rególa che devon tenere quei che si 

avranno da cavar sangue : il vero modo che han da tenere i sanguinatori 

nel far delle sagnie, e come si devon guarire i mali che per causa della 

Sagnia soglion venire, con altri buoni, ed utili avvertimenti necessarii 

alla salute humana. In Cosenza appresso Luigi Castellano 1 5 9 9 i n 4 ° . 

L ' a u t o r e v i p r e m i s e u n a d e s c r i z i o n e e b r e v e i s t o r i a d e l l a p a t r i a 

s u a . I l T o p p i , i l F i o r e , l ' A m a t o , l ' A c e t i , e i l Z a v a r r o n i f a n m e n z i o n e 

d i q u e s t a o p e r a . 

1 6 0 1 . 

** 20 . Conciliationes 8. Scripturae per Magnificum Nicolaum 

de Tarsia ordinis Eremita/rum 8. Augustine ex diversis ejusdem ope-

ribus in unum recollectae, et in hoc opusculo librorum 8. Bibliae or-

dinatim positae ad Cardinalem Antonium Facchinetti. Consentiae 

apud Aloysium CasteUanum 1 6 0 1 . 

I n u n m s s . a n t i c o h o t r o v a t o s e g n a t a q u e s t a e d i z i o n e c o l 1600 ; 

m a i o d e f e r i s c o a l l ' a u t o r i t à d e l d o t t o S i g n o r L o m b a r d i , c h e s e b b e n e 

n o n i n d i c h i i l s e s t o d e l l i b r o , d a l l a d e s c r i z i o n e f a t t a n e n e l s u o 

Discorso d i m o s t r a d i a v e r l a a v u t o s o t t o g l i o c c h i , m e n t r e d a m e n o n 

s i è p o t u t a m a i o s s e r v a r e . I n o s t r i b i b l i o g r a f i p e r q u a n t o i o s a p p i a 

n o n l a r i c o r d a n o . I l F i o r e s o l t a n t o e l ' A m a t o a c c e n n a n o u n t a l 



N i c c o l ò M o n t a l t o f r a g l i u o m i n i i n s i g n i d i q u e l l a t e r r a , c h e i l L o m 

b a r d i d i c e e s s e r e i l n o s t r o a u t o r e 1 . 

1602 . 

2 1 . Epistola Babbi Samuélis Judaei missa in anno millesimo 

post Ohristum passum ad Babbi Isaac Judaeum de profetiis veteris 

testamenti secundum eorum traslationem quibus lex judaiea de-

struiiur, Christianaque Beligio approbatur. Deinde sub anno Domini 

MCCCXXIX traslata de arabico in latinum per Beverendum Fra-

trem Alphonsum Bonihominis Ordinis Predicatorum, nunc demum 

ad Christianae reipublicae utilitatem e tenebris subtracta, et in lucem 

edita, cura, et pietate ZJ.I. D. Pomponii a Leonardis Neapolitani in 

praesentiarum Pegii Auditoris Provinciae Citerioris Calabrae. Cui 

adiieiuntur disputationes duae habitae per Peverendum D. D. Anto-

nium de Quevara Mondognetti Episcopum cum Judaeis Pomae, et 

Neapoli degentibus. Consentiae apud Aloisium Oastellanum 1602 . 

Q u e s t o è i l t i t o l o g e n e r a l e d e l l i b r o . Q u i n d i v i è a l t r o : Epistola 

quam scripsit Magister Samuel Israelita oriundus de scilicet Civi

tate in Arothitan Begis : ad Pabbi Isaac Magistrum Sinagogae, quae 

est sub Julmeza in Pegno praedicto. È u n l i b r e t t o d i f a c c i a t e 5 9 

i n 4 . d i c a r a t t e r e c o r s i v o , e p i ù a l t r e q u a t t r o p a g i n e c h e c o n t e n g o n o 

i l f r o n t e s p i z i o , u n a v v i s o a l l e t t o r e c o n q u e s t o p r i n c i p i o : Joannes 

Narduccius Perusinus Christiano lectori salutem, n e l q u a l e si a n n u n z i a 

c h e l a p r e s e n t e r i s t a m p a è s t a t a e s e g u i t a a d i m p e g n o d e l D r . d ' a m b e 

l e l e g g i P o m p o n i o d e L e o n a r d i s R e g i o U d i t o r e i n C o s e n z a , f r a t e l l o 

d e l C o n s i g l i e r e G i o : B a t t i s t a , e c o l l ' a n n u e n z a , e b e n e p l a c i t o d i M o n 

s i g n o r G i o : B a t t i s t a d i C o s t a n z o A r c i v e s c o b v o d e l l a m e d e s i m a C i t t à . 

T a l e a v v i s o è d a t a t o Consentiae 13°. Kalendos julii 1602 . 

D o p o s i l e g g e l a d e d i c a s e n z a d a t a , f a t t a d a F r a t e A l f o n s o 

Bonihominis S p a g n u o l o a l P . U g o n e G e n e r a l e d e ' P r e d i c a t o r i . Q u i n d i 

a l p r i n c i p i o : Incipit epistola traslata de Arabico in latinum per 

Fratrem Alphonsum Bonihominis Hispanusm Ord. Predicatorum, 

e i n f i n e : Explicit Epistola Rabbi Samuélis missa Pabbi Isaac etcet : 

traslata ec. per Fratrem ec. sub anno MCGCXXXIX. 

S e g u o n o : 

1602 . 

2 2 . Due dispute molto famose fatte dal molto illus. e Reved. Signor 

D. Antonio di Quevara Vescovo di Mondognetto, una co' giudei di 

1 D i e t r o q u e s t a n o t a n e l l a 2 a e d i z i o n e d e l c e n n a t o d i s c o r s o 

d e t t o i n C o s e n z a n e l 1836 e n e l l a 3 a i v i p u b b l i c a t a n e l 1840 , l ' a m i c o 

L o m b a r d i n o n c i h a d a t o a l t r o s c h i a r i m e n t o ; e p p u r e s a r e b b e s t a t o 

n e c e s s a r i o . Cos ì v a n n o l e c o s e d e l m o n d o . 



Napoli, e l'altra con quei di Poma. In Cosenza appresso Luigi Castel

lano 1602 . 

È u n l i b r i c c i n o d i 36 f a c c i a t e i n 4 ° . N e l l ' u l t i m a v i è l ' i m p r e s a 

i n c i s a i n l e g n o r a p p r e s e n t a n t e u n m o n t e c o v e r t o d i a l b e r i a v e n t e 

i n m e z z o u n a v o r a g i n e e u n a l e v a , e l ' i s c r i z i o n e : fallit imago. Q u i n d i 

Imprimatur P. Antonius Thetis Vie. Gen. Consent - P. Joseph Pinus 

e Soc. Jesu deput. vidit. - Consentiae apud Aloysium Castellanum 1602 . 

I l M o n t f a u c o n (Diarum Italieum f a c e . 4 0 7 ) f r a i c o d i c i d e l C e 

n o b i o d e ' C a n o n i c i R e g o l a r i i n B o l o g n a n e r i f e r i s c e u n o co l t i t o l o : 

Incipit epistola Babbi Samuélis Israelitae, oriundi de Civitate Pegis 

Manichaeorum, missa Babbi Isaac magistro Synagogae, quae est in 

sublime in regno praedicto anno domini millesimo. Sed traslata de 

Ebraico in Latinum per fratrem Alphonsum Bonum-hominem Hispani-

eum : quam traslationem fecit anno MCCCXXIX SS. D. Benedicti 

Papae XII. Pontificatus suis Anno V. Init. D e s i d e r o , Domine mi, 

certifieari, e s o g g i u n g e c h e n e l c o d i c e v i è c o l l e g a t o l ' i s t e s s o o p u s c o l o 

v o l t a t o i n I t a l i a n o . N e l l a m i s c e l l a n e a 105. E. 25 d e l l a R e g a l B i b l i o 

t e c a d i N a p o l i h o v i s t o u n ' e d i z i o n e d e l l a m e d e s i m a e p i s t o l a i n 4° 

p i c c . d i p a g i n e 3 3 n o n n u m e r a t e , n è s e g n a t e , e s e n z a r i c h i a m i , d i -

b e l c a r a t t e r e r o t o n d o e c a r t a f o r t e c h e m i è s e m b r a t a d e l s e c o l o d e c i 

m o q u i n t o ; m a e s s e n d o m a n c a n t e d e l f ine n o n s a p r e i i n d i c a r e , o v e 

fosse s t a t a i m p r e s s a . P e r l e v a r i e e d i z i o n i d i q u e s t a e p i s t o l a , e p e r 

c o n o s c e r e se v e r a m e n t e F r a t e A l f o n s o l ' a b b i a v o l t a t o i n l a t i n o d a l 

l ' A r a b o , o d a U ' E b r e o , s i p o s s o n o c o n s u l t a r e i l W o l f ì o Bib. Ebrea, 

i l F a b r i c i o Bib. mediae, et infimae latinitatis, e l a Storia letteraria 

d'Italia t o m . 10. P e l G u e v a r a p o t r a s s i v e d e r e i l G h i l i n i Teatro di 

uomini letterati v o l u m e 1. f a c e . 17 1 . 

1 L ' e p i s t o l a d i S a m u e l e è u n a c o n f u t a z i o n e d e l l a c r e d e n z a g i u 

d a i c a d e l l ' a s p e t t a z i o n e d e l M e s s i a e l e d u e d i s p u t e d e l G u e v a r a s o n o 

a n c h e c r i t i c h e d i d o t t r i n e e b r e e , e p o i c h é g l i e b r e i f u r o n o p e r l u n g o 

t e m p o i n C a l a b r i a n u m e r o s i , i n d u s t r i o s i e r i c c h i , e v e r i s i m i l m e n t e 

m o l t i l e g a m i e v i s i b i l e t r a c c i e v i l a s c i a r o n o d o p o l ' u l t i m a l o r o e s p u l 

s i o n e d e l 1 5 3 0 , è c r e d i b i l e c h e d a l l ' U d i t o r e d e L e o n a r d i s e d a M o n 

s i g n o r d i C o s t a n z o s i s i a s t i m a t a u t i l e l a r i s t a m p a d i q u e s t i d u e 

l i b r e t t i . D e U ' e p i s t o l a d i R a b b i S a m u e l e , c h e d e s t ò m o l t o r u m o r e , 

si m o l t i p l i c a r o n o l e e d i z i o n i . R i f e r i r l e t u t t e s a r e b b e difficile e f u o r 

d i l u o g o ; b a s t e r à r i c o r d a r n e l e p r i n c i p a l i d e l s e c . X V : M a n t o v a 

( 1 4 7 5 ) , A n v e r s a ( 1 4 8 6 ) , C o l o n i a ( 1 4 9 3 ) , N o r i m b e r g a ( 1 4 9 8 ) , B o l o g n a 

p e r U g o n e d e B u g e r i i s ( 1 4 9 6 i n 4 ) , e d u e a l t r e a n c h e s . d . m a c h e 

s e m b r a n o p u b b l i c a t e i n R o m a n e l l o s t e s s o s e c o l o . S o l t a n t o q u e s t e 

t r e u l t i m e s i c o n s e r v a n o n e l l a B i b l . c a B o r b o n i c a . V i s o n o a n c h e 

q u a t t r o t r a d u z i o n i : l a d i B a s t i a n o S a l v i n o d e d i c a t a (a 2 5 n o v . 1 4 7 9 ) 



1 6 0 5 . 

2 3 . Synodus Dioecesana Consentine- II, quam R. D. Io : Baptista. 

Constantius Archiep. Consent. habuit anno 1 6 0 3 , Clemente VIII 

Pont. Max. Consentiae apud Aloysium CasteUanum 1605 . 

T u t t o i l v o l u m e t t o è d i p a g i n e 2 5 i n 4° . Sì q u e s t o c o m e l ' a n t e 

c e d e n t e S i n o d o d e l 1 5 9 3 , s o n n u m e r a t i a p a g i n a , e n o n a f a c c i a t a 1 . 

a l C a r d . E i a r i o ; 2 a d i u n Anonimo, Ven. 1 5 4 4 ; 3° d e l P . G r e g o 

r i o L o m b a r d e l l i , F i r e n z e 1568 e 1581 ; 4 a d i G i u s e p p e T a l a m i n i , 

M a s s a , 1 7 5 4 . 
1 I I R e g g i m e n t o d e l l a s e m p r e i l l u s t r e C i t t à d i C o s e n z a a v e v a 

a 3 f e b b r a j o 1557 d e l i b e r a t o d i p u b b l i c a r e i p r i v i l e g i , e l e c o n c e s 

s i o n i a c c o r d a t i l e d a ' S e r e n i s s i m i S o v r a n i prò tempore c h e co l t i t o l o 

d i Privilegii, et capitoli della Città de Cosenza e c c . e c c . e c c . v e n n e r o 

s t a m p a t i n e l l a C a p i t a l e i n u n v o l u m e i n fog l io d i p a g i n e 144 c o n 

a l t r e 1 1 , c o m p r e n d e n t i l ' i n d i c e , e i n f ine : Impressum Neapoli per 

Matiheum Cancrum, apud Vicariam veterem in domo Magnifici Marci 

Antonii Piscicelli V. J. T>. in anno 1557 , q u a n d o n o v e l l i m o t i v i l o 

s p i n s e r o a p u b b l i c a r n e a l c u n i a l t r i , e n e p r e s e l ' a n a l o g a d e l i b e r a z i o n e 

a ' 17 d i c e m b r e 1 6 0 8 ; e q u e s t i u l t i m i i n se i p a g i n e i n fog l io n o n a u 

r a t e , e s e n z a r i c h i a m i f u r o n o i m p r e s s i i n C o s e n z a . M a p e r c h è q u e s t i 

fog l i l i h o v i s t o s e n z a f r o n t i s p i z i o , e a n n e s s i a ' C a p i t o l i d i v o l g a t i d a l 

C a n c e r n o n h o s t i m a t o r i f e r i r l i s e p a r a t i , e so lo q u i l i n o t o p e r s o d d i 

s f a r e a l l a e r u d i t a c u r i o s i t à -del l e t t o r e . E s s i c o n t e n g o n o : 1° l a c e n n a t a 

d e l i b e r a z i o n e d e l R e g g i m e n t o d e l l e C i t t à p e r l a s t a m p a d e i m e d e 

s i m i . 2 . U n m a n d a t o d e l V i c e r é C o n t e d i V e n a v e n t e a l D u c a . d i 

V i e t r i R e g i o S c r i v a n o d i R a z i o n e c o l l ' i n s e r t o o r d i n a t i v o d i S. M . 

d e i 12 o t t o b r e 1 5 9 1 , p e r c h è si o s s e r v a s s e r o i p r i v i l e g i , i n v i r t ù d e i 

q u a l i C o s e n z a n o n d o v e v a e s s e r g r a v a t a d i a l l o g g i a m e n t o , l e t t i , e 

s t r a m i a i s o l d a t i 3 . A l t r o d e ' 13 a p r i l e 1598 co l q u a l e S. M . d i s p o n e 

c h e n e l l e c a u s e d e l l a N o b i l t à C o s e n t i n a si p r o c e d a a d instar d e l l a 

N o b i l t à N a p o l i t a n a . 4 . I C a p i t o l i s t a b i l i t i p e l n u o v o g o v e r n o d i 

C o s e n z a , a u t o r i z z a t i d a l V i c e r é D u c a d i A l c a l à a 2 1 s e t t e m b r e 1 5 6 5 , 

e i l d e c r e t o c o r r i s p o n d e n t e d e l l a R e g i a U d i e n z a d e ' 2 0 d i c e m b r e 1 5 6 7 . 

5 . U n a l e t t e r a d e l V i c e r é C o n t e d ' O l i v a r e s d e i 15 n o v e m b r e 1 5 9 6 

r i g u a r d a n t e l a s c e l t a d e ' S i n d i c a t o r i p e r g l i A u d i t o r i , e U m z i a l i 

d e l l a R e g i a U d i e n z a , e d e l l a C o r t e d e l L u o g o t e n e n t e ; e a l t r i d e i 

19 n o v e m b r e 1 5 9 5 c o n c u i s i v i e t a a l l a R e g i a U d i e n z a d ' i n t r o m e t 

t e r s i n e l l i g i u d i z j d a ' S i n d i c a t o r i p r o n u n c i a t i ; e 6. f i n a l m e n t e l ' a v 

v i s o d e l l a m o r t e d i R e F i l i p p o S e c o n d o , c h e i l m e d e s i m o C o n t e d i 

O l i v a r e s c o m u n i c a a 15 o t t o b r e 1598 a l l a C i t t à d i C o s e n z a c o m e u n a 

d e l l e U n i v e r s i t à D e m a n i a l i . L a C a r t a d i q u e s t i fog l i è m e d i o c r e , 

i c a r a t t e r i t o n d i b e l l i s s i m i , e n u o v i , i c o r s i v i a l q u a n t o c o r r o s i , e 



1610 . 

** 2 4 . La vita del P. F. Bernardo da Fogliano Fondatore della 

novella Congregazione di S. Maria di Colorito, di Morano della pro

vincia di Calabria Citra dell'Ordine Eremitico di 8. Agostino dell'Os

servanza. In Cosenza per D. Andrea Biccio 1 6 1 0 i n 4° . 

L ' a u t o r e n ' è i l c i t a t o G i o : L e o n a r d o T u f f a r e l l o d a M o r a n o . I l 

T o p p i , l ' A m a t o , e i l Z a v a r r o n i l a n o t a n o c o l l a d a t a d e l 1650 ; m a 

l ' e g r e g i o a m i c o L o m b a r d i s e n ' è a s s i c u r a t o o c u l a r m e n t e d i e s s e r e 

d e l 1 6 1 0 . E d e d i c a t a a l C a r d . B o n i f a c i o C a i e t a n o v e s c o v o d i C a s s a n o 

1 6 1 1 . 

** 2 5 . Ordinationes, et exercitia quotidiana Consentiae apud 

Andream Biccium 1611 i n 4° . 

P a o l o S c a r i n i , o P o s c a r i n i d a M o n t a l t o , M a e s t r o d e l l e a r t i e d i 

S . T e o l o g i a d e ' C a r m e l i t a n i , e P r o v i n c i a l e d e l l a C a l a b r i a p e r b e n 

n o v e a n n i , è l ' a u t o r e d i q u e s t a o p e r a . F u i l P o s c a r i n i d o t t i s s i m o 

u o m o d i q u e l s e c o l o . E g l i t e n t ò d i c o n c i l i a r e l a t e o r i a d e l l a m o b i l i t à 

d e l l a t e r r a c o n l e e s p r e s s i o n i d e l l e S a c r e c a r t e i n q u e l l a l e t t e r a c h e 

s u t a l m a t e r i a d i r e s s e a l s u o M i n i s t r o G e n e r a l e P . P a n t o n i , l a q u a l e 

p o i c o n d e c r e t o d e ' 5 m a r z o 1616 v e n n e d e l l a S . S e d e p r o i b i t a . I l 

l i b r o è c i t a t o , o l t r e c h e d a i n o s t r i b i b l i o g r a f i , a n c h e d a l P . P u g l i e s i , 

Antiquae Calabrensis Provinciae Carmelitarum exordia p a g . 184 1 . 

1612 . 

** 2 6 . Joachlm Abbatis, et Florensis Ordinis Chronólogia Fratre 

lacobo cognomine Oraeco Syllaneo Cisterciensi Ordinis, et Sacrae 

Theologiae Magistro, et ejusdem Ordinis in Provinciis utriusque 

Calabriae, et Lucaniae Praesidente authore — In Cosenza (s ic) per 

D. Andrea Biccio MBCXII. 

s b a v a t i , l e i n t e r l i n e e , e l e f o r m e t i p o g r a f i c h e s u f f i c i e n t e m e n t e e l e 

g a n t i . I n f i n e v i è : In Cosenza per Don Andrea Biccio, con licenza 

dei Superiori 1 6 0 8 . 
1 N e l l a Biblioteca Carmelitana t . 2 p . 5 9 5 , l ' o p e r a d e l P o s c a r i n i 

v i e n n o t a t a c o l t i t o l o Meditationes e t c . D e l P . c o s ì s c r i v e l ' a u t o r e 

d e l l a Biblioteca ( F r a C o s m a d e V i l l i e r s ) : Baulus Antonius... Carme-

litis antiquioris observantiam nomen dedit : quos inter Philosophiae 

ac Theologiae doctor atque Professor Neapoli et Messanae publicus 

extitit. Provìnciam suam Calabriam semel et iterum rexit ab anno 

1 6 0 8 . Tir eminenti fere doctrina omatus, artibus liberalibus Cosmo-

graphicis, Mathematicis, Philosophicis, Theologicis, Scholasticis 

et Positivis potissimum excelluit. Concionator Celebris, ingenio perspicax 

e pietate clarus obiit post ann. 1 6 1 5 . 



È u n l i b r o d i f a c c i a t e 159 i n 4° p i c c o l o , d e l l e q u a l i 19 s o n o o c 

c u p a t e d a l l a d e d i c a a F r a n c e s c o M o n a c o V e s c o v o d i M a r t i r a n o c o l l a 

d a t a d a l M o n i s t e r o d i F l o r a 1612 , d a a l c u n e c o m p o s i z i o n i a l o d e 

d e l l ' a u t o r e , d a l l ' e l e n c o d e g l i A b a t i , e B e n e f a t t o r i d e l l ' i s t e s s o M o n i -

s t e r o , e d a u n p r e l i m i n a r e d i s c o r s o . A l l a f a c e . 2 0 v i è i l r i t r a t t o d e l 

f a m o s o A b . G i o a c c h i n o i n c i s o i n l e g n o , e a l c u n e l e t t e r e c a p i t a l i s o n o 

a n c h e i n l e g n o s c o l p i t e c o n su f f i c i en t e e l e g a n z a : i l D s p e c i a l m e n t e 

h a u n a b e l l a v i g n e t t a r a f f i g u r a n t e se i d o n n e c o n g r a z i o s e m o s s e . 

1 6 1 3 . 

** 2 7 . Institutionum omnium doctrinarum Syntaxis. Consentiae 

apud Andream Biccium 1 6 1 3 i n 4° . 

È d e l s o p r a m e n z i o n a t o P a o l o A n t o n i o F o s c a r i n i . V i e n r i c o r 

d a t o q u e s t o v o l u m e d a i n o s t r i b i o g r a f i , e b i b l i o g r a f i ; e i l N a r d i 

(Trionfo degli Accademici Inculti pag. 309) d i c e d e l l ' A u t o r e : Pro

fondo Teologo Matematico, Astronomo e Filosofo, anzi eccellente Filo

logo, scrisse molte e molte opere, alcune stampate, alcune no, altre 

esistenti nelle librerie de' Conventi del Carmine di Montalto e di Cori-

gliano, ed altre disperse, e mal capitate ; ed in ben sette volumi com

pilo le Istituzioni di tutte le scienze col titolo : I N S T I T U T I O N E S O M N I S 

G E N E R I S D O C T R I N A R U M , avendo colle stampe di Cosenza nel 1 6 1 3 

data fuori la S I N T A S S I , ossia modello, in cui assai chiara e distinta 

contezza, o pure idea egli rilevo di tuttocio, che nella mentovata opera 

delle Scienze erasi per lui fatto, e formato. 

1613 

* * * 2 8 . Fr. Pauli Anton. Foscarini Yen. Ord. Carmeitar. Theo-

logi Instituctionum omnis generis doctrinarum tomis 7 comprehensum 

Syntaxis. Qua methodus et ordo in tradensis omnibus disciplinis 

servandus explicatur, ut demum ad perfectam solidamque sapientiam 

perveniri possit. Ad Bdm. P. Mag.m Sebastianum Fantonum Vie. 

Generalem Apostolicum Ordinis Carmelitanum. Consentiae apud 

B. Andrea Biccium 1 6 1 3 , i n 4° p i c c . d i p p . 103 n u m e r a t e e 13 ff. 

i n n a n z i , e 31 -2 d i e t r o n o n n u m e r a t i . N e l l a B i b l i o t e c a C a r m e l i t a n a 

t . 2 p . 5 2 5 n o n s i r i p o r t a q u e s t a e d i z i o n e , m a so lo s i n o t a c o m e 

m s s . : Compendium artium liberalium see ad omnium doctrinarum 

generum institutio e p o i s i n u m e r a n o g l i a l t r i m s s . 

1 6 1 5 

*** 2 9 . Oratio Panegyrica B. P. Pauli Antonii Scarini alias 

Foscarini. —• Consentiae apud Picciu 1 6 1 5 . 

È d i C r i s t o f o r o M a r i n o , c r o t o n i a t e , g i à P r o v i n c i a l e d e i C a r m e 

l i t a n i n e l 1 6 1 3 e v i e n r i f e r i t a d a l P . C o s m a d e V i l l i e r s n e l l a Biblio-



teca Carmelitana, t . 1. p . 3 4 1 , c o m e c o m u n i c a t a d a ] P . E l i a A m a t o . 

I o n o n l ' h o m a i v e d u t a . 

1620 . 

* 3 0 . Oratio funebris habita Bomae in consessu Patruum Comi-

tiorum Generalium sui ordinis Eremitarum S. Augustini anno 1 6 2 0 

die 6. Junii. Consentiae apud Franciscum Cappam 1 6 2 0 i n 4 . 

D i q u e s t a o r a z i o n e n ' è a u t o r e i l P . F e l i c e M i l e n z i o d i L a u r i n o , 

M a e s t r o A g o s t i n i a n o . I l C h i o c c a r e l l o l a r a p p o r t a impressa, tum Con

sentiae, tum Neapoli ; e i l T o p p i l a d i c e : im pressu Consentiae apud, 

Franciscum Cappam, et recussa Neapoli apud Costantinum Yitalem 

1621 i n 4° . 

1622 . 

* 2 9 . Synodus Dioecesana Consentina •— Consentine 1622 i n 4 ° . 

F r a l e o p e r e d e l d o t t i s s i m o P a o l o E m i l i o S a n t o r o è r e g i s t r a t o i l 

s u d d e t t o S i n o d o d a l S o r i a . I l S a n t o r o a ' 7 l u g l i o 1617 v e n n e p r o m o s s o 

d a P a o l o V , a l l a M e t r o p o l i t a n a d i C o s e n z a , c h e g o v e r n ò p e r a n n i s e i , 

e n e l l ' u l t i m o a n n o v i c e l e b r ò i l S i n o d o d i c u i p a r l i a m o . Q u i n d i a 

2 0 o t t o b r e 1 6 2 3 fu t r a s f e r i t o d a U r b a n o V i l i a l l ' A r c i v e s c o v a d o 

d i U r b i n o d o v e m o r i a 4 a g o s t o 1 6 3 1 . D e l l a s u a d o t t r i n a p e r t r a l a 

s c i a r e i n f i n i t i a u t o r i è b a s t e v o l e l a t e s t i m o n i a n z a d i T r a i a n o B o c c a l i n i 

n e ' Ragguagli di Parnaso Centuria 2. pag. 14 . 

1630 . 

3 2 . Vita del P. Francesco di Paola. Cosenza appresso Ambrogio 

di Giuseppe 1630 i n 12°. 

È d i G e r o n i m o L a n c e a d i C a l t a g i r o n e R e g g e n t e n e l l o s t u d i o d i 

M e s s i n a d e l l ' i n s t i t u t o d e i M i n i m i . V . Bib. Sicula t. 1. f a c e . 2 8 0 . 

1642 . 

* 3 3 . Privilegium immunitatis ab omnibus hospitiis, et contri-

butionis ex causa hospitiorum concessum a Serenissimis Regibus fide-

lissimae Civitatis Consentiae ecc. Consentiae 1642 i n 4° . 

È n o t a t o d a l G i u s t i n i a n i n e l l a Biblioteca Storica a r t i c o l o Cosenza, 

p a g . 42 e f o r s e s a r à c o p i a d e i fog l i d a m e s o p r a r i f e r i t i n e l l a n o t a 

a l n . 2 3 . 

1645 

* 3 4 . I furori di Pindo, e'I Tyrsus Apollonis Ditirambo per la 

vittoria dell'armata Cristiana sopra quella del Turco. In Cosenza per 

Gio : Battista Mojo, e Francesco Rodella 1 6 4 5 i n 8° . 

H o c o p i a t o d a l M a r c h e s e S p i r i t i i l t i t o l o d i q u e s t o l i b r o d ' I g n a z i o 

S a m b i a s e n o n i g n o b i l e l e t t e r a t o c o s e n t i n o d e l s e c o l o X V I I . 



* * 3 3 . Constitutiones Synodales ab Illustrissimo, et Reverendis

simo D. Alphonso Castilioneo Maurello Archiepiscopo Ousentino ( s ic) 

sancitae, et publicatae in ejus prima Dioecesana Synodo habita Domi-

nica secunda post Pascha, quae fuit dies XXX Aprilis 1645 in Metro

politana Ecclesia. Cusentiae apud CI. Conjug : Jo: Baptistam de Mojo, 

et Franciseum Bodella 1 6 4 5 . 

Nel Catalogo della Biblioteca Barberini a l l a p a g . 432 v i e n r i p o r 

t a t o q u e s t o s i n o d o s e n z a n o t a d e l s e s t o d e l v o l u m e c h e a n c h e è 

s t a t o o b l i a t o n e l l e d u e e d i z i o n i d e l Discorso d a l L o m b a r d i . 

1646 . 

** Le costituzioni delle Monache della prima regola di S. Chiara. 

Cosenza per Ciò: Battista Mojo, e Francesco Bodella 1646 . 

A n c h e s e n z a n o t a r e i l s e s t o è r i f e r i t a q u e s t a e d i z i o n e d a l L o m 
b a r d i . 

1647 . 

* 3 7 . Adamo Caduto, Tragedia sacra del P. F. Serafino della 

Salandra Predicatore, Lettore, e Definitore delia provintia (sic) Bifor

mata di Basilicata, Dedicata al Beverendissimo P. Fra Giovanni da 

Napoli di tutto l'ordine di S. Francesco Ministro Generale. In Cosenza 

per Gio: Battista Mojo, e Frac (sic) Bodella 1647 . Con Licenza de' 

Superiori. 

È u n v o l u m e i n 8° p i c c o l o d i f a c c i a t e 2 5 1 , c h e c o n t e n g o n o l a 

t r a g e d i a d i v i s a i n c i n q u e a t t i . A l t r e d i e c i p a g i n e , o c c u p a n o i l f r o n 

t e s p i z i o , l a d e d i c a d a t a t a d a l l a S a l a n d r a a 2 0 g i u g n o 1646 , l e a p p r o 

v a z i o n i , a l c u n e a l t r e c o m p o s i z i o n i d e l l ' a u t o r e , d u e a l t r e p o e s i e , u n a 

i n l o d e d e l l a S a l a n d r a , e l ' a l t r a i n l o d e d e l l ' a u t o r e d i F . A n g e l o d a 

B i s i g n a n o , l ' e l e n c o d e g l ' i n t e r l o c u t o r i , i q u a l i n o n s o n o m e n o d i v e n 

t i n o v e , e i l p r o l o g o , c h e s i d i s t e n d e p e r s e t t e f a c c i a t e . L a n o t i z i a d i 

q u e s t o l i b r e t t o n o t a t o n e l l a Drammaturgia d e l l ' A l l a c c i fu c o m u n i c a t a 

d a m e n e l 1818 a l l ' i l l u s t r i s s i m a A c c a d e m i a C o s e n t i n a e d a l L o m 

b a r d i v e n n e c o m p r e s o n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l s u o Discorso. O r a 

è d i v e n u t o a l q u a n t o p r e z i o s o p e r l a s c o v e r t a c h e i l S ig . Z i g a r i c r e d e 

d i a v e r f a t t o , c i o è c h e d a q u e s t a t r a g e d i a d e l P . S e r a f i n o , i l M i l t o n 

a b b i a tratta l'idea, il disegno, le parti, ed i più bei pensieri del suo 

poema il Paradiso Perduto. I l S i g n o r Z i g a r i m i s e i n c h i a r o q u e s t o 

s u o p e n s a m e n t e i n u n l i b r e t t o i n 12° t i t o l a t o :: Sulla Scoverta del

l'originale italiano, da cui Milton trasse il suo poema del Paradiso 

perduto, lettera di Francesco Zigari da Paola al Sig. Francesco Buffa 

Pegio revisore delle opere teatrali. Napoli pe' tipi di Nunzio Pasca 

1832 . E c o n o s c i u t o e s s e r e a l t r a v o l t a i n v a l s a l ' o p i n i o n e c h e i l M i l t o n 



d o v e s s e l ' i d e a , e i l d i s e g n o d e l s u o p o e m a all'Adamo t r a g e d i a d i 

G i o : B a t t i s t a A n d r e i n i . L o S c o z z e s e G u g l i e l m o L a n d e r s t a m p ò i n 

L o n d r a u n Saggio della maniera tenuta da Milton in imitare i moderni 

poeti nel suo Paradiso perduto ; e i n e s s o d i m o s t r a e s s e r s i i l M i l t o n 

v a l s o d e l l a t r a g e d i a d i G r o z i o l'Adamo esule, d e l Bellwm Angelicum 

d e l T a u b m a n , d e l l a Sarcotea d e l G e s u i t a M a s e n i o ; e d i a l t r i . S p e r i a m o 

o r a e i e i c r i t i c i v o g l i a n o a c c o g l i e r e l ' o p i n i o n e d e l S i g . Z i g a r i , e c h e 

n o n a c c a d a c o m e d e l l a v i s i o n e d i F r a t e A l b e r i c o r i g u a r d o l a D i v i n a 

C o m m e d i a d e l l ' A l i g h i e r i . 

1 6 4 8 . 

3 8 . Modo di dire il SS. Rosario. Cosenza appresso Gio: Battista 

Russo 1 6 4 8 . 

E d i F . V i n c e n z o C a l o g e r o M e s s i n e s e . S i r i f e r i s c e d a l M o n g i t o r e 

Bib. sicula t . 2 p a g i n a 2 7 8 s e n z a n o t a d e l s e s t o d e l v o l u m e . 

1649 . 

3 9 . Oratione Funerale nell'esequie del B.mo. P. Vincenzo Caraffa 

Proposito Generale dei M. RR. PP. della Compagnia di Gesù cele

brate in Messina nella Chiesa di S. Nicolo della Casa Professa della 

medesima Compagnia fatta dal M. R. P. D. Fausto Zerbone de' Chie

rici Regolari di S. Paolo dicollato. In Cosenza per Gio : Battista Busso 

1 6 4 9 con licenza de' Superiori. 

È u n l i b r e t t o i n 4° p i c c o l o d i c a r t a c o l l a t a : i c a r a t t e r i t o n d i s o n 

m e d i o c r i : i c o r s i v i b e l l i p i ù t o s t o . S o n o f a c c i a t e 2 8 , c h e c o n t e n g o n o 

l ' o r a z i o n e : u n a p a g i n a è p e l f r o n t e s p i z i o e l ' a l t r a p e r l a d e d i c a , 

d a t a t a d a C o s e n z a a 2 7 d i s e t t e m b r e 1649 , f a t t a d a u n t a l N i c o l ò 

V a t u c c i a D . A n t o n i o C a r a f f a f r a t e l l o d e l d e f u n t o . 

1649 . 

** 4 0 . Prediche sopra la lettera di Maria a' Messinesi per li 

Sabbati di Quaraesima composte, e predicate dal P. F. Lodovico di 

Messina nell' Ordine de' Minori Osservanti di S. Francesco. In Co

senza presso Gio: Battista Russo 1649 . 

E d i L o d o v i c o V i s i t a n o T e o l o g o , e p r e d i c a t o r e d e l l ' O r d i n e s u o . 

I l v o l u m e i n 4° , è r i f e r i t o d a l M o n g i t o r e Bib. Sicula t . 2 p a g . 2 4 . 

L ' a m i c o S i g . L o m b a r d i a s s i c u r a d i e s s e r e s t a m p a t o c o n m o l t a n i t i 

d e z z a . 

1649 . 

4 1 . Belle Cagioni delle febbri maligne della Sicilia negli anni 1647 

e 1648 di Gio : Alfonso Borrelli. In Cosenza per Giambattista Russo 

1 6 4 9 . Cos ì l o r i f e r i s c e i l L o m b a r d i n e l l a 3 a e d i z i o n e d e i s u o i O p u -



s c o l i ( C o s e n z a 1840 , p . 51) e d i c e d i a v e r n e t r a s c r i t t o i l t i t o l o d a u n 

C a t a l o g o d e l l e o p e r e s t a m p a t e d a g l i A c c a d e m i c i d e l l a F u c i n a c h e 

l e g g e s i i n Ale d e l l a Storia di Troia G u i d o d a l l e C o l o n n e , c h e i o 

s o s p e t t o e s s e r q u e l l a d e l l ' a n n o 1 6 6 5 , s t a m p a t a s i i n N a p o l i d a E g i d i o 

L o n g o i n 4° . N o n i n d i c a , p e r ò , i l L o m b a r d i i l s e s t o d e l l i b r o , n è 

l ' e d i z i o n e d e l l ' o p e r a d i G u i d o . I o e b b i p e r l e m a n i i l v o l u m e d e l 

B o r r e l l i e p o s s o a s s i c u r a r e c h e è i n t o i t o l a t o c o s ì : Delle cagioni delle 

febbri maligne della Sicilia negli anni 1647 e 1648 , discorso di Gio : 

Alfonso Borreili Accademico della Fucina, filosofo e professore delle 

Scienze Matematiche nello Studio della nobile Città di Messina : diviso 

in tre parti : con una appendice della natura della febbre in comune : 

et infine si tratta della digestione dei cibi con nuovo metodo,. In Co

senza per Gio : Battista Busso 1649 i n 4° d i f a c e . 2 1 8 , o l t r e d u e p e r 

i l f r o n t e s p i z i o e l a d e d i c a a g l i A c c a d e m i c i d e l l a F u c i n a , e d u n a 

i n f i n e p e r g l i e r r o r i . 

(continua) 





R E C E N S I O N I 

H A C K E N B E O C H Y V O N N E , Italienisehes Email des friihen MiUelalters. 

B a s e l - L e i p z i g 1938 , 4° , 6 8 p a g i n e , 66 i l l u s t r a z i o n i . 

N e i e a m p i a n c o r a p o c o s f r u t t a t i d e l l ' a r t e m i n o r e i t a l i a n a , l o 

s m a l t o a t t e n d e t u t t o r a u n a t r a t t a z i o n e s i n t e t i c a d e l s u o s v o l g i 

m e n t o s t o r i c o . S e a t t r a v e r s o m o n o g r a f i e i l l u s t r a n t i s i n g o l i o g g e t t i 

o g r u p p i d i o g g e t t i a b b i a m o u n a s e r i e n o n s p r e g e v o l e d i m a t e r i a l i 

b i b l i o g r a f i c i , p u r e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s i t r a t t a d i l a v o r i 

d i difficile c o n s u l t a z i o n e , a m a l a p e n a i n v e n t a r i a t i i n q u a l c h e s t u 

d i o b i b l i o g r a f i c o . 

U n l a v o r o s i n t e t i c o s u g l i s m a l t i p r i m i t i v i i t a l i a n i c h e h a i m p o r 

t a n z a p e r l a d a t a z i o n e e p e r l ' a t t r i b u z i o n e d i q u e l l i d e l l e r e g i o n i m e r i 

d i o n a l i v i e n e t e n t a t o d a u n a g i o v a n e s t u d i o s a t e d e s c a c h e a f f r o n t a 

l ' i m p r e s a v e r a m e n t e a r d u a d i r a g g r u p p a r e e d i d a t a r e u n a s e r i e d i 

s m a l t i d a l V I I a l X I I I s e c o l o . L ' i m p r e s a l o d e v o l e , p r e s e n t a t a c o n p a r c h e 

p a r o l e , a b b o n d a n t i r i c h i a m i b i l b i o g r a f i c i e b u o n e i l l u s t r a z i o n i , t r a t t a 

d e g l i o g g e t t i s u i q u a l i g l i s t u d i o s i n o n s e m p r e s ì s o n o t r o v a t i i n p i e n o 

a c c o r d o , e n o i s t e s s i v o g l i a m o n e l l e s e g u e n t i p a g i n e p r e s e n t a r e n u o v e 

i d e e , a p r o p o s i t o d i a l c u n e a t t r i b u z i o n i , c h e p o t r a n n o s e r v i r e f o r s e 

a d u n a r e v i s i o n e d i p r e s u p p o s t i i n v e t e r a t i . 

P r e m e t t i a m o a n z i t u t t o c h e l a H a c k e n b r o k s i o c c u p a u n i c a 

m e n t e d e g l i s m a l t i a d a l v e o l i r a p p o r t a t i , l a s c i a n d o i n t e r a m e n t e i n 

d i s p a r t e g l i s m a l t i a d a l v e o l i i n c a v a t i . I n o l t r e c e r c a d i l i m i t a r e a n 

c o r a l o s t u d i o a g l i s m a l t i t r a s p a r e n t i o q u a s i , o m e t t e n d o q u e l l i o p a 

c h i . P r e n d i a m o lo s p u n t o d a q u e s t o f a t t o p e r a c c e n n a r e a d u n p r o 

b l e m a c h e d o v r e b b e e s s e r e d e c i s a m e n t e a f f r o n t a t o , e c i o è q u e l l o 

d e l l ' a t t r i b u z i o n e d e g l i s m a l t i a d a l v e o l i i n c a v a t i , c h e g e n e r a l m e n t e 

s i a t t r i b u i s c o n o a l l e b o t t e g h e d i L i m o g e s . O r a è r i s a p u t o c h e d i o p e r e 

d i q u e s t o g e n e r e i n I t a l i a n e e s i s t e u n a q u a n t i t à n o n i n d i f f e r e n t e . E 

t u t t e q u e s t e o p e r e r i u n i t e p r e s e n t a n o t a l i d i v e r s i t à d i m a n i e r e , c h e 

a n c h e i l p r e s u p p o s t o d i f a r l e d e r i v a r e d a d i v e r s i p e r i o d i a r t i s t i c i 

d e g l i op i f ìc i l i m o s i n i c o n t r a s t a c o n a l t r e p a r t i c o l a r i t à , c h e n o n s o n o 

s t a t e f i n o r a o s s e r v a t e . È p o s s i b i l e , n o i c i d o m a n d i a m o i n f a t t i , c h e i n 

t u t t a l ' I t a l i a n u l l a d i s i m i l e s i a s t a t o c r e a t o ? U n g r u p p o d i s m a l t i 

p e r e s e m p i o n e l M u s e o d i P a l a z z o V e n e z i a , c o m e l ' A n g e l o d i A m a s e n o , 

l e l a s t r i n e d i u n a c a s s e t t a a s m a l t i g r o s s o l a n i , d e t t i r e n a n i , m a s i m i l i 

a d u n ' a l t r a d i M o n t e c a s s i n o , i l C r i s t o b e n e d i c e n t e , d ' i s p i r a z i o n e b i 

z a n t i n a , m a d ' i n t e r p r e t a z i o n e p r e t t a m e n t e i t a l i a n a , v a n n o s t u d i a t i 

io. 



n u o v a m e n t e s o t t o q u e s t o p u n t o d i v i s t a , e si n o t e r a n n o p a r t i c o l a r i t à , 

a t t r a v e r s o l e q u a l i s a r à p o s s i b i l e l a c o m p l e t a r e v i s i o n e d i a t t r i b u z i o n i 

d i q u e s t o g e n e r e . 

D a t a l a s c a r s a c o n o s c e n z a d i m a t e r i a l i p r i m i t i v i , p e r i l p r i m o 

p e r i o d o , l ' a u t r i c e c i t a o p e r e i n s m a l t o r a c c h i u s o i n a l v e o l i a f r e d d o , 

p . e s . g l i o r e c c h i n i d a l T e s o r o d i S e n i s e , o r a n e l M u s e o N a z i o n a l e d i . 

N a p o l i , d a t a b i l e , p e r l ' e s i s t e n z a d i u n a m o n e t a , v e r s o i l 6 6 8 - 6 8 5 . 

R i t i e n e c o e v a q u a s i , e f o r s e d e l l a m e d e s i m a p r o v e n i e n z a m e r i d i o 

n a l e , l a c o s i d e t t a f i b u l a C a s t e l l a n i d e l B r i t i s h M u s e u m d i L o n d r a , 

u n a d e l l e p i ù a n t i c h e o p e r e c o n o s c i u t e d e l l o s m a l t o . S i a m o v e r a m e n t e 

d o l e n t i c h e n o n ci s i a d a t o d i v e d e r e r i p r o d o t t a l a f i b u l a d e l l a Co l 

l e z i o n e S a n g i o r g i , t r a t t a t a n e l t e s t o , c h e c o m p l e t e r e b b e n o t e v o l m e n 

t e l e n o s t r e c o n o s c e n z e i n m a t e r i a . E s s a o r a è e m i g r a t a a l l ' e s t e r o -

e p e r g i u n t a è i n e d i t a . E g u a l m e n t e i n t e r e s s e r e b b e v e d e r e r i p r o d o t 

t a l a t e s t a t a d i c o r r e g g i a d e l l a t o m b a d i G i su l f o a C i v i d a l e . L ' a u t r i c e 

i m m a g i n a q u e s t o i m p o r t a n t e c i m e l i o d i p r o v e n i e n z a b i z a n t i n a , e s c l u 

d e n d o l ' I t a l i a . 

D a q u e s t a o p e r a d e l V I I s e c o l o , d e l l ' i m p o r t a z i o n e d e l l a q u a l e 

n o n s i a m o p i e n a m e n t e c o n v i n t i , d o b b i a m o p a s s a r e s e n z ' a l t r o a k 

I X s e c o l o : a l l a c r o c e d i P a p a P a s q u a l e I . E s s a è u n m o n u m e n t o 

t e c n i c a m e n t e c o s ì p r o g r e d i t o c h e d e v e d e s t a r e m e r a v i g l i a i n e p o c a 

c o s ì t a r d a . N o i d o b b i a m o s u p p o r r e q u i n d i c h e q u e s t ' a r t e g i à i n e p o c a 

p r e c e d e n t e , n o n b e n e p r e c i s a b i l e , a b b i a p r e s o p i e d e n e l l a C i t t à 

E t e r n a . I n o g n i c a s o n o n si p u ò r e t r o c e d e r e t r o p p o p e r l e o r i g i n i , 

m a n c a n d o o g n i p o s s i b i l i t à d i t r o v a r e e l e m e n t i p o s i t i v i , e v e r s o l ' e p o c a 

c a r o l i n g i a r e s t a s e m p r e p o s s i b i l e l ' i m m i g r a z i o n e d i a r t i g i a n i o r i e n t a l i . 

T a l e d i f f i co l tà fu r i c o n o s c i u t a d a l l ' a u t r i c e s t e s s a l a q u a l e a m m e t t e c h e 

l o s m a l t a t o r e d e l l a c r o c e d i P a s q u a l e I a b b i a a v u t o c o n t a t t i c o n l ' o r i e n 

t e , e c i t a a d e s e m p i o u n o g g e t t o a p p a r t e n e n t e , s e c o n d o i p i ù r e c e n t i 

s t u d i , a l l ' a r t e s i r i a c a , c o m e l a s t a u r e t e c a P i e s c h i M o r g a n . P e r l a 

c r o c e B e r e s f o r d H o p e , o r a n e l M u s e o V i c t o r i a a n d A l b e r t , m o l t o 

v i c i n a a l l a c r o c e d i P a p a P a s q u a l e n o n è p o s s i b i l e u n a l o c a l i z z a z i o n e 

p l a u s i b i l e , t a n t o p i ù c h e n o n s e n e c o n o s c e n e m m e n o e s a t t a m e n 

t e l a p r o v e n i e n z a , f o r s e i t a l i a n a . 

U n c o m p l e s s o a r g o m e n t o v i e n e t o c c a t o , p a r l a n d o d e g l i s m a l t i d e l 

p a l l i o t t o d i S a n t ' A m b r o g i o a M i l a n o : è p o s s i b i l e a m m e t t e r e v e r s o 

T 8 3 5 a M i l a n o u n a t r a d i z i o n e a r t i s t i c a c a p a c e d i p r o d u r r e o r n a t i 

s m a l t a t i d i t a l e finezza 1 Se s i , q u e s t a b o t t e g a s i è f o r m a t a s o t t o 

i n f l u e n z e f r a n c e s i d i S a i n t D e n i s o d i R e i m s , o p p u r e d i B i s a n z i o ? 

P e r c h é g l i o r n a t i si r i s c o n t r a n o a n c h e n e l l ' a r t e s a s s a n i d a . L ' a u t r i c e -

n o n o s a i m p e g n a r s i p e r u n a t e s i o d u n ' a l t r a , a f f e r m a c o m u n q u e u n a 

f o r t e i n d i v i d u a l i t à d e l l ' a r t e f i c e , e c r e d e d i p o t e r a m m e t t e r e l ' e s i s t e n z a 

d i u n a s c u o l a m i l a n e s e d e l l o s m a l t o s o l o se v i s i a f f i anca u n ' o p e r a 

d e l t u t t o s i n g o l a r e : l a c o r o n a f e r r e a d e l T e s o r o d i M o n z a . A r g o 

m e n t o q u e s t o i l q u a l e n o n c i c o n v i n c e t r o p p o . 



E i t e n i a m o i n f a t t i c h e s i a g i u n t a l ' o r a d i t o g l i e r e q u e s t ' o p e r a d a l 

q u a d r o d e l l a p r o d u z i o n e , s i a b a r b a r i c a ( V e n t u r i e d a l t r i ) s i a i t a l i a n a 

m e d i e v a l e ( H a c k e n b r o c h ) . T u t t i g l i s t u d i o s i s i s o n o a p p o g g i a t i 

u n i c a m e n t e a d e l e m e n t i f o r m a l i d e l l ' o r n a t o , d e i c o l o r i , m a n e s s u n o , 

h a g u a r d a t o l ' o g g e t t o s o t t o u n p u n t o d i v i s t a p i ù g e n e r a l e , p r e n d e n d o 

i l r e l i q u i a r i o d e l S a c r o C h i o d o p e r q u e l l o c h e v e r a m e n t e è : u n a c o r o n a , 

t e n t a n d o d i d a t a r l a a t t r a v e r s o s t u d i c o m p a r a t i v i i c o n o g r a f i c i , d i 

m e n t i c a n d o f o r z a t a m e n t e g l i s m a l t i e l a r e l i q u i a . U n so lo s t u d i o s o 

a u s t r i a c o s e n t ì l a n e c e s s i t à d i q u e s t a r e v i s i o n e , i l R i e g l , n e l l a s u a 

m a g i s t r a l e o p e r a Spàt rómische Kunstindustrie ( I I . e d . W i e n . 

1927 ) , r i v e n d i c a n d o l a c o r o n a a l l a t a r d a a r t e r o m a n a . L a c o r o n a 

f e r r e a v a m e s s a a l s u o g i u s t o e m e r i t a t o p o s t o , e t a c e r a n n o f i na l 

m e n t e t a n t e l e g g e n d e e t a n t e i n t e r p r e t a z i o n i a r b i t r a r i e . Si s g o m 

b r e r à i l t e r r e n o d i u n ' i n u t i l e p o l e m i c a q u a n d o si d i m o s t r i e s a t t a l a 

t e s i s o p r a a c c e n n a t a s o s t e n u t a d a l R i e g l ; l a v o r o q u e s t o a l q u a l e 

m i s o n o d e d i c a t o g i à d a d u e a n n i , r a c c o g l i e n d o u n v a s t o m a t e r i a l e 

d i r a f f r o n t o . 

Cos ì n o i n o n p o s s i a m o s e g u i r e l a g i o v a n e a u t r i c e n e l l a d i m o s t r a 

z i o n e c h e e s s a v u o l e d a r e c i r c a u n a cos ì t a r d a d a t a z i o n e d e l l a c o r o n a 

f e r r e a . L a s o m i g l i a n z a d i o r n a t i n o n è su f f i c i en t e a r g o m e n t o . G l i 

o r n a t i p o s s o n o a v e r e b e n i s s i m o u n a c o m u n e o r i g i n e e d e s s e r s i s v i 

l u p p a t i p a r a l l e l a m e n t e , f e n o m e n o a b b a s t a n z a f r e q u e n t e i n I t a l i a 

e d a l t r o v e . 

S e m b r a c h e o r a si p o s s a n o a s s e g n a r e a l l ' a r t e i t a l i a n a d e l l o s m a l t o 

i l c o s i d e t t o A l f r e d - j e w e l n e l l ' A s h m o l e a n M u s e u m d i O x f o r d e d u n a 

fibula d e l l a C o l l e z i o n e C a r r , a n d n e l B a r g e l l o d i F i r e n z e , d e l I X e 

X s e c o l o . 

D i n o t e v o l e i n t e r e s s e s o n o l e c o n c l u s i o n i a l l e q u a l i a r r i v a l a 

n o s t r a s t u d i o s a c i r c a l a s c u o l a m i l a n e s e d i s m a l t i , p e r l a q u a l e , d o p o 

i l p e r i o d o p o s t c a r o l i n g i o a m m e t t e u n a s e c o n d a fioritura n e l s e c . X I , 

q u e s t a v o l t a m o l t o m e g l i o d o c u m e n t a t a a t t r a v e r s o l e l e g a t u r e d i 

e v a n g e l i a r i d e l l ' a r c i v e s c o v o A r i b e r t o ( n a t o t r a i l 970 e 9 8 0 , m o r t o 

6 g e n n a i o 1045) , a p p a r t e n e n t i i n p a r t e a l D u o m o d i M i l a n o , e i n 

p a r t e g i à a p p a r t e n u t i a q u e l l o d i M o n z a m a o g g i d i s p e r s i e n o t i 

so lo p e r d i s s g n i . E f o r s e s i d e v e a l l a m e d e s i m a s c u o l a m i l a n e s e u n 

p i c c o l o t o n d e l l o c o n C r i s t o d e l B r i t i s h M u s e u m d i L o n d r a . 

Q u e s t a s c u o l a m i l a n e s e h a a v u t o e v i d e n t i i r r a d i a z i o n i a n c h e 

o l t r a l p e , c o m e , s e c o n d o l a H a c k e n b r o c h d i m o s t r e r e b b e r o l a c a s s e t t a 

p e r r e l i q u i e d a S a i n t D e n i s n e l L o u v r e d i P a r i g i e l o s c r i g n o d e l 

U o t a - C o d e x d e l l a B i b l i o t e c a d i S t a t o d i M o n a c o d i B a v i e r a . L a s c u o l a 

d i S a i n t D e n i s e q u e l l a d i S a n t ' E m m e r a n o ( R a t i s b o n a ) e r a n o d u n 

q u e i n r a p p o r t i c o n M i l a n o e s a p e v a n o t r a r r e p r o f i t t o d a l g r a d u a l e 

r i n n o v a m e n t o a r t i s t i c o , i n i z i a t o s i g i à c o n l a D i n a s t i a S a l i c a . 

C o n q u e s t a t r a t t a z i o n e v e n i a m o a s t a b i l i r e a n c h e p e r l ' a l t a 



I t a l i a u n c e n t r o a r t i s t i c o d i i n t e n s a p r o d u z i o n e , s e b b e n e e s s o s i a 

p e r o r a s c a r s a m e n t e d o c u m e n t a t o . L a r i p r e s a a r t i s t i c a i t a l i a n a v e r s o 

l a m e t à d e l s e c o l o X I v i e n e q u i n d i a d a v e r e t r e c e n t r i d i i r r a d i a z i o n e , 

t u t t i d o m i n a t i d a p e r s o n a g g i d i p r o f o n d a c o l t u r a : A r i b e r t o a M i 

l a n o , D e s i d e r i o a M o n t e C a s s i n o , l a d i n a s t i a d e g l i A l t a v i l l a i n S i 

c i l i a . 

L a « p a c e » d i C h i a v e n n à , s e b b e n e p r e s e n t i c a r a t t e r i i n c o m u n e 

c o n l a s c u o l a m i l a n e s e , h a a l t r e s ì u n a s e r i e d i e l e m e n t i c h e l a c o l l e 

g a n o a l l ' a r t e n o r d i c a , e p r e c i s a m e n t e a d u n g r u p p o d i o p e r e c h e s i 

t r o v a n o a d E s s e n . A l m e d e s i m o p e r i o d o , m a p i ù d i r e t t a m e n t e i n 

f l u e n z a t o d a B i s a n z i o è l a c o p e r t u r a d i V e r c e l l i . Cos ì o l t r e a d a v e r e 

• d e l i m i t a t o u n a s c u o l a d i s m a l t o m i l a n e s e , fiorita a d u e r i p r e s e , a b 

b i a m o a n c h e u n g r a p p o d i o p e r e d i i n d u b b i o c a r a t t e r e l o m b a r d o . 

Se f i n q u i si p o t e v a n o s t a b i l i r e se n o n s c u o l e , a l m e n o r e g i o n i 

a l l e q u a l i a s s e g n a r e u n a p r o d u z i o n e a r t i s t i c a , a b b i a m o o r a u n p i c c o l o 

g r a p p o d i o g g e t t i , p e r i q u a l i n o n è p o s s i b i l e s t a b i l i r e a p r i o r i u n a 

a t t i n e n z a , o g g e t t i s e n z a l o c a l i z z a z i o n e , s e b b e n e l a l o r o a p p a r t e 

n e n z a a l l ' a r t e i t a l i a n a s i a e v i d e n t e . 

S i t r a t t a d e l l a c r o c e g u e l f a n e l l o S c h l o s s m u s e u m d i B e r l i n o e 

d e l l a c r o c e d i V e l l e t r i . D u e c r o c i c h e h a n n o u n a s e r i e d i a f f in i t à s o r 

p r e n d e n t i , n o n u l t i m a q u e l l a d e l l e d i m e n s i o n i e d e l p i e d e s o m i g l i a n 

t i s s i m i , m a a n c h e a l t r e t t a n t e p a r t i c o l a r i t à c h e l e d i s t a n z i a n o s t i l i 

s t i c a m e n t e . P e r l a s o m i g l i a n z a d e g l i s m a l t i d e l l e c r o c e t t e a u r e e a d 

e s s e a p p l i c a t e l ' A . s i r i c h i a m a m o l t o o p p o r t u n a m e n t e a n c h e a l l a c r o c e 

d i G a e t a e d a q u e l l a , d e t t a d i D a g m a r , n e l M u s e o N a z i o n a l e d i C o p e n -

h a g h e n . L o S w a r z e n s k i s o s t i e n e c h e l a c r o c e g u e l f a e q u e l l a d i V e l 

l e t r i a p p a r t e n g a n o a n c h e e s se a l l a s c u o l a m i l a n e s e , p e r l o m e n o p e r 

l ' o r e f i c e r i a . P u r a m m e t t e n d o l a l o r o g r a n d e s o m i g l i a n z a , n o n s a p p i a m o 

s e g u i r e l ' i l l u s t r e s t u d i o s o i n q u e s t o c a m p o . U n i m p o r t a n t e e l e m e n t o 

è s f u g g i t o a l l a H a c k e n b r o c h : l a d o c u m e n t a t a p r o v e n i e n z a d e l l a 

c r o c e d i G a e t a , c h e a p p a r t e n n e a l C a r d i n a l e d i V i o , a b b a t e c o m 

m e n d a t a r i o d i A p i r o , e c h e l ' A . s u p p o n e i n c o l l e g a m e n t o c o n M o n -

t e c a s s i n o . T e s i c h e d e v e e s s e r e a b b a n d o n a t a p o i c h é s a p p i a m o 

c h e l a c r o c e d i G a e t a v i e n e d a l m o n a s t e r o b a s i l i a n o d i A p i r o n e l 

M e z z o g i o r n o d ' I t a l i a ( F E E E A E O , Memorie Religiose e Civili della 

Città di Gaeta, N a p o l i 1 9 0 3 , p a g . 1 8 9 - 1 9 2 ) , p r e c i s a m e n t e d a l l a L u 

c a n i a , n o n d i s t a n t e d a l l ' a l t r a f a m o s a b a d i a b a s i l i a n a d i C a r b o n e . 

E c o s ì a n c h e l a c r o c e d i V e l l e t r i c i p r e s e n t a d e l l e f o r m e c h e n e i 

p a r t i c o l a r i t e c n i c i l ' a v v i c i n a n o n o t e v o l m e n t e a l l e o p e r e d e l l ' I t a l i a 

m e r i d i o n a l e e p i ù p r o p r i a m e n t e a l l a s c u o l a c a m p a n a . È s t a t o p o i v a l u 

t a t o s u f f i c i e n t e m e n t e i l f a t t o c h e l a c r o c e v e l i t e r n a è d i f o r m e m o l t o 

p i ù a g g r a z i a t e c h e n o n l a c r o c e g u e l f a ? c h e l a t e c n i c a n o n h a n u l l a , 

m a p r o p r i o n u l l a i n c o m u n e n e l l e d u e o p e r e 1 L ' u n i c a v i a d i 

u s c i t a d a q u e s t o l a b i r i n t o è l a n e c e s s i t à d i a m m e t t e r e c h e l e d u e 



c r o c i d e r i v i n o d a u n m e d e s i m o m o d e l l o e r a p p r e s e n t i n o l e e l a b o r a 

z i o n i i n d i p e n d e n t i , s o m i g l i a n t i , m a so lo s o m i g l i a n t i , d i d u e s c u o l e 

c o m p l e t a m e n t e d i v e r s e . V ' è d a e s a m i n a r e se l a f o r m a d e l l a c r o c e 

p o t e n z i a t a , c o m u n e a t u t t o u n g r u p p o d i m o n u m e n t i , r a g g r u p p a 

b i l i o l t r e k i l m i l l e , n o n s i a d a m e t t e r e i n r e l a z i o n e c o n a l c u n e 

t r a d i z i o n i d e l l a c o r t e i m p e r i a l e . L a c r o c e p o t e n z i a t a p e r e s e m p i o 

n o n si t r o v a a f f a t t o i n o r i e n t e . E p e r c h é v o g l i a m o d e f i n i r e b i z a n t i n a 

l a c r o c e t t a a u r e a d i C a v a d e i T i r r e n i ( B a d i a ) , q u a n d o s a p p i a m o c h e 

n e l l ' e p o c a i n q u e s t i o n e e r a n o i n p i e n a fioritura l e s c u o l e d i C a s s i n o , 

d i C a p u a o d i N a p o l i ( p a g . 52) ? ' 

P e r l a c r o c e d i b r o n z o c o n s m a l t i , i n e d i t a , d i G a e t a , i l r i c h i a m o 

M o n t e c a s s i n o c i s e m b r a m o l t o p i ù e v i d e n t e . M a a b b i a m o l ' i m p r e s s i o n e 

c h e p r o p r i o a q u e s t o p u n t o si d o v e v a s u p e r a r e l a d e l i m i t a z i o n e d e i 

so l i s m a l t i a d a l v e o l i r a p p o r t a t i e p a s s a r e a n c h e a q u e l l i a d i n c a v o 

( A n g e l o d i A m a s e n o e c c . ) . 

Q u a l e s i a s t a t a l ' i m p o r t a n z a d i R o m a i n q u e l p e r i o d o , p o s s i a m o 

i n t r a v v e d e r e q u a s i u n i c a m e n t e a t t r a v e r s o l e c r o n a c h e a n t i c h e . L ' u n i c o 

c i m e l i o s u p e r s t i t e , c h e h a i n n e g a b i l i c o l l e g a m e n t i c o n g l i s m a l t i d e l l a 

c r o c e d i P a s q u a l e I s o n o l e l a s t r e s m a l t a t e d i d u e a r c a t e d e l l a c o 

r o n a d i S a n t o S t e f a n o , c o n figure d i S a n t i . E s s e d o v r e b b e r o e s s e r e d i 

p o c o a n t e r i o r i a l m i l l e . E r i c o n o s c e n d o l e g r a n d i d i f f i co l tà i n c o n t r a t e 

n e l l a d a t a z i o n e d e l l a c r o c e g u e l f a , l ' a u t r i c e p r o p o n e d i a s s e g n a r e 

a l m e n o g l i s m a l t i d i q u e s t a a l l a m e d e s i m a s c u o l a . 

L ' a u t r i c e p a s s a p o i a l l a s c u o l a d i M o n t e c a s s i n o , a l l a q u a l e a s s e g n a 

l a c r o c e d i S a n L e o n z i o d i N a p o l i e l e c o p e r t u r e d i C a p u a , b e n d a t a 

b i l i q u e s t e u l t i m e ( 1 1 7 3 - 1 1 8 2 ) . M a t r o v a i n e s s a e l e m e n t i t a n t o b i 

z a n t i n i , c h e c r e d e n o n p o t e r l i d e f i n i r e n e m m e n o « s m a l t i d i c a r a t t e r e 

i t a l i a n o » ( p a g . 6 1 ) ; p e r c h é ? A n o s t r o a v v i s o p u r a v e n d o a s s o r b i t o 

t u t t a l a r a f f i n a t e z z a b i z a n t i n a d e g l i s m a l t i e d e l l e filigrane, l a s c u o l a 

c a m p a n a , e p o i q u e l l a s i c i l i a n a , d e l l a q u a l e d o v r e m o s u b i t o p a r l a r e , 

h a n n o s a p u t o d a r e u n ' i m p r o n t a p e r s o n a l e , b e n d e f i n i b i l e a t t r a v e r s o 

u n a p p r o f o n d i t o e s a m e , c h e n o n d o b b i a m o e s i t a r e a c h i a m a r e i t a 

l i a n a . C o m e g i à a b b i a m o d e t t o p i ù s o p r a , p r e s c i n d e n d o d a g l i s m a l t i , 

c h e p o s s o n o e s s e r e d i a l t r a s c u o l a , l a c r o c e d i V e l l e t r i e q u e l l a d i C a 

v a v a n n o a g g r e g a t e a l g r u p p o c a m p a n o . 

L a s c u o l a s i c i l i a n a h a a l c u n i m o n u m e n t i , c h e a n o s t r o a v v i s o 

n o n h a n n o t r o v a t o q u e l l a n e c e s s a r i a v a l u t a z i o n e c h e a v r e b b e r o m e r i 

t a t o : l a cuffia d i C o s t a n z a a P a l e r m o , l e a q u i l e s m a l t a t e e filigra

n a t e , p u r e n e l T e s o r o d i P a l e r m o , g l i s m a l t i d e l l a m i t r a d i A g i r a 

( M a u c e r i ) . P u r t r o p p o p e r q u e s t i s t u d i s i s e n t e t r o p p o l a m a n c a n z a 

d i u n a p u b b l i c a z i o n e m o d e r n a d e l T e s o r o i m p e r i a l e d i V i e n n a a l 

q u a l e i n v e c e a c c e n n a l a a u t r i c e , r i c h i a m a n d o s i a l l e i n s u f f i c i e n t i t a 

v o l e d e l B o c k . E s s a c i p a r l a d e g l i s m a l t i d e l l a m i t r a d i S c a l a p r e s s o 

R a v e l l o , d i q u e l l i d i u n a m i t r a n e l M u s e o d i S t o c c o l m a , d e i g u a n t i 



l i t u r g i c i d e l T e s o r o d i B r e s s a n o n e e d e l l a c r o c e r e l i q u i a r i a d i C o 

s e n z a . C i c o n g r a t u l i a m o c o n l ' a u t r i c e c h e h a s a p u t o s e g u i r e u n a t r a 

d i z i o n e n o n d o c u m e n t a t a m a p a t r o c i n a t a d a u n p e z z o a n c h e d a l 

s o t t o s c r i t t o , b e n c h é n o n a n c o r a a c c e t t a o v u n q u e . I n f a t t i a l l a M o s t r a 

d i A r t e B i z a n t i n a a P a r i g i n e l 1931 l a c r o c e d i C o s e n z a f i g u r a v a t r a 

l e o p e r e t i p i c a m e n t e b i z a n t i n e . D o n a t a s e c o n d o l a t r a d i z i o n e n e l 

1222 a l l a C a t t e d r a l e d i C o s e n z a , e s s a m o s t r a c o m e d a u n l a t o l a 

S i c i l i a s i e r a r e s a p a d r o n a d e l l i n g u a g g i o a r t i s t i c o d i B i s a n z i o , m e n 

t r e n e l l a s a g o m a e n e l l a r i f i n i t u r a t e c n i c a ^ a v e v a d a d i r e u n a p a r o l a 

p r o p r i a . 

B e n c h é l e c o n c l u s i o n i d e l l a g i o v a n e a u t r i c e , c o m e a b b i a m o 

a v u t o o c c a s i o n e d i v e d e r e , o f f r a n o m a t e r i a p e r n u o v e r i c e r c h e , l ' i n 

d i s c u s s o m e r i t o d e l l a v o r o d i Y v o n n e H a c k e n b r o c h è q u e l l o d i a v e r 

c r e a t o u n a b a s e d i d i s c u s s i o n e , r a c c o g l i e n d o l e « d i s i e c t a m e m b r a », 

d e g l i s m a l t i i t a l i a n i a n t e r i o r i a l s e c o l o X I I I . I l l o r o s t u d i o si p r e s t a 

a d u l t e r i o r i s v i l u p p i s p e c i a l m e n t e s e s i a v r à i l c o r a g g i o d i a f f r o n 

t a r e l ' a r g o m e n t o s c o n f i n a t o d e g l i s m a l t i a d i n c a v o . C a m p o v e r a 

m e n t e n u o v o , t u t t o r a a s s o l u t a m e n t e i n c o l t o , c h e s i p r e s t a a c o n 

c l u s i o n i v e r a m e n t e i m p o r t a n t i p r o p r i o p e r l ' u l t i m o p e r i o d o t r a t t a t o . 

L a p u b b l i c a z i o n e p r e s e n t a t a i n v e s t e d i g n i t o s a , c o n n i t i d i s s i m i 

c l i c h é s , m e r i t a a t t e n t o e s a m e , a n c h e p e r g l i a b b o n d a n t i r i c h i a m i 

b i b l i o g r a f i c i , c h e t e s t i m o n i a n o u n a a c c u r a t a d i l i g e n z a n e l l e r i c e r c h e . 

A N G E L O L I P I N S K Y 

J . S T A A E , The Jews in the Bizantine Empire. 6 4 1 - 1 2 0 4 . A t h e n - V e r l a g 

d e r « B y z a n t i n i s c h - N e u g r i e c h i s c h e n J a h r b ù c h e r », 1939 . 

N e l l a c o l l a n a d i « T e s t i e r i c e r c h e d i f i l o log i a b i z a n t i n a e n e o 

g r e c a » c h e s i p u b b l i c a a d A t e n e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l P r o f . 

N . A . B e e s è a p p a r s a r e c e n t e m e n t e q u e s t a m e m o r i a d e l D r . J . S t a a r 

d e l l a s c u o l a a m e r i c a n a d i r i c e r c h e o r i e n t a l i s u « G l i e b r e i n e l l ' i m 

p e r o b i z a n t i n o d a l 6 4 1 a l 1 2 0 4 ». E s s a i n t e r e s s a l e n o s t r e r e g i o n i 

n o n so lo p e r l ' i m p o r t a n z a a v u t a —• s o p r a t t u t t o p r i m a d e l l e i n v a 

s i o n i m u s u l m a n e — d a a l c u n e c o m u n i t à e b r a i c h e d e l S u d d ' I t a l i a 

c o m e O r i a , O t r a n t o , B a r i , V e n o s a , m a p e r c h é d a e s s e p r o v e n g o n o 

u n a q u a n t i t à d i t e s t i m o n i a n z e c h e ci p e r m e t t o n o d i r i c o s t r u i r n e l a 

s t r u t t u r a e l a f i s i o n o m i a s o t t o l ' i m p e r o b i z a n t i n o . 

L ' A . h a l a s c i a t o d a p a r t e l o s t u d i o d i q u e s t i c e n t r i n e l p e r i o d o 

c h e v a d a C o s t a n t i n o a d E r a c l i o , l i m i t a n d o s i a q u e l l o c h e c o r r e d a l l a 

m o r t e d i E r a c l i o a l l a I V C r o c i a t a p e r c h è i l p r i m o — p e r q u a n t o n o n 

s i a s t a t o o g g e t t o d i s p e c i a l i m o n o g r a f ì e — è a s s a i p i ù c o n o s c i u t o n e l l a 

s u a s t o r i a g e n e r a l e . 

N o n o s t a n t e t r e o n d a t e d i p e r s e c u z i o n i e p i ù o m e n o f r e q u e n t i 

d i f f i co l tà l o c a l i , n o n o s t a n t e v a r i e r e s t r i z i o n i e i n a b i l i t a z i o n i de jure 



e de facto 1 l e c o n d i z i o n i d e g l i e b r e i s o t t o B i s a n z i o f u r o n o c e r t o 

m i g l i o r i c h e s o t t o i g o v e r n i d e l l a c r i s t i a n i t à l a t i n a d u r a n t e q u e s t i e i 

s e g u e n t i s e c o l i . 

L e t a s s a z i o n i — c i r i f e r i a m o n a t u r a l m e n t e a l p e r i o d o s t u d i a t o 

d a l l ' A . —- n o n e r a n o p i ù g r a v o s e p e r g l i e b r e i c h e p e r i c r i s t i a n i , p r o 

b a b i l m e n t e p e r c h é l a l o r o p o s i z i o n e e c o n o m i c a i n s e n o a l l ' I m p e r o 

b i z a n t i n o n o n e r a t a l e d a i n v i t a r e i l f i sco a s p e c i a l i m i s u r e . 

D a i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i a p p a r e c h e a d i f f e r e n z a d i g r a n p a r t e 

d e l l e c o m u n i t à d e l l ' E u r o p a o c c i d e n t a l e e c e n t r a l e , g l i e b r e i d e l l ' I m 

p e r o n o n a v e v a n o l i m i t a z i o n i p e r l a p r o p r i e t à m o b i l i a r e e i m m o b i 

l i a r e . S a p p i a m o c h e n e l l e v i c i n a n z e d i O r i a i l f a m o s o A m i t t a i I I 

a l p r i n c i p i o d e l X s e c . p o s s e d e v a u n a v i g n a n e l l a q u a l e d e s i d e r a v a 

r i t i r a r s i a l m o d o d e g l i a n t i c h i p a t r i z i r o m a n i . E p r o p r i e t à t e r r i e r e 

i s r a e l i t i c h e s o n o r i c o r d a t e n e l l e v i c i n a n z e d i T a r a n t o e d i V e n o s a , 

p e r q u a n t o l a m a g g i o r p a r t e d e l l ' a t t i v i t à d e g l i e b r e i s i s v o l g e s s e n e l l e 

c i t t à . C o m m e r c i a n t i p e r l u n g a t r a d i z i o n e m o l t i d i e s s i e r a n o d e d i t i 

a i p i c c o l i a f f a r i i n u n a l i m i t a t a s f e r a c h e a p p e n a s u p e r a v a l e 

m u r a u r b a n e : a l t r i i n v e c e s v o l g e v a n o i l o r o t ra f f ic i t r a c o n f i n i 

v a s t i s s i m i c h e p o t e v a n o i n c l u d e r e N i c e a e d O r i a . 

I c a n o n i d e l C o n c i l i o d e l 692 c h e s t a b i l i v a n o l a s o s p e n s i o n e e l a 

s c o m u n i c a p e r q u e g l i u o m i n i d i c h i e s a e p e r q u e i l a i c i c h e , t r a l ' a l t r o , 

s i fosse ro a s s o c i a t i p e r a f f a r i c o n e b r e i o a v e s s e r o a c c e t t a t o l a c u r a d i 

m e d i c i e b r e i , d o v e v a n o e s s e r e a n d a t i i n d i s u s o p e r u n p i ù d i f fuso 

s e n s o c r i s t i a n o e p i ù a n c o r a p e r o p p o r t u n i t à p r a t i c h e ; n e l l a s e c o n d a 

m e t à d e l X s e c . i n f a t t i i l f a m o s o S h a b b e t a i D o n n o l o , r i p u t a t o i l p i ù 

v a l e n t e m e d i c o d e l l ' I t a l i a . b i z a n t i n a , v e n i v a r i c h i e s t o a n c h e d a c r i 

s t i a n i c o m e i l g i u d i c e i m p e r i a l e E u p r a s s i o . N e l l a Vita d i S . N i l o , 

v e d i a m o D o n n o l o , a B o s s a n o , o f f r i re i s u o i s e r v i z i a l s a n t o v e g l i a r d o ; 

e d u n s u o c o n t e m p o r a n e o , A b r a h a m S a s s o n g o d e v a a n c h ' e g l i s i m i l e 

p r e m i n e n t e p o s i z i o n e a B a r i . 

A n c h e v i n c o l i c o m m e r c i a l i v e n g o n o t a l o r a s t r e t t i t r a e b r e i e 

c r i s t i a n i , l a i c i e u o m i n i d i c h i e s a . D e l r e s t o e g u a l e f e n o m e n o s i 

r i s c o n t r a f u o r i d e l t e r r i t o r i o b i z a n t i n o . L ' A . a v r e b b e p o t u t o c i t a r e i 

d o c u m e n t i d e l l ' a r c h i v i o d i C a v a i n c u i l ' a b a t e r e t t o r e d e l l a C h i e s a d i 

S . M a r i a d i S a l e r n o aff ida t e r r e a d e b r e i c o n d i r i t t o d i c o s t r u i r v i 

c a s e 2 , e l a c e s s i o n e a d e b r e i d a p a r t e d e i m o n a c i d i M o n t e c a s s i n o 

d ' u n a s tof fa d e l t e s o r o d e l l ' a b a z i a a g a r a n z i a d ' u n p r e s t i t o 3 . 

1 I I t e r m i n e d i cm;j.cx c h e s o t t o B a s i l i o I e r a a p p l i c a t o a g l i 

e b r e i r i c h i a m a l a capitis deminutio ( m e d i a ) d e l l ' i m p e r o r o m a n o : 

g l i e b r e i n o n p o t e v a n o r i c o p r i r e c a r i c h e p u b b l i c h e . 
2 Cod. Ca. I I 4 4 2 , I V 5 6 7 , 6 5 1 ; V 841 ; V I I 2 9 9 . 

3 L E O O s t . I I 4 3 . 



S o l t a n t o n e l s u d d ' I t a l i a è p o s s i b i l e i n q u e s t o p e r i o d o s t u d i a r e 

l e f o r m e d i v i t a a s s o c i a t a d e l l e c o m u n i t à e b r a i c h e . I d o c u m e n t i 

r a c c o l t i d a l l ' A . m e t t o n o i n l u c e l a p a r t e p r e p o n d e r a n t e a s s u n t a n e l l a 

v i t a c i v i l e e r e l i g i o s a d a c e r t e f a m i g l i e —• c o m e q u e l l a d e g l i A m i t t a i 

a d O r i a — l a t e n d e n z a d i q u e s t e c o m u n i t à a d a v e r e l e g g i p r o p r i e , 

i n c u i n o n p o t e s s e r o i n t e r f e r i r e i c r i s t i a n i , e g i u d i c i p r o p r i , i l f e n o 

m e n o d e l l a p o v e r t à a c c a n t o a l l e g r a n d i f o r t u n e c o n c o n s e g u e n t i d i 

s t i n z i o n i s o c i a l i . 

I l c o n t r i b u t o d e g l i e b r e i b i z a n t i n i a l l a c u l t u r a è , i n q u e s t i s e c o l i , 

p i u t t o s t o m e d i o c r e : t u t t a v i a a l l e c o m u n i t à d e l l ' I t a l i a m e r i d i o 

n a l e a p p a r t e n g o n o l e p e r s o n a l i t à p i ù s p i c c a t e n e l c a m p o d e l l a s c i e n z a , 

e d e g l i s t u d i r e l i g i o s i . B a s t e r à r i c o r d a r e S b a b b e t a i D o n n o l o , f i s ico , 

m e d i c o d i g r a n d e r i p u t a z i o n e , a s t r o n o m o i c u i s c r i t t i s o n o s t a t i 

o g g e t t i d i s t u d i d a p a r t e - - d i D . C a s t e l l i (Il Commento di S. D. sul 

libro della creazione, F i r e n z e 1880) , d i A . N e u b a u e r e d i M . S t e i n -

s c h n e i d e r . I l s u o t r a t t a t o s u l l a m e d i c i n a è i m p o r t a n t e a n c h e p e r c h é 

c i p e r m e t t e d i v a l u t a r e l o s t a t o d i q u e l l a s c i e n z a n e l l ' I t a l i a m e r i 

d i o n a l e p r i m a c h e s o r g e s s e l a s c u o l a m e d i c a d i S a l e r n o , l e c u i o r i 

g i n i s o n o t u t t o r a o s c u r e . D a l l e p r o v i n c i e m e r i d i o n a l i p r o v e n i v a n o 

a n c h e l i b r i d i a s t r o n o m i a e d i a s t r o l o g i a o g g i p e r d u t i c o m e i l Libro 

dei Pianeti d i D o n n o l o . 

A l t r a i m p o r t a n t e m a n i f e s t a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à c u l t u r a l e d e g l i 

e b r e i n e l l ' I t a l i a d e l S u d è l a Cronaca ( 8 0 0 - 1 0 5 4 ) d i A h i m a ' a s s c r i t t a 

i n p r o s a r i m a t a e i n s t i l e m o l t o o r n a t o v e r s o i l t r a m o n t o d e l l a d o m i 

n a z i o n e b i z a n t i n a . 

R i c o r d e r e m o a n c o r a i l t a l e n t o p o e t i c o d i S i l v a n o d a V e n o s a ; 

d i A m i t t a i I I d a O r i a ; M e n a h e m Q o r é s i d i O t r a n t o ; E l i a b . S h e m a i a h 

d i B a r i . 

O r i a , B a r i , O t r a n t o e r a n o i c e n t r i d i m a g g i o r e a t t i v i t à n e g l i 

s t u d i r a b b i n i c i : « D a B a r i l a l e g g e —• d i c e v a u n p r o v e r b i o e b r a i 

c o — d a O t r a n t o l a p a r o l a d e l S i g n o r e ». 

P o c h i d a t i s t a t i s t i c i a b b i a m o s u l l a p o p o l a z i o n e d e l l e c o m u n i t à 

e b r a i c h e n e l l ' i m p e r o b i z a n t i n o d u r a n t e q u e s t i s eco l i : che s o l o d e l 

X I I s e c . ( 1165) è Yltinerario d i B e n i a m i n o d i T u d e l a c h e h a r a c c o l t o 

l e c i f re p e r l e c o m u n i t à d a l u i v i s i t a t e . 

L ' A n d r e a d é s c h e a q u e s t o p r o b l e m a h a d e d i c a t o p a r e c c h i s t u d i 

c a l c o l a c h e n e l X I I s e c . s u 15 m i l i o n i c i r c a d i a b i t a n t i l ' I m p e r o 

b i z a n t i n o n o n a v e s s e p i ù c h e 15 m i l a i s r a e l i t i . M a q u e s t e c i f re s o n o 

m o l t o a p p r o s s i m a t i v e e n o n a b b i a m o d a t i p e r m i s u r a r e l ' e n t i t à d e g l i 

e s o d i s e g u i t i a l l e p e r s e c u z i o n i d e l I X e X s e c . e a l l e i n v a s i o n i m u 

s u l m a n e . 

L a l e t t u r a d e i d o c u m e n t i r a c c o l t i d i l i g e n t e m e n t e d a l l o S t a a r 

c h e n o n h a d i m e n t i c a t o l e i s c r i z i o n i e b r a i c h e d i V e n o s a p u b b l i c a t e 

d a l n o s t r o Archivio Storico) c i d a n n o a d o g n i m o d o u n a i m a g i n e a b -



b a s t a n z a efficace d e l l a v i t a d i q u e s t a c o m u n i t à n e l l e n o s t r e t e r r e . 

T i p i c a l a p a g i n a d e l l a C r o n a c a d i A h i m a ' a s ( d o c . 22) r i f e r e n t e s i 

a d u n i n c i d e n t e c a p i t a t o n e l l a c o m u n i t à d i V e n o s a n e l l a p r i m a m e t à 

d e l I X s e c . 

« V ' e r a a V e n o s a u n u o m o g i u n t o d a l l a P a l e s t i n a c h ' e r a a s s a i 

v e r s a t o n e l l a T o r a h . . . s o g g i o r n ò n e l l a c i t t à p e r g i o r n i e s e t t i m a n e . 

O g n i s a b a t o e g l i f a c e v a u n s e r m o n e n e l l a s i n a g o g a . . . I l s a g g i o f a c e v a 

i l s u o d i s c o r s o ( in l i n g u a e b r a i c a ) e i l r a b b i n o (de l l u o g o ) S i l a n o l o 

t r a d u c e v a . 

U n v e n e r d ì i v i l l i c i v e n u t i i n c i t t à d a l l a c a m p a g n a i n c a r r e t t i , 

c o m i n c i a r o n o a q u e r e l a r s i t r a l o r o . A l c u n e d o n n e , v e d e n d o q u e s t o , 

u s c i r o n o d a l l e l o r o c a s e c o n d e i l u n g h i p a l i a n n e r i t i d a l fuoco n e l 

r i p u l i r e i f o r n i e n e n a c q u e u n a zuf fa . I l r a b b i n o S i l a n o c o m m i s e 

a l l o r a u n g r a v e e r r o r e . E g l i p r e s e i l M i d r a s h d e l l a l e z i o n e s c r i t t a 

c h e i l s a g g i o d o v e v a i n t e r p r e t a r e q u e l s a b a t o , v i s c a n c e l l ò d u e 

l i n e e e l e s o s t i t u ì c o n u n a c c e n n o a l l ' a v v e n u t o i n c i d e n t e . Q u e s t o è 

i l t e s t o d e l l a i n t e r p o l a z i o n e : « Q u a n d o g l i u o m i n i a r r i v a r o n o s u i 

c a r r i , l e d o n n e u s c i r o n o d a l l e l o r o c u c i n e e l i b a t t e r o n o c o n i l o r o 

p a l i d a f o r n i ». 

I l s a b a t o q u a n d o i l s a g g i o a r r i v ò a q u e l l e p a r o l e , s i f e r m ò u n 

i s t a n t e . G u a r d ò l e l e t t e r e , l e s t u d i ò , l e e s a m i n ò , l e p o n d e r ò , v i r i t o r n ò 

s o p r a e finalmente, n o n s o s p e t t a n d o a l c u n a c o s a , l e l e s s e a d a l t a 

v o c e . . . A l l o r a i l r a b b i n o S i l a n o , s o r r i d e n d o i n t o n o c a n z o n a t o r i o 

g r i d ò a t u t t e l e p e r s o n e l à r a c c o l t e : « S e n t i t e c i ò c h e d i c e i l m a e s t r o 

s u l a q u e r e l a a v v e n u t a t r a v o i i e r i , a l l o r c h é l e d o n n e b a s t o n a r o n o g l i 

u o m i n i c o n d e g l i a t t i z z a t o i e l i f e c e r o f u g g i r e i n t u t t e l e d i r e z i o n i ! ». 

Q u a n d o i l m a e s t r o r e a l i z z ò c h e c o s a e r a a v v e n u t o , l a s u a f acc i a 

i m p a l l i d ì . E g l i t o r n ò a G e r u s a l e m m e e r a c c o n t ò a g l i s c o l a r i c h e 

s t u d i a v a n o n e l l ' A c c a d e m i a l ' u m i l i a z i o n e s u b i t a . T u t t i l o r o n e f u r o n o 

p r o f o n d a m e n t e a f f l i t t i , d e s o l a t i , e s c o m u n i c a r o n o i l r a b b i n o S i l a n o 

ha-nabons. 

E g l i r i m a s e s o t t o q u e s t o b a n d o u n c e r t o n u m e r o d i a n n i fin 

q u a n d o i l r a b b i n o A h i m a ' a s g i u n t o a G e r u s a l e m m e i n p e l l e g r i n a g g i o 

c o n i c o n t r i b u t i , n o n r i u s c ì i n g e g n o s a m e n t e a f a r l o r e v o c a r e . 

A s c o l t a t e o r a i l r a c c o n t o d i q u a n t o c o n a c c o r t e z z a e g l i f ece . 

A r r i v a t o d u r a n t e i « d i e c i g i o r n i d i p e n i t e n z a » g l i s c o l a r i e d 

i l r e t t o r e d e l l ' A c c a d e m i a l o p e r s u a s e r o a d a s s u m e r e l a p a r t e d i 

c a n t o r e . . . D o p o a v e r r e c i t a t o u n c e r t o n u m e r o d i i n n i p e n i t e n z i a l i 

n e p r e s e n t ò u n o c o m p o s t o d a l r a b b i n o S i l a n o , i l q u a l e c o m i n c i a v a 

Aloh e c c . M a m u t ò a l c u n e p a r o l e i n m o d o c h e s u o n a s s e r o l o d e a i 

K a b b i n i t i e a n a t e m a a g l i e r e t i c i K a r a i t i l . Q u a n d o finì i l s e r v i z i o 

1 S e t t a a v v e r s a r i a a q u e l l a d e i R a b b i n i t i a c u i a p p a r t e n e v a n o 

i m e m b r i d e l l ' A c c a d e m i a . 



g l i fu d o m a n d a t o q u a l e e r a l a b o c c a c h e a v e v a c o m p o s t o u n a 

s i m i l e p r e g h i e r a n e l l a q u a l e e r a e s p r e s s o a m o r e e s t i m a p e r i E a b b i n i t i 

e o r r o r e p e r g l i e r e t i c i . E g l i r i s p o s e : « È l a b o c c a d e l r a b b i n o S i l a n o 

c h e è a n c o r a s o t t o l a v o s t r a s c o m u n i c a » : e d a l l o r a t u t t i s i a l z a r o n o 

e r e v o c a r o n o i l b a n d o . . . ». 

N o n s e m b r a l a t r a m a d i u n a n o v e l l a ? 

Q u e s t o d o c u m e n t o è u n a p r o v a d e l l a d i f f u s i o n e d e l l a r e l i g i o n e 

e b r a i c a a n c h e t r a i c o n t a d i n i d e l l a c a m p a g n a v e n o s i n a , e d e l l a c o n 

t i n u i t à d i r a p p o r t i t r a l a P a l e s t i n a e l a c o m u n i t à d i V e n o s a , c e n t r o , 

fin d a l l ' e p o c a d e l l a d o m i n a z i o n e r o m a n a d i f o r t e i m m i g r a z i o n e i s r a e 

l i t i c a e s i r i a n a . 

I l v o l u m e c h e c o m p r e n d e d u e p a r t i p r i n c i p a l i , u n a s t o r i c a e 

l ' a l t r a d i d o c u m e n t i è c o r r e d a t o d a i m p o r t a n t i n o t e i l l u s t r a t i v e e d i 

u n a r i c c a b i b l i o g r a f i a s u l l ' a r g o m e n t o . 

u . z . b . 

Avv. ROBERTO BISCEGLIA, Direttore responsabile 

Alili GRAFICHE ALDO CHICCA - TIVOLI 







U N D I S C O D I V E N O S A 

Nella collezione venosina Briscese è conservato uno di quegli 

amuleti fittili, decorati da simboli religiosi e apotropaici, che 

sono stati chiamati ora stampi per focacce sacre, ora dischi 

sacri, dischi o specchi magici, dischi di Taranto. Esso appartiene 

al t ipo con figure in serie parallele, distinto, con altri due, dal 

Cumont 1 , e a uno dei gruppi nei quali Wuilleumier 2 ha sud

diviso quel t ipo (figg. 1 e 2). 

Quattro esemplari dello stesso gruppo, uno del museo di 

Napoli, di provenienza incerta (fig. 7), uno del museo di Bari, 

forse da Taranto (fig. 3 ) , una forma del museo di Filadelfia, da 

Taranto, una leggermente variata, della collezione Amò, da 

Manduria 3 sono già conosciuti, ma di essi uno è rimasto sinora 

inedito e due sono stat i riprodotti in modo inesatto. Altri ine

diti, e fra questi alcuni frammenti, sono conservati nel museo 

di Taranto (figg. 4, 5, 6, 8, 9, 10). Delle figure che caratterizzano 

il gruppo la ruota a quat t ro raggi, le anfore, i bastoncini, che 

nell'esemplare venosino non sono in t eg r i 4 , la civetta, le tenaglie, 

il grappolo d'uva e il crescente lunare nella prima serie, la torcia a 

fiamma, la torcia a fiamme incrociate, il fulmine, la patera, il 

caduceo, il tridente, la clava e la conocchia nella seconda, il 

fallo, l'uccello, la lira, il giogo e la mano nella terza 5 si possono 

1 Bevue archéologique, 1 9 1 7 , I , p . 9 1 s g g . 
2 Ibid., 1 9 3 2 , I , p . 2 8 s g . 
3 M I N E R V I N I , Bullettino archeologico Napoletano, N . S . , V , 1 8 5 7 , 

t a v . V I , 2 ; W U I L L E U M I E R , l. e , p . 2 9 ; M C D A N I E L , American Journal 

of Archaeology, X X V I I I , 1 9 2 4 , p . 2 4 , fig. 1 ; A R N O , Antichità man-

durine, p . 1 9 s g . e t a v . V I I . 
4 I b a s t o n c i n i s o n o s t r i a t i i n q u a l c h e a l t r o d i s c o ; e n o n p e r c h é 

l a s t r i a t u r a s i a u n c a r a t t e r e l o r o ( C T J M O N T , l. e, p . 9 2 ; W U I L L E U M I E R , 

l. e, p p . 2 8 e 5 6 ) , m a p e r u n a m a n i e r a d e c o r a t i v a c h e s i r i t r o v a i n 

a l t r e figure, c o m e i l f u l m i n e . 
6 W U I L L E U M I E R , ?. e , p . 2 8 s g . 



considerare accertate ; di altre invece la forma e la natura sono 

ancora dubbie o mal note. L'oggetto quadrilatero bucherellato 

che è a lato della mano, sotto il giogo, è stato creduto ora un 

favo, ora una tavoletta, ora una griglia ; e il Wuilleumier lo ri

tiene simile alle griglie votive che sono state t rovate nel Me-

nelaion di Sparta. Ma esso non ha quell'appiglio su uno dei 

la t i minori che hanno le griglie spartane, né i vani rettango

lari e larghi di queste 1 ; i suoi fori ricordano piuttosto quelli 

di un favo, per esempio del favo figurato a rilievo, con un 

grappolo d'uva e t re dolci, su un piat to votivo del deposito di 

terracotte di Rosarno 2 . Coltello è definito, forse perché nei dischi 

di u n altro gruppo 3 si distingue chiaramente, fra u n caduceo e 

un tridente, un pugnale, l 'oggetto allungato e rastremato in 

basso che è rappresentato fra il caduceo e il t r idente al disopra 

del giogo 4 . Nel disco venosino esso ha però il lato attiguo al 

caduceo segato da alcune piccole tacche che lo avvicinano al

l 'oggetto enigmatico raffigurato al disotto della sfera centrale 

in u n disco, del museo di Taranto, d 'un altro gruppo 5 , e che si 

ripetono sul lato opposto nell'esemplare del museo di Bari e 

in t re degli esemplari del museo di Taranto 6 . Al disotto del ful

mine è una figura formata da due piccole conche rotonde e unite 

fra loro che ripete certamente l'oggetto riprodotto in due terra

cotte figurate della collezione Gréau e della collezione Trau 7 , 

e uno dei simboli pantei che sono aggruppati accanto a una 

s ta tue t ta bronzea di Afrodite del museo Br i t ann ico 8 ; e che 

1 T O D - W A C E , A catalogue of the Sparta Museum, p. 2 2 4 fig. 7 9 , 

p. 2 2 7 fig. 8 1 e p . 2 3 6 . 

2 O R S I , Notizie degli Scavi, Supplemento 1 9 1 3 , p. 1 3 0 fig. 1 7 4 . 

3 M C D A N I E L , l. C, p . 3 0 fig. 7 . 

4 W U I L L E U M I E R , l. e, p . 2 9 . 

5 M C D A N I E L , l. C, p. 2 9 fig. 6 . 
6 Negg. nn. 1 1 5 3 B , 8 8 4 B e 2 2 2 C. 
7 W I N T E R , Die Typen der figiirlichen Terràkotten, I I , p. 2 6 3 , 

1 e 4 ; W U I L L E U M I E R , l. e, p. 5 5 . 

8 W A L T E R S , Select bronzes, British Museum, tav. X L I I I . I l 

M C D A N I E L (l. c, p. 2 7 n. 4 ) ricorda, a proposito della statuetta, i 
cembali, che sono da identificare, in ogni caso, con un altro dei 
simboli a essa attribuiti. 



rappresenta probabilmente uno specchio a cerniera. Tra questa 

figura e il fallo raffigurato sotto la scala è un altro simbolo fal

lico, creduto in genere un vaso 1 . Vicino al quale e a lato della 

mano u n oggetto curvo e sottile pare, invece che un delfino o 

un rhyton o un corno dell 'abbondanza 2 , una falce che abbia 

alla sua estremità inferiore un uncino, ben conservato in u n a 

degli esemplari del gruppo posseduti dal museo di Taranto 3 . 

Di t re piccoli oggetti rotondi, patere o dolci, che si distinguono in 

altri esemplari sotto la clava, a lato del giogo, nell'esemplare 

venosino rimane soltanto la traccia. 

I l disco di Venosa ha un orlo sagomato semplicemente e nel 

mezzo della sua par te inferiore allargato in un accenno di manico 

che ricorda il manico corto, forato spesso da u n buco o due, di 

molti fra i dischi, e più, per le due bozze sporgenti a testa di 

chiodo, i manici di un disco di proprietà del Cumont, del fram

mento di un disco del Louvre, e del frammento inedito di un 

disco del museo di Taranto 4 . Esso ha la superficie posteriore 

irregolarmente convessa, sino a 3-4 cm. di altezza, non lieve in 

proporzione del diametro di 12-13 cm. ; e tu t tav ia non sembra 

l'imitazione fittile d 'una di quelle focacce sacre alle quali l 'Evans 

pensava che i dischi dovessero servire d' impronta 5 , perché ha 

decorata soltanto la superficie che in una focaccia deposta sarebbe 

s ta ta invisibile. La presenza delle bozze a testa di chiodo non 

può, d'altro canto, avere un valore puramente apotropaico e 

e lascia supporre che il modello dell'oggetto si immaginasse 

inchiodato a un manico. E forse anche i fori dei manici dei di

schi già noti e di altri del museo di Taranto inediti ancora hanno 

1 M C D A N I E L , l. e , p . 2 8 ; W U I L L E U M I E R , l. e . , p p . 2 9 e 5 5 . 

2 C U M O N T , l. e, p . 9 4 ; W U I L L E U M I E R , l. e, p p . 2 9 e 5 5 . 

3 N e g . n . 8 4 4 b d e l m u s e o d i T a r a n t o . F a l c e l a d e f i n i r o n o i l 

M A Y E R (Apulien, p . 94) e i l M C D A N I E L (l. e , p . 2 7 ) . N e l d i s c o d i 

B r i n d i s i l ' o g g e t t o c h e d a l K e r é n y i e d a l W u i l l e u m i e r (l. e., p . 58) 

è s t a t o d e t t o u n a f a l c e h a i n v e c e l a s a g o m a d ' u n a , c h i a v e d i t e m p i o , 

s i m i l e a q u e l l a d i m o l t i a l t r i d i s c h i . 
4 C U M O N T , l. e, p . 9 1 figg. 1 e 2 ; neg. n . 2 1 3 C , a , del museo 

di T a r a n t o . 
5 Journal of hellenic studies, V I I , 1 8 8 6 , p . 4 8 s g g . 



un'origine analoga. È difficile ammettere, come qualcuno ha 

pensato, che essi potessero servire a appendere i dischi, come 

oscilla votivi o apotropaici o commerciali, perché sui dischi 

sospesi che non appartenessero ai t ipi chiamati dal Wuilleumier 

rotativo e radiale i simboli sarebbero apparsi rovesciati *. È più 

verosimile che i dischi a noi noti, alcuni dei quali hanno l'orlo 

contornato da una serie di bozze a testa di chiodo, siano ripro

duzioni di dischi meta l l ic i 2 , e che questi fossero fermati, per 

mezzo di chiodi inseriti nei fori, a un manico o a un sostegno che 

nei dischi fittili è stato poi omesso o appena accennato. 

I l fatto che l 'amuleto di Venosa abbia la forma di un disco 

soltanto nella sua parte anteriore, a meno di non essere r i tenuto 

un'aberrazione casuale, dovrebbe escludere che i dischi siano 

un'imitazione di specchi magici, se anche degli specchi essi, o 

dapprima i loro modelli, abbiano risentito l'influsso nell 'orlatura. 

La forma dei dischi è dovuta forse al valore di simbolo che essi 

dovevano avere di per sé, e del quale sono un indizio il centro se

gnato su molti di essi da una patera, da una ruota, da una sfera 

legata o da una stella, e la divisione di molti altri in quat t ro set

tori per mezzo di oggetti usati come raggi di ruota. L'uso dei dischi 

deve essere stato, come ha notato il Wuilleumier 3 , più religioso 

che magico, ed è probabile che essi servissero di offerta votiva, 

come le ta rde mani votive di Sabazios, che conservano alcuni dei 

loro simboli. Ciò non toglie che i dischi talvolta abbiano potuto 

essere deposti anche nei sepolcri ; ma non c'è, sinora, ragione di 

ritenere, col Wuilleumier, che il loro uso fosse soltanto funerario ; 

poiché il significato mistico, ormai chiarito 4 , dei simboli si spie

gherebbe pure in ex voto dedicati a una divinità ctonia. Neppure 

il disco di Brindisi, che è assai diverso dagli altri, ha un carattere 

chiaramente funerario. 

I l disco della collezione Briscese fu t rovato nelle vicinanze 

1 C U M O N T , l. e , p p . 1 0 0 e 1 0 3 . 

2 C U M O N T , l. e , p . 104 e p . 9 1 fig. 1 ; M C D A N I E L , l. e, p. 2 5 

fig. 2 e p. 3 2 fig. 10 ; W U I L L E U M I E R , l. e , tav. I, figg. 1 e 4 . 
3 L . e., p . 6 1 . 
4JD. e , p . 5 8 sgg. 
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dell 'abbazia di San Martino dei Greci, in terreno di riporto che 

conteneva anche un frammento d'arula fittile ellenistica. Venosa 

era, prima che l 'Appia fosse costruita e dopo, sulla s trada che 

il commercio tarant ino di terra verso il Sannio e verso la Cam

pania doveva naturalmente seguire, ed è probabile che l 'amuleto 

venosino sia, come forse i dischi t rovat i a Gravina e conservati 

nel museo Pomar i c i 1 , di origine tarant ina. I dischi finora cono

sciuti sono stati del resto rinvenuti per la maggior par te a Ta

ranto ; e molti dei loro simboli, come le anfore, la luna falcata e 

la conocchia sembrano avere rapporti s tret t i coi culti e con la 

monetazione di Taranto 2 . Gruppi di a t t r ibut i che ricordano i 

simboli dei dischi si ritrovano poi in u n emblema d'argento 

tarantino, citato dal Wuilleumier come un esempio precoce di 

panteismo personale e impersonale a un tempo, nel quale in

torno a un'Afrodite e a due figure minori sono radunati , fra 

l 'altro, un delfino, un tirso, una zampogna, un corvo, due stelle, 

una lira. Ma in genere non si dovrebbe limitare, come si è 

voluto s ino ra 3 , la fabbricazione dei dischi a Taranto sola. 

Qualcuno dei simboli potrebbe avere origine nell'uso di un'in

dustria vicina, come la torcia a fiamme incrociate che dai coro-

plasti tarant ini è data come at t r ibuto a Persefone 4 ed è ele

mento decorativo in vasi di Taranto, di Timmari e di Oria 5 , 

ma è pure motivo essenziale nella decorazione di alcuni frammenti 

di arulette fittile metapontine del museo di Potenza 6 . E della 

fabbricazione di dischi in Metaponto si ha una prova materiale, 

che manca finora per Taranto. Era quelli che provengono da 

Metaponto uno, omesso dal Wuilleumier nel suo elenco, è stato 

t rovato con altri oggetti, una forma per protome leonina e pezzi 

di laterizi e vasi che avevano impressi bolli di figuli, fra la terra 

1
 N A R D O N E , Japigia, I X , 1 9 3 1 , p . 1 2 4 sgg. 

2 C U M O N T , l. e , p. 9 0 ; M C D A N I E L , l. e , p. 3 9 sg. ; W U I I - L E U -

M I E E , l. C , p. 5 2 Sgg. 

3 C U M O N T , l. e, p. 8 9 ; M C D A N I E L , l. e , p. 4 4 ; W U I I X E U M I E R , 

l. e , p . 2 6 . 

4 W U I L L E U M I E R , l. e , p. 5 4 . 

6
 M A Y E R , l. e., p. 2 6 1 e p . 3 9 4 , figg. 8 0 e 8 2 . 

6 S a l a X , n n . 2 8 7 e 2 9 7 . 



e i frantumi di cui erano colme t re fornaci, « t r a loro contigue 

della forma e della dimensione di quelle tu t tav ia adoperate » 1 , 

che furono messe in luce dal Lacava negli scavi alla Buffalara, 

a quat t ro chilometri da Metaponto. 

I dischi, che un rinvenimento recente permetterà di datare 

con approssimazione maggiore di quella che è s tata sinora pos

sibile 2 , sono stat i probabilmente fabbricati in tu t t a la regione 

ionica vicina a Taranto e soggetta, in età ellenistica, all'influenza 

tarant ina. 

E. BRACCO 

1 LACAVA, Topografia e storia di Metaponto, p . 3 2 7 . 
2 e c i o è i n t o r n o a l l a fine d e l I I I s e c o l o a . C , s e c o n d o l e c o n c l u 

s i o n i c u i g i u n g e i l d o t t . B a r t o c c i n i i n u n o s t u d i o d i p r o s s i m a p u b 

b l i c a z i o n e , c h e l a c o r t e s i a d e l l ' a u t o r e m i p e r m e t t e d i c i t a r e s i n d ' o r a , 

s u l l a s t i p e d i L u c e r à . 



LA BADIA DI CAVA E I MONASTERI GRECI 
DELLA CALABRIA SUPERIORE 

S. MARIA DI KYR-ZOSIMO 0 CERSOSIMO 1 

Alla metà del secolo X I I , almeno, si devono ascrivere altre 

donazioni o acquisti di chiese, indicate nelle carte posteriori come 

obbedienze di S. Maria di Cersosimo, una in Teana, S. Nicola da 

Tegana, e t re nel territorio di Oriolo, S. Nicola di Cofina, S. Elia 

di Cortomeno e S. Abate. Della prima è rimasto un solo ricordo : 

i confini delle terre di S. Nicola di Corina sono bene notat i in un 

documento del 1132 2 , dove si indica come finitimo al monastero 

il pozzo di Metzona, e si ricorda un monte Acuto e il fiume 

grande. Menzona nella toponomastica moderna si rintraccia un 

po ' distante da Oriolo, a nord sotto il monte Coppola, ma non 

lungi dal fiume Sarmento, fiume grande, e due località conser

vano il nome di S. Nicola. All'egumeno di S. Nicola, Cosma, il 

prete Leone con altri nove consanguinei delle famiglie Mauro-

leone e Cornitoleone donò nel 1132 delle terre nei territori sud

detti , e nel 1135 3 Maria, figlia di Iongiolo, offre una vigna in 

località Feraviva. Di S. Elia di Cortomeno esiste oggidì la cap

pella a sud di Oriolo presso il Bosco della Foresta ; S. Abate 

pure a sud di Oriolo ricorre nella toponomastica attuale. 

Con tan te donazioni il territorio dipendente da Cava era 

venuto a costituirsi come un feudo a sé con propri vassalli : al

cuni monaci officiavano le varie chiese, e i contadini, chiamativi 

alla coltivazione delle terre, vi avevano la loro casa, e dovevano da

re annualmente al monastero la decima del raccolto in granaglie, 

e la terza dei vigneti e degli alberi da frutto, ricevendone in 

cambio la protezione e la partecipazione ai privilegi cavensi, 

1 Continuazione e fine : v. anno V i l i . fase. I I I - I V , p . 2 6 5 . 
2 T R I N C H E R À , op. cit. , p . 1 4 8 . 

3 I B I D . , p . 154 . 



per cui erano esentati dal servizio militare e da altri balzell i 1 . 

Veramente i diplomi citati dei Chiaromonte, i soli conservati, non 

parlano di dr i t t i feudali della Badia di Cava sul Casale di Cer-

sosimo ; ma dovettero essi elargirne degli altri, perché come 

si vedrà in seguito detto Casale era riconosciuto di pieno diri t to 

Cavense. I signori di Noepoli, però, con iterate richieste e insi

stenze, avevano preteso che il priore di Cersosimo desse ogni 

anno al feudatario un bue e che gli abi tant i del casale dovessero 

annualmente rimettere a nuovo una casa di Noepoli : ciò non 

era consono ai privilegi concessi, ma per amor di pace si aderì 

a queste richieste. 

Di un priore Daniele si hanno due documenti interessanti : 

soprintendendo egli a t u t t e le chiese e monasteri cavensi della 

regione, si recò nel 1178 al monastero di S. Giorgio di Piscopia 

e chiamati alcuni testimoni, fra cui Guido, arciprete di Piscopia, 

convinse in giudizio un certo Adamo col figlio a riconoscere di 

aver usurpato certe possessioni di S. Giorgio, ma avendo i due 

chiesto perdono ed anzi offerto t u t t e le loro cose al monastero, 

Daniele lasciò ad essi le terre in enfiteusi, vi ta durante, per il 

censo annuo di 2 bizanti di oro, di 20 scodelle 2 , e una forma 

di cera 3 . I l secondo documento ci rende noti i pa t t i che si era 

soliti fare coi contadini, assunti ad serviendum : il priore con i 

monaci Cioffo, Nicola, Guglielmo e Giovanni accettano per coloni 

in S. Maria di Camposerci quat t ro uomini, ai quali chiedono 

di lavorare pel monastero senza retribuzione t re giorni per la se

mina, t re per la purga e t re per la mietitura, con prestazione 

di ima gallina : se poi saranno chiamati da altri a mercede, per 

il lavoro mancato dovranno dare un ducato : se vorranno andar 

via, pagheranno al padrone, cioè al monastero quat t ro denari 

d'argento, ma potranno pure tornare agli stessi pa t t i essi o i 

loro figli4. 

x P e r i d r i t t i f e u d a l i d i C a v a e f r . M A R T I N I , Il dritto feudale e 

l'Abate di Cava, i n Rivista storica Benedettina, A n n o I I I , 1 9 0 8 , 

p . 2 0 1 - 2 3 2 . 
2 P o r s e s i t r a t t a d i q u e l l e s c o d e l l e d i l e g n o c h e a n c o r a s i l a 

v o r a n o i n q u e i l u o g h i . 
3 V e d i i n f ine d o c u m e n t o n ° X . 

* V . d o c u m . n ° X I . 



Chiara e legale ricognizione dei dr i t t i Cavensi su Cersosimo 

fn rilasciata al priore Petracca dai regii giustizieri della Valle 

del Sinni, Berengario di Latronico e Roberto Camerario, nel 

1183 l . Erano essi stat i inviati a inquisire sulle terre demaniali, 

per osservare se alcune fossero state usurpate, o se altre non 

pagassero al fisco i dovuti t r i b u t i 2 . Chiamati a giudizio in Cer

sosimo alcuni vecchi probi uomini, questi attestarono le ragioni 

di Cava sul casale, cioè dirit t i di obbedienza e pertinenza, secondo le 

concessioni di Ugo di Chiaromonte, per cui non solo il priore 

poteva chiamare in essi quanti uomini voleva ad abitarvi, ma 

questi avevano il dri t to di pascolo su t u t t o il territorio di Noe-

poli, purché non recassero danni : questi privilegi erano stat i ri

conosciuti e confermati dai Re Ruggero, Guglielmo I e ult imamente 

da Guglielmo I I 3 . 

I l suddetto priore nel 1185 ricevette in dono un 'al t ra chiesa, 

S. Pietro di Canacaro, con t u t t i suoi beni, vigne, alberi e terre 

colte ed incolte, dall 'arciprete di Cersosimo, Giovanni, con il 

consenso del figlio e dei n i p o t i 4 : t roppo vaghe sono le indicazioni 

dei confini per poter identificare l'ubicazione di det ta chiesa, 

né il luogo Canacaro si incontra in altri documenti. 

Del 1193 è l'unica carta del monastero di S. Elia di Curto-

meno : Ursone di Boruco col fratello Goffredo offrono a S. Maria 

1V. d o c u m . il» X I I . 
2 C i r c a q u e s t e r e v i s i o n i e g l i off icial i d e l l a a m m i n i s t r a z i o n e 

r e g i a d e l t e m p o c f r . E . J A M I S O N , The Norman administration of 

Apulia and Capua, more especially under Roger II and William I i n 

Papers of tìie British Schoól at Rome, V o i . V I , n ° 6 . 
3 G u g l i e l m o I I n e l n o v . 1 1 7 8 c o n c e s s e g e n e r a l e c o n f e r m a d e i 

p r i v i l e g i c a v e n s i ; d i t a l e d i p l o m a s i c o n s e r v a s o l o u n a c o p i a l e g a l e d e l 

1 2 9 0 ( A r m . N . 5 0 ) . I l K e l i r t r o v a n d o i n d e t t o d i p l o m a l a c o n c e s s i o n e 

d e l l a p r e s c r i z i o n e c e n t e n a r i a , l o r i t i e n e s p u r i o (cfr . K . A . KEHB, 

Die Urlcunden der normannischen-sicilisehen Kónige, p a g . 4 4 5 e 

P . F . KEHE, Italia pontificia, V o i . V i l i , p . 3 2 1 ) , m a p o i c h é v i e n 

c i t a t o i n u n a s e n t e n z a d i g i u s t i z i e r e r e g i o , p o s t e r i o r e d i p o c h i a n n i 

a l l a d a t a d i c o n c e s s i o n e , s i p o t r e b b e d i s c u t e r n e l a v a l i d i t à . 
4 V . d o c u m . n ° X I I I ; i v i è n o m i n a t o u n b a r o n e d i N o e p o l i , E l -

b e r t o o A l b e r t o . I l p r i o r e P e t r a c c a è q u e l l o c h e c o n c e s s e l ' u s o d e i 

b e n i d i S. A n d r e a d i C a l v e r a a G i o n c a t a n e l 1 1 8 6 . V . i n q u e s t o 

Archivio, V o i . V I I I , f a s e . I I , p . 1 7 2 . 



di Cersosimo, che chiamano addiri t tura S. Maria di Cava, e alla 

chiesa di S. Elia una loro terra nel luogo detto Porcu, che con

fina coi possessi di S. Elia : non è nominato il priore né il rettore 

di S. Elia, e siccome l'offerta è fatta affinché l'officiante della 

chiesa preghi ogni giorno per gli oblatori, si può pensare che 

fino da allora per mancanza di beni sufficienti la chiesa mancava 

di rettore. I l documento fu redat to in greco dal notaio David 

di Oriolo, ma nell'agosto 1277 dal maestro Silvestro, procura

tore di S. Pietro e S. Elia, fu portato a Rossano per averne la 

traduzione e trascrizione legale 1 . Eorse questo S. Pietro è quello 

di Brahalla. 

Il detto notaio David, nell'aprile dello stesso anno, aveva 

scritto un altro a t to di donazione di una ter ra nel luogo vrfc x o p a ? 

' A p y é v T i a ? , poco distante da Oriolo, fat ta da Michele Totu-

bono e fratello Giovanni a Paolo, priore di S. Nicola di Cofina 2 . 

L'altro cenobio da t an t i anni Cavense, S. Nicola di Pera-

tico 3 , sembra abbia conservato più a lungo il rito greco, per

ché nel 1191 vi si t rova l'y)you[zsYOi? Nifo, per merito del 

quale ricevette nuovo incremento. Nifo acquista da Giovanni 

Asberno di Colubraro una vigna presso il molino del monastero 

sul Sinni, per 28 ducati *, e l 'anno seguente da Giovanni Nuc-

carita e figlio Ruggiero un fondo a Peratico per 2 soldi d'oro 5 . 

Agli acquisti si aggiungono le donazioni. Margarito di Brindisi, 

il famoso ammiraglio, nel luglio 1192, dona a Nifo una terra 

del suo demanio, probabilmente di Colubraro 6 e per suo ordino 

1V. d o e . n ° X V . 
2 T R I N C H E R À , op. cit, p . 3 1 6 . I l p r o t o c o l l o d e l d o c u m . d e l 

1 1 9 3 t r a d o t t o a R o s s a n o n e l 1 2 7 7 d o v e v a e s s e r e s i m i l e a q u e s t o 

d e l l ' a p r i l e , g i a c c h é s o n o i d e n t i c h e l e c o n s i d e r a z i o n i . 
3 S u l d o r s o d i q u e s t e p e r g a m e n e d i S. N i c o l a d i P e r a t i c o s i 

t r o v a s c r i t t a t a l o r a l a l o c a l i t à c o m e e r a c h i a m a t a a l s e c o l o X V , 

c i o è Perazzo, n o m e a n c o r a c o n s e r v a t o , m a c o n m u t a z i o n e Pilazzo 

e n o t a t o s o t t o T u r s i , d o v e r i c o r r e p u r e i l n o m e d i S. N i c o l a . 
4 T R I N C H E R À , op. cit., p . 3 0 4 . 

S l B I D „ p . 3 1 1 . 
6 V . d o e . n . X I V . Cfr. C. A . G - A R U F I , Margarito di Brindisi, 

eonte di Malta, e ammiraglio del Be di Sicilia, i n Miscellanea Salinai, 

p a r t e I I , p . 2 7 3 . 



nel 1194 Giovanni di Brindisi, Camerario di Policori, gli consegna 

una altra terra in Colubraro 1 , Nel 1195 poi allo stesso Nifo, 

chiamato latinamente abbate, Giovanni de Persia di Policori, 

consensienti i fratelli Gilio e Giacomo, offre sé stesso coi suoi 

beni in servizio della chiesa di S. Nicola ; scrive il prete Giovanni 

di Montealbano, e sottoscrive il Camerario di Policori, Giovanni 

de Archidiacono 2 . 

Verso questo tempo succedevano ai Normanni gli Hohen-

staufen dopo guerre e devastazioni, che non poco avevano 

nociuto ai possessi Cavensi, sparsi in t an te par t i del regno. 

L 'abbate Pietro I I (1195-1208) aveva però ot tenuto nel 1196 

dall 'imperatore Enrico VI una conferma piena di t u t t i i privi

legi, dirit t i ed esenzioni, di cui erano stat i larghi per la Badia 

i monarchi no rmann i 3 , ne godettero quindi anche le terre di 

Cersosimo. Segno del rispetto alle prerogative dei monaci è 

una sentenza del giustiziere imperiale, Tustaino de Duna, 

quegli che nel 1171, signore di Eavacie (Valsinni,) aveva do

nato ad essi la chiesa di S. Michele. Teneva giudizio in Cerso

simo nel 1197, quando davanti a lui Guglielmo Ruffo di Oriolo 

sporse querela contro Giovanni, priore di Cersosimo e Malfitano, 

priore di Brahalla, accusandoli di avere dissaginato4 cioè 

tolti a lui, che ne era * padrone, alcuni uomini : ma avendo i 

priori asserito che quelli da più di 40 anni erano servi del mona

stero, come provarono vecchi testimoni, il giustiziere rigettò il 

1 T B I N C H E K A , op. cit,, p . 3 1 9 . 

2 V . d o c . n . X V I . 
3 V . e d i z . i n G U I L L A U M E , op. cit., A p p . p a g . x x x r x . 
4 Dissaginare è u n ' a l t r a f o r m a d e l v e r b o disraynare, dissaysire, 

c o n t r a r i o d i saysire, saginare, v e r b i c h e s i i n c o n t r a n o i n m o l t i d o c u 

m e n t i p e r i n d i c a r e d i s t u r b o d i p o s s e s s i o n e o a t t o d i p o s s e s s i o n e : i l 

D u C A N G E (Glossarium mediae et infimae latinitatis, N i o r t , 1 8 8 4 , 

v o i . I l i , Dissaigire, Dissagire, e v o i . V I I , Saisire), d a n d o i s u d d e t t i 

s i g n i f i c a t i , n e i n d i c a l a e t i m o l o g i a d a l v e r b o f r a n c e s e saisir : l ' a r 

c h i v i s t a d i C a v a A g o s t i n o V e n i e r i ( t l 6 3 8 ) n e l l a s u a o p e r a m a n o 

s c r i t t a Additiones ad Dictionarium Archivii Cavensis, v o i . I l e V o i . I l i , 

d o v e , f r a l e t a n t e n o t i z i e r e g i s t r a , s p i e g a e d à l ' e t i m o l o g i a d i p a r o l e 

n o n l a t i n e , fa d e r i v a r e saysire d a l g r e c o <\>oL\xt>, <l>y.i<yic, t o c c a r e , 

p o s s e s s i o n e . V . in f ine d o c u m e n t o n.° 2 . 



ricorso, confermando il buon diri t to dei priori, e nè rilasciò do

cumento, firmato anche dal querelante 1 . 

L 'Abbate di Cava, Balsamo (1208-1232), che molto lavorò 

per risarcire i danni recati alle dipendenze della Badia, forte 

della benevolenza di Federico I I , il quale lo nominò giustiziere 

suo per i vassalli Oavensi, dandogli il privilegio déll'ius san-

guinis2, colse a vantaggio di Cersosimo l'occasione propizia 

di una visita fatta alla Badia da Riccardo, signore di Chiaro-

monte, nel gennaio 1221 : gli fece vedere t u t t i i diplomi che la 

munificenza e pietà dei suoi antenat i avevano rilasciato per 

il Casale di Cersosimo agli abbat i di Cava, gli parlò dei servizi 

che richiedevano i signori di Noepoli dal priore e dagli abitanti 

del Casale, servizi che non erano fissati in alcun documento, e 

Riccardo con grande benevolenza allo scopo di imitare gli avi, 

e in considerazione della sant i tà dei monaci, alle cui orazioni 

si raccomandava, dichiarò quella consuetudine un abuso, quindi 

la cassò, aggiungendo che gli uomini di Cersosimo potevano li

beramente usare dei pascoli, acque ed altre necessità per t u t t o 

il territorio di Noepol i 3 . 

In tan to l ' imperatore Federico I I nella Gran Corte o Parla

mento, t enuta in Capua l 'anno precedente per rimettere l'ordine 

nel regno e ricostituire i feudi, aveva emanato una Costituzione 

per cui i feudatari dovevano presentare alla Curia i titoli dei 

loro possessi per la necessaria verifica ; a causa di ciò l 'abbate 

Balsamo gli si presentò nel febbraio 1221, mentre egli si t ra t te 

neva in Salerno, portando i numerosi diplomi dei re e signori 

riguardanti i feudi Oavensi. Federico, ordinatane la revisione, 

con suo speciale e ampio diploma li confermò tu t t i , enumerando 

i due castelli fortificati di Oastellabate e di S. Adiutore di Cava 

e 21 casali, t ra i quali nota nella Calabria : Casale sanate Marie 

da Rota, Casale Churizosimi *. 

1 V . d o c u m . n . o X V I I . 
2 Cfr . G U I L L A U M E , op. oit. A p p . p . X L I e E v . J A M I S O N , op. oit., 

p a g . 3 3 1 . 
3 V . d o c . n . o X V I I I . 
4 E d i t o i n G U I L L A U M E , op. cit., A p p . p . X L I I I . 



Sempre per il benessere del priorato di S. Maria, il suddetto 

Riccardo Chiaromonte l 'anno 1232 indusse il prete Manasse a 

fare un cambio di terre con Dino priore di Cersosimo : questi 

gli diede una terra nel luogo detto S. Giuliano dei Calogeri, rice

vendone un 'al t ra nel luogo Mandicapilli, oggi ricordato dal no

me Mancapullo, non molto distante ad oriente di Cersosimo *. 

Per la mancanza forse di contadini volenterosi, o a causa dei 

rivolgimenti bellici, i beni di S. Nicola di Teana verso il 1247 

erano un po ' abbandonati e perciò due buoni coniugi, il maestro 

Salomone Perrario e Bona si offrirono al monastero Cavense con 

t u t t e le loro cose, obbligandosi a coltivare e mantenere in buono 

stato i diversi appezzamenti, orti e vigneti dando ogni anno 

nella festa dell'Assunta alla Badia cinque tareni d'oro : il docu

mento ha una forma insolita; è steso dal notaio pubblico e fatto 

davant i a testimoni e al giudice di Teana, però non si nomina 

alcun accettante l'offerta, e questo fa supporre essere stato spinto 

Salomone dalla compassione delle terre lasciate incolte, ma da 

tu t t i riconosciute come appartenenti a C a v a 2 . 

La conferma di Federico I I , le nuove benevolenze dei signori 

di Noepoli, assicurarono per un po ' di tempo la tranquilli tà al 

priorato di Cersosimo, ma avendo Ugo di Chiaromonte, figlio di 

Riccardo, preso, parte alla congiura, det ta di Capaccio, contro 

l 'imperatore, fu, come traditore, privato di t u t t i i suoi feudi. 

I l nuovo signore di Noepoli, Adenolfo Prado, non riconobbe 

le esenzioni degli abitanti di Cersosimo ; anzi aggravò con estorsio

ni il priorato. I tempi erano assai difficili, l'ira dello scomunicato 

imperatore si sfogava sui beni ecclesiastici e sul clero, ma i prela

t i di Cava erano ancora da lui benvoluti, anzi l 'abbate Leonardo 

(1232-1255) fu scelto da Federico I I , assieme ai vescovi di Pa

lermo e Pavia e gli abbat i di Montecassino e Casanova, ad inter

mediario presso il papa Innocenzo IV a Lione. Prima di partire 

Leonardo espose all ' imperatore i soprusi di Adenolfo, e Fede

rico scrisse da Sora il 31 agosto 1247 a Guglielmo de Palma, Giu

stiziere della Basilicata, dicendo che nel concedere la signoria 

1 T R I N C H E R À , p. 3 9 4 . 

2 V . d o c . n .o X I X . 



di Noepoli ad Adenolfo non era s ta ta sua intenzione far tort i ai 

Cavensi, e poiché l 'abbate Leonardo era assente pel suo servizio, 

il giustiziere facesse riconoscere i dr i t t i dei m a l t r a t t a t i l . Non 

sembra però, che l'ordine fosse eseguito, o almeno dovettero 

sorgere nuove difficoltà, perché l 'abbate Leonardo trovandosi 

a Melfi nel maggio 1249, sentì la necessità di una copia legale del 

documento imperiale, e morto Federico I I , per evitare mali 

maggiori, oppure per mancanza di forza contro Adenolfo, fu 

costretto nel 1253 a cedere ad Enrico di Rivello, di Napoli, e 

per esso al procuratore, giudice Matteo Runcella, il casale di 

Cersosimo con t u t t i dri t t i e proventi, vi ta sua durante, sempli

cemente per il censo di un'oncia d'oro 2 . 

Simili rinunzie e concessioni ai familiari dell 'imperatore era 

stato obbligato a fare anche per i Casali di Fabrica (Trinitapoli), 

S. Giacomo di Lucerà e Casalrotto presso Lecce negli anni pre

cedenti. Venuto il papa Innocenzo IV a Napoli nel 1254 fra gli 

altri Brevi inviati all 'abbate Leonardo, ne mandò uno in data 

20 nov. in cui riprova le alienazioni o concessioni fatte dei beni 

della Badia senza il consenso della Sede Apostolica e le dichiara 

destituite di qualunque valore, nomina poi dist intamente le 

alienazioni suddette 3 . Casalrotto in forza di detto Breve potè 

essere ricuperato nel 1268 mediante l 'a t t ivi tà dell 'abbate Leone 

I I (1268-1295) ; Fabrica nel 1270 e S. Giacomo di Lucerà solo 

nel 1284 dopo la cacciata dei Saraceni da Lucerà 4 , ma Cerso

simo non sembra che sia stato restituito, anzi figura nei casali 

facenti par te del feudo dei Chiaromonte 5 : rimasero alla Badia 

le diverse chiese coi loro beni particolari. 

1 V . d o c . n . ° X X . Cfr . C. A . G A R U F I , Da Oenusia romana al 

Castrum Cenusinum dsi secoli XI-XIIIin q u e s t o A R C H I V I O , A n n o I I I , 

f a s e . I , p . 3 3 . 
2 V . d o c . n . ° X X I , 

3 V . d o c . n . ° X X I I . Cfr . F . F . G U E R R I E R I , Possedimenti tem

porali e spirituali dei Benedettini di Cava nelle Puglie, T r a n i , 1 9 0 0 , 

p a g . 1 2 4 ; V I N C I T O R I O , Salpi e Trinitapoli, Studi e memorie storiche, 

B i t o n t o , 1 9 0 4 , p a g . 2 0 9 e s e g . 
4 V . d o c . i n E G I D I , Codice Diplomatico dei Saraceni di Lucerà, 

N a p o l i , 1 9 1 7 , p . 4 2 0 . 
5 Cfr . G A R U F I , op. cit., p . 3 6 e s e g . 



Nel maggio 1267, trovandosi a Cersosimo l 'abbate Amico 

(1266-1268) col giudice e il notaio di Castellabate, che ve lo ave

vano accompagnato, gli si presentarono Alessandro di Teana con 

la moglie Emma facendogli l'oblazione di sé e dei loro beni, e 

ricevettero in uso, vita durante, i beni delle chiese di S. Pietro di 

Brahalla e S. Nicola di Cofina, malitia temporis totaliter deserte. 

I coniugi promisero di coltivare e migliorare le terre, restaurare, 

mantenere in ordine le chiese, farle officiare a loro spese da un 

chierico secolare, se poi l 'abbate vi avesse mandato un monaco, 

essi avrebbero pensato al vi t to, vestiario e il necessario di lui, 

e annualmente dato, nella festa della Madonna, l 'otto settembre, 

un'oncia d'oro : essi offrirono inoltre dodici buoi da lavoro, venti 

vacche, sei giumenti, centocinquanta pecore, sei cavalli, un asino, 

ed il necessario per un letto : tale offerta, fatta col consenso dei 

figli, ricorda la devozione dei pii coniugi verso quelle chiese, 

che con rincrescimento vedevano abbandonate 1 . 

Una piccola scheda con sobrie note ci ricorda come nel 1279, 

dopo probabili contrasti e difficoltà, Giovanni Fituro, priore di 

Cersosimo potè rientrare, alla presenza di parecchi testimoni e 

giudici, in possesso di S. Pietro di Carpino, datogli da Ruggiero 

di S. Lorenzo, signore di Fabale (Valsinni) in due tempi, 7 mag

gio e 10 settembre 2 . 

Tre anni prima lo stesso priore Giovanni ricevendo l'obla

zione di sé e dei suoi beni dal maestro Silvestro di Oriolo, gli 

affidò in fitto e uso sua vi ta durante, come converso e oblato, la 

chiesa di S. Abate, coll'obbligo del censo annuo per la festa del

l 'Assunta di 15 tareni d'oro : Silvestro promise pure di allog

giare e servire l 'abbate di Cava o altri monaci di Cersosimo che 

passassero per quel luogo, provvedendo anche di foraggio le 

cavalcature ; le offerte erano tu t t e enumerate e cioè : un giu

mento, cinquanta tomoli di grano e 25 di orzo, il necessario 

per il letto, due bott i di vino della capacità di 14 salme e gli uten-

I V . doc. n». X X I I I . 
2 V . doc. n . o X X V . 



sili agricoli : del documento son fatti due esemplari, uno per 

l'archivio di Cersosimo, l 'altro per il locatario x . 

Questo sistema di dare in fitto i beni delle chiese, e ridurli 

a semplici benefici ecclesiastici a favore di preti secolari prevalse 

da quel tempo, e al principio del secolo X I V possono attribuirsi 

due documenti con i quali il priore di Cersosimo, Guglielmo Pasca, 

concedeva ad un monaco e ad un prete, Grosso, la chiesa di 

S. Michele di Favale (Valsinni) 2 . Nel registro I I I dell 'Abbate 

Mainerio (1340-1346) si legge a pag. 20, che Fra Francesco di 

Serra ha avuto in concessione le terre del priorato di S. Maria 

di Cersosimo dal settembre 1348 per otto once d'oro. Lo stesso 

abbate poi nel 1362 concedeva a Giovanni Provinciale di Noepoli 

di edificare in loco Carpino e a S. Pietro de Balamuto (Balconite) 

un molino, e servirsene per 29 anni, col censo annuo di 15 carlini 

d'argento 3 . 

Passata la signoria di Noepoli ai Sanseverino, l 'abbate 

Antonio (1374-1383) cercò di far valere i suoi dr i t t i per mezzo 

del suo Vicario, Giacomo Dardano di Salerno inviato in quei 

luoghi ; e questi ottenne da Tommaso Sanseverino, dopo un'in

chiesta, il riconoscimento delle proprietà di Cava nel tenimento 

Carpino, cioè una terra, col mulino suddetto, fra i fiumi Serropo-

tamo e Sarmento, dove si vedevano ancora i ruderi della chiesa 

di S. Pietro : lo stesso Tommaso l 'anno seguente confermò al

cuni dr i t t i di portulania ai baiuli dell 'abbate in Cersosimo 4 . 

Nel 1457, ottobre, Nicola di Pistoia, Vicario del Cardinale 

Ludovico Scarampi, Abbate Commendatario di Cava, coi monaci 

concede per 29 anni col censo di due tareni d'oro e grani 10 a 

Bartolomeo Longo di Cava, procuratore di Giovanni Antonia 

Piomonte di Colubraro, un terreno e il molino sul Sarmento nel 

luogo Carpino 5 . 

1 V . d o e . n . ° X X I V . Q u e s t o m a e s t r o S i l v e s t r o è l o s t e s s o c h e 

fece t r a d u r r e a R o s s a n o i l d o c u m e n t o p e r S . P i e t r o d i C o r t o m e n o . 
2 T R I N C H E R À , p . 5 4 0 e 5 4 2 : u n a n o t a s u l d o r s o d e i d o c u m e n t i 

l i a s s e g n a a l s e c . X I V . 
3 A r c h i v i o d i C a v a A r c a L X X I V , n . ° 7 0 . 
4 V . d o c u m e n t i n n . X X V I e X X V I I . 
5 A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L X X X I I I , n . 4 3 . 



Giovanni d'Aragona, Cardinale Commendatario, succeduto 

allo Scarampi nel 1465, concedette in beneficio per cinque anni 

il priorato di S. Maria di Cersosimo, ai quat t ro giugno 1477, a 

Filippo Ranzano, fratello del Vescovo di Lucerà, che fungeva 

da Vicario del Cardinale nell'amministrazione della diocesi di 

Cosenza, coll'obbligo di 9 ducati in carlini d'argento a n n u i 1 . 

Abolita la Commenda a Cava per rinunzia del Cardinale Oli

viero Carafa nel 1497, i nuovi benedettini riformati della Con

gregazione di S. Giustina di Padova dovettero sostenere molte 

liti per rientrare in possesso di t u t t i i beni, tenuti o amministrati 

da altri con danno dei monaci ; quindi dopo serie difficoltà riu

scirono nel 1506 ad ottenere da Fra Cola di Piazza, che pagasse 

i nove ducati annui pel priorato di Cersosimo, da molto tempo 

non pagati, e glielo lasciarono, elevando il canone a 15 ducati . 

Nel 1512 poi per poter ricavare maggiori redditi dalle terre 

presso l 'antica chiesa di S. Abate, il suddetto Fra Cola, a nome 

del monastero richiese al capitano di Amendolara, Francesco 

Carrafa di ordinare un'inchiesta interrogando alcuni vecchi del 

luogo per conoscere esattamente i confini dei beni cavensi, che si 

sarebbero dati a coltivare ai contadini di Amendolara, come 

più capaci : il primo marzo del detto anno, davanti al notaio 

Berardino di Venuto di Amendolara e testimoni, furono interro 

gati Viligorio de Martino, Raffaele Issanti, Palmide Ultromari, 

Guglielmo Sculderio, maestro Giovanni Pistriani, Rauzio Manco 

tu t t i di Amendolara, che precisarono i confini, registrandone la 

descrizione il det to notaio 2 . 

1 R e g i s t r o I I I Ioannis Card, da Aragonia, p . 6 5 ; Cfr . G . B L A N -

D A M U E A , Un figlio di Re sulla Cattedra di S. Cataldo, i n Analecta 

Cavensia, B a d i a d i C a v a , 1 9 3 . 
2 A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L X X X I X n . 12 : i l d o c u m e n t o l u n 

g h i s s i m o e m a l a n d a t o r i p o r t a m i n u t a m e n t e t u t t e l e t e s t i m o n i a n z e , 

c h e s i s o m i g l i a n o ; l a p r i m a è q u e s t a : « V i l i g o r i u s d e M a r t i n o d e 

A m y g d a l a r a . . s a p e d a 3 0 a n n i p a s s a t i c h e f a n d o l a m a x a r i a c u m 

m a s t r o M a s e l l o C a r r a n o d e D i a n o , c a p i t a n o d e c h i s t i t e r r e d e l a 

M e n d o l a r a e t R i o l o d e l o c o n d a m c o n t e B e r n a b ò d e s a n c t o S e v e r i n o , 

c o n t e d e L a u r i a e t u t i l i s i g n o r e d e l e d i e t e t e r r e d e l a M e n d o l a r a 

e t R i o l o , i p s o m a s t r o M a s e l l o p e r u s o d i d i e t a m a s s a r i a s i c o n c e s e 



Si continuò così a dare in fìtto i beni e il molino di Carpino, 

fino a che, col consenso della S. Sede, l 'abbate Girolamo Guevara 

al principio di luglio 1536 1 vendette ai fratelli Carlo e Marco 

Cavazia di Taranto i beni di S. Maria di Cersosimo e di S. Lorenzo 

de Guaranci presso Taranto per t ren ta once d'oro di carlini 

d'argento, coi quali fu comprata una tenuta presso Barbazzano 

nel Comune di Nocera ai 3 novembre dello stesso anno : l 'ultimo 

cappellano di S. Maria, cui fu ceduto in perpetuo il patronato 

della chiesa, fu il sacerdote Guglielmo Massaro di T u r s i 2 . 

u n o p e c z o d e t e r r e i n s a n e t o A l b a t e , e t p r o p r i e d o v i e l o e a s a l e n o 

s e u s o e p t o d e d i e t a e c c l e s i a , d a l a b a n d a d e y u s o e t s u p r a d e d i e t a 

e c c l e s i a , e t u n a l t r o p e c z o s u p r a l a V e n a d a l o p r o c u r a t o r e d e l a 

e c c l e s i a d i S. M a r i a d i C e r s o s i m o , c r a n c i a d e d i c t o m o n a s t e r i o d e l a 

T r i n i t a t e d e l a C a v a , e q u e l l e t e n n e c i r c a d u e a n n i , r e n d e n d o c i a 

s c u n o a n n o l o t e r r a g i o a l l i p r o c u r a t o r i d e d i e t a e c c l e s i a , e t s a p e a n 

c o r a c o m e p i ù s u p r a p a r t e d e l o p r e d i c t o t e n i m e n t o , s u p r a l o A r m o , 

c h i a m a t o d e l i P a t e l l i , l o c o n d a m U g o d e U g o t e n e a u n a l t r o p e c z o 

d e t e r r a e t r e n d e a a l a c h i e s a p r e d i c t a , e t e p r o p r i o q u i l l o t e r r e n o , 

c h e a l p r e s e n t e t e n e A d a r i o J a c o b i n o : e t s a p e , p e r d i c t o d e a n t i q u i , 

e t a n c o r a p e r u n a p l a t i a , c h e h a v i a d i e t a e c c l e s i a , q u a l e t e n e a l o c o n . 

d a m f r a t r e R o b e r t o d e N o h a , p r o c u r a t o r e i n t a n d o d i d i e t a e c c l e s i a , 

c h e l i c o n f i n i d e l o t e r r e n o d e l a e c c l e s i a p r e d i c t a , d a x o s o s a n c t o A n 

g e l o e r a n o q u i s t i : i n c o m m e n z a n d o d a l a s e r r a e t p r o p r i e d a l a r o t u n d a 

d e M a s t u r z o , e t s c e n d i a p e r l o A r m o d e l i P a t e l l i , e t d a d i c t o A r m o 

a l o c a n a l e , e t l o c a n a l i a b a s s o d e l o P l a c o s o , e t p e r fin a l l a b u c c a 

d e l o c a n a l e d e V a t a n o , e t s a g l i e a l l a a r e a d e s a n c t o F l o r o , e t d e d i e t a 

a r e a , p e r l o l i m i t e g r o s s o a l l a t r a c t u r r a , e t d a l a d i e t a t r a c t u r r a 

s c e n d e a l l a f o n t a n a d e R a h o , e t d e d i e t a f o n t a n a p e r l o c a n a l e d e 

C a s t i g l y u n i a b a s s o , e t e s s i a l a f i o m a r a g r a n d e c h e v e n e d a x o s o 

R i o l o , i n c l u d e n d o e t d e s i g n a n d o t u c t a l a d i e t a c o n t r a t a d e s a n c t o 

A b b a t e , l a t e r r a d e G a c t o m a r r o , A r m o d e l i P a t e l l i e t s a n c t o F l o r o 

i n t r o d i c t o c o n f i n o p e r t e r r e n o d e d i c t o e c c l e s i a , i n l i q u a l i t e r r e n i 

m u l t i a l t r i m a s s a r i d e d i e t a t e r r a d e l a M e n d o l a r a h a n n o f a c t o e t 

f a n n o m a s s a r i a e t h a n n o p a g a t o l i t e r r a g i i a l l i p r o c u r a t o r i d e l a 

d i e t a e c c l e s i a , e x c e p t o q u i s t o a n n o p r o x i m o p a s s a t o s e c u n d e i n d i c -

t i o n i s , c h e e s s o h a v e i n t e s o p e r r e l a t i o n e . . . ». D e i n o m i c i t a t i , o l t r e 

sancto Abbate, p u ò i d e n t i f i c a r s i Masturzo, o r a Marsiroso. 

1 A r c h i v i o d i C a v a , A r c a X C I I , n . 9 2 . 
2 C u r i a A b b a z i a l e d i S S . T r i n i t à d i C a v a , Registrum commune I I , 

p . 3 e 5 . 



X . 

1 1 7 8 , . . . I n d . X I . 

D a n i e l e , p r i o r e d i C e r s o s i s m o , a c c e t t a n d o l ' o f f e r t a d i s é e d e i b e n i 

f a t t a a l m o n a s t e r o d a P i e t r o e A d a m o , s u o f ig l io , c o n c e d e l o r o , a 

v i t a , d e l l e t e r r e d e l m o n a s t e r o , c h e q u e l l i t e n e v a n o i n g i u s t a m e n t e . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a X X X V I n . 7. 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c o r s i v a ( m m . 2 3 2 x 145 ) . I n e d i t a . 

I n n o m i n e D o m i n i D e i e t e r n i e t s a l v a t o r i s n o s t r i J e s u C h r i s t i . 

A n n o a b i n c a r n a t i o n e e i u s m i l l e s i m o c e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o o c t a v o , 

i n d i c t i o n e u n d e c i m a . E g o d o m n u s D a n i e l , p r i o r K i r i z o s i m i , r e s i 

d e n t e m e i n e c c l e s i a n o s t r a s a n t i G e o r g i i d e E p i s c o p i a , c o n v e n e r u n t 

a n t e n o s t r a n i p r e s e n t i a m , s c i l i c e t W i l l e l m u s f ì l ius E a o n i s , G u i d u s , 

a r c h i p r e s b i t e r p r e d i c t e E p i s c o p i e , N i c o l a u s P a s s i m a t a , L e o m i l e s , 

m a g i s t e r P e t r u s f e r r a r i u s , q u i c u m a l i i s f r a t r i b u s n o s t r i s s e d e n t i b u s 

n o b i s c u m , t u n c d o m n u s P e t r u s c u m A d a m f ì l ius e i u s c o n f e s s i f u e r u n t 

d e q u a d a m n o s t r a n a h o b e d i e n t i a m , q u a m o l i m a b u e r u n t , i n i u s t e 

e a m t e n u e r u n t : p r o p t e r q u o d d e h a n c c a u s a m i p s i s e i n c u l p a v i d e -

r u n t , o f f e r l i o n e m f e c e r u n t d e p e r s o n i s e t d e s t a b i l i b u s e o r u m , p e r 

q u a m o b l a t i o n e m c o n c e d i m u s e i s , s i f u i s s e t i n v o l u n t a t e f r a t r u m 

p r e d i c t a m h o b e d i e n t i a m n o s t r a n i c u m t e n i m e n t i s s u i s t o t o t e m p o r e 

e o r u m v i t e , t a l i t e n o r e , u t P e t r u s p r e d i c t u s e t A d a m e i u s f ì l ius r e b u s 

e c c l e s i e n o n r e t r o e a n t , s e d i n m e l i u s p r o f i c i s c a n t , s a l v o i n c e n s o i n 

e c c l e s i a K i r i z o s i m i , v i d e l i c e t u n o q u o q u e a n n o b i s a n t e s d u o s , s c o -

t e l l a s X X , f o r m a c e r e u n a : e t c o r a m p r e d i c t i s t e s t i b u s B a r t h o l o -

m e o n o s t r o n o t a r i o s c r i b e r e p r e c e p i m u s . 

t E g o N i c o l a u s P a s s i m a t a t e s t i s s u m . 

f E g o G u i d u s a r c h i p r e s b i t e r E p i s c o p i e t e s t i s s u m . 

f E g o P e t r u s F e r r a r i u s E p i s c o p i e t e s t i s s u m . 

t E g o L e o m i l e s E p i s c o p i e t e s t i s s u m . 

X I . 

1 1 7 9 , s e t t . I n d . X I I I . 

D a n i e l e , p r i o r e d i C e r s o s i m o , a c c e t t a a d a b i t a r e n e l t e n i m e n t o 

d i S. M a r i a d i C a m p o s e r c i q u a t t r o u o m i n i , f i s s a n d o i p a t t i . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a X L I n . 118 . 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c a l l i g r a f i c a , c o n e r r o r e n e l l a d a t a , octavo 

i n v e c e d i nono ( m m . 4 9 0 X 2 5 0 ) . I n e d i t a . 

I n n o m i n e D o m i n i D e i e t e r n i e t s a l v a t o r i s n o s t r i I e s u C h r i s t i . 

A n n o a b i n c a r n a t i o n e e i u s d e m m i l l e s i m o c e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o 

o c t a v o m e n s e s e p t e m b r i , i n d i c t i o n e d e e i m a t e r t i a . E g o d o m n u s 



D a n i e l , p r i o r s a n e t e M a r i e d e K i r i z o s i m i , r e s i d e n t e m e u n a e u m f r a -
t r i b u s m e i s , v i d e l i c e t d o m n o I o p l i o s a c e r d o s , e t d o m n o N i e o l a o 
s a c e r d o s e t d o m n o G u i l l e l m o m o n a c l i o e t d o m n o I o h a n n i m o n a c h o 
e t a l i i s q u a m p l u r i b u s t e s t i b u s s u b n o t a t i s , t u n c v e n e r u n t a n t e p r e -
s e n t i a m n o s t r a m q u i d a m b o m i n e s e t i n d o m i n i o n o s t r o m a n e r e 
d i x e r u n t e t e t i a m i n q u a d a m h o b e d i e n t i a n o s t r a s a n c t e M a r i e d e 
C a m p o s e r t i b a b i t a r e . E t h e c s u n t n o m i n a e o r u m . : C o s t a d e N u r a , 
P l a s t u A c e i t a n u , J o h a n n e s d e N i c i f o r u , J o h a n n e s M a r g u l e o . T a l i 
q u i d e m t e n o r e , u t p e r a n n u m s e r v i a n t i n s a n c t e M a r i e d e C a m p o s e r t i 
d e d i e b u s n o v e r o o m n i n o t r e s d i e b u s s e m i n e n t , e t t r e s l a b o r e n t , 
p u r g e n t , e t t r e s m e t a n t : i t e m , s i i n d i c a t i e r i n t , i n m e r c e d e m d u -
c a t u m u n u m d e n t , d e s a c r a m e n t i s g a l l i n a m u n a m ; s i a l i q u e m d e 
p r e f a t i h o m i n e s i n p a t r i m o n i u m i l l o r u m r e d i r e v o l u e r i n t , p o t e s t a t e m 
h a b e a n t r e b u s e o r u m a d v i c i n o s v e n d e r e , e t d o m i n u s e o r u m d e n a r i o s 
a r g e n t e o s q u a t t u o r a c c i p i a t a b e i s . S i v e r o i n a l i i s p a r t i b u s i r e o p t a -
v e r i n t , d o m i n u s r e c i p i a t a b e i s d u c a t o s q u a t t u o r e t p e r g a n t : d u m 
i l l i c e r i n t , i p s i e t o m n e s s u p p e l l e c t i l e s e o r u m c o n c e d i m u s s a l v e e s s e 
c u m f r a n c i t i a m e t l i b e r a l i t a t e m , e t s i q u i s p o s t i l l o s f i l i i s v e l p a r e n -
t i b u s s e u a l i i s h o m i n i b u s i l l u c v e n i r e v o l u e r i n t a d h a b i t a n d u m , s i c u t 
s u p e r i u s s c r i p t u m e s t i n h o m i n i b u s i a m d i c t i s , i t a e i s a n n u e m u s e t 
c o n f i r m a m u s . P e n a q u o q u e s t a t u i m u s , u t s i q u i s h o c b r e v e c o n t r a d i -
c e r e , s e u q u o d c o n t i n e t v i o l a r e p r * s u m p s e r i t , c o m p o n a t r e g a l e s 
t r i g i n t a s e x , m e d i e t a t e m C u r i e e t m e d i e t a t e m p r e d i c t e e c c l e s i e , 
p e n a s t a r a t a i p s i i n p a c e r e d e a n t e t b r e v e i n t e g r u m p e r m a n e a t . 

t E g o q u i s u p r a D a n i e l , p r i o r K i r i z o s i m i . 
f E g o R o g e r i u s m i l e s t e s t i s s u m . 
| E g o A r s e n i u s p r i o r e i u s d e m e c c l e s i a s ( a n c t e M a r i e d e C a m p e r t i ) . 
[ f ] 'Laàvv7)<; &pyiépeu<; ( i à p T u p . 

f 'Pàou ispéu? fiàpxup. 
f E g o Coffus m o n a c h u s c o n f i r m o . 
t E g o M c o l a u s m o n a c h u s c o n f i r m o . 
f E g o W i l l e l m u s m o n a c h u s c o n f i r m o . 
f E g o J o h a n n e s M o n a c h u s c o n f i r m o . 
f E g o R o g e r i u s g a b a r r e t t u s N o e c o n f i r m o . 
f E g o m a g i s t e r B a s i l i u s t e s t i s s u m . 
f E g o T e f a n u s i n t e r f u i . 
j E g o B o g e r i u s d e M o n a c h a i n t e r f u i , . . 
E g o I o a n n e s d i a c o n u s s c r i p s i h a n c c a t r u l a m p e r p r e c e p t u m 

d o m n i D a n i e l i s p r i o r i s K i r i z o s i m i , q u i s u p r a . 

X I I . 

1 1 8 3 , g e n n a i o . . . 
S e n t e n z a d e i r e g i g i u s t i z i e r i B e r e n g a r i o d i L a t r o n i c o e R o b e r t o , 

c a m e r a r i o d e l l a V a l l e d e l S i n n i , c h e U g o d i C h i a r a m e n t e , s i g n o r e 



d i N o e p l i d o n ò a l M o n a s t e r o C a v e n s e i l C a s a l e d i C e r s o s i m o e l e 

s u e c h i e s e . 

A r c h i v i o d i C a v a A r c a X X X V I I I , n . 1 1 7 . 

O r i g i n a l e m i n u s c o l a c a l l i g r a f i c a , r o v i n a t a a i m a r g i n i , ( m m . 3 9 0 

p e r 5 1 0 ) . I n e d i t a . 

t I n n o m i n e d o m i n i n o s t r i I e s u C h r i s t i , c u i u s s a l u t i f e r e I n c a r -

n a c i o n i s a n n o m i l l e s i m o c e n t e s i m o o c t u a g e s i m o t e r c i o , m e n s e i a -

n u a r i i r e g n a n t e d o m i n o n o s t r o s e c u n d o W i l l e l m o , f e l i c i s s i m o 

r e g e S i c i l i e , d u c a t u s A p u l i e e t p r i n c i p a t u s C a p u e , a n n o [ r e g n i e i u s 

s e p t j i m o d e c i m o . A d v e n i e n t e s f e l i c i t e r p e r A p u l i a m n o s B e r e n g a -

r i u s L a t r o n i c i e t B o h e r t u s C a m e r a r i u s v a l l i s S i n n i , r e g i i i u s t i t i a r i i 

a m a g n a C u r i a e t m a i e s t a t e p r e c e p t u m r e c e p i m u s e t a m a g i s t r o 

p a l a t i n o C a m e r a r i o d o m n o G a y t o R i c c a r d o , m a g i s t r o r e g i e d u a n e 

d e s e c r e t i s , u t p e r g e r e m u s p e r t e r r a s u n i v e r s a s i u s t i t i a r i a t u s n o s t r i 

d e r e g i o d e m a n i o , e t d i l i g e n t e r e t s t u d i o s i s s i m e i n q u i r e r e m u s , s i 

v i l l a n i p o s s e s s i o n e s . . . . a b a l i q u i b u s e x i p s o r e g i o d e m a n i o e s s e n t 

o c c u p a t a , v e l d e t e n t a , q u e f u e r u n t d i s r a y n a t a t e m p o r e O a y t i 

T h o m e , q u i r e g i e [ d u a n e ] d e s e c r e t i s C a m e r i a r a t u m t e n e b a t , v e l 

p o s t e a o c c u p a t a f u e r u n t , r e v o c a r e m u s i n r e g i u m d e m a n i u m e t p e r 

l i t t e r a s . . . q u e c u m q u e i n v e n i r e m u s o c c u p a t a r e g i a m a g n e C u r i e s i g n i -

f ì c a r e m u s : a d e o n o s v o l e n t e s p r e c e p t a r e g i a a d i m p l e r e . . . c o n g r e -

g a t i s q u e c o r a m n o b i s i u d i c i b u s , m i l i t i b u s i u r a t i s e t p r o b i s v e t e r i b u s 

h o m i n i b u s i p s i u s t e r r e , f e c i m u s a n t e e o s . . . m a g i s t r i r e g i e d u a n e , 

e t i u s s i m u s i u r a t i s e t i u d i c i b u s e t a l i i s p r o b i s h o m i n i b u s , u t i u x t a 

e d i c t u m r e g i i m a n d a t i n o b i s d i c e r e n t . . . Q u i v e n i e n t e s u n a n i m i t e r 

c u m v e r i d i c a r e c o r d a c i o n e p l e n a r i e n o b i s e x p o n e r e n t , q u i d i x e r u n t 

d e c a s a l i e t d e [ e c c l e s i a ] C h u r s o s i m i e t o b e d i e n c i i s e t p e r t i n e n c i i s 

e i u s d e m , q u i a d o m n u s U g o C l a r i m o n t i s , q u i f u i t d o m i n u s d e N o a , 

d e d i t c a s a l e e t e c c l e s i a s C h u r s o s i m i e t o b e d i e n c i a s e i u s s a n c t e T r i -

n i t a t i d e C a v a , d e d i t a u c t o r i t a t e m e t c o n c e s s i o n e m e c c l e s i e C h u r s o 

s i m i e t C a m p i s i r t i , c e t e r a r u m q u e o b e d i e n c i a r u m e i d e m e c c l e s i e 

s u b d i t a r u m , u t p o s s i n t e t p o t e s t a t e m h a b e a n t a d t r a h e r e h o m i n e s 

e t i n h a b i t a r e i n i p s i s o b e d i e n c i i s , e t p o t e s t a t e m d e d i t b e s t i e d e 

C h u r s o s i m o e t o b e d i e n t i a r u m e i u s v a d a n t p a s c e n d o e t e r b a n d o , 

d a m n u m n o n f a c i e n t e s , p e r u n i v e r s u m t e n i m e n t u m i p s u m N o e 

l i b e r e e t a b s q u e . . . . e a n t v e n a n d o p e r t e n i m e n t u m i p s u m N o e s i n e 

o c c a s i o n e e t m o l e s t i a a b a l i q u a h u m a n a p e r s o n a e i s i l l a t a , e t l i b e r e 

e t f r a n c o m o d o . . . . d o n a U g o n i s C l a r i m o n t i s c l e m e n t i s s i m u s p i u s , 

a u m e n t o i u r i u m e c c l e s i a r u m d o m u s r e x R o g e r i u s , f e l i c i s m e m o r i e , 

e t d o m u s r e x W i l l e l m u s f i l i u s e i u s . . . r e c o l e n t e m e m o r i e e t i s t e d o m i n u s 

n o s t e r p i i s s i m u s r e x , c u i D e u s v i t a m e t t r i u m p h u m c o n c e d a t , s p o n t e 

e t b o n a v o l u n t a t e c o n c e s s e r u n t e t d e b o n o i n m e l i u s a u m e n t a v e r u n t . 

A d h a n c i t a q u é r e c o r d a c i o n e , a d s u r g e n s v i r h o n e s t i s s i m u s b e n e 



m o r i g e r a t u s P e t r a c c a , v e n e r a b i l i s p r i o r i a m d i e t e ecc l e s i e . . . . u n a c u m 

v e n e r a n d o c o n v e n t u i p s i u s e c c l e s i e p e c i i t a n o b i s , u t t a l i s r e c o r d a -

c i o n i s s t r u m e n t i m i i p s i e t a d t u t e l a m e c c l e s i e f i e r i d e v e r e m u s . . . . 

[ p e r j h i b e n t e s a d s c e n s u m , i n t u i t u d i v i n i a m o r i s e t s a n c t e M a r i e 

v i r g i n i s , o m n i u m q u e s a n c t o r u m , p r e s e n s s t r u m e n t u m f i e r i f e c i m u s 

p e r m a n u s [ B e n i a m i n ] n o s t r i n o t a r i i , e t u t a b s q u e m o l e s t i a i n t a c t a 

e c c l e s i a e t o b e d i e n c i e C b u r s o s i r n i m a n c a n t , c o n s i g n a v i m u s e t f ec i 

m u s r o b o r a r e . . . . s u b s c r i p t o r u m t e s t i u m . E g o B e n i a m i n n o t a r i u s , 

q u i s u p r a , s c r i p t u m p r e s e n s f ec i , m e n s e e t i n d i c i o n e p r e t i t u l a t a . 

t S i g n u m p r o p r i e m e e m a n u s R o b e r t i c a m e r a r i i , r e g i i i u s t i c i a r i i . 

f E g o R i c c a r d u s f ì l ius R a o n i s t e s t i s s u m . 

f E g o B a s i l i u s C u r a t o l u s d e S i n e s i o t e s t i s s u m . 

| E g o E l e a z a r r e g i e d u a n e h o s t i a r i u s e t s e r v i e n s h u i c r e c o r d a c i o n i 

i n t e r f u i e t t e s t i s s u m . 

t E g o S a n f r e d u s d e A b b i d o n a t e s t i s s u m , q u i i n t e r f u i . 

X I I I . 

1 1 8 5 , 2 9 g i u g n o , i n d . I I I . 

G i o v a n n i , a r c i p r e t e d i C e r s o s i m o , d o n a a P e t r a c c a , p r i o r e d i 

S. M a r i a , l a c h i e s a d i S. P i e t r o d i Canacaro, c o n i s u o i b e n i . 

A r c h i v i o d i C a v a , X L , n . 58 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c o r s i v a , i n a l c u n e p a r t i s b i a d i t a ( m m . 3 9 5 

p e r 2 2 5 ) . I n e d i t a . 

t S i g n u m m e e p r o p r i e m a n u s I o h a n n e a r c h i p r e s b i t e r o K u r z o -

s i m i . 

f S i g n u m m e e p r o p r i e m a n u s G u i l e l m i fìlius e i u s e t h o c c o n c e d o 

e t c o n f i r m o . 

f S i g n u m m e e p r o p r i e m a n u s p a p a J o h a n n e fìlius A d a m n e p o 

e i u s h o c c o n f i r m o . 

I S i g n u m m e e p r o p r i e m a n u s A n g e r a m n e p o i s t i u s p r e s b i t e r i 

h o c c o n c e d o e t c o n f i r m o . 

I n n o m i n e D e i e t e r n i a c S a l v a t o r i s d o m i n i n o s t r i J e s u C h r i s t i . 

A n n o d o m i n i c e i n c a r n a c i o n i s e i u s m i l l e s i m o c e n t e s i m o o c t o g e s i m o 

q u i n t o , m e n s e i u l i i , i n d i c i o n e t e r c i a e t v i c e s i m o n o n o d i e e t i n f e s t i -

v i t a t e b e a t o r u m a p o s t o l o r u m P e t r i e t P a u l i . E g o J o h a n n e s a r c h i 

p r e s b i t e r K u r z o s i m i , q u i m e a p r o p r i a m a n u s s a n c t e e t h o n o r i f ì c e 

c r u c i s i n c a p i t e h u i u s l i b e l l i e x p r e s s i , m e a s p o n t a n e a a c b o n a v o l u n -

t a t e , s i n e i n g e n i o e t u l l a f r a u d e , u n a c u m f i l io m e o G u i l e l m o s u p r a 

d i c t o , c u m a l i i s f i l i i s e t h e r e d e s m e i m e o r u m , d o e t o b l a c i o n e m f a c i o 

e c c l e s i e s a n c i i P e t r i C a n a c a r i i n m o n a s t e r i o s a n c t e M a r i e K u r z o s i m i 

i n p r e s e n t i a d o n i n o P e t r a c c e e i u s m o n a s t e r i i v e n e r a b i l i p r i o r i c u m 
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lami p r e d i c t u m i n s t r u m e n t u m d e g r e c o i n l a t i n u m t r a n s t u l i m u s 

e t i n p r e s e n t e m p u p l i c a m f o r m a m r e d e g i m u s . S c r i p t u m p e r m a n u m 

m e i p r e d i c t i n o t a r i i p u p l i c i , n o s t r a m m , q u i s u p r a , i u d i c i s e t n o t a r i i 

s u b s c r i p t i o n i b u s , e t s u b s c r i p t o r u m t e s t i u m , q u i i n t e r f u e r u n t a c t e -

s t a c i o n i b u s r o b o r a t u m . S c r i p t u m R o s s a n i , a n n o , d i e , m e n s e e t 

i n d i c i o n e p r e m i s s i s . 

f E g o L e o H e r e b i t h i r e g i u s i u d e x R o s s a n i q u i s u p r a , 

f Aétùv TOU ap^iSiaxovo- tSto^sipax; ù r e y p a ^ a . 

f E g o A n g e l u s S c a l e s i s t e s t i s . 

| E g o P a s c a l i s P l a t t o p h a l u s s u b s c r i p s i . 

t E g o N i c o l a u s C o t a l e d i c t u s s u b s c r i p s i . 

f A l a m a n n u s g r e c u s s u b s c r i p s i . 

t E g o L e o C a s a l o d i c t u s q u i s u p r a p u p l i c u s R o s s a n i n o t a r i u s 

p r e s e n s i n s t r u m e n t u m s c r i p s i e t c o n s u e t o s i g n o s i g n a v i . 

X V I . 

1 1 9 7 , a g o s t o , i n d . X V . 

G i o v a n n i d e P e r s i a , d i P o l i c o r i , of f re a N i f o , a b b a t e d i S . N i c o l a 

d i P e r a t i c o u n a v i g n a in P a n t a n e l l o , s u l f i u m e A g r i . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a X L I V , n . 7 1 . 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c o r s i v a ( m m . 2 7 0 X 195) . I n e d i t a . 



f S i g n u m s a n c t e c r u c i s , q u o d e g o J o h a n n e s , f ì l ius q u o n d a m 

p r e s b i t e r i F i l i p p i fec i d e o b l a c i o n e m e a . 

A n n o D o m i n i c e i n c a r n a t i o n i s m i l l e s i m o c e n t e s i m o m o n o g e -

s i m o s e p t i m o , m e n s e a u g u s t o , i n d i c t i o n e X V . E g o J o h a n n e s d e 

P e r s i a , fìlius q u o n d a m p r e s b i t e r i F i l i p p i , h a b i t a t o r P o l i c o r i , v i t a m 

h u i u s p r e s e n t i s s e c u l i c o n s p i c i e n d o q u a m f r a g i l e m , d e b i l e m , e t l a p -

s i l e m e s s e , i l l a m r e s p i c i e n d o e t a d p e r p e t u a m t e n d e r e c u p i e n t e , 

m e i p s u m of fe ro s a n c t e e c c l e s i e b e a t i N i c o l a i d e P a r a t i c h i e t t i b i 

d o m n o N i f o v e n e r a b i l i a b b a t i e i u s d e m e c c l e s i e p r ò r e d e m p c i o n e 

a n i m e m e e a c p a r e n t u m m e o r u m , c u m o m n i b u s r e b u s m i h i p e r t i -

n e n t i b u s i n q u i b u s e s t q u e n d a m v i n e a i n P a n t a n e l l o , q u a m i b i d e m 

o f fe ro c o n s e n s u e t v o l u n t a t e f r a t r u m m e o r u m v i d e l i c e t p r e s b i t e r i 

[Grllii] e t f r a t r u m s u o r u m , c u i u s v i n e e f i n e s d i c i m u s : a b o r i e n t e 

e s t f l u m e n A g r i , a b o c c i d e n t e e s t v i n e a p r e d i c t i p r e s b i t e r i G i l i i e t 

f r a t r u m s u o r u m , a m e r i d i e e s t t e r r a p r e s b i t e r i J o h a n n i s d e M o n t e a l -

b a n o , a s e p t e n t r i o n e e s t v i n e a N i c o l a i f i l i i E o g e r i i A l d e m a n n i , i n f r a 

h o s d e n i q u e f i n e s e s t v i n e a i n t e g r a c u m t r a n s i t u e t e x i t u s u o , c u m 

a r b o r i b u s e t o m n i b u s s i b i p e r t i n e n t i b u s , q u a m v i n e a m e g o c u m 

s u p r a d i c t i s p a r e n t i b u s m e i s s u p r a s c r i p t e e c c l e s i e s a n c t i N i c o l a i e t t i 

b i d o m n o N i f o v e n e r a b i l i a b b a t i e t s u c c e s o r i b u s t u i s c o n c e d i m u s o m n i 

f u t u r o t e m p o r e a d f a c i e n d u m d e e a q u i c q u i d v o b i s p l a c u e r i t . E t 

s i i n a l i q u o t e m p o r e e g o v e l s u p r a s c r i p t i f r a t r e s m e i v e l h e r e d u m 

n o s t r o r u m s u p e r e c c l e s i a m i n d e v e n e r i m u s , a u d q u o l i b e t i n g e n i o 

d i s r u m p e r e h a n c o b l a c i o n e m p r e s u m p s e r i m u s , o b l i g a m u s n o s i n d e 

c o m p o n e r e d i e t e e c c l e s i e r e g a l e s d e c e m , t o t i d e m q u e i n p u b l i c o , e t 

h a n c o b l i g a c i o n e m e t o b l a c i o n e m i n p r e s e n t i a i u d i c i s N i c o l a i s a n c t i 

M a g n i e t i u d i c i s P e t r i , c u r i a l i u m i u d i c u m P o : e t a l i o r u m t e s t i u m 

s u b s c r i p t o r u m , e t u t f i r m a e t s t a b i l e h e c o b l a c i o p e r m a n e a t , s c r i p t a 

e s t p e r m a n u m p r e s b i t e r i J o h a n n i s M o n t i s a l b a n i , d o m n i C a m e r a r i i 

C a p p e l l a n i e t P o l i c o r i n o t a r i i t a b u l a r i i , q u i i n t e r f u i t , m e n s e e t i n 

d i c t i o n e p r e l a t i s . 

t S i g n u m m a n u s J u d i c i s N i c o l a i . 

t S i g n u m m a n u s i u d i c i s P e t r i P i s t i c i i . 

f E g o p r e s b i t e r G i l i u s s u p r a s c r i p t u s t e s t i s c o n c e d o h o c e t 

c o n f i r m o . 

t E g o J o h a n n e s d e A r c h i d i a c o n o C a m e r a r i u s P o l i c o r i h o c t e s t o r . 

t H i c e g o s u m s c r i p t u s G u a r i n u s n o m i n e d i c t u s . 

f E g o J a c o b u s f r a t e r p r e s b i t e r i G i l i i c o n c e d o h o c e t c o n f i r m o . 

X V I I 

1 1 9 7 , o t t o b r e , i n d . X V . 

T u s t a i n o d e D u n a , g i u s t i z i e r e i m p e r i a l e , s e n t e n z i a a f a v o r e d i 

G i o v a n n i , p r i o r e d i C e r s o s i m o , e M a l f i t a n o , p r i o r e d i S . P i e t r o d i 

B r a a l l a , c i r c a a l c u n i u o m i n i d i p e n d e n t i d a q u e i m o n a s t e r i . 



A r c h i v i o d i C a v a , X L I V , n . 77 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c o r s i v a ( m m . 3 0 0 X 1 9 0 ) . I n e d i t a . 

f A n n o D o m i n i c e I n c a r n a t i o n i s m i l l e s i m o c e n t e s i m o n o n o g e s i -

m o s e p t i m o , m e n s e o c t u b r i , i n d i c t i o n i s q u i n t e d e c i m e : r e g n i v e r o 

d o m i n i n o s t r i H e n r i c i , D e i g r a t i a , E o m a n o r u m e x c e l l e n t i s s i m i i m 

p e r a t o r i a s e m p e r a u g u s t i e t r e g n i S i c i l i e r e g i s , e t d o m i n e C o n s t a n t i e 

R o m a n o r u m s e r e n i s s i m e i m p e r a t r i c i s s e m p e r a u g u s t e e t r e g n i S i c i l i e 

r e g i n e , a n n o s e c u n d o , f e l i c i t e r , a m e n . C u m n o s T u s t a i n u s d e D u n a , 

i m p e r i a l i s i u s t i t i a r i u s , a p u d C h u r s o s i m u m C u r i a m r e g e r e m u s , a s t a n t e 

n o b i s c u m d o m n o A c c a r d o P e r e g r i n o , C o n s t a n t i n o i u d i c e O r d e o l i , 

N i c o l a o i n d i c e R o s i t i e t a l i i s p r o b i s h o m i n i b u s s u b s c r i p t i s t e s t i b u s , 

G u i l i e l m u s R u f f u s d e O r d e o l l o q u e r i m o n i a m d e p o s u i t s u p e r d o m n o 

J o h a n n e , v e n e r a b i l i p r i o r e d e C h u r s o s i m o e t d o m n o M a l f ì t a n o , v e n e 

r a b i l i p r i o r e s a n c t i P e t r i d e B r a a l l a , d i c e n s q u o d i p s i d i s s a g i n a v e r a n t 

e u m d e q u i b u s d a m h o m i n i b u s s u i s N i c o l a o , s i l i c e t , d e P a l a t i o e t 

f r a t r i b u s s u i s , J o h a n n e d e P a s a n a e t U r s o n e d e R a i a e t f r a t r e s u o , 

d e q u i b u s f u e r a t s a g i n a t u s . P r i o r e s v e r o r e s p o n d e r u n t , d i c e n t e s q u o d 

e c c l e s i a s a n c t i P e t r i d e B r a a l l a t e n u i t h o m i n e s i p s o s p e r s p a c i u m 

q u a d r a g i n t a a n n o r u m e t a m p l i u s , e t t e n e t , e t i p s e G u i l i e l m u s i n d e 

s a g i n a t u s n o n f u i t n e q u e d e f e o d o s u o e r a n t , e t p r e s e n t a v i t i n i p s a 

c u r i a q u a t t u o r p r o b o s h o m i n e s , q u i n o n s u n t d e f e o d o e c c l e s i e , s i l i c e t , 

R o g e r i u m d e s a n c t o P e t r o d e B r a a l l a , m i l i t e r e i , O l i v e r i u m , J o h a n n e m 

S p i n a i n c u l u m , e t A n a s t a s i u m , q u i o b t u l e r u n t se t a c e r e q u o d c u r i a 

i u d i c a r e t , q u i a v e r u m e r a t q u o d p r i o r e s d i c e b a n t . S u p e r h o c p r o v i d i t 

c u r i a , q u o d p o s t q u a m p r i o r e s t a n t a m a u c t o r i t a t e m i n d e o s t e n d e -

b a n t , p r e d i c t u s G u i l i e l m u s o s t e n d e r e d e b e r e t q u a l e m s a g i n a m i n d e 

h a b u i t . G u i l i e l m u s v e r o c o n s i l i a t u s r e s p o n d i t d i c e n s , q u o d i p s e 

n o l e b a t d e h o c p l a c i t a r e c u m e c l e s i a , s e t d i m i s i t p l a c i t u m i l l u d i n 

p e r p e t u u m . N o s v e r o f e c i m u s v e n i r e i n c u r i a p r e d i c t o s h o m i n e s 

B o g e r i u m d e s a n c t o P e t r o m i l i t e m , O l i v e r i u m , J o h a n n e m S p i n a i n 

c u l u m e t A n a s t a s i u m , e t p r e c e p i m u s e i s , u t d e c a u s a i p s a d i c e r e n t 

v e r i t a t e m . T u n c i p s i i n p l e n a r i a c u r i a c o r a m i p s o G u i l l e l m o i u r a -

v e r u n t s u p e r s a n c t a D e i e v a n g e l i a , q u o d i p s i b e n e s c i e b a n t i n v e r i -

t a t e , q u o d e c c l e s i a s a n c t i P e t r i d e B r a a l l a t e n u e r a t h o m i n e s i l l o s 

p e r s p a c i u m q u a d r a g i n t a a n n o r u m e t a m p l i u s s i n e c o n t r a r i e t a t e 

e t r e q u i s i t i o n e , e t a l i a m d o m i n a c i o n e m n o n h a b u e r u n t . U n d e p r o s e -

c u r i t a t e e c c l e s i e l i a n e c a r t a m p e r m a n u s B o g e r i i n o s t r i n o t a r i i s i b i 

f i e r i f e c i m u s m e n s e e d i n d i c i o n e p r e l a t a . 

t E g o T u s t a i n u s d e D u n a . 

t S i g n u m m a n u s p r e d i c t i G u i l l e l m i R u m d e O r d e o l o . 

t S i g n u m m a n u s A c c a r d i P e r e g r i n i . 

f S i g n u m m a n u s R a o n i s d e A p o x i m a . 

t E g o R o g e r i u s s a c e r d o s i ì l i u s l l u b e r t i i n t e r f u i . 



f S i g n u m m a n u s N i c o l a y i u d i c i s E o s i t i . 

f KovaTavTivoc TOU Kaaiavou xp;-7); 'OpCotiXto'j [iap-rup. 

| E g o S i m o n d e L u p e c a i n t e r f u i . e t t e s t i s s u m . 

X V I I I . 

1 1 2 1 , g e n n a i o , i n d . I X . 

E i c c a r d o d i C h i o r o m o n t e , a n n u l l a i n f a v o r e d e l M o n a s t e r o 

C a v e n s e , l e p r e s t a z i o n i c h e e r a n o i n u s o p e l c a s a l e d i C e r s o s m i o v e r s o 

i s i g n o r i d i N o e p o l i . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r m . M . n . 1 5 . 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a c a l l i g r a f i c a , ( m m . 3 8 2 x 300 ) , m a n c a i l 

s u g g e l l o . I n e d i t a . 

f I n t e r a c t a m o r t a l i u m u n u m s o l u m p r e c e t e r i s s t a b i l e s i b i 

v e n d i c a t f i r m a m e n t u m , q u o d n e c h o s t i u m p a t e t i n c u r s i b u s , n e c 

i n s i d i i s f u r i u m u l l o t e m p o r e f o r m i d a b i t , s e r v i t i u m s c i l i c e t , q u o d 

s u m m o D o m i n o d i l i g e n t i u s e x i b e t u r : i l l u d e q u i d e m n u n q u a m d e -

p e r i t , n u n q u a m e i u s d i r u i t u r f u n d a m e n t u m . C u m i g i t u r i n s p i r a -

t i o n e d i v i n a c o n t i n g e r e t , u t n o s E i c c a r d u s d e C l e r o M o n t e a d C a 

v e n s e m o n a s t e r i u m p e r g e r e m u s , m u l t a m i b i r e l i g i o n e m i n s p e x i m u s , 

e t q u a l i t e r i b i D e u s p r ò c o m u n i s a l u t e o m n i u m r e v e r e n t e r c o l i t u r 

e t d e v o t e , u n d e i n s p i r a v i t A l t i s s i m u s c o r d i n o s t r o , u t s i c u t f e c e r u n t 

a n t e c e s s o r e s n o s t r i f e l i c i s m e m o r i e , s i c e t n o s e i d e m m o n a s t e r i o 

a l i q u o d b e n e f ì c i u m c o n f e r r e m u s : q u i n o s t r i p r e d e c e s s o r e s , s i c u t 

n o b i s p e r q u o d d a m p r i v i l e g i u m , q u o d i b i d e m v i d i m u s , p a t e f e c i t , 

e c c l e s i a m s a n c t e M a r i e d e K h u r s i m o c u m o m n i b u s p e r t i n e n t i i s 

s u i s , t e r r i s , h e r b i s e t m o n t i b u s e i d e m m o n a s t e r i o c o n t u l e r u n t : v e r u m 

q u i a p r o p t e r m a l a t e m p o r a q u e d a m m a l a c o n s u e t u d o e i d e m e c c l e s i a e 

s a n c t e M a r i e f u e r a t i r r o g a t a , v i d e l i c e t , u t i p s a e c c l e s i a d o m u i n o s t r e 

b o v e m u n u m p e r s o l v e r e t a n n u a t i m , e t h o m i n e s C a s a l i s i p s i u s E c 

c l e s i e d o m u m u n a m a p u d N o a m n o b i s a n n u a t i m s i m i l i t e r r e n o v a -

r e n t , n o s a t t e n d e n t e s p r e c e s d o m n i B a l s a m i , v e n e r a b i l i s a b b a t i s 

e t t o t i u s c o n v e n t u s m o n a s t e r i i n o m i n a t i , q u a s s u p e r h o c n o b i s h u m i -

l i t e r p o r r e x e r u n t , p r e d i c t a m m a l a m c o n s u e t u d i n e m o m n i n o d e 

c e t e r o c a s s a m u s , e t p e r p e t u o d u x i m u s a b o l e n d a m , i t a u t p r e d i c t a 

e c c l e s i a s a n c t e M a r i e n e c p r e d i c t u m b o v e m n o b i s d e c e t e r o t e n e a t u r 

p e r s o l v e r e , n e c h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s n o s t r i s , n e c h o m i n e s 

C a s a l i s i p s i u s d o m u m a l i q u a m r e n o v a r e , s e t t a m e a d e m e c c l e s i a , 

q u a m h o m i n e s s u i l i b e r e d e c e t e r o e t f r a n c e v i v a n t s i n e a l i q u a m o 

l e s t i a v e l e x a c t i o n e , q u a m a n o b i s v e l h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s 

n o s t r i s e i s d e m v a l e a t i r r o g a r i . P r e t e r e a n o s c o n s i d e r a n t e s q u i a c e n -

t u p l i c a t a m m e r c e d e m a c c i p i e n t i n f u t u r o q u i s t u d e n t r e l i g i o s a l o c a 

d e b o n i s t e m p o r a l i b u s a m p l i a r e , p r ò s a l u t e a n i m e n o s t r e e t p r e d e -



c e s s o r u m n o s t r o r u m c o n o e d i m u s e i d e m e c c l e s i e s a n c t e M a r i e , u t 

t a m i p s a e c c l e s i a q u a m h o m i n e s s u i p e r t o t a m ter ranei n o s t r a n i t r a n c e 

e t l i b e r e u t a n t u r o m n i b u s a g r i s s u i s , a q u i s , p a s c u i s , l i n g n i s e t c e t e r i s 

n e c e s s a r i i s s i n e m o l e s t i a e t c o n t r a r i e t a t e n o s t r a , n o s t r o r u m h e r e d u m 

e t n o s t r o r u m o m n i u m s u c c e s s o r u m , p r e d i c t u s v e r o v e n e r a b i l i s a b b a s 

c u m t o t o c o n v e n t u n o s d e v o t e e t b e n i g n e r e c e p i t i n o r a t i o n i b u s s u i s , 

p r o m i t t e n t e s e s s e p r ò n o b i s e t n o s t r i s c o n t i n u i o r a t o r e s . U t a u t e m 

h e c o m n i a s u p r a d i c t a r o b u r o b t i n e a n t p e r p e t u e f i r m i t a t i s , p r e s e n s 

p r i v i l e g i u m , n o s t r o s i g i l l o c e r e o r o b o r a t u m , f i e r i f e c i m u s , q u o d u t 

flrmum s i t e t n o n p o s s i t a b a l i q u o v i o l a r i , e t m a n u n o s t r a s i g n o 

s u b s i g n a v i m u s s a n c t e c r u c i s , e t t e s t i b u s y d o n e i s r o g a v i m u s c o m -

m u n i r i . A n n o d o m i n i c e I n c a r n a t i o n i s m i l l e s i m o d u e c e n t e s i m o v i c e -

s i m o p r i m o , m e n s e i a n u a r i o n o n a i n d i c t i o n e . 

t S i g n u m p r o p r i e m a n u s d o m n i E i c c a r d i d e C l e r o M o n t e , q u i 

s u p r a . 
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M o n t e . 
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X I X . 

1 2 4 7 , m a r z o , i n d . V . 

S a l o m o n e F e r r a n o r i c e v e d a l M o n a s t e r o C a v e n s e i n f i t t o l a 

C h i e s a d i S . N i c o l a d i T e a n a p e r l ' a n n u o c a n o n e d i 5 t a r e n i d ' o r o . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L I I , n . 5 1 . 

O r i g i n a l e , m i n u s c o l a r u s t i c a , ( m m . 2 6 0 X l 9 2 ) . I n e d i t a . 

f I n n o m i n e s a n c t e e t i n d i v i d u e T r i n i t a t i s . A n n o a b I n c a r n a 

t o n e d o m i n i n o s t r i J e s u C h r i s t i m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o q u a t r a g e -

s i m o s e p t i m o , m e n s e m a r c i i i n d i c t i o n i s q u i n t e : i m p e r a n t e d o m i n o 

n o s t r o F r i d e r i c o , D e i g r a c i a , E o m a n o r u m i m p e r a t o r e e t s e m p e r 

a u g u s t o , J e r u s a l e m e t S i c i l i e g l o r i o s i s s i m o r e g e , a n n o i m p e r i i e i u s 

v i c e s i m o s e p t i m o , r e g n i J e r u s a l e m v i c e s i m o p r i m o e t r e g n i S i c i l i e 

q u i n q u a g e s i m o , f e l i c i t e r , a m e n . E g o m a g i s t e r S a l o m o n F e r r a r i u s 

u n a c u m u x o r e m e a B o n a f a t e m u r i n p r e s e n c i a J o h a n n i s d e s a n c t o 

M a r t i n o c u r i a l i s J u d i c i s T i g a n e , n e c n o n e t a l i o r u m p r o b o r u m t e 

s t i u m s u b s c r i p t o r u m h o m i n u m , q u o d n o s t r a p r o p r i a v o l u n t a t e , 

n o n v i c o a c t i , n o n s u a s i o n e d e c e p t i , s e t s a n e m e n t i s e x i s t e n t e s o b t u -

l i m u s e t m o r t i f ì c a v i m u s n o s m o n a s t e r i o C a v e n s i i n s a n c t o N i c o l a o 

d e T i g a n a , q u e e c c l e s i a c u m t o t o t e r r i t o r i o s u o e s t i p s i u s m o n a s t e r i i , 

c u m t o t a p a r t e n o s t r a r e r u m n o s t r a r u m : i t a q u o d o m n i t e m p o r e 

v i t e n o s t r e , s e c u n d u m q u o d i n o b l a c i o n e n o s t r a p r e d i c t a i u r a v i m u s 

s u p e r s a n c t a D e i e v a n g e l i a d e b e m u s s e r v i r e m o n a s t e r i o C a v e n s i i n 



p r e d i c t a e c c l e s i a s a n c t i N i c o l a i , m a m i t e n e n d o , g u b e r n a n d o e t c o 

l e n d o d e b o r i o i n m e l i u s p r ò p a r t e m o n a s t e r i i i n f r a s c r i p t a s p o s s e s -

s i o n e s i p s i u s . P o s s e s s i o n e s i s t e s u n t : t e r r a d e G r i s i l i , t e r r a d e P e r a -

t i c u , t e r r a d e l a F e r r a r l a , t e r r a d e B u l l a r i , t e r r a d e C o s s u m e r t i , t e r r a 

d e A r r a d e l a d o n n a , t e r r a q u e e s t c o r a m e c c l e s i a s a n c t i N i c o l a i 

e i u s d e m : i t e m o r t u s c o r a m e c c l e s i a i p s a e t a l i u s o r t u s q u i e s t p r o p e 

d o m u m R o g e r i i d e s i r e S t a b i l e , o r t u s e c i a m d e p e d e A r m i : i t e m 

v i n e a q u e e s t s u b t u s o r t u m J u l i a n e , i u s t a v i n e a m G u i l l e l m i d e M a r c a , 

e t i u s t a o r t a l e G u i l l e l m i d e C r o c o , q u e o m n e s p o s s e s s i o n e s s u n t 

p r e d i c t i m o n a s t e r i i C a v e n s i s d e q u i b u s q u i d e m p o s s e s s i o n i b u s p r o -

c e n s u a n n u a l i t e r d a r e d e b e m u s d i c t o m o n a s t e r i o v e l p a r t i b u s i p s i u s 

m o n a s t e r i i t a r e n o s a u r i q u i n q u e a d p o n d u s g e n e r a l e i n l e s t o A s s u m -

p t i o n i s b e a t e M a r i e , a n n u a t i m a n o b i s s o l v e n d o s . I u r a v i m u s e c i a m 

q u o d n o n o c c u p e m u s p o s s e s s i o n e s p r e d i c t a s v e n d i c a n d o e a s n o b i s , 

v e l a b a l i i s o c c u p a r i p e r m i t t a m u s , s e d d e b e m u s m a n u t e r e , g u b e r -

n a r e e t c o l e r e a d o p u s m o n a s t e r i i s i c u t s u p e r i u s e s t e x p o s i t u m . S i 

a u t e m c o n t r a p r e d i c t a v e n i r e a l i q u o t e m p o r e t e m p t a v e r i m u s , n o n 

c o l e n d o d e b o n o i n m e l i u s p o s s e s s i o n e s p r e d i c t a s , v e l n o n m a n u -

t e n e n d o e a s a d o p u s m o n a s t e r i i p r e d i c t i , s e u e c i a m n o n s o l v e n d o 

s u p r a s c r i p t u m a n n u u m c e n s u m , o b l i g a m u s n o s e s s e s p o l i a n d o s e t 

t o t a l i t e r e x c l u d e n d o s a p o s s e s s i o n i b u s s u p r a s c r i p t i s e t l o c a r i i p s a s 

d e i n d e a l i i c u i p l a c e t a b i p s o m o n a s t e r i o v e l a p a r t i b u s i p s i u s . A d 

b u i u s a u t e m r e i m e m o r i a m e t p e r p e t u a m f i r m i t a t e m p r e s e n s i n 

s t r u m e n t u m e x i n d e f i e r i f e c i m u s p e r m a n u s C o n s t a n t i n i d e F l o r o , 

p u b l i c i n o t a r i i T i g a n e , q u i i n t e r f u i t a n n o e t m e n s e , i n d i c i o n e p r e t i -

t u l a t i s . , 

f S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m e e m a n u s i u d i c i s J o h a n n i s , q u i 

s u p r a . 

f S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m e e m a n u s P e t r i d e N y a r c a , q u i i n 

t e r f u i . 

t S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m e e m a n u s L e o n i s B r u g i i , q u i i n 
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f S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m e e m a n u s A p r o s t a n i , q u i i n t e r f u i . 

t S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m e e m a n u s A l e x a n d r i d e B o n a c i t a , 

q u i i n t e r f u i . 
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1 2 4 7 , 3 1 a g o s t o , I n d . V . 

L e t t e r a d e l l ' i m p e r a t o r e F e d e r i c o I I , d a S o r a , a G u g l i e l m o 

d e P a l m a , G i u s t i z i e r e d e l l a B a s i l i c a t a , p e r l a r e s t i t u z i o n e d e l C a s a l e 

d i C e r s o s i m o a l m o n a s t e r o C a v e n s e . 

T r a n s u n t a t a l ' o t t o m a g g i o 1 2 4 9 a Mel f i . 



A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L I I , n . 8 3 . 

M i n u s c o l a p r e g o t i c a ( m m . 3 8 5 x 2 3 2 ) . P u b b l i c a t a i n H T J I L L A R D -

B R È H O I X E S , Historia Diplomatica Frideriei II, v o i . V I I , p . 4 5 4 ; 

B O H M E R - F I C H E R , Regesta Imperli, n . 3 6 4 4 . 

f A n n o D o m i n i c e i n c a r n a t i o n i s m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o q u a d r a -

g e s i m o n o n o , i m p e r a n t e d o m i n o n o s t r o P r i d e r i c o , D e i G r a t i a , e x c e l -

l e n t i s s i m o B o m a n o r u m i m p e r a t o r e s e m p e r a u g u s t o , J e r u s a l e m e t 

S i c i l i e r e g e , i m p e r i i a u t e m e i u s a n n o v i c e s i m o n o n o , r e g n i v e r o i n 

J e r u s a l e m a n n o v i c e s i m o q u a r t o e t i n S i c i l i a a n n o q u i n q u a g e s i m o 

s e c u n d o f e l i c i t e r , a m e n ; d i e s a b b a t i o c t a v o m e n s i s m a d i i , i n d i c t i o n e 

s e p t i m a , a p u t M e l f i a m . N o s P a s c a l i s d e A v e r s a i m p e r i a l i s M e l f i e 

i u d e x , J o h a n n e s p u p l i c u s n o t a r i u s c i v i t a t i s e i u s d e m , p r e s e n t i s s c r i p t i 

s e r i e d e c l a r a m u s , q u o d p r e s e n t i b u s n o b i s e t s u b s c r i p t i s t e s t i b u s 

l i c t e r a t i s a d h o c s p e c i a l i t e r c o n v o c a t i s B e v e r e n d u s v i r d o m n u s 

L e o n a r d u s v e n e r a b i l i s C a v e n s i s a b b a s e x p o s u i t n o b i s . q u o d c u m 

i m p e t r a s s e t q u o d d a m s a c r u m r e s c r i p t u m a b i m p e r a t o r i a m a i e s t a t e 

a d n o b i l e m v i r u m d o m i n u m G u i l i e l m u m d e P a l m a i m p e r i a l e m i u s t i -

c i a r i u m B a s i l i c a t e , q u i a i n t e r e r a t s u a e t m o n a s t e r i i s u i p r e d i c t u m 

r e s c r i p t u m h a b e r e t r a n s c r i p t u m , r o g a v i t n o s , u t i d e m r e s c r i p t u m 

t r a n s c r i b i s i b i e t r e d i g i f a c e r e m u s i n p u p l i c u m d o c u m e n t u m . N o s 

a u t e m p e t i c i o n e m s u a m , u t i u r i c o n s o n a m , a d m i t t e n t e s , q u i a v i d i -

m u s e t l e g i m u s p r e f a t u m s a c r u m i m p e r i a l e r e s c r i p t u m , s i g i l l a t u m 

s a c r o i m p e r i a l i s i g i l l o c e r e o , q u o d v i d i m u s i n p r i m a figura o m n i n o 

s i c u r a e t s u s p i c i o n e c a r e n s , d e v e r b o a d v e r b u m i l l u m t r a n s c r i p s i -

m u s e t r e d e g i m u s i n p r e s e n s p u p l i c u m m u n i m e n t u m . C u i u s r e s c r i p t i 

t e n o r t a l i s e s t : P r i d e r i c u s , D e i G r a t i a , B o m a n o r u m i m p e r a t o r s e m p e r 

a u g u s t u s , J e r u s a l e m e t S i c i l i e r e x , G u i l l e l m o d e P a l m a i u s t i c i a r i o 

B a s i l i c a t e , fideli s u o , g r a t i a m s u a m e t b o n a m v o l u n t a t e m . Q u e r e l a m 

v e n e r a b i l i s a b b a t i s C a v e n s i s , f i d e l i s n o s t r i , r e c e p i m u s c o n t i n e n t e m , 

q u o d c u m p r e c e s s o r e s s u i e t i p s e C a s a l e C h u r u z o s i m i , s i t u m i n i s t i -

t i a r i a t u B a s i l i c a t e i n v a l l e S y g n i , l o n g o i a m t e m p o r e p r ò p a r t e m o 

n a s t e r i i s u i p a c i f i c e p o s s e d e r i n t e t q u i e t e , n u p e r A d i n u l f u s P r a d u s 

o c c a s i o n e i n v e n t a , q u o d c a s t r u m N o h e , q u o d l u i t q u o n d a m U g o n i s 

d e C l a r o m o n t e p r o d i t o r i s n o s t r i , c u m p e r t i n e n c i i s s u i s s i b i S e r e n i t a s 

n o s t r a c o n c e s s e r i t , p r e d i c t u m c a s a l e i n p e r t i n e n c i i s i p s i s i p o s i t u m 

t e m e r e m a n u s e x t e n d e n s , a b h o m i n i b u s c a s a l i s i p s i u s f e c i t s i b i r u 

m e n t a p r e s t a r i e t h o m i n e s a c p r i o r e m e c c l e s i e c a s a l i s i p s i u s i n d e b i t e 

a g g r a v a t e t m o l e s t a t i n i p s i u s a b b a t i s e t m o n a s t e r i i s u i p r e i u d i c i u m 

m a n i f e s t u m . E o i t a q u e s u p e r h o c p r o v i d e r i s i b i b e n i g n i u s s u p p l i 

c a n t e , A d d i t a t i t u e p r e c i p i e n d o m a n d a m u s , q u a t i n u s , c u m i n t e n c i o n i s 

n o s t r e n o n f u e r i t v e l m a n d a t i q u o d s u b t a l i p e r t i n e n c i a r u m i n v o l u c r o 

m o n a s t e r i u m i p s u m c a s a l i p r e d i c t i p o s s e s s i o n e s e u d o m i n i o p r i v a -

r e t u r , t u t o t u m , i d q u o d s i c i n i u s t e o c c a s i o n e p r e d i c t a d e e o d e m 



c a s a l i f a c t u m i n v e n e r i s i n p r e i u d i c i u m s u p p l i c a n t i s i n i r r i t u m r e v o -

c a n s p r e d i c t u m a b b a t e m p r ò s e r v i c i i s n o s t r i s a b s e n t e m m o n a s t e 

r i u m s u u m e i u s d e m p r i o r e m e i u s d e m c a s a l i s e t b o m i n u m i p s i u s 

f a c i a s p a c i f i c a p o s s e s s i o n e g a u d e r e , n e c p e r m i t t a s i p s o s p r i o r e m 

e t h o m i n e s a b e o d e m A d i n u l f o i n a l i i s i n d e b i t e m o l e s t a r i . D a t u m 

S o r e , u l t i m o a u g u s t i q u i n t e i n d i c i o n i s . Q u o d p r e d i c t u m s a c r u m 

f e s c r i p t u m e g o , q u i s u p r a , J o h a n n e s p u p l i c u s M e l f i e n s i s n o t a r i u s 

t r a n s c r i p s i d e v e r b o a d v e r b u m , q u i a o r i g i n a l e v i d i e t l e g i u n a c u m 

p r e d i c t o i u d i c e e t t e s t i b u s s u b n o t a t i s , e t p r e s e n s p u p l i c u m d o c u 

m e n t i m i m e o c o n s u e t o s i g n o s i g n a v i , s u b s c r i p t i o n i b u s p r e d i c t i i u 

d i c i s e t s u b s c r i p t o r u m t e s t i u m r o b o r a t u m . 

•f M e l f i a P a s c a l i g a u d e t s u b i u d i c e t a l i . 

f J u d e x J o h a n n e s d e M e l f i a i n t e r f u i . 

| E g o B a r t h o l o m e u s d e A t e c l i n o m e s u b s c r i p s i . 

| E g o C l e m e n s d e A m i r a t o p r e s c r i p t a c o n f i r m o . 

f E g o A n g e l u s o l i m filius J o h a n n i s d e L i g o r u t e s t e s u m u s . 

X X I . 

1 2 5 3 , 5 g e n n a i o , I n d . X I I . 

L e o n a r d o , a b b a t e d i C a v a , c o n c e d e i n e n f i t e u s i a v i t a , a l G i u d i c e 

M a t t e o E u n c e l l a d i N a p o l i , p r o c u r a t o r e d e l n o b i l e E n r i c o d i P i v e l l o , 

i l C a s a l e d i C e r s o s i m o c o n t u t t i i d r i t t i e p r o v e n t i . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L U I , n . 6. 

O r i g i n a l e , g o t i c a , ( m m . 3 0 0 X 2 8 5 ) . I n e d i t a . 

f I n n o m i n e d o m i n i D e i e t e r n i e t s a l v a t o r i s n o s t r i J e s u C h r i s t i . 

A n n o a b I n c a r n a c i o n e e i u s m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o q u i n q u a g e s i m o 

t e r c i o , e t q u a r t o a n n o P e g n i d o m i n i n o s t r i C o r r a d i R o m a n o r u m i n 

r e g e m e l e c t i s e m p e r a u g u s t i , J e r u s a l e m e t S i c i l i e g l o r i o s i s s i m i r e g i s , 

d i e l u n e q u i n t o m e n s i s i a n u a r i i , d u o d e c i m e i n d i c i o n i s . D u m i n m o n a 

s t e r i o s a n c t e e t i n d i v i d u e T r i n i t a t i s , q u o d c o n s t r u c t u m e s t i n t u s 

C a s a l e M i t i l i a n i , i n q u o d o m n u s L e o n a r d u s , D e i g r a c i a , v e n e r a b i l i s 

a c r e l i g i o s u s a b b a s p r e e s t , i n p r e s e n c i a a u t e m d o m n i a b b a t i s e t 

c o n v e n t u s e i u s d e m m o n a s t e r i i e s s e m u s e g o J o h a n n e s C a s t e l l o n u s 

i u d e x S a l e r n i e t e g o J a c o b u s p u p l i c u s e i u s d e m c i v i t a t i s n o t a r i u s , 

p r e s e n t i b u s e c i a m i b i d e m m a g i s t r o E g i d i o , P i e t r o A c c a t t a s i t e e t 

J o h a n n e B o n a m e n t e t e s t i b u s s u b s c r i p t i s e t a d h o c s p e c i a l i t e r v o c a t i s 

e t r o g a t i s , p r e d i c t u s d o m n u s a b b a s p r ò p l u r i m i s b e n e f i c i i s , q u e a b 

H e n r i c o filio n o b i l i s v i r i H e n r i c i d e R i v e l l o s e r e c e p i s s e c o g n o v i t 
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p r e d i c t a o m n i a s c r i b i p e r m a n u m s u p r a s c r i p t i n o t a r i i i p s u m r o g a -

v i m u s e t p r e s e n t i s c r i p t o p u b l i c o d i c t i n o t a r i i , s u b s c r i p t i o n e d i c t i 

i u d i c i s e t s u b s c r i p t o r u m t e s t i u m s u b s i g n a t i o n i b u s c o m m u n i t o : 

i n q u o s i u d i c e m e t n o t a r i u m s c i e n t e r c o n s e n s i m u s t a n q u a m i n n o s t r o s , 

c u m s c i r e m u s e o s i u d i c e m e t n o t a r i a m n o s t r o s n o n e s s e i u d i c e m e t 

n o t a r i u m . N o s i t a q u e , q u i s u p r a i u d e x , n o t a r i u s e t t e s t e s s u b s c r i p t i 

d e c l a r a m u s e t t e s t a m u r , q u o d P a y n a l d u s e t G - u i l l o t t u s , filii p r e d i c t i 

d o m n i A l e x a n d r i a c d i e t e d o m n e s u p r a s a n c t a D e i e v a n g e l i a i u r a -

v e r u n t p r e d i c t a m d o n a t i o n e m e o b l a t i o n e m r e r u m p r e m i s s a r u m , 

s i c u t d i c t u m e s t , r a t a m , firman e t a c c e p t a m h a b e r e , e t n u l l o t e m p o r e 

a d i n f r i n g e n d u m e a m c o n t r a v e n i r e . A c t a s u n t p r e m i s s a a p u d C a s a l e 

Z u r o z o s i m i , a n n o , m e n s e e t i n d i c t i o n e p r e m i s s i s . E g o p r e n o t a t u s 

M a t h e u s , p u b l i c u s C a s t r i a b b a t i s e t C i l e n t i n o t a r i u s , p r e m i s s i s o m n i b u s 

i n t e r f u i , o m n i a s u p r a s c r i p t a s c r i p s i e t m e o s i g n o s i g n a v i ( S . T . ) . 

t E g o q u i s u p e r i u s E o b b e r t u s i u d e x . 

f E g o a b b a s N i c o l a u s d e C a v a , q u i p r e d i c t i s i n t e r f u i , t e s t i s 

s u m . 

f E g o M a t h e u s n o t a r i i M a t h e i , q u i s u p r a s c r i p t i s i n t e r f u i , t e s t i s 

s u m . 

t E g o D e o m i l u d e s d e B r a a l l a , q u i s u p r a s c r i p t i s i n t e r f u i , t e 

s t i s s u m . 

X X I V . 

1 2 7 6 , 2 f e b b r a i o , I n d . I V . 

G i o v a n n i , p r i o r e d i C e r s o s i m o , d à i n e n f i t e u s i a v i t a p e r 15 t a r e n i 

d ' o r o i b e n i d e l l a c h i e s a d i S . A b b a t e p r e s s o O r i o l o a m a e s t r o S i l 

v e s t r o , c h e off re s e s t e s s o c o l l e s u e c o s e a l m o n a s t e r o . 

O r i g i n a l e , g o t i c a ( m m . 2 6 0 x 2 7 1 ) . I n e d i t a . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L V I I , n . 19 . 



I n n o m i n e D o m i n i , a m e n . A n n o , q u o C h r i s t u s c a r n e m d e V i r g i n e 

s u s c e p i t , m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o s e x t o : r e g n a n t e d o 

m i n o n o s t r o r e g e K a r o l o , D e i g r a t i a , i l l u s t r i s s i m o r e g e S i c i l i e , d u c a -

t u s A p u l i e e t p r i n c i p a t u s C a p u e , a l m e U r b i s s e n a t o r e , A n d e g a v e , 

P r o v i n c i e e t F o l c a l q u e r i i c o m i t e , a c R o m a n i i m p e r i i i n T u s c i a p e r 

s a n c t a m r o m a n a m e c c l e s i a m v i c a r i o g e n e r a l i , a n n o r e g n i e i u s u n -

d e c i m o , f e l i c i t e r , a m e n ; d i e d o m i n i c o , s e c u n d o m e n s i s f e b r a r i i , q u a r t e 

i n d i c t i o n i s , a p u t C a s a l e C h u r s o s i m i . I n t e r a c t a m o r t a l i u m u n u m 

s o l u m p r e c e t e r i s fldeles C h r i s t i s t a b i l e s i b i v e n d i c a n t fìrmamentum, 

q u o d n e c h o s t i u m p a t e t i n c u r s i b u s , n e c f u r u m i n s i d i a s u l l o t e m p o r e 

f o r m i d a b i t s e r v i c i u m , s c i l i c e t , q u o d s u m m o D o m i n o d i l i g e n t i u s 

e x i b e t u r , i l l u d e q u i d e m n u n q u a m d e p e r i t , n u n q u a m e i u s d i r u i t u r 

f u n d a m e n t u m . E a p r o p t e r e g o m a g i s t e r S i l v e s t e r , h a b i t a t o r O r d e o l i , 

i n p r e s e n t i a G u i l l e l m i P r o v e n c i a l i s e t A r e s t i i d e p a p a N i c o l a o , i u -

d i c u m c a s a l i s C h u s o s i m i , A c c a t t a t i , e i u s d e m C a s a l i s p u p l i c i n o t a r i i , 

q u o s i n h a c p a r t e c o n s e n s i t a n q u a m i n m e o s i u d i c e e t n o t a r i u m , c u m 

s c i r e m e o s n o n e s s e m e o s i u d i c e s e t n o t a r i u m , e t t e s t i u m s u b s c r i p 

t o r u m , p e r b o c p u p l i c u m p a t e f a c i o i n s t r u m e n t u m , q u o d m e a b o n a 

a c g r a t u i t a v o l u n t a t e , n o n v i c o h a c t u s , n e c u l l a s u a s i o n e d u c t u s , s e t 

e x p u r a c o n s c i e n t i a o f fe ro m e e t i n f r a s c r i p t a b o n a m e a s a n c t e T r i -

n i t a t i m o n a s t e r i i C a v e n s i s i n m a n i b u s v e s t r i s , d o m n e f r a t e r J o h a n n e s 

C a v e n s i s m o n a c h e p r i o r e t p r e p o s i t u s e c c l e s i e s a n c t e M a r i e d e C h u r -

s o s i m o e t a l i a r u m e c c l e s i a r u m e i d e m e c c l e s i e s u b d i t a r u m p r ò p a r t e 

m o n a s t e r i i n o m i n a t i , e t t a c t i s s a c r o s a n c t i s e v a n g e l i i s i u r a v i e s s e 

c o n f r a t e r i p s i u s m o n a s t e r i i e t f r a t r u m e i u s d e m p r o f e x i o n e m f a c i e n s 

e t p r o m i t t e n s e i d e m m o n a s t e r i o o b e . d i e n t i a m d e b i t a m , m o r e m o n a c h i 

s e u c o n v e r s i s i v e o b l a t i m o n a s t e r i i s u p r a d i c t i , s i c q u o d p o s t o b i t u m 

m e u m o m n i a p r e d i c t a b o n a m e a e t a l i a p e r m e d e c e t e r o a c q u i r e n d a 

n o m i n a t e e c c l e s i e C h u r s o s i m i p r ò p a r t e d i c t i m o n a s t e r i i v e n d i c e n t u r , 

n u l l a p a r t e d e h i i s f ì l i is v e l f i l i a b u s m e i s v e l a l i c u i r e s e r v a t a . L o c a t a 

a u t e m , t r a d i t a e t c o n c e s s a p e r v o s m i h i s u b s c r i p t a e c c l e s i a , c e l l a 

s e u G r a n g i a i p s i u s m o n a s t e r i i , s u b d i t a , p r e d i c t e e c c l e s i a C h u r s o 

s i m i , e i d e m m o n a s t e r i o r a c i o n a b i l i t e r p e r t i n e n t e , v i d e l i c e t e c c l e s i a 

s a n c t i A b a t i s , q u e s i t a e s t i n t e n i m e n t o O r d e o l i c u m d o m i b u s , 

v i n e i s , o r t i s , t e r r i s c u l t i s e t i n c u l t i s , b o n i s m o b i l i b u s e t c u m o m n i b u s 

i u s t i c i i s , r a c i o n i b u s e t p e r t i n e n c i i s s u i s t e n e n d i , h a b e n d i e t p o s s i -

d e n d i p e r m e i n v i t a m e a p r o c u r a n d i e t d e b o n o i n m e l i u s a u g m e n -

t a n d i , p o s t m e u m v e r o o b i t u m i p s a e c c l e s i a c u m p r e f a t i s i u r i b u s 

e i u s e t p r e d i c t i s b o n i s m e i s o m n i b u s a d m a n u s p r e d i c t e e c c l e s i e 

C h u r s o s i m i p r ò p a r t e p r e f a t i m o n a s t e r i i , p r u t d i c t u m e s t , r e v o c e t u r , 

p r ò q u a l o c a c i o n e o b l i g a v i m e p r ò t e m p o r e m e o s u b y p o t h e g a h o n o 

r u m o m n i u m m e o r u m a b s q u e u l l a r e q u i s i c i o n e v e s t r a s e u s u c c e s s o r u m 

v e s t r o r u m t e n e r i p r ò c e n s u r e d d e r e a n n u a t i m p r e d i c t e e c c l e s i e C h u r 

s o s i m i i n f e s t o A s s u m p c i o n i s s a n c t e M a r i e p r ò p a r t e n o m i n a t i m o n a -



s t e r i i t a r e n o s a u r i q u i n d e c i m p o n d e r i s g e n e r a l i » . I n q u a q u i d e m e c 

c l e s i a s a n c t i A b a t i s m e p o s u i s t i l o c o m o n a c h i s e u c o n v e r s i , s i v e 

o b l a t i p r ò p a r t e m o n a s t e r i i n o m i n a t i p r o u t i n i s t r u m e n t o m i h i 

c o n f e c t o a v o b i s d e l o c a c i o n e h u i u s m o d i a p t i u s c o n t i n e t u r . I t a 

t a m e n q u o d q u o c i e n s p r ò s e r v i c i o e t a g e n d i s p r e d i c t i m o n a s t e r i i 

s e u e c c l e s i e C h u r s o s i m i t a m v e n e r a b i l i s p a t e r e i u s d e m m o n a s t e r i i 

a b b a s c u m s u a f a m i l i a , q u a m v o s , s e u s u c c e s s o r e s v e s t r i a u t a l i q u i s 

a l i u s d e m o n a s t e r i o i p s o v e l d e e c c l e s i a C h u r s o s i m i m o n a c h u s s e u 

f a m i l i a r i s i n e u n d o e t r e d e u n d o a d p r e d i c t a m e c c l e s i a m s a n c t i A b a t i s 

h o s p i c i u m h a b e r e c o n t i g e r i t , p e r a s e t e q u i t a t u r a s e o r u m r e c i p e r e 

a c e i s e t e q u i t a t u r i s e o r u m i u x t a f a c u l t a t e m i p s i u s e c c l e s i e e x p e n s a s 

n e c e s s a r i a s t e n e a r s o l l i c i t e e x i b e r e . B o n a v e r o m e a q u e o f fe ro p r e d i c t o 

m o n a s t e r i o i n p r e d i c t a e c c l e s i a s a n c t i A b a t i s s u n t h e c , v i d e l i c e t : 

i u m e n t u m u n u m d e p i l o b a y o , d e f r u m e n t o t u m i n a q u i n q u a g i n t a , 

d e o r d e o t u m i n a v i g i n t i q u i n q u e , m a t a r a c i u m u n u m d e l e c t o , c u l -

c i t r a m u n a m , p l u m a r i a d u o , p a r i a l i n t h e a m i n u m d u o , c o o p e r t o r i a 

d e l e c t o d e l i n o d u o , v e g e t e s d u a s c u m v i n o q u a m l i b e t e a r u m c a p a -

c i t a t i s s a l m a r u m q u a t u o r d e c i m , c a m a s t r a m u n a m d e f e r r o , z a p p a m 

u n a m , s e c u r e m u n a m e t c a l d a n u m u n u m . U n d e a d f u t u r a m m e m o 

riali) e t t a m p r e f a t i m o n a s t e r i i q u a m e c c l e s i a C h u r s o s i m i e t p r e d i c t e 

e c c l e s i e s a n c t i A b a t i s c a u t e l a m p r e s e n s p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m 

e t a l t e r u m h u i c c o n s i m i l e , u n u m q u o r u m d e t i n e n d u m e t h a b e n d u m 

i n a r c h i v i o p r e f a t e e c c l e s i e C h u r s o s i m i p r ò p a r t e d i c t i m o n a s t e r i i 

e t a l t e r u m p e n e s m e h a b e n d u m , d e p r e m i s s i s f i e r i r o g a v i p e r m a n u s 
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p r e m i s s i s . 

f S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m a n u s G u i l e l m i P r o v e n c i a l i s i u d i c i s 

C h u r s o s i m i , q u i s u p r a . 

f S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m a n u s A r e s t i i d e p a p a N i c o l a o i u d i c i s 

C h u r s o s i m i , q u i s u p r a . 

t E g o S a m m a r u s d e C h u r s o s i m o i n t e r f u i e t s u b s c r i p s i . 
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X X V . 

1 2 7 9 , 7 m a g g i o e 10 s e t t . I n d . V I I e V i l i . 

R i c o n s e g n a d e i b e n i d e l l a C h i e s a d i S . P i e t r o d i C a r p i n o , a l 

p r i o r e G i o v a n n i d i S. M a r i a d i C e r s o s i m o . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a C X V , n . 6. 

O r i g i n a l e , g o t i c a ( m m . 2 0 0 X 2 4 0 ) I n e d i t a . 

D i e d o m i n i c o s e p t i m o m a d i i s e p t i m e i n d i c t i o n i s . A p u d P a b a l e m . 

P r e s e n t i b u s P e t r o d e P r e s i n a c h i o , i u d i c e J o h a n n e S c a n n a b a c c a , 



i u d i c e G u i l l e l r n o e t n o t a r i o R o b e r t o d e N o n a , p r e s b i t e r o S t a b i l i , 
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R o g e r i u s d e s a n c t o L a u r e n c i o d o m i n u s F a b a l i s , p e r f u s t e m p o s u i t 

i n p o s s e s s i o n e f r a t r e m J o h a n n e m P h i t u r u m p r i o r e m e c c l e s i e s a n c t e 

M a r i e d e C h u r s o s i m o , p r ò p a r t e m o n a s t e r i i C a v e n s i s d e e c c l e s i a s a n c t i 

P e t r i d e C a r p i n o , q u e e s t i n t e n i m e n t o F a b a l i s , c u m t e r r i s c u l t i s 
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I t e m d i e d o m i n i c o , d e c i m o s e p t e m b r i s , o c t a v e i n d i c t i o n i s . A p u d 

s a n c t u m P e t r u m d e C a r p i n o , p r e s e n t i b u s i u d i c e G u i l l e l r n o , p r e s b i 
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b a l i , p r e d i c t u s R o g e r i u s , d o m i n u s F a b a l i s , i t e r u m p o s u i t i n p o s s e s 

s i o n e e u n d e m f r a t r e m J o h a n n e m p r i o r e m e c c l e s i e s a n c t e M a r i e d e 
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1 3 7 5 , 11 l u g l i o , I n d . X I I I . 

T o m m a s o d i S a n s e v e r i n o , s i g n o r e d i N o e p o l i , r i c o n o s c e a l c u n 1 

d r i t t i d i p l a t e a t i c o a S . M a r i a d i C e r s o s i m o . 

A r c h i v i o d i C a v a , A r c a L X X V I , n . 4 1 . 

O r i g i n a l e , g o t i c a ( m m . 4 2 0 X 2 2 0 ) . I n e d i t a . 

T h o m a s i u s d e s a n c t o S e v e r i n o , m i l e s . U n i v e r s i s e t s i n g u l i s , 

t a m p r e s e n t i b u s , q u a m f u t u r i s , a d q u o s p r e s e n s d e c l a r a t i o n i s s c r i p 

t u m p e r v e n e r i t . A d t o l l e n d u m d u b i e a l t e r c a t i o n i s m a t e r i a m e t s i 

l i b e n t e r i n t e r o m n e s a d d e c l a r a n d u m e t s c i e n d u m v e r i t a t e m d a m u s 
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s u r s u m d e o r s u m c o m m i s c e n t e t v a r i a n t , s i c m e m o r i a m h u m a n e f r a -

g i l i t a t i s o b l i c t e r a n t , q u o d m u n i m e n t i s n o v i s e x p e d i t r e c e n s e r e p r e 
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r e m a n e n t e p r ò C u r i a n o s t r i p a r t e , p r o m i t t e n t e s e t o b l i g a n t e s n o s , 

h e r e d e s e t s u c c e s s o r e s n o s t r o s , d e c i s i o n e m e t t e r m i n a t i o n e m i p s a m 

n o s t r a m r a t a m g r a t a m h a b e r e e t f ì r m a m e t h a b e r i t a c e r e a b h e r e d i b u s 

e t s u c c e s s o r i b u s n o s t r i s a c i n v i o l a b i l i t e r o b s e r v a r i . I n c u i u s r e i m e -

m o r i a m e t o m n i u m q u o r u m i n t e r e s t e t i n t e r e s s e p o t e r i t i n f u t u r u m 

c e r t i t u d i n e m e t c a u t e l a m p r e s e n t e s d e c l a r a t o r i a s l i t t e r a s n o s t r a s 

e x i n d e f i e r i f e c i m u s , n o s t r o p e n d e n t i s i g i l l o m u n i t a s . A c t a s N o h e , 

a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o s e x t o , d i e p r i m o 

s e p t e m h r i s , q u i n t e d e c i m e i n d i c t i o n i s . 

(Manca il suggello) R e g i s t r a t a i n C a m e r a . 



A P P E N D I C E 

S. NICOLA D E NUDA E S. FANTINO DI CERCHIARA 

Il testamento di un ricco cittadino di Cercliiara, Giovanni 

Cabita, del gennaio 1192 1 elenca i legati di elemosine alle chiese 

di quella cit tà e territorio, fra cui t re di monache — xo&vpduai -—, 

cioè S. Maria TCOV àpfz&v, S. Maria delle Armi, S. Nicola di 

Nuda e S. Fantino, dove egli scelse la sepultura, e a cui, oltre una 

vacca, lasciò più che a t u t t e le altre chiese, venti denari. Questo 

testamento con un altro documento del 1192 2 per S. Nicola 

suddetto sono nell'Archivio di Napoli, mentre sette documenti 

greci e uno latino riguardanti S. Fantino e uno S. Nicola sono 

nell'Archivio di Cava. Però ambedue le chiese non figurano t r a 

le dipendenze di Cava, e i documenti o furono mandat i a Cava 

per conservarli, o vi pervennero per permute o compre di beni 

fatte in quei luoghi, più t a r d i 3 . 

A capo di tali monasteri di monache, dei pochi che si co

noscano di rito greco, era u n prete che le dirigeva spiritual

mente e ne amministrava i beni col titolo di superiore •— 7tpoè-
crcÓTa — o di economo : così a S. Nicola nel 1181, gennaio, t ro

viamo prefetto il prete Anastasio, che riceve una masseria nel 

1 T R I N C H E R À , op. cit., p . 3 0 6 . 
2 I B I D . , p . 3 4 8 . I l T r i n c h e r à n o n s e g n ò T a n n o 1 1 9 2 , p e r c h é l a 

p e r g a m e n a e r a l a c e r a , m a c o n s i d e r a n d o l o s c r i b a , i l n o t a i o e i t e s t i 

m o n i c h e s o n o q u a s i g l i s t e s s i d e l t e s t a m e n t o , s i p u ò e e r t a m e n t e 

a s s e g n a r e a q u e l l ' a n n o : l o c o n f e r m a l ' i n d i z i o n e X d e l l a p r i m a , g e n 

n a i o , X I d e l l a s e c o n d a , n o v e m b r e . 
3 A l t r o f a m o s o m o n a s t e r o p r e s s o C e r c h i a r a , d i c u i l a t o p o n o m a 

s t i c a c o n s e r v a i l n o m e , e r a S . A n d r e a q u i v i fu m o n a c o , s o t t o l ' e g u 

m e n o P a c o m i o , G r e g o r i o , c h e s u c c e s s e a P a c o m i o n e l s e c o l o X , e p o i 

n e l 9 7 2 a c c o m p a g n ò i n G e r m a n i a T e o f a n e , f i g l i a d e l l ' i m p e r a t o r e 

R o m a n o I I d i C o n s t a n t i n o p o l i , a n d a t a s p o s a a d O t t o n e I I e n e l l e 

v i c i n a n z e d i A q u i s g r a n a f o n d ò i l m o n a s t e r o g r e c o d i B u r t s c h e i d . 

V . l a v i t a i n A C T A S S . N o v . v o i . I I , p . 4 5 8 . 



Luogo Droseri da Giovanni di Cizota 1 . Questo Anastasio pro

babilmente è lo stesso, che il suddetto testatario nel 1192 chiama 

suo padre spirituale, — TCO •rcveu^aTi.xco [xoo ranrpi — e cui lascia 

12 denari, perché subito segue il lascito di altri 12 denari alle 

monache di S. Nicola. 

S. Fantino, chiamato quasi sempre nei documenti col nome 

di •padre nostro fu un monaco calabrese della fine del secolo I X , 

nato a Cassano e vissuto nella Calabria per sessanta anni, anche 

dopo avvenute le irruzioni dei Saraceni ; ormai vecchio con al

cuni discepoli part ì per Tessalonica (Salonicco) dove morì verso 

la metà del secolo X. I l suo ricordo si perpetuò in due monaste

ri, uno a Pretoriato in provincia di Reggio, l 'altro, il suddetto, 

presso Cerchiara. Dove questo propriamente fosse non è dato 

dai documenti ricavarlo, perché i confini segnati negli a t t i mai 

accennano a vicinanze del monastero, né la toponomastica lo

cale lo ricorda in alcun modo. 

I l più antico documento a suo riguardo è latino, del marzo 

1178 : Cosma Calomeno, col consenso del fratello Giovanni, 

per il bene dell 'anima sua e dei figli, ritirandosi a S. Fant ino, 

dona ad esso la metà della sua porzione di pecore e le sue terre 

nel luogo Prato, scrive il prete Guglielmo per ordine del greco 

notaio di Cerchiara, Nicola, che poi firma con altri testimoni 

g rec i 2 . Sopra e sotto Cerchiara due vallette hanno ancora oggi 

il nome di Pra to . Cosma o dovette precedere nell'ufficio di eco

nomo il prete Guglielmo che incontreremo nei documenti se

guenti, oppure offrirsi a lui come aiuto. 

Nel luglio 1180 al nominato Guglielmo, economo di S. Fan

tino, l 'arciprete di Cerchiara Giovanni con altri sei cittadini 

offre, per la chiesa, alcune terre aratorie nel luogo Petrosa, nome 

che si t rova indicato sopra Frascineto 3 . Nella stessa località 

l 'anno seguente nel novembre Basilio col fratello Andrea e la 

sorella Anna offrono una masseria a Guglielmo, (di cui lodano 

la vita casta e virtuosa e ricordano la fama dei suoi pellegri-

1 T R I N C H E R À , op. c i t , p . 2 6 8 . 
2 V. in fine il documento. 
3 T R I N C H E R À , op. cit., p . 2 6 5 . 



naggi), perché nella santa Messa nomini ai Dittici la loro de

funta madre 1 . 

Nel novembre 1182 Salomone di Ruggiero offre a S. Fant ino, 

per il piccolo canone annuo di un denaro, un pezzo di terra pure 

in P e t r o s a 2 , viceversa nell 'ottobre 1185 Sicelgaita, figlia del 

prete Andrea si obbliga a pagare un denaro annuo per una vigna 

lasciata a lei dal marito, e che alla sua morte sarà di S. Fantino 3 . 

Probabilmente S. Fant ino doveva trovarsi proprio in Petrosa 

o non lontano, perché Guglielmo non si contentò delle donazioni 

avutevi, ma altre ne acquistò da Leone Curzitello, e nel giugno 

1187 da Irene e suoi figli Ruggiero e Maria col genero Martino 

Cotta per una moneta d'oro *, acquistò pure per due monete 

d'oro un terreno irriguo nel luogo Golfo da altri cittadini di Cer-

chiara nell'aprile 1189 5 . Sopra Cerchiara una valle ha oggi 

nome I coffi, che certamente ricorda Colfo. 

Un altro economo di S. Fant ino troviamo nel 1125, Dino o 

Tudino, col suo sostituto Ruggiero di Castrovillari : essi rice

vono da Carabuna vedova del maestro Rodolfo Franco, t u t t i i 

suoi beni, eccetto quelli da essa già offerti alle chiese di S, Seba

stiano e S. Maria della fonte — TOU Tc/jyocStoo 6 . 

Queste sono le poche notizie dei due monasteri greci femmi

nili, che d'altronde n o n dovettero avere lunga esistenza, perché 

posti in luoghi troppo isolati. 

1 1 7 8 , m a r z o . 

C o s m a C a l o m e n o , a s s e n s i e n t e i l f r a t e l l o G i o v a n n i , r e n d e n d o s i 

m o n a c o n e l m o n a s t e r o d i S . F a n t i n o d i C e r c h i a r a , d o n a a d es so p e 

c o r e e t e r r e . S c r i v e i l p r e t e G u g l i e l m o d ' o r d i n e d e n o t a i o N i c o l a d i 

C e r c h i a r a . 

A r c h i v i o d i C a v a , a r c a X X X V I , n . 16 . 

C o r s i v a c u r i a l e : o r i g i n a l e , m m . 2 3 0 x 2 2 0 . 

1 T R I N C H E R À op. cit. p . 2 7 6 . 
2 I B I D . , p . 2 8 2 . 
3 I B I D . , p . 2 8 9 . 
4 I B I D , p . 2 9 1 . 

8 I B I D . , p . 3 0 1 . 
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LETTERE DI NICOLA AMORE 
A DIOMEDE MARVASI 

Nel corso del carteggio Spaventa-Marvasi, pubblicato da 

questo Archivio nel fascicolo terzo dell'anno 1933 e nel terzo

quarto dell'anno 1938, si fa più d'una volta il nome di un giovane 

di vivacissimo ingegno, di a t t ivi tà infaticabile, a cui il Marvasi 

profetava un bello avvenire (fase. I I I - IV, 1938, di questo Archi

vio, cit., p . 305) — profezia che si avverò abbondantemente —, 

e che intorno al 1864 reggeva la questura di Napoli : ufficio one

roso in ogni tempo, ma irto di responsabilità mentre nelle car

ceri napoletane giungeva a larghe ondate il riflusso del brigan

taggio, che infestava la Campania fino alle falde del Vesuvio, 

e nella stessa Napoli la camorra era ancora una istituzione, una 

specie di quinto o sesto stato, che s'infiltrava e screpolava il 

sottosuolo sociale della cit tà ; e mentre di questa stessa instabi

lità della situazione si avvalevano i part i t i estremi di destra e 

sinistra nella speranza gli uni di riconquistare il Mezzogiorno alla 

cessata monarchia, che non s'era ancora rassegnata, gli altri 

di prendere le mosse da Napoli di una iniziativa repubblicana per 

l'acquisto di Roma. 

Questo giovane pieno di fuoco e che non aveva paura delle 

responsabilità — fenomeno assai raro nella burocrazia di t u t t i 

i tempi —• era « Nicolino » Amore, come lo chiama il Marvasi 

(lettera cit.), un uomo nuovo, che veniva da Roccamonfina, 

presso Gaeta, dov'era nato nel 1830. Laureatosi in giurispru

denza negli ultimi anni del regime borbonico, aveva fatto i 

primi passi nell 'avvocatura; ma sopravvenuti gli spettacolosi 

mutamenti del 1860 —• ai quali egli prese parte a fianco dei li

berali moderati ed unitari , i « Piemontesi » del Comitato del

l'ordine — parve disgustarsi subitamente o non saper più fondare 

speranze su quel foro, che di là a qualche decennio invece doveva 

diventare un campo incontrastato di trionfi e l'unico porto si-



curo della sua esistenza t ra le agitazioni e le delusioni incessanti 

della vi ta politica. Abbandonò la professione ed entrò nell 'am

ministrazione della pubblica sicurezza. 

Oltre le a t t raent i prospettive di rapida carriera, che il nuovo 

stato italiano poteva offrire in quegli anni ai giovani capaci che 

accettassero di formare i quadri della nascente amministrazione, 

entrò senza dubbio nell'improvviso cambiamento di vi ta del

l 'Amore un elemento psicologico fondamentale del suo carat

tere, che ebbe non poca par te nelle fluttuazioni della sua vita. 

Era in lui un impulso invincibile all'azione, al comando, che non 

riuscirono a spegnere neanche le grandi fatiche e le grandi vit

torie delle assise, né l 'aura popolare, che per anni circondò l'av

vocato celebre e dominatore. Un altro avvocato, nel rievocare 

quella figura singolare con la competenza che gli conferiva la 

sua brillante esperienza professionale, ce lo ha r i t ra t to « massiccio, 

tozzo » : non un emotivo dell'eloquenza, ma un grande dialet

tico, u n anatomista della psicologia umana ; nelle arringhe audace, 

di una « rudezza tumultuosa » ; « insomma, un violento » 1 . 

La insoddisfazione per la vita di studio e professionale e la 

forte propensione per una vita di azione lo avvicinavano molto 

per carattere a Diomede Marvasi. I due si conobbero a Napoli in 

quegli anni difficili subito dopo il 1860, quando, giovani ambedue 

— il Marvasi solo di poco più anziano —, l 'uno a capo della que

stura, l 'altro t r a i più autorevoli rappresentanti della magistra

tu ra inquirente, facevano fronte con energia e coraggio ai più 

gravi problemi affioranti in una società non ancora rimessa in 

carreggiata. Si conobbero, si scontrarono anche e non raramente 

— come è inevitabile t ra i rappresentanti di due diversi poteri — ; 

ma finirono con l'apprezzarsi per quanto valevano, e il rispetto 

reciproco divenne affetto sincero e duraturo. L'amicizia durò 

ininterrotta fino alla morte precoce del Marvasi. 

Di quest'amicizia si sapeva poco o nulla, e fu come una 

striscia di luce in una camera oscura, quando Ruggero Moscati, 

1 N . A M O R E , N o t i z i e d e l l a s u a v i t a e d e l l a s u a a r t e p e r M . L I M O N -

C E L L I . A r r i n g h e e d i s c o r s i s c e l t i d a A . B u s s o , R o m a , 1 9 1 4 , ( B i b l i o t . 

d e l l a r i v i s t a L'eloquenza), p p . 5 , 7 , 3 7 . 



nel pubblicare in questo Archivio le lettere di Silvio Spaventa 

a Diomede Marvasi (fase, cit.) riprodusse per intero (pp. 374-5) una 

lettera dell'Amore al Marvasi (che è quella che si r istampa qui 

sotto il n. V ) . 

Questa lettera fa parte di un gruppo di ventuna lettere, che 

costituiscono la corrispondenza forse completa dell'Amore col 

Marvasi, e che si distende per quat t ro anni, dal 1863 al 1867. 

I l vuoto che si riscontra da quest 'ultima data fino a quella della 

morte del Marvasi (1875) si spiega quasi certamente col fatto 

che nell'anno 1867 l'Amore lasciò l 'amministrazione dello stato, 

e da Firenze ritornò a Napoli ed al foro, e non aveva più bisogno 

di carteggiare col Marvasi, che incontrava di consueto in tribunale. 

I l Moscati possiede nel suo archivio privato queste lettere, e 

quando io mi rivolsi a lui in occasione della precedente pubblica

zione delle lettere di Diomede Marvasi a Silvio Spaventa, non 

solo mi det te visione di esse, ma con maggiore e rara liberalità, 

volle che io stesso le dessi alla luce per completare la serie dei 

carteggi del Marvasi, ai quali ha dato ospitalità questo Archivio. 

Ecco come ha avuto luogo la presente pubblicazione. 

*** 

Delle idee e direttive politiche di Nicola Amore nei due 

anni all'incirca che diresse la questura di Napoli ho fatto cenno 

nella nota introdutt iva alle lettere di Diomede Marvasi a Silvio 

Spaventa (fase. I I I - IV, anno 1938 di questo Archivio, pp . 294-6), 

e più delle mie parole servono ad illuminarle varie di quelle stesse 

lettere del Marvasi e le prime quattordici di queste che ora si 

pubblicano. In quegli anni e fino al 1876, cioè alla caduta dal 

governo ed alla cessazione virtuale del part i to det to imprecisa

mente della « Destra storica », l 'Amore vi rappresentò la parte 

di giovane brillante ufficiale subalterno, ardimentoso e fedele. 

Ma da quell'uomo intelligente e di carattere che era, si scelse 

fin dal principio un suo posto, orientandosi con disinvoltura sul 

non facile portolano per la navigazione interna del part i to . Per

ché la Destra, subito dopo la morte del Cavour, s'era già divisa 

in quat t ro gruppi principali : i due gruppi piemontesi del La Mar-

mora e del Rattazzi ; i « puri », che si raccolsero intorno al Farini 



e al Minghetti, ed ai quali si accostavano — ma con molta indi
pendenza di giudizio — Silvio Spaventa e gli altri pochi dottri
nari meridionali ; i « Toscani » — che non erano poi t u t t i To
scani — sotto il rigido comando di Bettino Ricasoli. L'Amore 
fu appunto uno dei Toscani per convenzione del gruppo Ricasoli. 
Penso che il motivo determinante che lo avvicinò al Ricasoli fu 
che in lui t rovava espressa in termini nett i , vibrati, talvolta 
dogmatici, quella volontà di una politica laica nei rapporti con 
la chiesa, che era, sì, nel programma generale e tradizionale del 
part i to ; ma già fin d'allora non era più intesa, sentita e messa in 
a t to da tu t t i allo stesso modo. Il giovine Amore per parte sua 
la sentiva in misura che poteva dirsi assorbente nel suo spirito, 
e, conforme al suo temperamento, la metteva in a t to in maniera 
impetuosa ed impegnandosi t u t t o . 

Nella ci tata introduzione alle lettere del Marvasi ebbi già 
occasione di accennare a questo lato preponderante dell 'att ività 
dell 'Amore da questore di Napoli, e come anzi su questo punto 
della lotta, anti-clericale ed anti-borbonica i due amici, pur es
sendo d'accordo sui principi di massima, dissentissero più di 
una volta sui criteri di valutazione dei fatti e sulla opportunità 
e misura dell'azione — che è quello che conta veramente in poli
tica. Quei due uomini, che negli alti gradi dell 'amministrazione 
provinciale servivano il nuovo stato con la più grande lealtà e 
che si sentivano legati t r a loro da un medesimo ideale, rispecchia
vano ciò nonpertanto alla periferia la mancanza di uni tà negli 
organi centrali del part i to. La famosa formula cavourriana della 
libera chiesa nel libero stato non era rifiutata da nessuno ; ma 
era così estesa che tu t t i , purché genericamente liberali, potevano 
accettarla, salvo ad interpretarla in modo da arrivare per un 
cammino alla conciliazione e per un altro al conflitto con Roma. 
La politica del Ricasoli, deliberatamente o no, portava al con
flitto, mentre i « puri » erano sull 'altra strada. In essi agiva po
tentemente l'aspirazione a chiudere il periodo rivoluzionario 
da una parte rafforzando il governo e dall 'altra dandogli il so
stegno di un part i to conservatore di larga base. Per arrivare a 
questo era chiaro che bisognava aprire le porte — fossero pure 
le porticine ausiliarie, e con ogni precauzione — agli uomini 
dabbene, che avevano partecipato alla cosa pubblica sotto i 



governi caduti, poiché costoro appartenevano quasi t u t t i alle 

classi superiori della società, su cui necessariamente un part i to 

conservatore doveva contare. 

I l Ministero Farini-Minghetti, succeduto al Ricasoli nel di

cembre del 1862, nella sua stessa composizione aveva riconosciuto 

ed accettato una tale necessità, poiché dei suoi componenti due 

dei maggiori, il Minghetti (Finanze) e il Pasolini (Esteri) erano 

stati ministri del Papa nel 1848, e il ministro dell'Agricoltura, 

Manna, era stato alle Finanze in quell 'aborto di ministero costi

tuzionale imposto a Francesco I I di Borbone nel 1860. Per na

turale connessione di rapporti sociali — anche più che politici 

— se si accettava un simile programma, non si poteva fare più 

gl'intransigenti in politica ecclesiastica. Anche se non si voleva 

proprio ritirare la mano, bisognava per lo meno calzare i guanti. 

Il Marvasi era dei « puri » : sicché a Napoli si può studiare un 

caso tipico della vita politica italiana di quegli anni. Due dei più 

elevati rappresentanti dello stato in una delle province del Regno 

più difficili a governare, appartenenti entrambi al medesimo 

part i to — genericamente parlando — ed amici personali, s'in

tendevano piuttosto mediocremente — e più che altro, io credo, 

in grazia della scambievole simpatia — sul modo di comportarsi 

di fronte ai due movimenti extra-legali del legittimismo cleri-

caleggiante e del repubblicanesimo. Per il Marvasi il pericolo 

imminente erano i berrett i frigi, per l 'Amore le sottane nere. 

Qualche anno dopo, alla fine del 1867, quando non era più que

store di Napoli, ma deputato al Parlamento, e poteva parlare 

anche più liberamente all'amico Marvasi, si lamentava con lui 

non solo dello scarso senso di realtà del ministro degli Interni 

di quel momento — che era 1'« ultra-puro », nel senso di ultra

conservatore Gualterio, 1'« orvietan marchese » del Carducci — ; 

ma soprattut to di quel programma del colpo di spugna sul pas

sato dei legittimisti, di cui il Gualterio appariva un esagerato 

sostenitore : « Risorge, gli si dice da taluno (e il taluno era certo 

il medesimo Amore), risorge a Napoli il part i to borbonico, ba

dateci —; ed egli ci si ferma su per un istante, e poi non cessa di 

ripetere — anche oggi — le sue idee di una conciliazione gene

rale... » (Lett. XXI ) . 

Così il Marvasi che l'Amore, poi — in questo molto simili — 



non si restringevano a fare freddamente e semplicemente il loro 

dovere, ma ci mettevano t u t t a la loro personalità, compresa la 

loro passione di parte. Senonché il Marvasi, come rappresentante 

della giustizia, aveva bisogno di studiare anche a lungo le que

stioni. Ciò gli permetteva di dar luogo alla riflessione e di rag

giungere quasi sempre quella obbiettività di giudizio che hanno 

potuto ammirare i lettori delle sue lettere allo Spaventa. Al

l'Amore invece spettavano le decisioni immediate, talvolta su 

dat i di fatto incompleti, talvolta su indizi. Non era uno sforzo 

per lui, col suo ingegno sfavillante e con un certo gusto pel « con

citato imperio » ; ma è probabile che non sempre si sia accorto 

quando la passione politica gli prendeva la mano. 

Un episodio che lo indicò all'abominazione dei suoi avver

sari legittimisti fu lo sfratto delle monache del monastero della 

Sapienza. Egli applicava la legge ; le monache tergiversavano 

e cavillavano — con un avvocato ! — ; alla fine il tempera

mento impulsivo dell'Amore prese il sopravvento. Le monache 

furono sfrattate per mezzo della forza pubblica. È probabile 

che entrasse nella determinazione del Questore anche l'idea di 

far capire chiaro agli oppositori che la legge sulle congregazioni 

non era poi tan to facile ad eludere com'essi pensavano. Ma in 

quel convento della Sapienza c'erano discendenti di famiglie 

napoletane di antica nobiltà, e d'altra parte l'Amore, preso lo 

slancio, volle, al suo solito, una vittoria schiacciante e forse anche 

alquanto spettacolosa, con un inutile sfoggio di forze. Ebbe la 

vittoria ; ma anche la scomunica del Papa, per violazione di 

luogo sacro e scandalo pubblico. 

Alle elezioni dell 'ottobre 1865 l'Amore si presentò e riuscì 

nel collegio di Teano. Egli lasciò quindi l 'amministrazione e part ì 

da Napoli, andando a stabilirsi nella capitale. Le sue lettere 

dalla quindicesima in poi sono t u t t e data te da Firenze. I n queste 

più che gli apprezzamenti sulla politica estera e sui gravi casi 

della guerra con l'Austria, nei quali esprime il pensiero medio 

della maggioranza ministeriale, c'interessano quelli di politica 



interna contenuti nella lettera X X I , da cui ho estratto poco fa 

il vivace schizzo del Gualterio nel suo fugace passaggio al mini

stero degl 'Interni. 

Capita spesso agli avvocati penali, che l 'aula parlamentare 

non stimoli i loro talenti allo stesso modo come le aule giudi

ziarie. I l Parlamento non fu per l'Amore il campo dove eccelse. 

Erano passati pochi mesi, e già quella vita pesante e turbinosa 

di questore che t an te volte gli aveva fatto salire la bile alla gola 

e che gli aveva rubato t an te ore di sonno, pure si presentava 

coi suoi lati a t t raent i al suo bisogno di azione e di comando. 

E quando il suo capo gruppo Ricasoli ritornò alla presidenza del 

Consiglio, nel giugno del 1866, e, con ampio riconoscimento delle 

qualità da lui dimostrate a Napoli, lo volle direttore generale 

della Pubblica sicurezza, l 'Amore abbandonò — credo senza 

rimpianto — il Salone dei cinquecento a Palazzo vecchio. 

A questa sua nomina egli allude nel poscritto alla lettera X V I I . 

Pochi mesi dopo salito a quell'altissimo posto, nella seconda 

metà di settembre, all 'Amore toccò di affrontare il grave avveni

mento della settimana di tumul t i a Palermo, i « fatti dolorosi 

di Palermo » dei quali parla nella lettera X X , anatomizzando le 

responsabilità di funzionari e magistrati col suo solito coraggio. 

Le prime righe di questa, lettera, pensando soprat tut to da chi 

furono scritte, sono un importante documento storico. L'Amore, 

pensando alla necessità di riparare e poco fiducioso di una par te 

del personale suo e di quello del ministero di Grazia e giustizia, 

invocò quasi al soccorso l'amico Marvasi, che però non si mosse 

da Napoli. 

Caduto il Ricasoli nell'aprile dell'anno dopo, e sopravvenuto 

il Rattazzi con una maggioranza eteroclita e i suoi soliti sottin

tesi, l 'Amore non poteva restare a quel posto, dove l 'aveva chia

mato la fiducia del Ricasoli. F u una fortuna per lui non dover 

affrontare la crisi di Mentana da direttore generale della Pub

blica sicurezza. 

Il presente epistolario non ci lascia tracce di quel tr iste pe

riodo. Tra la lettera X X e la X X I passa più di un anno. Proba

bilmente l'Amore, non più direttore generale della Pubblica 

sicurezza e non più deputato, ritornò a Napoli. Riprese poi la 



vita parlamentare, quando fu mandato alla Camera dal col

legio di Campobasso, in una elezione suppletiva , e dopo di allora 

rimase deputato per le altre due seguenti legislature, prima pel 

X I I collegio di Napoli, poi per Sansevero. Nelle elezioni del no

vembre 1876 fu t ra le vit t ime dell'ecatombe dei deputat i uscenti 

di destra, che caratterizzò quei comizi. L'Amore non si ripre

sentò più. 
*** 

Ed a questo punto, a rigore, ci potremmo anche fermare, 

perché anzi la data del 1876 supera di quasi un decennio quella 

dell 'ultima lettera qui pubblicata. Ma non mi pare che si possa 

lasciare a mezza strada un uomo, la cui vita fu così ricca ; t an to 

più che nel secondo periodo egli rappresenta un caso tipico della 

evoluzione — che fu un'abdicazione — degli uomini della vec

chia Destra rimasti nella politica militante dopo la sconfitta 

del 1876, i quali, salvo rare eccezioni, pur di uscire dall'isolamento 

in cui s'erano ridotti , da direttori d'orchestra che erano stati 

fino allora, si adattarono a fare sì e no da violini di spalla nelle 

nuove coalizioni elenco-moderate, più potenti per danaro ed 

organizzazione. E quelle poche eccezioni, che qualche volta e 

per poco riuscirono ad imporsi per forza propria su alleati ed 

avversari, finirono poi sempre per essere le vi t t ime di una situa

zione radicalmente contraddittoria ed ambigua. 

Dalla fine del 1876 per poco più di sette armi l'Amore rimase 

quasi estraneo alla vita pubblica, dove in quegli anni tenne il 

campo una figura rimasta leggendaria a Napoli : colui che Vit

torio Emanuele I I chiamava scherzosamente « il re di Napoli », 

l'elefantino Gennaro Sambiase duca di S. Donato, aristocratico 

rivoluzionario popolareggiante, e infatti popolarissimo, di una 

demagogia piedrigrottesca. Tornato nella sua Napoli nel 1860, 

dopo un esilio irrequieto, fu ininterrottamente deputato del-

l 'VIII collegio. Finché visse il Rattazzi , fu t ra i fedeli suoi se

guaci del Mezzogiorno — onde la diffidenza dell'Amore nella 

lettera X X I — ; dopo l 'avvento della Sinistra al potere prese 

una posizione predominante nella vita amministrativa napole

tana. 



Durante il gioioso sindacato del San Donato, l'Amore si tenne 

in disparte, e intanto si costruì la sua fama e la sua fortuna di 

grande penalista. I l Duca aveva t rovato la fonte del buon umore 

e delle barzellette, ma non la fonte dell'oro. La sua festa sfiorì 

nella prosaica aridità dei conti di cassa. Salì per la prima volta 

al Municipio di Napoli un'alleanza clerico-moderata, con un rin

forzo di residui della vecchia Destra. F u sindaco il conte Giusso, 

un moderato proveniente da famiglia borbonica, integro ban

chiere che raddrizzò il bilancio ; ma oltre questo compito urgente 

non andò. Napoli era in uno stato ancora semi-selvaggio. Chi 

ha letto Napoli ad occhio nudo del Fucini — che è propio la Na

poli di quegli anni — sa quanto sia esatta una così crudele af

fermazione. Mancavano le prima necessità di una cit tà civile : 

acqua, fognature, servizi pubblici organizzati secondo i bisogni. 

La vi ta cittadina era una quotidiana improvvisazione, ralle

grata dalla spensieratezza nativa del popolo e da quel certo suo 

gusto fantasioso per l 'imprevisto, che faceva obliare la miseria. 

Tutto questo, auspice o complice il sole abbacinante, era feste

vole alla superficie, quando tu t to discendeva la china molle

mente, per forza d'inerzia ; ma al primo ostacolo che si parasse 

sul cammino, era pauroso il pensarci. Ci voleva più che un ammi

nistratore, ci voleva un uomo di gran cuore, che sapesse anche 

vedere in grande e agire con energia per infrangere quella fìtta 

rete di consuetudini da bazar orientale. 

Queste cose all'incirca rivolgeva nella mente Nicola Amore 

negli ultimi giorni di luglio del 1883, quando si ritirò l 'ammini

strazione Giusso in seguito ad una crisi consiliare. Ed offerse lui 

le sue spalle poderose, abbandonando la professione e dedicandosi 

tu t to a questo ideale di rinnovamento. 

Certi uomini pare che esercitino un segreto richiamo sulle 

cose. I l lottatore trovò la sua arena. La crisi municipale era 

avvenuta il domani del tremendo terremoto di Casamicciola ; 

un anno dopo passava il colera devastatore. L'Amore, come il

luminato da un fosco presentimento, appena sindaco, fu preso 

da un 'a t t ivi tà febbrile. Quello che lo preoccupava fino alla sof

ferenza erano le deplorevoli condizioni igieniche della cit tà. 

— Io mi auguro — disse ad un suo giovane collaboratore — che 



la nostra amministrazione passi col nome di amministrazione 

delle fogne \ 

Passò per ben più, non solo nella storia cittadina, ma in 

quella dell 'Italia contemporanea. Ora si può leggere davanti ad 

uno degli edifici di piazza Giovanni Bovio che ivi Nicola Amore, 

sindaco, il giorno 15 giugno 1889 pose la prima pietra per l'opera 

del risanamento di Napoli, là dove era il vetusto Mercato di 

porto. Ma che lotta t i tanica per arrivare a quella cerimonia 

convenzionale ! E che sindacato burrascoso ! Mai l 'Amore era 

stato così geniale nella trat tazione degli affari pubblici. Egli 

versò tesori di energia, di versatilità e di abnegazione, batten

dosi con banchieri, grandi imprenditori, alti funzionari gover

nativi ; battendosi più accanitamente con l'inerzia fatalistica 

dei Napoletani, con la critica negativa dei mille progettisti da 

oaffè, e, dentro il Consiglio comunale, con una situazione labile 

fin dal principio. L'Amore era stato un dominatore, e nell'ora 

del pericolo estremo aveva messo a tacere tu t t i ; ma più la sua 

figura s'innalzava e più rimaneva isolata. Nella coalizione cle-

rico-moderata, su cui poggiava la Giunta, aveva t rovato qualche 

competenza tecnica, ma nessuna forza d'inizativa.. L'opposi

zione democratica, ba t tu ta al Comune, non era affatto sgominata. 

Il Di S. Donato aveva sempre in mano il Consiglio provinciale, 

di cui era presidente, e di là tesseva un'annosa tela per la ri

scossa. Passato il pericolo la popolazione obliosa dimenticava 

il santo dopo fatto il miracolo. 

I n seguito ad una crisi, nel maggio del 1887, l 'Amore riuscì 

a rappat tumare una specie di suo vicariato, perché non si di

sperdesse quello che s'era fatto fino a quel momento. Riuscì a 

riprendere personalmente la direzione del comune al principio 

del 1888, e un anno e mezzo dopo la grande opera del Risanamento 

era compiuta nelle linee fondamentali, e nessuno poteva più 

distruggerla. 

Oramai si poteva distruggere l 'uomo. Nel novembre del 

1 Consiglio eomun. di Napoli - Commemor. di Nicola Amore 

1 5 o t t o b r e 1 8 9 4 , N a p o l i , G i a n n i n i , 1894 . D i s c o r s o d i E . A r l o t t a . 



1889, alle nuove elezioni amministrative, la lista clerico-moderata 

fu ba t tu ta . Quanto a Nicola Amore personalmente, egli ebbe 

una votazione così bassa che rimase fuori anche dalla lista di 

minoranza. Bisognava punire quel sindaco prepotente che aveva 

osato di sventrare la Napoli di Masaniello, di darle un raggio 

di sole e l 'acqua senza vermi. 

Mentre arrivavano al Municipio i risultati disastrosi delle 

elezioni, egli era in conferenza con alcuni industriali e discuteva 

calorosamente per migliorare le condizioni di certi contratt i . 

Bisognò annunziargli che non aveva più il diritto di difendere gli 

interessi di Napoli. Rimase stupefatto, come trasognato, e due 

lagrimoni, scorrendo lentamente su quel viso poderoso solcato 

di rughe, si nascosero nel cespuglio dei baffi sp ioven t i 1 . 

Nei cinque anni che gli rimasero a vivere, il suo carattere 

apparve muta to . Per la prima volta quell'uomo abituato alla 

vittoria si sentiva ba t tu to e mortalmente stanco. Nuovi senti

menti fino allora ignoti al fiero lottatore s'insinuavano nel suo 

spirito deluso, che rinunziava alla vita t an to amata . Le nuove 

amicizie contrat te in quegli ultimi anni gli facevano intravedere 

altre e t an to diverse forme di vita, dalle quali era rimasto lon

tano o addiri t tura escluso, e che offrivano un riposo agli uomini 

stanchi. Intorno al 1890 il pio e caritatevole avvocato Bartolo 

Longo fondò il santuario e l'orfanotrofio di Valle di Pompei. 

La signora Amore era donna molto devota. Con lei si recò a Valle 

di Pompei Nicola Amore nel corso dell'anno 1892. I n autunno 

di quello stesso anno certi giornali anticlericali di Napoli e pro

vincia fecero gran rumore intorno alla «conversione di Nicola 

Amore ». Le cose sarebbero andate cosi. Nel maggio l'Amore 

era stato ospite dell 'avvocato Longo nel locale dell'Orfanotrofio. 

In quei giorni si sarebbe svolta da parte dell'Amore una vera e 

propria cerimonia di abiura di t u t to il suo passato politico, previo 

consenso di Roma, perché c'era di mezzo la scomunica dei tempi 

lontani. Pr ima di lasciare il Santuario, s'era accostato ai Sa

cramenti, e il giorno che par t ì scrisse sul registro degli ospiti 

1 D i s c o r s o A r l o t t a , c i t . 



parole di calda effusione, nelle quali soprat tut to è espresso il 

sollievo di un 'anima che non chiede più nulla alla vita. Due anni 

dopo si spense \ 
*** 

Chiuderò questa presentazione con alcune notizie su persone 

e cose che richiedono qualche dilucidazione. Un certo numero di 

nomi che s ' incontrano in queste lettere sono vecchie conoscenze 

pei lettori del precedente carteggio Spaventa-Marvasi. Cosi 

quel bravaccio Calicchio aggressore di Silvio Spaventa (Archivio 

cit., 1938, fase. 3-4, p. 294); e i cospiratori borbonici Cosenza e 

Galizia (ivi, pp. 296-7 ; 315 sgg.) ; e i giornali e giornalisti repub

blicani (ivi, pp. 291 sgg. ; 206 sgg.) ; e funzionari e magistrati 

come il prefetto di Napoli, marchese D'Afflitto (ivi, pp. 292 ; 

309 sgg. : qui vi si allude nella lettera IV) ; il procuratore gene

rale Giuseppe Mirabelli (ivi, pp. 288, 292, 303 sgg. : qui è nomi

nato in lett. XVI I I , X I X , X X I ) ; l'illustre patriota Paolo Emi

lio Imbriani (ivi, pp., 297, 303-11), che tenne molte cariche 

pubbliche, soprattutto in materia di istruzione, e di cui è qui 

un fugace cenno nella lett . I X . Ma per alcuni di questi t ro

viamo particolari non privi d'importanza. Apprendiamo così 

dalla lettera XIV (a cui ho messo la data di marzo 1865, perché 

evidentemente scritta subito dopo l'aggressione pat i ta da Silvio 

Spaventa, il 15 marzo di quell 'anno 2 ) che non solo Francesco 

Calicchio personalmente era un facinoroso, ma era spalleggiato 

da t u t t a la famiglia. Il giornale La Patria, a cui insolentemente 

si rivolsero i figli di lui, era l'autorevole organo della Destra a 

Napoli, diretto in quel tempo da Vincenzo Cuciniello. 

Un altro poco di buono era l'Alessandroni, sedicente repub

blicano, direttore del l ' a rca di Noè, giornale satirico che dava 

anche tan to da fare al Marvasi, che cercava, ma non riusciva 

del t u t to ad averne ragione con un fuoco di fila di sequestri. 

1 P e r q u e s t o e p i s o d i o e i n g e n e r e p e r l a o p p o s i z i o n e a l l ' u l t i m a 

f a s e p o l i t i c a d i N . A . , v . [ R . P A R I S I ] Il ridicolo a Napoli, i n La lega 

del bene, s e t t e m b r e 1 8 8 8 , n . 4 0 ; [ I d . ] La conversione di N. A., i v i , 

s e t t e m b r e 1 8 9 2 , n . 3 9 . 
2 S . S P A V E N T A , Lettere politiche e d i t e d a G . C A S T E L L A N O , B a r i , 

L a t e r z a , 1 9 2 6 , p . 8 0 . 



Anche l'Amore, sebbene i repubblicani napoletani lo preoccupas

sero meno che i legittimisti e i clericali, mirava a far sopprimere 

quel foglio, che apparteneva a quel « certo giornalismo rabbioso, 

aggressivo, poco meno che diffamatorio », che ricorda il Ver-

dinois 1 , dal quale egualmente ho appreso che « si era det to del-

l'Alessandroni... che fosse morto di veleno». 

Giornalista battagliero anche lui, ma di ben altra tempra mo

rale, fu Salvatore Cognetti-Giampaolo, direttore di quel Concilia

tore, che era un 'a l t ra spina per l 'Amore (v. lettera XI I ) , e contro 

il quale si affannò invano, perché durò fin poco oltre il 1870. 

I l Cognetti-Giampaolo fu uno dei più noti polemisti borbonici 

nel decennio t ra la caduta del Regno di Napoli e la caduta di 

Roma papale, conosciuto favorevolmente anche negli ambienti 

legittimisti francesi. Durante il breve regno di Francesco I I 

fu fautore delle riforme costituzionali e dell'effìmero ministero 

Di Scalea sorto in loro nome. Tale rimase durante l'esilio romano 

della corte spodestata, avvicinandosi al presidente del Consiglio 

nominato da Francesco I I , Pietro Cala Ulloa ; ma come questo 

— sebbene presidente — inascoltato, malvisto e calunniato dalla 

più numerosa e potente frazione degli assolutisti intransigenti, 

i « puri », com'essi amavano di chiamarsi, i •.< Farisei », come pre

feriva chiamarli il Cognetti. Il quale, riverendo i Borboni e più 

ancora il Papa, ma onorandosi di chiamarsi liberale, finì per fare 

un borbonismo a modo suo e un liberalismo a modo suo, che 

nella sua vera essenza era separatismo meridionale con program

ma clericale-riformista. Spirito insofferente di una disciplina 

di part i to, nel giugno 1863, fondò « coi suoi mezzi... e per sua 

sola volontà » 2 il Conciliatore, che non conciliò nulla e nessuno, 

come si comprenderà facilmente da quello che ho det to innanzi. 

In esso pubblicò (1865) Le vesuviane, lettere aperte a Vittorio 

Emanuele I I , poi Le meridionali, dove rozzamente, ma con una 

certa abilità polemica riuscì ad interpretare e raccogliere insieme 

i vaghi e confusi moti di delusione e di malcontento dell'opinione 

1 F . V E R D I N O I S , Ricordi giornalistici, 2 a e d . N a p o l i , G i a n n i n i , 

1 9 2 0 ) , p . 9 1 . 
2 8 . C O G N E T T I - G I A M P A O L O , Le memorie dei miei tempi, N a p o l i , 

P a n s i n i , 1 8 7 4 , p p . 2 6 4 sgg. 



meridionale in quei primi anni di difficile acclimazione dei 

« Piemontesi » nel Sud. Ed era questo che maggiormente, e non 

senza ragione, preoccupava il Questore di Napoli. 

Anche dell'amico del Cognetti, il duca di Lauria, Pietro 

Cala Ulloa, si fa cenno qui nella lettera X I , come d'ispiratore di 

cospirazioni borboniche. Di Pietro Cala Ulloa, (1802-1879) fe

condo, superficiale poligrafo, magistrato, negli ultimi anni uomo 

politico piuttosto improvvisato ; ma nel complesso « uomo di 

ingegno e perfetto galantuomo, che non si t rovava certo al suo 

posto presso la corte [borbonica] di Roma », ha dato esaurienti 

notizie Gino Doria nel pubblicare con t an to discernimento le 

part i più importanti dei ricordi politici di lui x . 

Quei ricordi dell'Ulloa ci offrono notizie sufficienti per 

comprendere meglio il contenuto della lettera VI. I l Mira, di 

cui là troviamo il nome, era un cavalier Luigi Mira, già archivista 

del ministero di polizia napoletano. « Al sopravvenire di Gari

baldi abbandonò il posto trafugandone carte importanti del 

caduto governo. Venuto a Roma, si ritirò in casa certo Ambrogio 

Conte, e poi il figlio di costui... Derubato di carte e danaro dai 

Conte, il Mira li denunziò al magistrato ; ma quelli lo querela

rono per calunnia. Assolti i Conte nel settembre del '63, doveva 

procedersi contro il Mira... Nel colpire il Mira si pensava di colpire 

la par te liberale dell'emigrazione, e segnatamente l'Ulloa, a 

cui il Mira si riteneva devoto. La condanna del Mira si riteneva 

sicura, onde egli si rivolse a Napoli per rifugiarvisi, e quella que

stura dichiarò ai suoi congiunti che egli avrebbe aperte le porte 

soltanto nel caso che avesse restituito le carte involate al mini

stero di polizia. I l Mira accettò la condizione... La partenza del 

Mira spaventò fortemente il Re a causa delle carte che egli 

avrebbe restituite alla questura di Napoli... E venne in mag

giore apprensione quando la sera stessa dell'arrivo del Mira a 

Napoli il Giornale ufficiale... prometteva di venire a mano a mano 

pubblicando i documenti che sarebbero stat i restituiti ». Il 

1 P . C A L A - U L L O A , Un re in esilio, e o n i n t r o d u z . e n o t e d i G . D O M A , 

B a r i , L a t e r z a , 1 9 2 8 . D a l D o r i a ( p . x i x ) h o t r a t t o i l g i u d i z i o c o n c l u s i v o 

s u l C U . 



principe di Civitella scrisse allora una lettera di esortazione al 

Mira, convincendolo a sottrarsi all'obbligo che s'era assunto con 

l 'autorità italiana. « E poiché il questore Amore gli aveva dato 

un giorno di tempo per dissotterrare le carte, egli, lavorando di 

notte, scelse e trafugò quelle che erano veramente compromet

tent i . I l questore si avvide subito di essere stato corbellato ; 

ma ai suoi rimproveri il Mira rispondeva che aveva promesso di 

restituire le carte, non di garantire della loro importanza... 

L'Amore dovette tenersi lo scacco, e il Giornale Ufficiale non 

pubblicò nessun documento 1 ». 

Il Minervini, di cui è parola nella lettera XVI , è il pugliese 

Luigi Minervini, deputato di sinistra per vari collegi del Mezzo

giorno, fin dall 'apertura del Parlamento italiano ( V i l i legisla

tura) ; il De Falco, che rispose alla sua interpellanza, è il giurista 

De Falco, che fu ministro per la Grazia e giustizia nel secondo 

ministero La Marmora (1865-66) e tornò ad esserlo nel ministero 

Lanza-Sella (1869-73). 

M A R I O V I N C I G U E R R A 

I . 

1 8 6 3 m a g g i o (I) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

A l e s s a n d r o n i c o l s u o g e r e n t e è i n a r r e s t o p e r e s s e r e s t a t o s o r 

p r e s o i e r i s e r a i n u n a v e t t u r a d a n o l o a g r i d a r e p u b b l i c a m e n t e : 

— V i v a l a E e p u b b l i c a ! E r a b r i a c o c e r t a m e n t e , m a q u e s t i b r i a c h i , 

c o m e s a i , s i t r a t t a n o d a l l a g i u s t i z i a — e d o r o r a c o m p a r i r à a l t u o 

c o s p e t t o . A d e s s o i l p r o c e d i m e n t o g i u d i z i a r i o ( n o n t i p a r e ?) p u ò 

f a r l a f i n i t a c o n l'Arca di Noè ; r i f l e t t i c i e s e h a i b i s o g n o d i a u s i l i o 

a l c u n o d a p a r t e d e l m i o uffizio n o n h a i c h e d i r m i q u a l i i n f o r m a z i o n i 

s i a n o n e c e s s a r i e . L e a u t o r i t à n o n p o s s o n o a v e r e i r a n e s s u n a c o n A l e s 

s a n d r o n i , i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a t o ; m a p e r l a p u b b l i c a m o r a l i t à , 

p e l d e c o r o d e l p a e s e , h a n d o v u t o e d e b b o n o t u t t i d e s i d e r a r e c h e l ' i m 

p e r t i n e n z a , c h e l ' i m p u d e n z a dell'Arca di Noè c e s s i u n a v o l t a . I m e z z i 

c i s o n m a n c a t i s i n o r a : o r a è p r o p r i o i l d i r e t t o r e d e l l ' A r c a di Noè c h e 

c i d à l ' o p p o r t u n i t à d i r i v e d e r g l i g i u d i z i a r i a m e n t e l e b u c c e . 

X P . C A L A . U L L O A , c i t . , p p . 1 0 7 - 9 . 



A d d i o . A v e v o i l d o v e r e d i a v v i s a r t i d i q u e s t o a r r e s t o p e r t u a 

n o r m a i n n a n z i o h e t i v e n i s s e i l r a p p o r t o , a n c h e p e r d i s p o r r e c h e fosse 

c u s t o d i t o l ' A l e s s a n d r o n i i n t a l p o s t o d e l c a r c e r e o v e n o n p o t e s s e 

i n c o n t r a r s i c o i s u o i a m i c i . P e l r e s t o m i s c r i v e r a i . 

I I . 

1 8 6 3 , m a g g i o 2 0 

M i o c a r o D i o m e d e , 

S u l l a q u e s t i o n e d e l s e p o s s a c o n s e n t i r s i l a p u b b l i c a z i o n e d i u n 

g i o r n a l e d u r a n t e l o s t a t o d i l a t i t a n z a d e l g e r e n t e r e s p o n s a b i l e , l ' a r 

g o m e n t o c h e h a i d e r i v a t o d a l t e s t o d e l l ' a r t i c o l o 47 è a p r i m a v i s t a 

d i g r a n d e i m p o r t a n z a ; m a n o n s e m b r a m i p e r ò d i e s s e r e l ' a r g o m e n t o 

c h e r i s o l v a l a q u e s t i o n e . L ' a r t i c o l o 47 r i g u a r d a i l c a s o i n c u i n o n s i 

p o s s a c o n t i n u a r e l a p u b b l i c a z i o n e d i u n g i o r n a l e s e n z a u n nuovo 

g e r e n t e , e q u e s t o c a s o è q u e l l o d e l l a c o n d a n n a d e l g e r e n t e s o t t o l a c u i 

g a r e n t i a e r a a p p a r s o a l p u b b l i c o i l g i o r n a l e . L ' a r t i c o l o 4 0 p e r c o n 

t r a r i o p r e v e d e l ' i p o t e s i d i u n a p r o v v i s o r i a i n c a p a c i t à d e l g e r e n t e 

a l l ' a d e m p i m e n t o d e l l e s u e f u n z i o n i ; e n o n r i c h i e d e g i à l a n o m i n a d i 

u n a l t r o g e r e n t e , m a la c o m p a r s a i n n a n z i a l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e 

d i u n r e d a t t o r e r e s p o n s a b i l e i l q u a l e a s s u m a l e v e c i d e l g e r e n t e p e r 

t u t t o i l t e m p o c h e d u r a l a c o s t u i i n c a p a c i t à p r o v v i s o r i a . 

O r c o m e s i p u ò d i r e c h e n o n s i a p r o v v i s o r i a m e n t e i n c a p a c e d i 

a d e m p i e r e a l l e s u e f u n z i o n i i l g e r e n t e d i u n g i o r n a l e , c h e f a t t o s e g n o 

a m a n d a t o d i c a t t u r a d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a s i a s i r e s o l a t i t a n t e ! 

M a a p a r t e l e i n d u z i o n i c h e p o s s o n o d e r i v a r s i d a l c o n f r o n t o 

d e g l i a r t . 4 0 e 4 7 , c i h a u n a o s s e r v a z i o n e c h e f o r s e t u t r o v e r a i d e c i 

s i v a . 

P e r c h é , i n n a n z i a l f a t t o d e l l a c o m p r o v a t a l a t i t a n z a d e l g e r e n t e 

d i u n g i o r n a l e p o t e s s e n o n s o s p e n d e r s e n e l a p u b b l i c a z i o n e , s a r e b b e 

m e s t i e r i r i t e n e r e c h e i l g e r e n t e i n q u e l l a p o s i z i o n e c o n t i n u a s s e a 

p o t e r r i s p o n d e r e a l l a g i u s t i z i a d e ' s u c c e s s i v i r e a t i d i s t a m p a c h e m a i 

a v v e n i s s e r o n e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l g i o r n a l e m e d e s i m o . O r a c o n 

q u a l e o r d i n e d i i d e e g i u r i d i c h e si s o s t e r r e b b e u n a d o t t r i n a s o m i 

g l i a n t e ? Q u a l m a g i s t r a t o s a r à p e r i m p u t a r e a d u n g e r e n t e d i r e a t i 

c o m m e s s i d a l l a c o m p i l a z i o n e d e l g i o r n a l e m e n t r e e g l i e r a l a t i t a n t e ? 

Q u a n d o m i s o n p o s t o i n f u g a , e g l i d i r à a i s u o i g i u d i c i , h o t r o p p o 

a p e r t a m e n t e m a n i f e s t a t o c h e n o n p r e n d e v o p i ù i n g e r e n z a d e l g i o r 

n a l e , e d i c i ò c h e s i s a r e b b e o p e r a t o d a i s u o i o c c u l t i c o m p i l a t o r i — e 

s e n o n s o n o v e n u t o a d i r v e l o d i p e r s o n a n e l v o s t r o uf f iz io , è p e r c h é i o 

v o l e v a s o t t r a r m i a l l o a r r e s t o , v o l e v a e v i t a r e i l p e r i c o l o d i e s s e r m e s s o 

i n p r i g i o n e . D o v e è n e l c o d i c e c o m m i n a t a l a p e n a d e l l a l a t i t a n z a % 

E p p u r e u n a p e n a d e l l a s e m p l i c e l a t i t a n z a s a r e b b e q u e l l a c h e v o i 

m ' i n f l i g g e r e s t e , q u a n d o m i c h i a m a s t e a r i s p o n d e r e d i r e a t i a m m e s s i 

d u r a n t e i l t e m p o i n c u i n o n s i d u b i t a c h e io n o n a p p a r i v a n ò i n m i a 



c a s a n é a l l a t i p o g r a f i a , n é a l l ' u f f iz io d e l g i o r n a l e , n é a l t r o v e , e m i 

e r a a l l o n t a n a t o d a l c o n s o r z i o s o c i a l e p e r n o n e s s e r e a r r e s t a t o . 

Se q u e s t o d i s c o r s o c h e f a r e b b e i l g e r e n t e i n n a n z i a ' s u o i g i u d i c i 

è e s a t t o , l a c o n s e g u e n z a c o s t a n t e d a i n d u r s e n e s i è c b e u n g i o r n a l e 

n o n p o s s a c o n t i n u a r e a p u b b l i c a r s i d o p o l a c o m p r o v a t a l a t i t a n z a d e l 

g e r e n t e , se n o n q u a n d o s i a s i a d e m p i u t o a l l e c o n d i z i o n i p r e s c r i t t e 

d a l l ' a r t . 4 0 . D e l l e d u e c o s e l ' u n a : o i l g e r e n t e l a t i t a n t e r e s t a r e s p o n 

s a b i l e d e ' n u o v i r e a t i d i s t a m p a , e a l l o r a s i g i u s t i f i c h i i n d r i t t o q u e s t a 

t e o r i a , n o n r e n d e n d o c i i o v e r s o d i g i u s t i f i c a z i o n e n e s s u n a ; o i l g e 

r e n t e l a t i t a n t e n o n è i m p u t a b i l e d e ' r e a t i c o m m e s s i n e l t e m p o d e l 

s u o a l l o n t a n a m e n t o d a l l a s e d e d e l l a r e d a z i o n e e p u b b l i c a z i o n e d e l 

g i o r n a l e , e a l l o r a b i s o g n a n e c e s s a r i a m e n t e c h e c i s i a a l c u n o i l q u a l e 

g a r a n t i s c a i l g i o r n a l e , a l t r i m e n t i n o n p u ò p e r m e t t e r s e n e l a p u b 

b l i c a z i o n e . L ' a r t . 4 0 c o r r i s p o n d e a q u e s t o c a s o , c o m e l ' a r t . 47 a 

q u e l l o d i u n a c e s s a z i o n e d e f i n i t i v a d e l g e r e n t e d a l l e s u e f u n z i o n i ; 

e p p e r ò n e l l ' u n c a s o si c o n t e n t a l a l e g g e d i u n s e m p l i c e r e d a t t o r e 

r e s p o n s a b i l e , e n e l s e c o n d o v u o l e l a n o m i n a , v u o l e l a p r e s e n t a z i o n e 

l e g a l e d i u n s e c o n d o g e r e n t e . 

10 c r e d o q u e s t e o s s e r v a z i o n i m e r i t e v o l i d e l l a t u a a t t e n z i o n e 

e d i q u e l l a d e l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e , e n o n p u r e d e l l ' a t t e n z i o n e , d e l 

v o s t r o s u f f r a g i o . S e n o n d i m e n o s i p r e s e n t e r a n n o a l l a v o s t r a m e n t e 

d e l l e o b i e z i o n i c h e n e l f e r v o r e d e l l e o c c u p a z i o n i d e l m i o uffìzio i o 

n o n h o v e d u t o , p e r c u i l a o p i n i o n e c o n t r a r i a a b b i a a r i t e n e r s i c o m e 

p i ù c o n f o r m e a i p r i n c i p i l e g i s l a t i v i e d a l l a l i b e r t à d e l l a s t a m p a , n o n 

a v r e t e c h e s c r i v e r m e n e u n r i g o c o n f i d e n z i a l e , c h e s e r v a d i n o r m a , 

t r a t t a n d o s i d i q u e s t i o n e c h e s p e t t a a v o i p r i n c i p a l m e n t e d i r i s o l v e r l a . 

I I I . 
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M i o c a r o D i o m e d e , 

11 g u a r d i a n o C a s t a l d i è s t a t o d a m e c h i a m a t o i n Q u e s t u r a i n 

c o n s e g u e n z a d e l r a p p o r t o d e l d i r e t t o r e d e l l a p r i g i o n e c h e q u i t i a c 

c l u d o . R a m m e n t e r a i c h i s i a il C e n t r i l l o — i l c a p o b r i g a n t e — e c h i 

s i a F l o r i o — l ' i m p u t a t o d i c o s p i r a z i o n e r e a z i o n a r i a . 

H o v o l u t o i n t e r r o g a r l o p e r v e d e r e q u a ! r i v e l a z i o n e s a r e b b e 

s t a t o i n g r a d o d i f a r m i , d e l i b e r a t o a f a r l o r i t o r n a r a l l a c u s t o d i a d e l l a 

p r i g i o n e e n o n p r e n d e r m i a l c u n a b r i g a d i l u i s e m i a v e s s e d e t t o q u a l 

c h e c o s a ; m a n o n h o p o t u t o r i c a v a r n e n u l l a , p r o t e s t a n d o i l C a s t a l d i 

d i e s s e r m e n d a c e t u t t o c i ò c h e g l i s i a t t r i b u i s c e d i [ s u a ] r e l a z i o n e c o n 

C e n t r i l l o , c o n F l o r i o e d a l t r e p e r s o n e d i s e n t i m e n t i a v v e r s i a l G o 

v e r n o . A m a l g r a d o d i t a l i p r o t e s t e , m i è p a r a t o c h e l e m i e d i m a n d e 

s u l l a c o n o s c e n z a d e l F l o r i o g l i a v e s s e r o e c c i t a t a n e l l ' a n i m o u n a c e r t a 

p e r p l e s s i t à , c h e a p p a r i v a d a l c o l o r e d e l v o l t o d e l m e d e s i m o . 

N o n v i e s s e n d o a l c u n f a t t o p o s i t i v o d e l C a s t a l d i , t r a n n e i d i -



s c o r s i c h e g l i s o n o a t t r i b u i t i , d e ' q u a l i i l d i r e t t o r e d e l l a p r i g i o n e n o n 

è i n g r a d o d i f o r n i r e u n a p r o v a l e g a l e t r a t t a n d o s i d i s e g r e t e e s p l o 

r a z i o n i d i p r i g i o n e , i o s o n o d e l i b e r a t o a r i m a n d a r l o v i a i n c a r i c a n d o 

i l d i r e t t o r e d e l l e p r i g i o n i d i p r o v v e d e r e i n l i n e a a m m i n i s t r a t i v a 

s u l l a b a s e d i q u e l l e p r o v e , c h e p e l m a g i s t r a t o s o n o f o r s e i n c a p a c i 

d ' e s s e r t r a t t e d a l m i s t e r o c h e l e r a v v o l g e , m a n o i s a r a n n o e g u a l m e n t e 

p e r l u i , c h e è c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e ' g u a r d i a n i d i c a r c e r e . 

S e n o n t i d i s p i a c e p e r ò , i o v o r r e i m a n d a r t i i l C a s t a l d i a c a s a , 

p e r c h é f o r s e e s s e n d o t i o b b l i g a t o p e r b e n e f i z i r i c e v u t i a v r à d i t e m a g 

g i o r e s o g g e z i o n e e p o t r à i n d u r s i a r i v e l a r t i q u a l c h e c o s a . 

A l l o r a s a r e b b e a g e v o l e t o g l i e r l o d i m e z z o a q u a l u n q u e c o m p r o 

m i s s i o n e , s e c i d i c e s s e q u a l c h e c o s a c h e i n t e r e s s i l a g i u s t i z i a e d i l 

b u o n o r d i n e p u b b l i c o . 

I V . 
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M i o c a r o D i o m e d e , 

I o n o n c r e d o c h e a b b i r a g i o n e d i d o l e r t i d i m a n c a n z a d i r i g u a r d o , 

e p o t r e i i n v o c a r e l a t u a m e d e s i m a t e s t i m o n i a n z a d e l l ' a l t r a s e r a i n 

c a s a d e l P r e f e t t o , q u a n d o d i c e v i c h e a d e s s o l e c o s e p r o c e d o n o c o l 

m a s s i m o a c c o r d o , e n o n v i h a a r r e s t o i m p o r t a n t e d e l l a Q u e s t u r a c h e 

n o n s i a s o l l e c i t a m e n t e c o m u n i c a t o . I n q u a n t o a D e l G i u d i c e , s e 

q u e s t o è i l m o t i v o d e l r i m p r o v e r o , n o n m e l o a v r e s t i f a t t o , s e a v e s s i 

l e t t o , i n t i e r a m e n t e l e p r i m e i n d a g i n i . A d e s s o c i t r o v i a m o i n p o s i 

z i o n e c o s ì [ g r a v e ] e d e l i c a t a , c h e i l M i n i s t e r o m e d e s i m o d à o r d i n i d i 

a r r e s t o s e n z a s p e c i f i c a r n e i m o t i v i , e c o s ì è a v v e n u t o p e r D e l G i u d i c e . 

I l M i n i s t r o c o n t e l e g r a m m a o r d i n a v a c h e a l l ' a r r i v o d i D e l G i u d i c e g l i 

s i f o s se f a t t a u n a p e r q u i s i z i o n e e s i fosse a r r e s t a t o — n é p i ù c h e 

t a n t o . 

E r a i l M i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o — idest d i P o l i z i a — c h e c o s ì o r d i 

n a v a : c o m e p o t e v o r e n d e r t e n e c o n s a p e v o l e s e n z a p r i m a r i f e r i r e a l 

M i n i s t e r o e d a s p e t t a r e l e s u e r i s o l u z i o n i u l t e r i o r i ? 

S e i l M i n i s t e r o n o n a v e s s e c h e c o n f i d a t o n e l l a s o r p r e s a , c h e , 

r i u s c e n d o n e g a t i v a , n o n d o v e s s e d a r l u o g o a p r o c e d i m e n t o g i u d i 

z i a r i o , n o n a v r e i i o s c o v e r t a l a r e s p o n s a b i l i t à d e l M i n i s t e r o r e n d e n d o 

p a l e s e e g i u d i z i a r i o u n a r r e s t o c h e a v r e b b e d o v u t o p a s s a r e i n o s s e r 

v a t o 1 I o d u n q u e , a r r e s t a t o D e l G i u d i c e s c r i s s i a l P r e f e t t o , c h e n e 

a v e s s e f a t t o r a p p o r t o a l M i n i s t e r o , p e r c h é s i s a p e s s e r o g l i e l e m e n t i 

d i p r o v a s u ' q u a l i n e a v e v a o r d i n a t o l ' a r r e s t o , e s i fosse v e d u t o se 

e r a i l c a s o d e l l a d e n u n z i a a l p o t e r e g i u d i z i a r i o . M a d i r a i t u : — Q u e s t o 

se era il caso n o n p o s s o c o n s e n t i r t e l o ; o g n i a r r e s t o d e v e e s s e r e d e 

n u n z i a t o a l p o t e r e g i u d i z i a r i o . E s o n c o n t e ; m a n e l l a s p e c i e d i c h i 

l a c o l p a , m i a o d e l M i n i s t e r o ? 

E s i a m o i n t a l i c o n d i z i o n i d i p u b b l i c a s i c u r e z z a d a p o t e r d i r e 



a l M i n i s t e r o : N o n o r d i n a t e a r r e s t i q u a n d o n o n a v e t e e l e m e n t i d i 

p r o v a c a p a c i d ' e s s e r e p r e s e n t a t i a l m a g i s t r a t o ? U n a v o l t a c h e 

D e l G i u d i c e e r a a r r e s t a t o p e r o r d i n e d e l M i n i s t e r o s e n z a spec i f i ca 

z i o n e a l c u n a d i f a t t o , i o (e M a r v a s i a l m i o p o s t o n o n a v r e b b e o p e 

r a t o d i v e r s a m e n t e , e d o g g i a n c o r a n o n v o r r à d i s a p p r o v a r e l e m i e 

o p e r a z i o n i ) , i o n o n p o t e v a c h e t e n e r s e g r e t o i l f a t t o a l l ' a u t o r i t à 

g i u d i z i a r i a , a s p e t t a n d o l a r i s p o s t a d e l M i n i s t e r o . V i e n e d o p o u n 

c e r t o p e r i o d o d i t e m p o l a r i s p o s t a , e c i d i c e : — E c c o v i d e l l e c o p i e 

d i d o c u m e n t i c h e h o r i c h i e s t i d a i m i e i a g e n t i s e g r e t i . V e d e t e c o n u n 

a b i l e i n t e r r o g a t o r i o d i t r o v a r m o d o d a r e n d e r e q u e s t e c o p i e c a p a c i 

d i a l c u n a p r o v a o d i a l c u n o i n d i z i o m e r i t e v o l e d e l l a e s t i m a z i o n e d e i 

g i u d i c i . H o a l l o r a d e n u n z i a t o i l f a t t o e l ' a r r e s t o a l l ' a u t o r i t à g i u d i 

z i a r i a . 

V e d i d u n q u e c h e s e n e s s u n a f a v o r e v o l e c i r c o s t a n z a fosse s o 

p r a g g i u n t a , i o n e m m e n o a v r e i p o t u t o d e n u n z i a r t i l ' a r r e s t o e i n v i a r t i 

q u e l l e c o p i e d i d o c u m e n t i , p e r c h é a v r e b b e f a t t o i l M i n i s t e r o l a p e g -

g i o r f i g u r a d e l m o n d o , s e a v e s s e l a s c i a t o d i r e c h e d e ' p r e t e s i d o c u 

m e n t i r i c e v u t i i n c o p i a d a u n a g e n t e s e g r e t o f o s s e r o s t a t i i l f o n d a 

m e n t o d i u n a r r e s t o d a l u i o r d i n a t o — i l M i n i s t e r o n o n p o t e v a v o l e r e 

c h e i n q u e l l e c o n d i z i o n i s i r i v e l a s s e l ' a r r e s t o e s i r e n d e s s e g i u d i z i a r i o . 

S o p r a g g i u n s e i l c o m p l o t t o N i c a , e d ' a l l o r a l e c o s e c a m b i a r o n o a s p e t t o , 

e p e l c o s t u i a r r e s t o e p e r l e c o s t u i d i c h i a r a z i o n i fu p o s s i b i l e d i r e n d e r e 

g i u d i z i a r i o l ' a r r e s t o d i D e l G i u d i c e , a l t r i m e n t i a v r e m m o d o v u t o 

d a r g l i u n p a s s a p o r t o e l i c e n z i a r l o d a l K e g n o ; e d a g g i u n s i c h e N i c a 

m e d e s i m o i n t a n t o v e n i v a a r r e s t a t o , i n q u a n t o l ' o r d i n a v a i l M i n i 

s t e r o , i n t a n t o v e n i v a s c a r c e r a t o , i n q u a n t o l ' o r d i n a v a i l M i n i s t e r o 

m e d e s i m o . I o s o n s i c u r o c h e d o p o q u e s t e s p i e g a z i o n i t u n o n a v r a i p i ù 

a f a r m i i l r i m p r o v e r o d i a v e r m a n c a t o a i n e c e s s a r i r i g u a r d i v e r s o 

l ' a n t i c o a m i c o . I o a v e v o d e i d o v e r i v e r s o i l P r o c u r a t o r e d e l r e e d e i 

r i g u a r d i a l l ' a m i c o ; e s i i s i c u r o c h e n o n m a n c h e r ò m a i n é a g l i u n i 

n é a g l i a l t r i . 

T a l v o l t a l a r e s s a d e l l e o c c u p a z i o n i p u ò f a r m i d i m e n t i c a r e q u a l 

c h e c o s a ; m a è u n o b l i o a l l o r a , n o n a l t r o c h e u n o b l i o , g i a m m a i 

d e s i d e r i o d i a l l a r g a r e l e m i e a t t r i b u z i o n i a d e t r i m e n t o d e l l a d i g n i t à 

d e l l e a l t r u i . S i c c h é a b b i l a b o n t à d i a v v e r t i r m i d i q u a l c h e r i t a r d o o 

d i q u a l c h e a l t r o f a t t o c h e c r e d i i n c o n c i l i a b i l e c o n g l i a t t r i b u t i d e l 

t u o m i n i s t e r o , e n o n s i f a r à l u o g o a d i s c u s s i o n e u l t e r i o r e . 

V . 
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M i o c a r o D i o m e d e , 

T i h o t r o v a t o i l m e z z o d i r e n d e r e a b b o n d a n t i d i s o r p r e s e i s e 

q u e s t r i . H o m a n d a t o u n d e l e g a t o d i p i a n t o n e a l l a P r o c u r a g e n e r a l e 

a l l e o r e s e t t e c o n u n uffìzio a l P r o c u r a t o r g e n e r a l e , c h e l o i n t e r e s s a v a 



à m a n i f e s t a r e a l d e l e g a t o e n t r o l e d u e o r e se v i e r a n e ' g i o r n a l i p r e 

s e n t a t i m a t e r i a d ' i n c r i m i n a z i o n e l e g a l e , e d a v u t a n e c o s ì illico et 

immediate u n a r i s p o s t a a f f e r m a t i v a , i l d e l e g a t o s i è a f f r e t t a t o i n 

v e t t u r a a d a m e a v v i s o a d u n a l t r o s u o c o l l e g a , c h e e r a s u l l ' a v v i s o 

p r e s s o a l l a t i p o g r a f ì a d e l Pensiero e d e l Terremoto. Cos i p e r o r a s o n 

v e n u t i i n Q u e s t u r a d u e m i l a e c i n q u e c e n t o e s e m p l a r i d e l Pensiero, 

m i l l e i n c i r c a d e l Terremoto e s e i i n s e t t e c e n t o d e l l a Pagnotta. N o n h o 

d e t t o i o s e m p r e (a t e n o n a d a l t r i , p e r c h é so i m i e i d o v e r i ) c h e q u e l 

c h e s o l o p o t e v a r i u s c i r e i m p o r t a n t e e r a i l s e q u e s t r o f r a l e d u e o r e , 

q u a n d o n o n e r a n o a n c o r a a v v e n u t e l e p r i m e e p i ù c o p i o s e d i f f u s i o n i 

a l d i f u o r i d e l l a t i p o g r a f ì a ? I n q u e s t o m o d o t e n e n d o d u e d e l e g a t i 

a l l a v e d e t t a , l ' u n o a l l a P r o c u r a g e n e r a l e p e r s e n t i r e d a l l e l a b b r a d e l 

m a g i s t r a t o , s e n z a uff iz io s c r i t t o , s e s i p o s s a s e q u e s t r a r e , e l ' a l t r o 

p e r s o r p r e n d e r e g l i e s e m p l a r i d e ' g i o r n a l i a l p r i m o c a c c i a r s i f u o r i 

d e l l a t i p o g r a f i a , i s e q u e s t r i d i v e r r a n n o u n a c o s a s e r i a . F i n o a q u e s t o 

m o m e n t o n o n è s t a t o a n c o r a a r r e s t a t o i l g e r e n t e d e l Terremoto — 

m a v e r r à . I l m a n d a t o n o n l ' h o p e r ò a n c o r a r i c e v u t o . 

V I . 
1 8 6 3 (f ine s e t t e m b r e ) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

L e c a r t e c o n s e g n a t e m i d a M i r a , a p a r t e l e n o t i z i e d i [ c a r a t t e r e ] 

p e r s o n a l e c h e p o s s o n o d e r i v a r s e n e , e d e l l e q u a l i o g g i i n v e r i t à n o n 

m ' a s p e t t o g r a n f a t t o , s o n o d i u n i n t e r e s s e s t o r i c o g r a v i s s i m o . È l a 

s e r i e c o m p l e t a d i t u t t i i r a p p o r t i d i s e g r e t a p o l i z i a c h e i l M i n i s t r o 

d i P o l i z i a f a c e v a a F e r d i n a n d o e F r a n c e s c o , c o n a m a r g i n e —• n o t a 

b e n e — l e d e c r e t a z i o n i f a t t e a l a p i s d a F e r d i n a n d o e d a F r a n c e s c o : 

q u i n d i b e n e s t u d i a t e , c o n f r o n t a t e e r i u n i t e , q u e l l e c a r t e s e r v i r a n n o 

a l l a s t o r i a e d o c u m e n t a z i o n e i r r e f r a g a b i l e d e l l a i n u m a n i t à d i q u e l 

g o v e r n o f u n e s t o p e r r i s a l i r e a l l a p e r s o n a d e l d e s p o s t a . Q u e s t a è 

l ' i m p o r t a n z a m a g g i o r e , a l m e n o q u e l l a c h e è a m e a p p a r s a d a l p r i m o 

s g u a r d o c h e v i h o g e t t a t o . N a t u r a l m e n t e d e l l e e f f e r a t e z z e c h e s i 

c o m m e t t e v a n o a d a n n o d e ' l i b e r a l i v i è c o p i a d i d o c u m e n t i m a g g i o r i . 

N o n è p o i q u e s t i o n e i n q u e ' d o c u m e n t i d i u n f a t t o d e l g i u d i c e , d e l 

s o s p e t t o d i q u e s t o o d i q u e l l ' a l t r o m i n i s t r o ; q u i a b b i a m o a n c o r a l a 

[ d e c i s i o n e ] d e l E e , e p e r t o g l i e r e q u e s t o d a l l ' e s a m e d e i m i n i s t r i d e l 

n u o v o g o v e r n o , f u r o n o q u e l l e c a r t e s o t t e r r a t e . 

V I I . 

1 8 6 4 , 6 m a r z o 

M i o c a r o D i o m e d e , 

N o n h o r i c e v u t o a l c u n o r d i n e d i s e q u e s t r o p e r C a v a . I o c r e d o 

c h e c i s i a q u a l c h e i n v o l o n t a r i o r i t a r d o d i s p e d i z i o n e d e g l i a t t i — a l 

l o r a m i c o n s e n t i d i p e r q u i s i r n e i l d o m i c i l i o p e r s e q u e s t r a r v i q u e l l e 

r e a z i o n a r i e s c r i t t u r e ? L o d e s i d e r o . 



U n ' a l t r a b o m b a è s c o p p i a t a q u e s t a s e r a d e l l a s t e s s a f o g g i a d e l 

l ' a l t r a r i m a s t a s e n z a e s p l o s i o n e . N o n a v e n d o p o t u t o p o r l a n e l l e 

s t r a d e f r e q u e n t a t e , p e r c h é t u t t e m e g l i o v i g i l a t e , e m a s s i m e g l i s b o c c h i 

d i [ v i a ] T o l e d o [ogg i v i a E o m a ] , c h e l a s e r a h a n n o t u t t i u n p i a n t o n e , 

m e l ' h a n n o g i t t a t a i n u n v i c o l o d e s e r t o , q u a l ' è i l v i c o l o F i c o [a 

S. B r i g i d a ] . M a se m i d a n n o t e m p o , e v i e n e i l m i o d e s t r o , v o r r ò f a r m i 

p o r t a r e a l l e A s s i s e p e r g l i a r r e s t i c h e d o v r ò f a r e d i b o r b o n i c i . 

Vil i . 
1 8 6 4 , 8 a p r i l e 

M i o c a r o D i o m e d e , 

I l s i g . W r e i f e r d , c o r r i s p o n d e n t e d e l Times, d e s i d e r a p o t e r v e 

d e r e i l c a p o b r i g a n t e D ' A p u z z o , p e r q u i n d i c a v a r n e f u o r i u n a r t i c o l o 

d i g i o r n a l e . S a i l a c u r i o s i t à i n g l e s e i n o g n i o c c a s i o n e s o m i g l i a n t e . 

V e d i d u n q u e d i a p p a g a r l o f a c e n d o i l W r e i f e r d s i a a c c o m p a g n a t o 

d a l d i r e t t o r e m e d e s i m o d e l l e p r i g i o n i . 

I X . 

1 8 6 4 , 2 3 l u g l i o 

M i o c a r i s s i m o D i o m e d e , 

L ' e x - c a p i t a n o C a r l o S o d a r o è g i à a t u a d i s p o s i z i o n e n e l l e c a r c e r i 

d i S . F r a n c e s c o . 

P i ù t a r d i s p e r o c h e v e r r à a n c o r a m o n s i g n o r T a g l i a t a t e l a , p e 

r o c c h é n o n e s s e n d o s t a t o r i n v e n u t o n e l [ d o m i c i l i o ] d i N a p o l i h o 

q u e s t a n o t t e m e d e s i m a s p e d i t o d u e d e l e g a t i a G i u g l i a n o , d o v e m i s i 

è a s s i c u r a t o c h e d a q u a l c h e , g i o r n o e r a s i t r a m u t a t o a v i l l e g g i a r e . 

G a l i z i a e l a B a r o n e s s a s o n o l a t i t a n t i , e n o n so p e r s u a d e r m i c o m e s i a 

a c c a d u t o , m a s s i m e p e l p r i m o . D a l l ' e p o c a d e l l e p e r q u i s i z i o n i c h e i o 

fec i i n c a s a s u a , l a B a r o n e s s a n o n v i è p i ù a n d a t a , e m i s p i e g o l a 

s u a l a t i t a n z a , m a n o n so s p i e g a r m i a f f a t t o q u e l l a d i G e n n a r o G a l i z i a , 

c h e i e r i s e r a a m e z z a n o t t e n o n s i è t r o v a t o i n c a s a , q u a n d o è s o l i t o 

d i r i t i r a r s i m o l t o p r e s t o , e n o n s i è p i ù r i t i r a t o . 

I l t u o uff iz io m i fu d a t o a c a s a a c i r c a d u e o r e d i n o t t e [ o r e 2 1 , 3 0 ] : 

s o n o u s c i t o a p p o s i t a m e n t e ; h o d i s p o s t o i l s e r v i z i o d e l l a s o r p r e s a d e l l a 

c a s a . C o m e h a p o t u t o t r a s p a r i r e c i ò c h e d a l l ' a m b i e n t e d i p u b b l i c a 

s i c u r e z z a s i v e n i v a o p e r a n d o , s e m a n c a v a i l t e m p o p e r u n a l e g g e 

r e z z a o i n d i s c r e z i o n e ? 

M a a l t r i m a l a n d r i n i c o l p i t i d i m a n d a t o d i a r r e s t o , c o m e a v r à 

o s s e r v a t o i l s i g n o r G i u d i c e i s t r u t t o r e , s o n o l a t i t a n t i f i n d a l p r i m o 

s c o p r i m e n t o d e l l e c o s p i r a z i o n i , p e r c h é s i n d a q u e l t e m p o d a l l ' a u t o 

r i t à p o l i t i c a r i c e r c a t i ; m a n o n p e r t a n t o m i affido d i p o t e r f r a n o n 

g u a r i a s s i c u r a r e e V i n c e n z o P o t e s t à e i l p a r r o c o G u i d a . 

L a p e r q u i s i z i o n e i n c a s a d e l p a r r o c o d i S. G i o v a n n i a C a r b o n a r a 

p e r r i c e r c a r c i i l l a t i t a n t e S a n t u c c i e q u a l c h e c o r r r i s p o n d e n z a c o n 



A n t o n i o G i a n n a t t a s i o fu e s e g u i t a l a n o t t a m e d e s i m a , i n c u i a v e s t e 

l a b o n t à d i c o m u n i c a r m i l e o p e r a z i o n i f a t t e a m a r g i n e d i u n m i o 

uffizio d a l s i g . G i u d i c e i s t r u t t o r e , d a l l e q u a l i a p p a r i v a i l d i l u i d e s i 

d e r i o d i u n a p e r q u i s i z i o n e s o m i g l i a n t e . F u r o n o d u e d e l e g a t i c o n 

m o l t e g u a r d i e d e s t i n a t e a q u e l s e r v i z i o , e fu a d o p e r a t a l a m a g g i o r e 

u r g e n z a , m a i n d a r n o . N o n s o l o n o n s i r i n v e n n e i l S a n t u c c i , n o n s o l o 

n o n s i r i n v e n n e a l c u n a c o r r i s p o n d e n z a c o n G i a n n a t t a s i o ; m a n o n 

fu d a t o d i l e g g e r e l e t t e r a v e r u n a . C o m e s i s o n f a t t i c a u t i e r i s e r v a t i ! 

I l d o m i c i l i o d e l s a c e r d o t e C i m i n o m i è n o t o e g u a l m e n t e e d o 

m a n i t i t r a s m e t t e r ò i l v e r b a l e d i u n a n e g a t i v a p e r q u i s i z i o n e c h e 

fec i e s e g u i r e n e l l a d i l u i a b i t a z i o n e c i r c a v e n t i g i o r n i i n d i e t r o , q u a n d o 

m i s i i n d i c a v a c o m e u n o d e g l i a u t o r i e d e ' c o m p l i c i d e l l a e s p l o s i o n e 

d e l l e u l t i m e b o m b e - c a r t a . S i c c h é s e s i d e v e a r r e s t a r e , c o m e è m i o 

a v v i s o , b a s t a u n s e m p l i c e c e n n o d e l l a P r o c u r a . I l m e d e s i m o è p e r 

G i o v a n n i A n g u i s s o l a , L u i g i L u c i a n o e G a e t a n o B a s i l e ; p e r o c c h é è 

n o t o i l d o m i c i l i o d e l p r i m o e g l i a l t r i d u e i n g i o r n a t a m i v e r r a n n o 

c h i a r i s s i m a m e n t e s e g n a l a t i . 

N a t a l e M a n z i è u n p r e t e l a t i t a n t e s i n d a l p r i m o g i o r n o i n c u i 

e b b e r o c o m i n c i a m e n t o i n o s t r i a r r e s t i p e r q u e s t a p r o c e s s u r a . P r o 

p o s t o a p r e f e t t o d e l c o l l e g i o V i t t o r i o E m a n u e l e e n o n r i m a n e n d o 

c h e f a r g l i l a c o m u n i c a z i o n e d e l d e c r e t o , l ' h o f a t t o d e s t i t u i r e c o n 

a n a l o g o r a p p o r t o , c o n c u i m a n i f e s t a v a a l c o m m e n d a t o r e I m b r i a n i 

q u a n t o r i s u l t a v a a s u o c a r i c o d a l l e c a r t e d i C o s e n z a ; e d è s u l l ' a v v i s o , 

e n a s c o s t o . L u i g i L u c i a n o è u n e x - s o t t u f f i c i a l e d e l l a s e t t i m a l e g i o n e 

d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e , s c a c c i a t o p e r c a t t i v a c o n d o t t a . S e s i v u o l e 

a r r e s t a r e n o n r e s t a c h e a v v e r t i r m e l o . 

L u b r a n o s i c h i a m a V i n c e n z o , è a s p i r a n t e d e l l a p a r r o c c h i a d i 

S . M a t t e o ; è s t a t o a l t r a v o l t a a r r e s t a t o p e r c o s p i r a z i o n e , e lo p o s s o 

p r e n d e r e p e ' p o c h i c a p e l l i c h e g l i r e s t a n o a t t o r n o a l l a c h i e r c a , s o l 

c h e s i v o g l i a . 

E c c o t i a l c u n i s c h i a r i m e n t i p e r o r a . T i c o n v e r t i r ò t u t t o i n r a p 

p o r t o f o r m a l e , s v o l g e n d o e d a m p l i a n d o l a l o r o b i o g r a f ì a . 

X . 

1 8 6 4 , 3 1 a g o s t o 

M i o c a r o D i o m e d e , 

M i s i d i c e c h e i e r i c i n q u e g u a r d i e d i P u b b l i c a s i c u r e z z a f u r o n o 

c h i a m a t e i n p u b b l i c o d i b a t t i m e n t o i n n a n z i a u n a s e z i o n e d e l T r i 

b u n a l e e c o n d a n n a t i a d u e a n n i d i p r i g i o n e ; m i s i s o g g i u n g e c h e e r a n o 

i n d i v i s a e c h e i n d i v i s a s t a v a n o s o t t o g l i o c c h i d e l p u b b l i c o , q u a n d o 

fu l e t t a c o n t r o d i e s s i l a s e n t e n z a d e l T r i b u n a l e . C o m e d i q u e s t o 

g r a v e f a t t o c h e h a n d o v u t o c o m m e t t e r e l e c i n q u e g u a r d i e n o n m i 

h a n u l l a c o m u n i c a t o i l S o t t o p r e f e t t o d i C a s t e l l a m m a r e e n u l l a s i è 

s c r i t t o n e m m e n o d a q u e l l ' a u t o r i t à a l C o m a n d o d e l l e G u a r d i e ( v e d i 



m a g n i f i c a a r m o n i a ) , e m ' i m p o r t a s a p e r e s u b i t o c h e d i a m i n e s i a 

s t a t o c h e a b b i a p r o d o t t o u n o s c a n d a l o s o m i g l i a n t e , i o t i p r e g h e r e i d i 

v o l e r m i d i r e q u a l s i a s t a t a l a i m p u t a z i o n e d e l l e c i n q u e g u a r d i e , p e r c h é 

p o s s a s e r v i r e d i n o r m a . S e e r a c o s ì g r a v e l a l o r o c o l p a d a d o v e r d e t e r 

m i n a r e u n a c o n d a n n a d i d u e a n n i d i p r i g i o n i a , i o , s a p e n d o l o , a v r e i 

c o m i n c i a t o p e r e s p e l l e r l e d a l c o r p o , e p o i l e a v r e i d e n u n z i a t e a l m a 

g i s t r a t o . C o s ì n o n v i s a r e b b e s t a t o l o s p e t t a c o l o d i u n g i u d i z i o p u b 

b l i c o c o n c i n q u e g u a r d i e v e s t i t e d i u n i f o r m e s u l l a s c r a n n a d e g l i 

a c c u s a t i . 

O h q u a n t o t i s a r e i g r a t o , s e p o t e s s i e s s e r e m i n u t a m e n t e i n f o r 

m a t o d e l f a t t o , s e p o t e s s i l e g g e r e q u a l c h e c o s a d i p r e c i s o d a g l i a t t i 

d e l l ' i s t r u z i o n e . 

XI. 

1 8 6 4 , 27 o t t o b r e 

M i o c a r o D i o m e d e , 

T r a l e c a r t e d i C o s e n z a e p r o p r i a m e n t e i n u n a l e t t e r a d e l n o t o 

F a i n o , p a r l a s i d i u n t a l M i c h e l e F e s t a , d a T r a p a n i , c o m e u n o d e g l i i n d i 

v i d u i c h e p i ù s i m a n e g g i a v a n o a f a v o r e d e l l a p a s s a t a d i n a s t i a . I l 

F a i n o n e p a r l a i r r i t a t o p i u t t o s t o , c r e d e n d o c h e i l s i c i l i a n o F e s t a 

o p e r a s s e s o t t o l e i s p i r a z i o n i d i U l l o a , n e l q u a l e n o n r i p o n e v a a l c u n a 

f e d e , m a i t u o i d u b b i i n q u a n t o a l c e n t r o d i o p e r a z i o n i a l q u a l e c o l -

l e g a v a s i q u e l l ' i n d i v i d u o c o n f e r m a n o s e m p r e p i ù i m a n e g g i d e l m e 

d e s i m o . A g g i u n g i c h e i l F e s t a s i è t r o v a t o a d i m o r a r e p r e s s o u n c o 

l o n n e l l o a n o m e C e s a r i , i l c u i n o m e f i g u r a n e l l a o r g a n i z z a z i o n e d e i 

c o m i t a t i d i c u i t r a t t a i l r e g i s t r o d i C o s e n z a , A g g i u n g i c h e i l F e s t a , 

a c c a n i t o b o r b o n i c o , f u g g i v a d a S i c i l i a a l p r i m o s c o p p i o d e l l a r i v o 

l u z i o n e . A g g i u n g i c h e i l P r e f e t t o d i T r a p a n i s c r i v e v a u l t i m a m e n t e 

a l P r e f e t t o d i N a p o l i , r i c h i a m a n d o l a c o s t u i a t t e n z i o n e s u l l a p e r s o n a 

d e l F e s t a e d i c h i a r a n d o c h e i v a r i i p r o c l a m i b o r b o n i c i c h e d a N a p o l i 

s i s p e d i v a n o s o t t o f a s c i a p o s t a l e a T r a p a n i e g l i l i a t t r i b u i v a a l F e s t a , 

t a n t a e r a l a c a t t i v a o p i n i o n e d i r e a z i o n a r i o c o l à l a s c i a t a . O r q u e s t o 

F e s t a p e r p r e v e n z i o n e a v u t a d a i m i e i a g e n t i c h e n o n c e s s a s s e d i 

a d o p e r a r s i i n m a n e g g i r e a z i o n a r i , e p e r a v e r c o n t e z z a d e l s u o m o d o 

d i v i v e r e e p e r a s s i c u r a r m i s e fo s se o n o e x - i m p i e g a t o b o r b o n i c o 

( n e l q u a l c a s o a v r e i f a c o l t à d i s p e d i r l o i n S i c i l i a a n c h e c o n t r o s u a 

v o g l i a ) •—• p e r q u e s t e r a g i o n i è t r a t t e n u t o i n Q u e s t u r a . I r i s c o n t - i 

p e r ò c h e a s p e t t o d a T r a p a n ' n o n m i a r r i v a n o a n c o r a , s i c c h é o d o v r e i 

r i m a n d a r l o i n l i b e r t à — e n o n m i d a r e b b e l ' a n i m o d i f a r l o p e r u n 

e x - b a n d i t o f u g g i t i v o d a S i c i l i a , c o a b i t a n t e c o n C e s a r i a d d i t a t o i n 

u n a l e t t e r a d e l l a p r o c e s s u r a C o s e n z a c o m e i m p i g l i a t o i n q u e l l a m e d e 

s i m a c o s p i r a z i o n e — o a v r e i d o v u t o a t e m a n d a r l o i n i s t a t o d i a r 

r e s t o . U n r i g o d i r i s p o s t a . 



X I I . 

( E s t a t e 1 8 6 4 ? ) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

V e d i s e s i a p o s s i b i l e d i i n d u r r e i l P r o c u r a t o r e G e n e r a l e a l a n 

c i a r d e g l i o r d i n i p i ù v e e m e n t i d i s e q u e s t r o c o n t r o d e l Conciliatore 

e d e l l a Tromba c a t t o l i c a . Q u e s t i d u e g i o r n a l i s o n l a n o s t r a v e r g o g n a . 

A b b i a m o u n a l e g g e s u l l a s t a m p a di u n a e l a s t i c i t à i m p a r e g g i a b i l e , 

e n o n n e t r a g g i a m o p a r t i t o p e r r i n t u z z a r e l a b a l d a n z a di q u e s t i 

r e a z i o n a r i ? I o n o n d o m a n d o n i e n t e d i i n g i u s t o , i o d o m a n d o q u e l l o 

c h e l a p u b b l i c a c o s c i e n z a a n e l a , c h e ce s s i l o s c a n d a l o d i v e d e r v e n d u t i 

i n N a p o l i c i n q u e o s e i m i l a e s e m p l a r i d e l Conciliatore. A o g n i pie 

s o s p i n t o v i t r o v i c o n t u m e l i e a ' p o t e r i c o s t i t u i t i , p r o v o c a z i o n e a l 

l ' o d i o c o n t r o l e v a r i e c l a s s i s o c i a l i , m i n a c c e d i d i s t r u z i o n e d e l l ' o r 

d i n e p o l i t i c o a t t u a l m e n t e i n v i g o r e , v o t o d i r e s t a u r a z i o n e d e l l ' a n 

t i c o , a p o l o g i a d i f a t t i q u a l i f i c a t i p e r r e a t i e q u a n t o d i c r i m i n o s o s i 

p u ò c o m m e t t e r e c o n l a s t a m p a . V e d i d i p r e g a r l o , d i s c o n g i u r a r l o a 

l e g g e r e d i r e t t a m e n t e q u e i d u e g i o r n a l i , o a d a r n e a t e l ' i n c a r i c o ; 

e d a l l o r a i l Conciliatore t i p r o m e t t o i o c h e n o n u s c i r à p i ù . 

X I I I 

1 8 6 5 , 16 f e b b r a i o 

M i o c a r o D i o m e d e , 

H o l e t t o c o n c o n t i n u a a m m i r a z i o n e i l t u o s t u p e n d o d i s c o r s o 

i n a u g u r a l e . G i a m m a i a l c u n r a p p r e s e n t a n t e d e l P u b b l i c o m i n i s t e r o 

h a e l e v a t o c o s ì f r a n c h e , c o s ì n o b i l i , c o s ì p a t r i o t t i c h e i n d u z i o n i d a 

u n l a v o r o s t a t i s t i c o p e r f e t t a m e n t e c o n o s c i u t o . I m i e i p i ù v i v i c o m 

p l i m e n t i . 

X I V 

( M a r z o 1865) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

S e n o n i n c o n t r i d i f f i co l t à a d u n a p e r q u i s i z i o n e i n c a s a d i C a l i c -

c h i o , i o l a d i s p o n g o s u b i t o i n m e n o d e l l ' i s t a n t e , p e r c h é c r e d o c h e 

p o s s a c o n f e r i r e a t o g l i e r e b a l d a n z a a ' figli, c h e s o n o a n c o r a i n s o l e n t i 

c o m e i l p a d r e . 

L a i s t r u z i o n e g i u d i z i a r i a n o n l a r i c h i e d e r e b b e d i n e c e s s i t à , m a 

n o n è a l c e r t o c o s a i l l e g a l e i l f a r l a , q u a n d o t r a t t a s i d i i n d i v i d u o c h e 

m o s t r a s i c a p a c e d i p u b b l i c h e a g g r e s s i o n i . A s p e t t o s u l m o m e n t o u n 

t u o r i g o d i r i s c o n t r o . 

I e r i m i s i d i c e c h e s i a s t a t a c o m u n i c a t a a C u c i n i e l l o u n a b a l 

d a n z o s a p r o t e s t a p e r a t t o d i u s c i e r e , c o n c u i s i d i c e v a c h e l a d i r e 

z i o n e d e l g i o r n a l e La Patria a v e v a m e n t i t o n e l l o a n n u n z i a r e c h e 

S p a v e n t a fosse s t a t o p e r c o s s o s u l l e s p a l l e , m a c h e i n v e c e C a l i c c h i o 

l o a v e v a b a s t o n a t o in faccia. E r a n o i f ig l i d i C a l i c c h i o c h e p r o t e s t a -



v a n o i n s i m i l g u i s a , s i c c h é l a l o r p r o t e s t a s a r à p u r e u n p r e z i o s o d o c u 

m e n t o n e l l a i s t r u z i o n e g i u d i z i a r i a . 

M a c h i h a c o n s e n t i t o c h e l ' u s c i e r e i n t i m a s s e u n a t t o s o m i g l i a n t e 1 

X V . 

1 8 6 6 , 9 m a g g i o ( F i r e n z e ) 

M i o c a r i s s i m o D i o m e d e , 

S p e r o c h e l a t u a S i g n o r a s i a g i à i n t e r a m e n t e r i s t a b i l i t a , e m i 

f a r a i c o s a g r a t a a s s i c u r a n d o m e n e . 

L a p o s i z i o n e p o l i t i c a d e l l e c o s e t u g i à l a s a i . L a g u e r r a è c e r t a e 

i n d u b i t a b i l e . Q u a n d o p u r l ' A u s t r i a d i c h i a r a s s e d i v o l e r d i s a r m a r e 

p r i m a d e l l ' I t a l i a , n o n p e r c i ò e v i t e r e b b e l a g u e r r a . O g g i l e s i d i c e : 

n o i c i a r m i a m o , p e r c h é c i a v e t e p r o v o c a t o . A l l o r a l e s i d i r e b b e : 

d a t e c i s o d d i s f a z i o n e d i t u t t e l e s p e s e s o s t e n u t e p e r p o t e r c i a r m a r e , 

p e r p o t e r c i d i f e n d e r e d a l l e v o s t r e p r o v o c a z i o n i . V e d i c h e so lo l a 

c e s s i o n e d e l l a V e n e z i a p o t r e b b e i m p e d i r e l a g u e r r a ; m a i n o g n i 

a l t r o c a s o l a g u e r r a s a r à i n e v i t a b i l e . E s i a b e n e d e t t o I d d i o c h e a l 

m e n o l a q u e s t i o n e i t a l i a n a s a r à d e f i n i t i v a m e n t e r i s o l u t a , e l a f in i 

r e m o a l l o r a c o n l a b a n c a r o t t a e c o i p a r t i t i . 

A v r e i g r a n d e s i d e r i o d i s a p e r e , a n c h e p e r m i a n o r m a , q u a l s i a 

a l p r e s e n t e l a c o n d i z i o n e d e l l o s p i r i t o p u b b l i c o i n c o d e s t e p r o v i n c i e 

e m a s s i m e i n N a p o l i . C h e l a g u e r r a a b b i a p r o d o t t o e n t u s i a s m o , l o so ; 

m a è e n t u s i a s m o s u l q u a l e s i p u ò c o n t a r e p e r m a n e n t e m e n t e ? 

I p a r t i t i s o n o a l s e g n o , o m i n a c c i a n o d i r i s c u o t e r s i e d a g i t a r s i ? 

Q u a l i s o n o i r i s u l t a t i e c o n o m i c i d e l c o r s o f o r z o s o d e i b i g l i e t t i d i 

b a n c a 1 E c c o q u e l l o c h e d e s i d e r e r e i s a p e r e d a t e , c h e v e d i l e c o s e 

s p a s s i o n a t a m e n t e , a c u t a m e n t e e s e n z a p r i s m a n e s s u n o . 

X V I 

1 8 6 6 , 5 g i u g n o ( F i r e n z e ) 

M i o c a r i s s i m o D i o m e d e , 

H o r i c e v u t o l a t u a l e t t e r a e p u o i c r e d e r e c o n q u a n t a s o d d i s f a 

z i o n e d e l m i o a n i m o l ' h o f a t t a l e g g e r e a d u n s o l o , a S p a v e n t a , e d 

e n t r a m b i a b b i a m o a m m i r a t a l a e s a t t e z z a d e ' t u o i g i u d i z i . 

È p r o p r i o q u e l c h e t u d i c i u n a s o l e n n e v e r i t à . C h e c i g u a d a g n a 

l a f e d e d e l l e i s t i t u z i o n i , l o s p i r i t o d e l p a e s e , c h e l a o p i n i o n e p u b b l i c a 

i n q u e s t i v a n e g g i a m e n t i d i p e r s o n a l i i a t t a n z e °>. 

I o n o n e r o p r e s e n t e a l l a C a m e r a i l d ì d e l l a i n t e r p e l l a n z a M i n e r -

v i n i . So p e r ò c h e l e p a r o l e d i D e F a l c o f u r o n o d a t u t t i b e n i s s i m o a p 

p r e z z a t e . 

So c h e a b b i a m o c o s t à a r r e s t a t o u l t i m a m e n t e u n t a l p a d r e D o n a t o , 

p r i o r e d e ' d o m e n i c a n i d e l V o m e r o , u o m o a s e s s a n t ' a n n i , d i s e n t i 

m e n t i i p i ù t r a n q u i l l i e i p i ù p a u r o s i c h e m a i , e c h e i o c o n o s c o d a 



v i c i n o p e r a v e r e i d i l u i f r a t e l l i p r e s a c u r a d i m e q u a n d o m i t r o v a v a 

i n c o l l e g i o , v e n e n d o m i s p e s s o a v i s i t a r e e p r e s t a n d o m i t u t t o q u e l l o 

c h e m i e r a n e c e s s a r i o p e r q u i n d i c o n t e g g i a r l o c o n l a m i a f a m i g l i a . 

D a q u e l l ' e p o c a l ' h o c o n o s c i u t o . I o n o n so d i c h e s i t r a t t a ; c r e d o 

f r a D o n a t o i n c a p a c e d i c o s p i r a r e —• a t e m p o m i o s e a v e s s i d e t t o s o l 

t a n t o a p a d r e D o n a t o d i a v e r e u n s o s p e t t o a s u o c a r i c o , e g l i s i s a r e b b e 

a n n i e n t a t o . S e l a g i u s t i z i a t i c o n s e n t e d i f a r q u a l c h e c o s a p e r l u i , 

e s e s i t r a t t a s s e d i u n a c a l u n n i a , fa c h e n o n f in i sca i s u o i g i o r n i i n 

p r i g i o n e . S e p o i m i s o n o i n g a n n a t o s u l c o n t o d i l u i , a b b i a s s o l u t a 

m e n t e c o m e n o n s c r i t t e q u e s t e p a r o l e . 

M i l l e o s s e q u i a l l a S i g n o r a , c h e s p e r o s t i a b e n e . 

P . S. G l i a v v e n i m e n t i p a r e c h e i n c a l z i n o , f r a g i o r n i t u o n e r à i l 

c a n n o n e e c i r i a b b r a c c e r e m o . 

T i r i m e t t e r ò u n e s e m p l a r e d i u n m i o d i s c o r s o p r o n u n z i a t o a l l a 

C a m e r a . 

X V I I . 

1 8 6 6 , 11 l u g l i o ( F i r e n z e ) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

O g g i s i a s p e t t a n o n o t i z i e d a l c a m p o . C i a l d i n i d o v r e b b e o g g i 

p r o b a b i l m e n t e p a s s a r e l ' A d i g e e d i n c o n t r a r e g l i A u s t r i a c i . A l l o r a , 

l o s p e r a n o t u t t i , c i p r e n d e r e m o l a r i v i n c i t a , e l a n a z i o n a l i t à i t a l i a n a 

s a r à c o m p i u t a s e n z a u m i l i a z i o n e n e s s u n a d e l l e n o s t r e a r m i . C h e se 

g l i A u s t r i a c i s i f o s s e r o i n g r a n p a r t e r i t i r a t i —• c o m e n o n è p o s s i b i l e — 

p e r r i n f o r z a r l ' a r m a t a d e l N o r d , i n t a l c a s o n e l T i r o l o e n e l l ' I s t r i a 

a v v e r r a n n o , a m i o c r e d e r e , l e n u o v e b a t t a g l i e c h e d e b b o n o v e n d i 

c a r c i d e l l ' i n s u c c e s s o d e l l a g i o r n a t a d e l 2 4 . C h e s p e t t a c o l o g r a n d i o s o 

c h e d à o g g i l ' I t a l i a ! 

N o n è p i ù p e r l a V e n e z i a , m a p e l s o l o o n o r e d e l l e a r m i i t a l i a n e 

c h e n o i i n s e g u i a m o g l i A u s t r i a c i c o m e n o s t r i n e m i c i . 

P . S . V e d e n d o S p a v e n t a s a l u t a l o d i s t i n t a m e n t e . I o e n t r e r ò i n 

f u n z i o n i u n g i o r n o o l ' a l t r o . 

X V I I I . 

1866 , 4 a g o s t o 

M i o c a r o D i o m e d e , 

C h e d i a m i n e è ? N o n h o d a t e r i c e v u t o a n c o r a u n a p a r o l a d i 

c o n s i g l i o . E p p u r e a v r e s t i a d i r m i t a n t e c o s e s u l p e r s o n a l e . 

M o l t e v o l t e h o i n t e s o a s t r e p i t a r e c h e a i p o s t i d i p r e f e t t i e d i 

s o t t o p r e f e t t i s i t r o v a s s e r o p o c h e p e r s o n e d e l l e n o s t r e p r o v i n c i e ; 

c h e m o l t i u o m i n i r a g g u a r d e v o l i s i a n o t e n u t i i n d i s p a r t e . D i m m i 

c o l m a s s i m o s e g r e t o c o m e c o m p r e n d i : v i è a l c u n o , o r a m e s s o i n 

d i s p a r t e , o i n g i u s t a m e n t e s p r e g i a t o , c h e p o t e s s e d i s l a n c i o e s s e r e 

p r o p o s t o a p r e f e t t o o s o t t o p r e f e t t o i n m o d o c h e l a p u b b l i c a o p i n i o n e 

a v e s s e a c o m p i a c e r s e n e ! R i f l e t t i c i u n p o c o . T i c o n s e n t o d i d i r n e 

u n a p a r o l a s o l o a M i r a b e l l i , m a d e l r e s t o p e n s a c i d u e g i o r n i e r i s p o n -



d i r a i s u b i t o s e n z a c h e a l c u n o a b b i a a d a v v e d e r s i c h e s i a p e r s o n a d i 

a l c u n o d e g l i a t t u a l i f u n z i o n a r i d e l M i n i s t e r o . T u h a i c a p i t o d i c h e 

s i t r a t t a . S i t r a t t a d i p r e f e t t u r e o s o t t o p r e f e t t u r e d e l l e n o s t r e P r o 

v i n c i e . S i t r a t t a d i n o n a g g i r a r s i s e m p r e s u q u e l l o c h e è s t a t o e d è 

i n a m m i n i s t r a z i o n i , q u a n d o c i fosse l ' o t t i m o t r a s c u r a t o f i n o r a . P r o 

p o n i m i d e g l i i n d i v i d u i c h e m i f a c c i a n o o n o r e . 

X I X . 

1 8 6 6 , 9 a g o s t o ( F i r e n z e ) 

M i o c a r i s s i m o D i o m e d e , 

A l l ' u l t i m a m i a l e t t e r a t u n o n h a i d a t o f i n o r a r i s c o n t r o n e s s u n o . 

S p e r a n d o c h e v o r r a i e s s e r e p i ù c o r t e s e p e r l ' a v v e n i r e , o r a a g g i u n g o 

a q u e l l a d e l l e a l t r e p r e g h i e r e . 

D i m m i : f r a i p r o c u r a t o r i d e l R e —• t i t o l a r i o s o s t i t u i t i — v e n e 

h a a l c u n o c h e p o s s a a d e m p i e r e s p l e n d i d a m e n t e a l l e f u n z i o n i d i 

q u e s t o r e ? N o n s i t r a t t a d i N a p o l i , m a d i a l t r e q u e s t u r e , p e r c h é s a i 

c h e c o n l ' o c c u p a z i o n e d e l V e n e t o a v r e m o d e l l e a l t r e q u e s t u r e , e d 

o l t r a c c i ò d e b b o f a r e d e i m o v i m e n t i . I o v o r r e i u n m a g i s t r a t o g i o v a n e , 

d e s t r o , a s t u t o , o p e r o s o , i n t e l l i g e n t e —• t u m i c o m p r e n d i . 

M i s i d i c e c h e i l T r o i s e d i I s e r n i a p o t r e b b e a v e r e r e q u i s i t i p e r 

e s s e r u n b u o n q u e s t o r e . Se n o n l o c o n o s c i d i m a n d a n e a l P r o c u r a t o r 

g e n e r a l e c h e m i o s s e q u i e r a i d i s t i n t a m e n t e ; v o r r e i a l m e n o t r e n o m i 

e s u b i t o . N o n t i b r i g a r e d e l l a q u e s t i o n e d e l s e a c c e t t a s s e r o o n o ; 

f a c o n t o d e b b a n o e s s e r e c i a s c u n o q u e s t o r e d i u n a c i t t à i m p o r t a n t e — 

i l r e s t o l o v e d r ò i o . È c o s a r i s e r v a t a , c o m e v e d i , e m i d i r a i i n o m i 

s e n z a p a r l a r n e a d a l t r i c h e a M i r a b e l l i . 

S c r i v i m i u n p o ' s u l l a c o n d i z i o n e d e l l e c o s e , e s c r i v i m i a l u n g o . 

X X . 

1 8 6 6 , 2 8 o t t o b r e ( F i r e n z e ) 

M i o c a r o D i o m e d e , 

A v r a i c e r t a m e n t e m e d i t a t o s u i f a t t i d o l o r o s i d i P a l e r m o e d 

a v r a i o s s e r v a t o c o m e l ' u l t i m a s o m m o s s a d e i m a l f a t t o r i n e l l ' i n t e r n o 

d e l l a c i t t à s i a s t a t a l ' u l t i m a c o n s e g u e n z a d i se i a n n i d i u n ' a m m i n i 

s t r a z i o n e c i v i l e e g i u d i z i a r i a , a l l e q u a l i n o n è e p i t e t o d i c e n s u r a c h e 

p o s s a e s s e r a d e g u a t o . S i t r a t t e r e b b e d i r i a l z a r l a q u e s t a a m m i n i s t r a 

z i o n e , e d i m e t t e r e a l l a t e s t a d e l l a m e d e s i m a u o m i n i s i c u r i , e n e r g i c i , 

d i p r o v a t a f e d e p o l i t i c a , i n t e l l i g e n t i e p a s s i o n a t i p e l b e n e d e l p a e s e 

e l a i n v i o l a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i d e l g o v e r n o . N e l l a s c e l t a d i q u e s t i 

u o m i n i i l m i o p e n s i e r o s i è r i v o l t o a t e . M i d a r e s t i f a c o l t à d i p r o p o r t i 
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IN MEMORIAM 

E T T O R E P A I S 

( 1 8 5 6 - 1 9 3 9 ) 

La morte di Et tore Pais ha segnato, nel campo degli studi 

storici, una perdita che tan to maggiormente ci commuove ed im

pressiona, in quanto essa significa la scomparsa dello scienziato 

che efficacemente aveva contribuito alla creazione di una vera scienza 

« autonoma » della storia antica, liberandola definitivamente da 

legami che ancora la tenevano stretta alla vecchia concezione wol-

fiana e filologica. A lui, venuto dalla scuola di Domenico Com-

parett i e di Teodoro Mommsen, la storia antica riuscì a configu

rarsi, in fine, come scienza autonoma e sintetica, e non più « branca 

della filologia ». Già nella posizione iniziale del suo pensiero sto

rico — negli studi, sempre fondamentali, sulla Sardegna prero

mana (1881) e sufi'amministrazione della Sicilia romana (1888) — 

il superamento del wolfianesimo appariva evidente, se pur con

tenuto nei limiti di un'indagine particolare ; ma le grandi opere 

che poi lo rivelarono — la « Storia della Sicilia e della Magna 

Grecia » e la « Storia critica » — furono il terreno su cui fu costruito 

ogni suo ulteriore avanzamento metodologico e critico, e che de

terminò la particolare forma di una intuizione storiografica che, 

se pur in parecchi punti discutibile, era tu t tavia suscettibile di 

sviluppo ed approfondimento, e costituiva la base nuova per ogni 

futuro studio sulla storia critica d'Italia e di Roma. 

Dopo la pubblicazione della «Storia Critica » cominciarono, 

violente, le polemiche : in Germania con lo Schmidt, in Italia con 

il De Sanctis e il Barbagallo ; sino alla revisione del problema critico 

intrapresa, in Francia, da Leon Homo e dalla sua scuola. La po

sizione assunta dal Pais, di una « critica integrale » si mostrò su

bito troppo intransigente e metodicamente discutibile ; le sue ipo

tesi estreme (Bruto e Coriolano mitici ; le 12 tavole ta rda crea-



zione ; la formazione del popolo romano — sabello nel secolo V) 

essenzialmente negativi e indimostrabili. E in realtà tali erano 

quelle ipotesi, che una formulazione esagerata del problema, aveva 

originato e quasi costretto nei limiti dell'intransigenza critica, 

Ma le discussioni, feconde anche se violente, e di fondamentale 

importanza per la evoluzione della moderna storiografia di Roma, 

se poterono fargli cambiare opinione su alcune ipotesi in partico

lare, non distrussero — anzi forse rinvigorirono — la sua fidu

cia nelle premesse negative dela critica. Le obiezioni di Gaetano 

De Sanctis, nelle note pagine di « Per la scienza dell 'antichità » o, 

meglio àncora, nella grande « Storia » ; le critiche del Barbagallo 

ne ' « Rendiconti Lincei » o dello Schmidt negli « Jahresberichte » ; 

il progresso delle indagini su punt i particolari della storia prero

mana e romana d'Italia (si pensi, ai progressi degli studi etruschi ; 

per esempio, in Italia, alle « Origini etnische » di Luigi Pareti) —• 

tu t to questo fervore di lavoro, che tan to correggeva o r innovava 

della sua opera, se resta elemento essenziale di giudizio per il fu

turo storico della storiografia, non persuase il Paia a ripudiare de 

finitivamente il metodo. I l superamento della «storiografia ne» 

gativa » venne in lui, non da una sua conversione scientifica —• 

che, come ha giustamente osservato Giuseppe Cardinali, non è 

mai esistita — ma piuttosto dalla successiva meditazione 

dell'antico al lume della storia presente. Più che una revisione 

scientifica, una più generale e complessa evoluzione si è 

operata in lui, non tanto , forse, per un interno processo critico 

dovuto alle obiezioni metodologiche che gli si potevano fare, ed in 

realtà gli si fecero ; quanto, piuttosto, dalla necessità, che egli ha 

intuita, di dar alla nuova storiografia un contenuto positivo an

ziché negativo ; di scrivere, accanto alla « par te critica », una « par te 

ricostnittiva », che, pur restando separata (e in questa separazione 

era il suo limite principale) esprimeva esigenze storiografiche 

più nuove e moderne. Da tale meditazione ad un superamento 

delle posizioni precedenti, il passo era breve ; s'ingrandiva ormai 

ai suoi occhi il contenuto dell'indagine storica, superandosi per 

sempre e definitivamente, ogni possibile residuo « filologico » 

nella sua storiografia. 

La conclusione definitiva, a cui egli è arrivato dal punto di 



vista metodologico, è contenuta nelle parole con cui concludeva 

le sue considerazioni sulle fonti della storia delle guerre puniche. 

Giustamente, gli sembrava che il problema delle fonti presentasse 

aporie che non erano, per sè stesse, risolubili ; e concludeva : 

«la filologia non basta. I l ricostruttore o distensore di storie 

deve essere sorretto dal senso politico ». Qui è, in sostanza, rias

sunto il superamento della scuola filologica germanica, supera

mento che egli raggiunse contribuendo a creare il concetto di 

autonomia della storia antica. Certo, restano tu t tavia dei limiti 

anche in questa conclusione metodica : il « senso politico » del 

Pais non ha accolto in sé, come elementi essenziali, la conside

razione dei fatti artistici e religiosi e anche più genericamente 

sociali, sicché la storia potesse in ta l modo apparire unità ope

rante e concreta, ossia storia dello spirito, non astrat tamente 

politico ma anche completamente umano. 

Né con ciò vogliamo disconoscere in lui profonda conoscenza 

delle istituzioni religiose, per esempio, cartaginesi o romane ; ma 

si deve rilevare come, nella sua narrazione, esse o siano netta

mente distinte dalla storia puramente politica (dalVMstoire-

bataillé), od anche non siano t r a t t a t e in modo da dare, at tra

verso ad esse, una coerente ed unitaria interpretazione dell'evo

luzione storica. Ma è questo un limite, che ancora la storiografia 

del mondo antico non aveva superato, essendo esso connaturato 

con le origini filologiche della scuola wolfiana o giuridiche della 

scuola di Mommsen ; solo ora la storia antica va at tuando quella 

nuova esigenza storiografica, che, per ragioni varie, era già 

penetrata nella storiografia dell'età moderna. Ma l ' importanza 

grande del pensiero storiografico di Et tore Pais, è ancora in un 

elemento nuovo che egli portò allo studio dell 'Italia antica, 

vogliam dire nella interpretazione di essa in senso unitario, nel 

tentat ivo — che nelle sue grandi linee si può considerare riu

scito — di indagare il significato profondo della storia di Roma 

attraverso lo studio della origine e della storia di t u t t e le popo

lazioni d'Italia che avevano contribuito a quella storia e a quel

l'evoluzione politica. Cosi, nessuna delle popolazioni che prepa

rarono e contribuirono all'evoluzione storica di Roma, mancò 

di trattazione nell'opera del Pais ; e t u t t i sanno che a lui la storia 



antica deve l'impostazione e la soluzione di problemi fondamen

tali riguardanti la Magna Grecia e la Sicilia o le popolazioni della 

penisola e delle isole anteriormente alla conquista romana. 

Certo, molto di quella « Storia della Sicilia e della Magna 

Grecia », potrà sembrare a noi — e dovè sembrare a lui, che 

sempre su quei problemi ri tornava (si ripensi alle «Ricerche 

storiche e geografiche sull 'Italia Antica » ed alle « Ricerche di 

storia e Geografia storica », od anche alla recente « Storia del

l 'Italia antica e della Sicilia ») — o non definitivo o, per lo meno 

non sufficientemente chiarito. E specialmente ora, dopo la gran

diosa esperienza archeologica di Paolo Orsi (citiamo fra mille 

esempi, le sue ricerche su Caulonia, Medma e Locri e in genere 

sulle ci t tà greche e sulla preistoria della Sicilia e del Bruttio) 

e le numerose indagini che le seguirono 1 ; dopo le nuove ricerche 

glottologiche e linguistiche (Devoto, Ribezzo, Pagliaro, Rohlfs, 

Alessio, Braun e via dicendo) ; dopo le esigenze storicistiche che 

il rinnovamento degli studi italioti e sicelioti (si ripensi al Pareti , 

al Pace, al Ciaceri, al Giannelli, al Mayer, e, per la storia religiosa, 

al Ferrabino) ha posto, se anche non sempre ha soddisfatto ; — 

ora vogliam dire, molto potrà sembrare superato e tale da meri

tare in alcuni punt i , una revisione. 

Tanto per citare qualche esempio : chi, dopo la scoperta 

del papiro callimacheo su Messina, non penserebbe a rivedere la 

posizione del Pais sul problema degli « ecisti » ? o chi accette

rebbe, dopo la critica Belochiana, la teoria della precedenza delle 

navigazioni euboiche in Occidente (e non importa che, recente

mente, il libro, acuto ma acritico, di Schillmann sia ri tornato alla 

tradizione) ? Né è facile ammettere — dopo la critica del Gian

nelli — che Lagaria fosse conquistata intorno alla metà del VI se

colo ; o identificare — dopo le t an te indagini sul mito di Cirene — 

Aristea proconnesio con il mitico Aristaios ; o supporre — sia 

1 S i r i p e n s i a g l i s t u d i c a m a r i n e s i d e l P a c e , a g r i g e n t i n i d e l M a r 

c o n i , s e l i n u n t i n i d e l G a b r i c i , m o t y a n i d e l W b i t a k e r , t a r a n t i n i d e l 

Q u a g l i a t i , h i p p o n i a t i d e l C r i s p o , e d a i r e c e n t i s c a v i ( p a r t i c o l a r m e n t e 

i m p o r t a n t i p e r l a s t o r i a r e l i g i o s a e a r t i s t i c a d e l l a M a g n a G r e c i a q u e l l i 

i n c o r s o d e l S a n t u a r i o d i H e r a a r g i v a a l l a foce d e l S i l a r i s ) . 



pure, come il Pais faceva, con qualche riserva — che Hippys 

sia fonte di Antioco ; o che i Crotoniati s'insediassero nel Tir

reno (a prescindere dal problema della identificazione di Terina) 

contemporaneamente alla fondazione di Caulonia ; e quanto 

bisognerebbe rivedere, in genere, sia per quel che riguarda il 

carattere delle popolazioni preesistenti in Sicilia e in Italia Meri

dionale, sia per la colonizzazione fenicia, e via discorrendo ! 

Ma non da questo punto di vista, né in questi termini rigi

damente critici, potremo intendere e spiegare l'opera del Pais. 

Per capire l ' importanza della sua « Storia della Sicilia e della 

Magna Grecia », noi potremo rifarci ad un parallelo illustre, ad 

un'al tra opera più grande, ma che può illuminarci diversamente 

sul significato dell'opera storica di Et tore Pais. Voglio dire che 

ricordando la « Geschichte des Hellenismus » di Droysen, la 

quale diede significato e interpretazione storica a t u t t o un periodo 

che prima era pressoché ignoto, noi potremo meglio capire l'im

portanza di una « storia » come quella del Pais, che rivelava 

alla scienza europea un campo d'indagini che, sotto certi punti 

di vista, poteva considerarsi inesplorato. 

La storiografia filologica aveva trascurato, così come la 

storia dell'ellenismo, anche la storia delle colonie greche d'Italia ; 

tu t t i ricordano l'esiguo posto che Curtius concedeva a questa 

storia, che pur era, in senso la to , storia del mondo antico e greco 

in particolare ; e i tentat ivi di Brunet De Presle, Lenormant e 

Adolfo Holm non erano ancor tali da comporre il dissidio, che 

la storiografia filologica aveva acuito, t ra storia dei Greci e storia 

delle Colonie Greche. Con la loro esaltazione di quei periodi e di 

quelle zone storiche che coincidevano colla storia della let teratura 

più comunemente nota, gli storici «wolfiani» avevano dimenti

cato la storia della Sicilia e della Magna Grecia, senza porre 

criticamente il problema dei suoi rapport i colla storia della peni

sola greca. 

Et tore Pais trovò innanzi a sé un gran materiale, che egli — 

e qui sta la sua inferiorità di fronte ad uno storico tanto più 

esperto, quale il Droysen era — non sempre ridusse ad unità 

compatta e definitiva ; il suo abito erudito gli precluse forse 

questa visione unitaria, che la storia dell'ellenismo raggiunse, 



invece, cosi rapidamente ; ma a lui spetta il merito incontesta

bile di aver posto la storiografia del nostro secolo dinanzi a que

sto problema, che la storiografia filologica aveva ignorato, e che 

Holm aveva t r a t t a to solo l imitatamente alla Sicilia e con un 

atteggiamento critico che a noi, dopo Giulio Beloch, pare defi

nit ivamente superato. Se ora, dopo le sue ricerche e la sua opera 

instancabile, il cammino sembra a noi più facile e le esigenze di 

ricostruzione hanno già t rovato espressione in opere di sintesi 

e divulgazione storica, (Ciaceri, Pace, Libertini, Schillmann) 

od anche in « introduzioni » a queste (Pareti, Giannelli, Crispo, 

Muhl, e già Beloch), ciò è dovuto a l u i 1 che seppe intuire il nuovo 

campo ch'era riservato all'indagine, anche se, dopo averlo sco

perto, non sempre potè darne una sintesi positiva. 
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— Storia di Roma durante le grandi conquiste mediterranee ( T o r i n o 

1931) . 
— Storia interna di Roma dalle guerre puniche alla rivoluzione grac-

cana ( T o r i n o 1931) . 
•—• Storia dell'Italia antica e della Sicilia per l'età anteriore al dominio 

romano ( T o r i n o 1933) . 
S i a g g i u n g a n o i n o l t r e i Supplementi, italica a l C o r p u s I n s c r i p t i o n u m 
L a t i n a r u m , V , ( p u b b l i o , n e l l e M e m o r i e A c c . L i n c e i 1 8 8 8 ) . 

1 C o n c iò n o n v o g l i a m o d i m i n u i r e l ' o p e r a d i q u e l M a e s t r o , c h e 

fu e d è G . M . C o l u m b a ; m a l ' o p e r a d e l P a i s fu u n t e n t a t i v o p i ù 

u n i t a r i o d e l s u o , e d i n q u e s t o s e n s o d i e d e m a g g i o r e i m p u l s o a l l a 

s t o r i o g r a f ì a i t a l i o t a e s i c e l i o t a . 



E T T O R E C I C C O T T I 

(1863-1939) 

Nel 1928, Et tore deco t t i , licenziando alle stampe una sua 

raccolta di saggi, diceva, parlando del metodo storico di E . À. 

Freeman che quello « era un modo di usufruire dell'erudizione, non 

negandola, ma, come si direbbe oggi, superandola ; e andando, 

per successive approssimazioni, verso generalizzazioni che acqui

stavano cosi una base sempre più positiva e sorgevano quindi 

su terreno saldo ». 

Se una definizione si dovesse, e potesse, dare della metodo

logia del Ciccotti e della sua importanza nella storia della nostra 

storiografia, io credo che nessuna caratteristica ci metterebbe sulla 

via, meglio che quella caratteristica, che egli dava dell'opera di 

Freeman. Ed è già in questa pregiudiziale un riconoscimento del

l'impossibilità di definire l'opera del Ciccotti per indirizzi o scuole 

a cui egli appartenesse o credesse di appartenere; il contenuto 

della sua opera scientifica è positivo, in quanto, al disopra delle 

scuole e degli indirizzi, egli ha cercato sempre una via di verità, e 

questa via ha additato come contributo nuovo di pensiero origi

nale e vissuto, alla scienza italiana. 

Dominare l'erudizione, innovandola : qui è il compito, po

tremmo dire la funzione storica, dell'opera di Et tore Ciccotti. 

Aveva t rovato la storia antica ferma nei limiti di una scienza 

astrat tamente filologica, senza interesse per la vita e senza deside

rio di vita ; una scienza che, come era intesa e praticata da alcuni, 

poteva sembrare priva di avvenire, perché nulla dava e nulla, ne

cessariamente, chiedeva. Questo lucano, nato in terra di civiltà ita

liota sentì però che, al di là della curiosità erudita, c'era per quella 

scienza un posto assai più elevato nella gerarchia delle scienze 

dell'uomo ; e così la sua carriera di scienziato potè essere caratte

rizzata da uno studio di superare le barriere della cultura accade

mica per scoprire nuovi, e pur eterni, contat t i fra l'antico e noi ; 

per sentire quei problemi come attuali e come nostri, nel senso più 

lato e complesso della parola. Questo significato assunse per lui la 



polemica contro l'erudizione : polemica, la quale, partendo da lui 

erudito, assumeva contenuto rivoluzionario per il nuovo indirizzo 

che si dava così ad una scienza che il romanticismo aveva rive

lato, ma non ancora liberato da pastoie e pregiudizi antichi ; po

lemica che assume in lui sempre più importanza, man mano che 

egli acquista più acuta e profonda coscienza della sua « esigenza 

storiografica»; e che si continuerà, quindi, sempre, fino alle pagine, 

metodologicamente importanti , della prefazione alla «Civiltà del 

mondo antico », sua ultima grande opera e sintesi della esperienza 

storiografica ch'egli aveva. 

Da questo punto di vista, sociologismo spenceriano — a cui 

in un primo momento aderì — e materialismo storico — a cui 

passò in seguito, soprat tut to nel periodo milanese d'insegna

mento — non sono che forme di questa sua esigenza scientifica, 

determinata talora da quelle che furono sue at t i tudine pratiche 

e quindi non critiche. Tanto più che tan to il sociologismo che il 

materialismo storico furono, in sostanza, dominati continuamente 

dalla sua att i tudine alla considerazione realistica dei problemi; 

e il richiamo a Vico e Freeman, ne' « Confronti storici », e la chiara 

impostazione dei problemi spirituali in « Civiltà del mondo antico » 

assicurano che egli sentì il vuoto e delle « leggi » sociologiche e delle 

ipotesi materialistiche. A questo vuoto sopperì sempre con quel 

senso storico, che non s'impara, ma con cui si nasce ; e nessuno 

potrà quindi negare che questo scienziato, il quale potè credere, 

qualche volta di essere un esponente della dottr ina materialistica 

della storia, dedicava le pagine più acute alla religiosità dei mi

steri greci ( Civiltà I 252 seg.) o al problema della formazione etica 

(Civiltà I I 131-227) e culturale (Civiltà I I 233-356) dell'uomo an

tico — problemi affrontati parallelamente, e talora con affinità 

di risultati, dal neoumanesimo di un Iaeger o — se così possiamo 

ancora chiamarlo — di un Berve, educati tu t tavia a indirizzo 

filosofico fondamentalmente diverso. 

Vero è che in lui unica vera preoccupazione culturale era la 

storiografia, intesa come « concreazione » dell'antico, e tentativo 

di riviverlo in noi e per noi. Forse, il pericolo più grave, era in que

st 'ultima formula ; che, se si può rivivere in noi l'antico, assai più 

lontana e oscura è la possibilità di riviverlo per noi, quasi ad uso 



della nostra vita e della nostra storia. Si poteva cadere così — 

e il Ciccotti vi cadde — nella necessità di ammettere « confronti » 

storici,, ossia « corsi e ricorsi » ; cadere, quindi, in quel vizio men

tale, per cui ci sembra che « la storia si ripete », e ci può sfuggire, 

così, il nuovo che s'innesta al motivo umano, eterno ma sempre 

diversamente atteggiato. 

E tut tavia , egli mai perdette di vista l'essenza caratteristica 

del mondo antico. Ed anche ne' suoi primi lavori, dominati da 

una livellatrice concezione sociologica, si sente che i valori anti

chi sono a lui, pur nella preoccupazione comparativa, presenti e 

vivi come valori « concreti » : così in quella su « La costituzione 

così detta di Licurgo » (1885), che è il suo primo lavoro di certa 

importanza, e che si può considerare, in alcuni punti , di precisa 

impostazione, anche se il problema spontaneo ci si prospetti, dopo 

Nilsson (pur così vicino al Ciccotti), Pareti, Kahrstedt, e ora, in-

infine, Ehrenberg, come un problema più complesso e meno li

neare. E lo stesso è a dire dell'indagine, ancora oggi, pur dopo 

Kohler e M. Guarducci, fondamentale sulle «Istituzioni pubbli

che cretesi» (1891-3). 

In questo studioso di larghe vedute l'indagine paziente era 

sempre feconda di conclusioni critiche. E se scriveva per il «Di

zionario epigrafico » di De Ruggiero diligenti e acuti articoli di 

erudizione, non trascurava per altro, in quello stesso torno di tempo, 

più complessi ed ampi problemi, sia che si occupasse di « Donne e 

politica negli ultimi anni della Repubblica » (1895) o della « Que

stura di Verre » o del « Numero degli schiavi nell'Attica » o infine 

della « Retribuzione » delle funzioni civili in Atene. Erano gli anni 

in cui poneva le fondamenta della sua ricostruzione della vita an

tica, economica e non economica ; e nel 1898 vide la luce il « Tra

monto della schiavitù ». Opera, questa, il cui valore positivo può 

intendersi solo se si prescinde dal materialismo storico, che sem

brava — a torto — ispirarla ; e se si guarda al suo significato 

più generale, di indagine prima, e, sotto alcuni punti di vista, fon

damentale sui capitali problemi del rapporto t ra lavoro servile e 

lavoro libero nel mondo antico, e sul significato della schiavitù 

nell'ingranaggio economico di quel tempo. Problema che si allarga 

ed estende a quello più complesso dei limiti e dell'essenza dell'an-



tico capitalismo ; e in. cui — t ra un classicismo che rimonta al 

Rodbertus ed è rappresentato, oggi, dal grande Haxbroek, ed una 

tendenza novatrice che si riassume nel nome del Meyer — il d e 

cotti seppe trovare, in questa e in tu t t e le sue opere posteriori, un 

equilibrio che è degno di ogni più completo sviluppo. 

Tre anni dopo (1901) apparve « La guerra e la pace nel mondo 

antico » uno studio di cui molte cose sono per noi caduche 

(specie ora, dopo che la teoria dell'« agonale » di Schaefer e Hampl, 

e in genere della scuola di Lipsia, fa da correttivo — sia pur non 

sempre accettabile — alla concezione del^Ciccotti) ; studio che 

ebbe il torto di voler postulare il mondo antico come continua ra

pina, dimenticando tan t i coefficienti ideali della" guerra antica, 

che lo sono anche della moderna. Per queste ragioni il libro offrì 

il fianco alla critica ; e la polemica col De Sanctis potè mostrare 

quale limite si imponesse lo storiografo, che'aveva creduto di tro

var col materialismo storico una spiegazione, là dove era, invece, 

un'aporia di più difficile soluzione. 

La erisi che seguì a quel periodo giovò all'approfondimento 

critico. E come espressione di questo approfondimento, attraverso 

il quale nuovi problemi maturavano e si imponevano, vennero le 

lunghe e preziose, introduzioni ai cinque volumi della « Biblioteca 

di storia economica ». Grazie allo studio sempre più profondo del

l 'antica storia economica, gli si andavano svelando fattori che 

economici non erano. La sua esperienza storiografica si faceva 

sempre più ampia ; e il materialismo storico si poteva considerare 

oltrepassato . La « Storia greca », se ora, dopo le opere consimili di 

Helmut Berve e Gaetano de Sanctis, ci sembra invecchiata, aveva 

però il merito di rappresentare una impostazione sintetica e siste

matica di problemi che l'erudizione di Beloch o di Wilcken aveva 

allontanato, talora, da noi. « Commercio e civiltà nel mondo an

tico » e « Confronti storici » (1929) impostarono problemi sino al

lora non posti, o problemi già affrontati, e risolti ora in forma 

nuova : tale p. es. pei « Confronti » il problema, centrale per la sto

ria romana, del « vero » e del « certo » nella tradizione storica. Qui 

si rivelava una esigenza nuova del Ciccotti, esigenza che chiamerei 

moderna, in contrasto con quella della storiografìa passata ; desi

derio di ricostruzione pratica, anziché di critica negazione. Esi

genza, che pur rimanendo — almeno così, a noi sembra, per ragioni 



metodiche generali — indimostrata è tu t t av ia un buon correttivo 

a tendenze estreme, come era quella del Pais, e ha valore positivo, 

soprat tut to là dove si richiama al Rubino e al Mommsen come a 

maestri. E lo sforzo del Ciccotti resta, anche se la conversione 

del « vero » nel « certo » può, e deve, ottenersi per altra via. 

L'opera che coronò questo travaglio critico fu — se pre

scindiamo dall 'acuto, ma piuttosto divulgativo «Profilo di 

Augusto » — la grande sintesi su « La civiltà del mondo antico ». 

I problemi culturali, che già lo avevano travagliato durante 

la composizione della « Storia greca », gli si presentarono ora 

come problemi di fenomenologia ; erano divenuti t u t t ' uno coi 

problemi economici e politici. Permanevano indirizzi e metodi 

dell'antico Ciccotti (così, per dare un esempio, la sua antica at t i

tudine di fronte al problema della popolazione e a quello della 

schiavitù) ; ma l'anima, con cui quei problemi s'impostavano era 

nuova. Le tracce dell'educazione sociologica del Ciccotti resta

vano ma non intralciavano il suo giudizio più propriamente sto

rico : e, per esempio, la spiegazione — in sé insufficiente — della 

«polis» greca come un portato geografico, non impedisce che la 

descrizione dell'aggregato politico, che il Ciccotti ci dava, riuscisse—• 

pur dopo l'insegnamento che altri ci han dato, recentemente, 

in questo campo — veramente « illuminante ». La grande sin

tesi, che abbracciava anche il mondo orientale, implicava il 

pericolo di vedere nel metodo antico un ciclo chiuso, fatto di 

Kultur prima e Civilisation poi ; ma lo storico seppe, con l'in

tui to nativo, evitar il pericolo. Così alla fine della sua opera 

scientifica, egli vedeva insieme, in unità inscindibile, la cultura 

e la vita degli antichi ; e ogni minuto problema gli si animava, 

ora, di quel contenuto eterno che può fare della storia, anche 

un 'ar te . Sui ruderi della storiografia erudita risorgeva la Storia, 

che costruisce e vive un eterno mondo di valori perenni. 

Così, inconsapevolmente, egli si riconciliava col suo tempo. 

II passaggio dal materialismo del tardo ottocento, all'idealismo 

e allo spiritualismo del nostro secolo, gli s'impose come un'esi

genza -— più o meno consapevole — della cultura; egli supe

rava, nella sua ult ima opera, la sua precedente produzione e, con 

essa, il suo tempo. 

a.s.c.1. 
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B I B L I O G R A F I A D E L L E P U B B L I C A Z I O N I 

D I C A R A R T T E R E S T O R I C O 

La costituzione cosi detta di Licurgo, N a p o l i , A n f o s s i 1 8 8 6 . 

La Basilicata, T o r i n o , T i p . R o u x & C , 1886 . 

Introduzione alla storia generale del Diritto, T o r i n o , L o e s c h e r , 1 8 8 6 . 

La Famiglia nel diritto italiano, T o r i n o 1886 . 

I sacerdozi municipali e provinciali della Spagna nell'epoca im

periale romana, T o r i n o 1890 . 

Antonino Fio, R o m a 1 8 9 1 . 

Amiens, R o m a 1 8 9 1 . 

Arcadio, R o m a 1 8 9 1 . 

Le istituzioni pubbliche cretesi, R o m a 1 8 9 1 . 

Berchè studiamo la storia antica. Prelezione al corso 1 8 9 1 - 9 2 , R o m a , 

P a n s a n i s i , 1892 . 

Augusto, R o m a , 1894 . 

II processo di Verre, M i l a n o , 1 8 9 5 . 

Donne e politica negli ultimi anni della repubblica romana, M i 

l a n o , 1 8 9 5 . 

La questura di C. Yerre, T o r i n o , 1 8 9 5 . 

La fine del secondo triumvirato, T o r i n o , 1895 . 

La pace e la guerra nell'antica Atene, S c a n s a n o , 1 8 9 7 . 

Il tramonto della schiavitù, T o r i n o , 1 8 9 8 . 

La storia e l'indirizzo scientifico, 1 8 9 8 . 

Pace e guerra nel mondo antico, T o r i n o , 1 9 0 1 . 

Griechische Oeschichte, G o t h a , 1920 . 

Storia greca, F i r e n z e , V a l l e c c h i , 1 9 2 2 . 

Disegno storico del medioevo, M e s s i n a , 1 9 2 3 . 

Athene, repubblica di proletari ? R o m a , Nuova Bivista Storica, 

a . I V , f a s e . V . 

Pareto e gli studi storici, C i t t à d i C a s t e l l o , 1 9 2 4 . 

Elementi di « verità » e di « certezza >> nella tradizione storica romana, 

M i l a n o , U n i t a s , 1 9 2 7 . 

Confronti storici, R o m a , S o c . E d . D . A l i g h i e r i , 1929 . 

Motivi demografici e biologici nella rovina della civiltà antica, 

R o m a S o c . E d . D . A l i g h i e r i , 1930 . 

Valore e utilizzazione di dati statistici del mondo antico con parti

colare riguardo alla popolazione dell'antica Poma, R o m a , 1 9 3 1 . . 

Il problema economico nel mondo antico, R o m a , S o c . E d . D . A l i 

g h i e r i , 1932 . 

La formazione della coscienza giuridica e le sue concrete graduali 

espressioni nel mondo antico, U d i n e , I s t . E d i z . A c c a d . , 1 9 3 4 . 



—• Vita e problemi morali nel mondo antico, R o m a , S o o . E d . D . A l i 

g h i e r i , 1934 . 

— Il crollo dell'impero e della civiltà antica, R o m a , S o c . E d . D . A l i 

g h i e r i , 1 9 3 5 . 

— Civiltà del mondo antico, U d i n e , I s t . E d i z . A c e a d . , 1 9 3 5 . 

— Storia economica, interpretazione economica della storia e materia

lismo storico, R o m a , S o c . E d . D . A l i g h i e r i , 1 9 3 8 . 

— Profilo di Augusto, T o r i n o , E i n a u d i , 1 9 3 8 . 

— Storia economica e materialismo storico ed interpretazione economica 

della storia, A t e n e , P y r s o s , 1939 . 

I n o l t r e i s e g u e n t i s t u d i p u b b l i c a t i n e l l a Biblioteca di Storia Eco

nomica, d i r e t t a d a V . P a r e t o : 

— Commercio e civiltà nel mondo antico, v o i . V I . 

— Del numero degli schiavi nell'Attica, v o i . I V . 

— Indirizzi e metodi degli studi di demografia antica, v o i . I V . 

— La retribuzione delle funzioni pubbliche nell'antica Atene e le sue 

conseguenze, v o i . I , p . I I . 

— L'evoluzione della storiografia e la storia economica del mond,o 

antico, v o i . I , p . I . 

— Lineamenti dell'evoluzione tributaria del mondo antico, v o i . V . 

— L'interesse del denaro nell'antichità, v o i . I , p . I I . 

— Vecchi e nuovi orizzonti della numismatica, e funzione della mo

neta nel mondo antico, v o i . I I I . 

A l t r e p u b b l i c a z i o n i f r a c u i L'Epìtome storica dell'antichità, e d 

a l t r i l a v o r i f r a c u i u n o i n e d i t o s u O r a z i o e d u n a r i s t a m p a c o n a g g i u n t e 

d e l Tramonto della schiavitù, i n c o r s o d i p u b b l i c a z i o n e . 





V A R I E 

COMUNITÀ' CALABRESI NELL'ARCHIVIO 

D E I CAPPUCCINI ITALIANI IN TUNISIA (1777-1807) 

I l r i n t r a c c i a t o p r i m o r e g i s t r o d e i b a t t e s i m i d e l l ' A r c h i v i o d i 

S a n t a C r o c e i n T u n i s i 1 , h a p e r m e s s o u n ' a c c u r a t a i n d a g i n e s u l l e 

c o m u n i t à f a m i l i a r i d e g l i i t a l i a n i , s c h i a v i o « f r a n c h i », r e s i d e n t i n e l l a 

R e g g e n z a d a l 1 7 3 6 a l 1839 . T u t t i i v e c c h i S t a t i d e l l a p e n i s o l a v i 

s o n o r a p p r e s e n t a t i : d a G e n o v a a l l a S a r d e g n a , d a V e n e z i a a l l a T o 

s c a n a , d a R o m a p a p a l e a N a p o l i b o r b o n i c a . N e l l a p i t t o r e s c a s f i l a t a 

d e i t o p o n i m i e d e l l ' a r r u f f a t a o n o m a s t i c a , i s o g g e t t i c a l a b r e s i , n a t u 

r a l m e n t e , n o n p o t e v a n o d i f e t t a r e . T r a s c u r a b i l i se r a f f r o n t a t i a l l a 

q u a l i t à e q u a n t i t à d e l l e o d i e r n a c o l l e t t i v i t à c r i s t i a n e d e i p a e s i m u s u l 

m a n i d e l l ' A f r i c a m e d i t e r r a n e a , m a n e l p e r i o d o d i c u i t r a t t i a m o 

d o v e v a n o r a p p r e s e n t a r e u n s o l i d o n u c l e o i n c o n f o n d i b i l e . 

G l i A t t i p a r r o c c h i a l i c h e l i c o n s a c r a n o a l l a m e m o r i a d e g l i a m a 

t o r i d i s t o r i a p a r t i c o l a r e , s o n o r a c c h i u s i i n u n m o d e s t o m a n o s c r i t t o 

c h e , r i l e g a t o i n s e m p l i c e c a r t o n e , p o r t a s u l d o r s o d i t e l a l ' i n t e s t a t a 

« I Batt. dal 1736 al 1839 ». 

L e s i n g o l a r i c a r a t t e r i s t i c h e d e l r e g i s t r o r i c o n f e r m a n o l a p r e c a r i a 

o r g a n i z z a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a d e i C a p p u c c i n i , d o v u t a a l l ' i n su f f i 

c i e n z a t e c n i c a d e l t e m p o , m a s o p r a t t u t t o a l l e v i c e n d e d r a m m a t i c h e 

d e i p a e s i b a r b a r e s c h i . 

D i d i m e n s i o n i o r d i n a r i e ( 4 0 % X 2 6 % , ) , è c o m p o s t o d i VI I -147 p a 

g i n e . Q u e l l e s e g n a t e c o n c i f r a r o m a n a , d a i a VII, s o n o s t a t e a g g i u n t e 

a l l ' o r i g i n a l e , c o m ' è s p e c i f i c a t o s u l l a p r i m a , d a S e b a s t i a n o d a C o r t o n a 

Prefetto Gappno 1773. G l i A t t i c o n s e r v a n o — i n i n c h i o s t r o r o s s o — 

i l n u m e r o p r o g r e s s i v o d a 1 a 7 9 6 , d a p a g . 1 a p a g . 82 , e fino a l l a 

d a t a d e l 3 d i c e m b r e 1 8 0 0 . S u l l a s t e s s a p a g i n a 82 s i c o m i n c i a a n o t a r e 

l a s c r i t t u r a c h i a r a e f e r m a d i P a d r e ANSELME DES A E C S , s t o r i c o e 

c a n c e l l i e r e d e i C a p p u c c i n i m i s s i o n a r i d i T u n i s i 2 . D a l l a s u c c e s s i v a 

1 S c o n o s c i u t o n e l 1 9 3 7 . Cfr. ACHILLE RIGGIO, Cronaea tabar-

china dal 1756 ai primordi dell'Ottocento, ecc. E x t r a i t d e l a « R e v u e 

T u n i s i e n n e », N . S . n . 3 1 e t 32 , I I I - I V t r i m . 1 9 3 7 , , p p . 6, i n n o t a . 
2 P a d r e ANSELME DES A E C S , a l s e c o l o J e a n H o n o r é O r i o l , v e n n e 

i n T u n i s i a v e r s o i l 1 8 4 3 . C o l l a b o r a t o r e i n t e l l i g e n t e d i M g r S u t t e r , 



p a g . 8 3 s ' i n i z i a n o g l i A t t i c h e v a n n o d a l 9 n o v e m b r e 1 8 0 0 a t u t t o 

i l 1 8 0 9 , s e n z a o r d i n e c r o n o l o g i c o , e p r e c e d u t i d a l l ' a v v e r t e n z a «Regi

stro de' Battesimi non notati nel loro luogo ». L a s e r i e , d a l n . 1 a l n . 2 3 9 , 

s i c h i u d e a p a g . 9 9 , v e r g a t a p e r i n t i e r o d a l p r e d e t t o c a n c e l l i e r e , c o n 

l a n o t a finale « Battezzati nel 1809, n. 27 ». 

A p a g . 1 0 0 , c o n i n t e s t a t a « 1810 », s i c o n t a n o s o l t a n t o d i e c i A t t i 

r i c o p i a t i . E r i p r o d o t t i s o n o p u r e g l i a l t r i c h e s i s u s s e g u o n o d a 

p a g . 101 a p a g . 1 3 6 1 . P r o s e g u e n d o l a l e t t u r a d e l m a n o s c r i t t o s i 

r i s c o n t r a : a p a g . 137 i n t e s t a , l ' i n d i c a z i o n e Battesimi ritrovati nelli 

antichi Registri senza Data di anno », c o n v e n t i A t t i i n c o m p l e t i ; 

a p a g . 1 3 8 , q u a t t r o A t t i d e l 1 8 3 2 , t r e d e l 1 8 2 3 ; u n o d e l 1 8 2 5 ; a 

p a g . 139 , u n supplemento del 1829-1828, a p a g . 1 4 0 , u n s e c o n d o 

supplemento dei Battesimi del 1828, m a i n v e c e v i s i l e g g o n o A t t i 

d e l 1 8 2 5 , 1 8 2 6 e 1 8 2 9 ; a p a g . 141 e 1 4 2 , a n c o r a u n supplemento 

dei Battesimi, c o n A t t i d e l 1 8 2 9 , 1 8 2 6 , 1 8 3 1 , 1827 ; a p a g . 1 4 3 , a l t r i 

d e l 1 8 2 6 , 1827 , 1 8 3 1 e d u n o d e l 6 l u g l i o 1 8 5 8 ; a p a g . 1 4 4 , c o n t i n u a n o 

a l t e r n a t i , A t t i d e l 1 8 3 0 , 1 8 3 1 , 1 8 2 9 e 1832 ; a p a g . 1 4 5 , f r a g l i a l t r i 

d e l 1 8 3 0 e 1 8 2 6 , v i è u n A t t o d e l 1 8 4 0 2 ; a p a g . 1 4 6 , u n a filza d i 

u l t i m o V i c a r i o a p o s t o l i c o i t a l i a n o d e l l a R e g g e n z a , r i o r d i n ò g l i a r 

c h i v i d e l l a M i s s i o n e n e l 1 8 4 4 c o l p o c o c h ' e r a r i m a s t o d o p o i s a c c h e g g i 

e g l i i n c e n d i . Cfr . Mèmoires pour servir à Vhistoire de la Mission des 

Capucins dans la Bégence de Tunis. 1 6 2 4 - 1 8 6 5 , e c c . R o m e , 1 8 8 9 , 

c a p . X I I I , p p . 5 2 - 5 6 . 
1 L e l a c u n e d i c u i s o f f r i v a l ' A r c h i v i o r i s u l t a n o e v i d e n t i d a n u 

m e r o s e a t t e s t a z i o n i , f r a l e q u a l i e c c o n e q u a l c u n a f r a l e p i ù t i p i c h e : 

«L'anno del Signore mille ottocentoventidue ed alli venti di Gen

naio nacque alla Goletta un bambino, figlio legittimo dei sig.ri Barto

lomeo Gaspery e Teresa, Bottari coniugi francesi, qual bambino fu 

battezzato verso la fine di detto mese dal Beverendo Badre Alessandro 

da Massignano Prefetto coi nomi di Giovanni Andrea Giuseppe. I 

Padrini furono Giovanni Gaspary avolo paterno, e sua sorella Maria 

Bottari nata Gaspari come ci fu deposto da Giurati testimoni degni di 

fede per essere bruciato il registro di quel tempo ». 

Amb: Allegro Teste hippolite Buy (?) Anselme des Arcs, Cancel. 

I l p r e s e n t e A t t o figura i n s e r i t o i n d a t a 3 1 d i c e m b r e 1 8 3 1 , c i o è 

t r e d i c i a n n i p r i m a c h e A . DES ARCS, c o l l a z i o n a s s e d o c u m e n t i e r e g i 

s t r i p a r r o c c h i a l i . 
2 « Barsotti Giuseppe Clemente Cesare Domenico Luchese. 17 Feb

braio 1840. Copia del Registro del Consolato di Spagna. L'anno del 

Signore mille ottocento quaranta ed alh diciassette di Febb alle l'I di 

notte nacque in questa città di Tunisi un bambino figlio legittimo di 

Benedetto Barsotti di Lucca, e Maria Lacomare sua consorte, siciliano 



A t t i d e l 1 8 2 0 , 1 8 2 2 , 1 8 2 4 , 1 8 3 4 , 1 8 3 9 ; e, finalmente, a p a g . 1 4 7 , 

d e l 1 8 3 0 , 1 8 3 3 1 8 3 1 . 

I l r e g i s t r o p r e s e n t a p u r e a l c u n i f o g l i e t t i i n t e r c a l a t i , c o n s c r i t 

t u r e d i e p o c h e d i f f e r e n t i . A p a g . 4 7 , u n A t t o d e l 7 g i u g n o 1 7 8 6 c o n 

c e r n e i l b a t t e s i m o d i u n a figlia d i « Monsieur Jean Eymon di Monosco 

in Provenga » 1 ; a p a g . 7 7 , d u e a n n u l l a t i e d u n o r e l a t i v o a « Jean Bap-

tìste fils du citoyen Saecoman » 2 , n a t o i n B i s e r t a , « l'An settieme de la 

Pepublique francaise une, et ìndivisible, et le douze nivose (le premier 

janvier de Van 1799 E... (?) » ; a p a g . 8 7 , i l b a t t e s i m o d i u n a D e v o r i s e 

G i u l i a M a r i a , i n d a t a 2 5 a p r i l e 1 8 0 2 ; a p a g . 9 1 , q u e l l o d i u n C l e m e n t e 

A n t ° C e s a , d e l 5 n o v e m b r e 1 8 0 4 ; a p a g . 9 3 u n c e r t i f i c a t o r e d a t t o 

d a P a d r e A l e s s a n d r o d a M a s s i g n a n o 3 , c o n s i g i l l o d e l l a M i s s i o n e , de l 

2 7 a p r i l e 1 8 1 2 , r i g u a r d a n t e u n G i u s e p p e figlio d i C a l o g e r o e C r o c i 

fìssa L o m b a r d o d i P a l m a i n S i c i l i a ; a p a g . 9 9 a n c o r a t r e d i c i c e r t i 

ficati d e l m e d e s i m o P . A l e s s a n d r o , d e i g i o r n i 2 7 , 2 8 , 2 9 a p r i l e 1 8 1 2 ; 

a p a g . 1 0 3 u n A t t o d e l 1 9 f e b b r a i o 1 8 1 5 p e r u n a M a r i a T e r e s a A l -

z e t t o 4 ; a p a g . 1 2 3 a l t r o c e r t i f i c a t o — dall'Ospizio 8 maggio 1828 5 , 

(s ic) il quale bambino fu battezzato da don Giovanni Valdemoro Ga-

pellano Spagnuolo li diciannove del corrente Febbraio a cui furono 

imposti i nomi di Giuseppe Clemente Cesare Domenico. Padrini Cesare 

Brassetti genovese. Petronilla Bar sotti sorella del neonato... come fu 

deposto con giuramento dai sottoscritti Testimoni degni di fede, li 

24 ottobre 1862. S e g u o n o t r e firme e q u e l l a d i P . A n s e l m e d e s A r c s . 
1 F a m i g l i a d i a l b e r g a t o r i r e s i d e n t e i n T u n i s i fin d a l 1 7 7 0 . Cfr . 

Correspondance des Beys de Twnis et des Consuls de France avec la 

Cour 1577-1830, p a r E . PLANTET, P a r i s , 1 8 9 9 , v o i . I l i , p p . 3 0 6 . 
2 I n u n « E t a t d e s m a i s o n s d e c o m m e r c e f r a n c a i s e s e t d e s F r a n -

c a i s e n general è t a b l i s à T u n i s , B i z e r t e e t P o r t e F a r i n e » v i f i g u r a n o 

d u e S a e c o m a n , « f a c t e u r s », l ' u n o d e i q u a l i è s e n z a d u b b i o i l p a d r e 

d i J e a n B a p t i s t e c h e i l PLANTET r i p o r t a c o m e n a t o i n T u n i s i . 

Cfr . op. cit, p p . 3 0 6 . 

3 V i c e - p r e f e t t o d e l l a M i s s i o n e d a l 1 2 l u g l i o a l 1 7 n o v e m b r e 1 8 0 2 , 

e d a l 9 d i c e m b r e 1 8 0 7 a l 1 8 0 9 (?) Cfr. A . RIGGIO, op. cit., p p . 8 , n o t a 1 3 . 

C ò m e a v v e r t i v o , n o n è f a c i l e s e g u i r e i v a r i P r e f e t t i a t t r a v e r s o g l i 

A t t i d i m o r t e d e l l ' A r c h i v i o d i S. C r o c e . P . A l e s s a n d r o , d i c u i s i p e r 

d o n o l e t r a c c e a p a r t i r e d a l 1 8 0 9 , r i a p p a r e n e l 1 8 1 2 i n u n c e r t i f i c a t o 

d i b a t t e s i m o . E l o r i v e d i a m o P r e f e t t o d o p o P a d r e M i c h e l a n g i o l o d a 

P o r t a n a , c h e m o r ì d i p e s t e n e l n o v e m b r e d e l 1 8 1 8 . Cfr. AUGUSTO 

GALLICO, Tunisi e i consoli sardi, B o l o g n a , 1 9 3 5 , p p . 9 0 . 
4 U n a f a m i g l i a A l z e t t o , d i n a z i o n a l i t à c o r s a , e s i s t e v a i n T u n i s i , 

n e l 1 7 9 6 . Cfr. E . PLANTET, op. cit, p p . 3 0 6 . 
5 I I l o c a l e o c c u p a t o d a i C a p p u c c i n i , n e l l e c a r t e d e l l ' A r c h i v i o , è 

s p e s s o d e n o m i n a t o « O s p i z i o ». « L o g é s g r a t u i t e m e n t a u F o n d o u k 



p e r l a f i g l i a d i u n N a r d o A c c i a r i , e d u n o c o n c e r n e n t e u n a B o s a 

B a r s o t t i passata da questa vita ad altra il 3 giugno 1844 a ore 3 Po

meridiane ; a p a g . 1 4 3 , l ' A t t o d i b a t t e s i m o d i u n V i n c e n z o A b e l a 

n a t o nell'Isola di Qerbi, e firmato d a F r a L u i g i d a M a r s a l a , i n 

d a t a 2 3 m a g g i o 1 8 3 6 , c o n s i g i l l o « Missionis-Tuneta ». 

D e g n i d i r i l i e v o s o n o a l c u n i f o g l ; s c i o l t i c b e s i t r o v a n o f r a l e i n 

g i a l l i t e p a g i n e d e l f o r t u n o s o r e g i s t r o . I l p r i m o , p e r o r d i n e c r o n o l o g i c o , , 

r i f l e t t e u n A t t o r i l a s c i a t o d a F r : C a r l o M a u r i z i o P i a n f e i 1 p e r u n 

G i u s e p p e figlio d i A n t o n i o D a l c b i n o V e n e z i a n o , m u n i t o c o n s i g i l l o 

« Missio-Tuneti », e c o n l a f i r m a p r e f e t t i z i a a u t e n t i c a t a :« Noi Agno 

M& Gorgoglione Vice Console p. la Serma Peppca di Venezia in questa 

Città e Pegno di Tunis attestiamo a chionque spetta, qualm:te il su 

nominato Fra Carlo Maurizio da Pianfei, è realiter quale si diee, e 

di suo proprio pugno trovasi il su esposto attestato. In fede di ohe gli 

rilasciamo il presente, firmato di nra propria mano, e munito del solilo 

Consolar Sigillo 2 . Dato in Tunis Li 18. 7bre Millesettecento92. Gorgo

glione Vice Console »3. 

l e s m i s s i o n a i r e s p r i r e n t v e r s 1 7 2 4 u n l o c a i d e 1 0 0 0 p i a s t r e s d e l o y e r 

p a r a n ; i l s y f i r e n t l e u r h a b i t a t i o n e t o u v r i r e n t u n e c b a p e l l e o ù i l 

r e s t è r e n t j u s q u ' e n 1 8 4 5 . . . L e u r s r e s s o u r c e s a n n u e l l e s é t a i e n t d e 1 0 0 

é c u s r o m a i n s f o u r n i s p a r l a S . C . P . e t 6 0 0 fcs a l l o u é s p a r l e G o u v e r -

n e m e n t f r a n c a i s p o u r l e s e r v i c e d e l a c b a p e l l e d u C o n s u l a t . C h a r l e s 

d e L a g a u e t J o s e p h E a f f o o b t i r e n t d ' A h m e d B e y l a d i s p e n s e d e c e t t e 

r e d e v e n c e a n n u e l l e . D e p l u s i l a c c o r d a l ' e m p l a c e m e n t d e l ' a n c i e n 

c o n s u l a t d ' E s p a g n e a t t e n a n t à u n e é g l i s e q u e n o u s d e s s e r v o n s d e p u i 

1 8 3 9 ». C i o è , l ' o d i e r n a c h i e s a d i S a n t a C r o c e , c h ' e r a s t a t a b e n e d e t t a 

d a P . L u i g i d a T a g g i a i l 3 1 d i c e m b r e 1 8 3 7 . P e r l a c o s t r u z i o n e d e l 

s a c r o ed i f i z io u n a q u e s t u a a v e v a r a c c o l t o 8 0 0 p i a s t r e , a l l e q u a l e s i 

a g g i u n s e r o 3 0 0 s c u d i r o m a n i d e l l a P r o p a g a n d a F i d e , e d a l t r e 1 6 . 0 0 0 

p i a s t r e o f f e r t e d a l g e n o v e s e c o n t e G i u s e p p e M a r i a B a f f o , M i n i s t r o 

p e r g l i E s t e r i d i M u s t a f a B e y . Cfr . A . DES ARCS, op. cit., p p . 3 9 , 4 3 , 

1 0 7 , 1 0 8 . 

1 E i s u l t a v i c e P r e f e t t o d a l 2 4 a p r i l e d e l (?) a l (?) g i u g n o 1 7 9 7 . 

Cfr. A . E IGGIO, op. cit., p p . 9 , n o t a 1 3 . 
2 I I l e o n e d i S . M a r c o , c o n l a l e g g e n d a « C o n s o l a t o v e n e t o i n 

T u n i s i ». 
3 A g o s t i n o M a r i a G o r g o g l i o n e , m e d i c o e m e r c a n t e g e n o v e s e , 

p r i m a d i e s s e r e v i c e c o n s o l e , a v e v a s o s t i t u i t o n e l l a c a r i c a d i c a n c e l 

l i e r e d e l c o n s o l a t o d i V e n e z i a , G i u s e p p e C a p r i a t a , d e s t i n a t o a D u r a z z o 

p e r p r o m o z i o n e . D a a l c u n i d o c u m e n t i i n e d i t i , p r e s e n t e m e n t e i n m i o 

p o s s e s s o , i l G o r g o g l i o n e figura c a n c e l l i e r e , p e r l a p r i m a v o l t a , i l 

2 2 o t t o b r e 1 7 8 1 . 



U n s e c o n d o a t t e s t a t o d i P . A l e s s a n d r o d a M a s s i g n a n o r i p o r t a : 

— « A di 8 Dicembre 1815 Dal Cavr D . Senato de Martino con.le 

di Napoli, e dalla sua legittima Consorte Sig.a Maddalena Soler è 

nato un figlio eh'è stato nello stesso giorno battezzato in Casa propria 

dal M.S.P. Michelangiolo da Partanna attuale Prefetto ; ed è stato 

chiamato, Giacomo Ambrogio Maria. Padrino Arnoldo Soler Cons.e 

di Spagna e Comare Angela Soler. Data dall'Ospizio in Tunisi li 8 Di

cembre 1826 » \ 

L a p r o l i f i c i t à d e l p r i m o C o n s o l e b o r b o n i c o i n T u n i s i è t e s t i m o 

n i a t a d a u n t e r z o d o c u m e n t o , p u r e d e l l ' 8 d i c e m b r e 1 8 2 6 , c o n c e r 

n e n t e u n ' a l t r a f i g l i u o l a , n a t a i l 9 g i u g n o 1 8 2 1 , e c h i a m a t a L u c r e z i a 

A n g e l a M a r i a : p a d r i n o S a v e r i o d e M a r t i n o 2 , e c o m a r e A n g e l a S o l e r . 

E d a n c o r a : —- « A di 29 Giugno 1825 Dal Ce D. Senato de Mar

tino e dalla sua lettima Consorte Sig.ra Maddalena Soler è nata una 

figlia, la quale il di 30, dello stesso mese, ed anno è stata battezzata in 

Casa Propria dal Sacerdote Mariano Pugèro Cappellano di esso 

Console con licenza da noi concessagli ; ed è stata chiamata Anna- Maria 

Luisa-Teresa. Padrino Sig.r Luigi Enrico Consóle di Sardegna 

Comare Teresa Nyssen 3 . Data dall'Ospizio in Tunisi li 8 Dicembre 

1826 ». 

U n q u i n t o fog l io v o l a n t e , i n f i n e , è l a c o p i a d i u n a l t r o A t t o d i 

b a t t e s i m o , e s e m p r e r e l a t i v o a l l a f a m i g l i a d e l c o n s o l e n a p o l e t a n o : 

•—• « A di 25 settembre 1826 dal Cr D. Penato de Martino Console di 

Napoli, e dalla sua legittima Consorte Maddalena Soler è nata una 

figlia ; e il di 26 dello stesso mese, ed anno in Casa propria è stata bat

tezzata dal Sacerdote Mariano Suggiero di Sorrento, Cappellano di 

1 S u l D e M a r t i n o , g i u n t o i n T u n i s i f r a l ' o t t o b r e e d i l n o v e m b r e 

d e l 1 8 1 6 , s i v e d a n o s p e c i a l m e n t e E . PLANTET, op. cit., p a s s i m , 

Anmales Tunisiennes ou apercu historique sur la Ségence de Tunis, 

A l g e r , 1 8 6 4 , p a s s i m , A . GALLICO, op. cit, p a s s i m . 
2 « S . M . S i c i l i a n a h a n o m i n a t o i l f r a t e l l o d i q u e s t o s u o C o n s o l e 

G e n e r a l e , i l S ig . S a v e r i o D e M a r t i n o , p e r a s s i s t e r e l e c o r a l l i n e s u e 

n a z i o n a l i c o l t i t o l o d i v i c e C o n s o l e e c o n u n a n n u o s t i p e n d i o d i s e i 

c e n t o D u c a t i . E g l i r i s i e d e i n T a b a r c a d u r a n t e t u t t o i l t e m p o d e l l a 

p e s c a e d h a s e c o u n D r a g o m a n n o o s s i a M a m e l u k a t t a c c a t o a l C o n 

s o l a t o i n q u a l i t à d i G i a n n i z z e r o , u n o o d u e m e d i c i e d u n c a p p e l l a n o 

c h e l e c o r a l l i n e p o r t a n o d i r e t t a m e n t e d a N a p o l i . N e l r i m a n e n t e 

d e l l ' a n n o e g l i d e v e r i m a n e r e i n T u n i s i , p r e s s o i l C o n s o l a t o G e n e r a l e , 

d o v e e g l i a l l o r a fa l e f u n z i o n i d i v i c e C o n s o l e . ». Cfr. l e t t e r a d i P a l m a 

d i B o r g o f r a n c o , c o n s o l e d i S a r d e g n a , i n d a t a d e l 14 g i u g n o 1 8 2 0 , 

a l M a r c h e s e d i S . M a r z a n o , i n A . GALLICO, op. cit, p p . 1 0 3 . 
3 F i g l i a d i A r n o l d o E n r i c o N y s s e n , c o n s o l e d i O l a n d a . 



esso Console, con licenza da noi stesso concessagli, ed è stata chiamata 

Angela-Barbara-Maria. Padrino Sig. Gregorio de Montes. Comare 

Gioachina Soriano ». 

L e p a g i n e d i s t i n t e d a i n u m e r i r o m a n i I-VII) o f f r o n o m a t e r i a 

p r e z i o s a "per l a v i t a r e l i g i o s a d e l l e c o l l e t t i v i t à i t a l i a n e e d e u r o p e e 

i n g e n e r e , d i q u e l t e m p o . F r a l e p a g g . i e n i s o n o c o m p r e s e s e t t e l i s t e 

d i c r e s i m a t i , p r e c e d u t e d a l p r e a m b o l o « Pegistro de Cresimati dal 

Pmo Pad.e Giusep.e Filippo Leroj (?) Vicario Aplico specialmente 

delegato dalla Santa Sede. Fu conferito questo sacramento alla Unità 

della Missione di Tunisi Un 7 Xbre 1767 1 ; il 3 Gen, del 1768 :, V7Feb-

b°, del 1768;, il 3 Gen: 25 Febb";, e 17 Marzo dell'anno 1768 ». 

I n s i e m e a l l a c r e s i m a , m o l t i r i c e v e v a n o i l b a t t e s i m o . Cos i , n e l l a 

p r i m a l i s t a i b a t t e z z a t i « nella Begia Cappella del Fonduto, a di n 7 

Xbre 1767» f u r o n o 72. N o n è i n d i c a t a , p e r ò , l a l o r o o r i g i n e , a l l ' i n -

f u o r i d i u n G i o B a t t a C o s t a S c h i a v o G e n o v e s e . P r o b a b i l m e n t e , g l i 

a l t r i e r a n o g i à « f r a n c h i », p o i c h é l ' o n o m a s t i c a a p p a r t i e n e , q u a s i 

t u t t a , a i t a b a r c h i n i e d a i g e n o v e s i . N e l l a s e c o n d a l i s t a , i b a t t e z z a t i 

«nella Parrocchial Chiesa della Missione adì 3: Gen" 1768 », f u r o n o 4 3 , 

f r a c u i A n g e l i c a , T e r e s a , M a r i a n n a , A n t o n i o , «figli del Sig.r Arnoldo 

Enrico Nyssen » 2 . 

N e l l a t e r z a , s e i p e r s o n e s e n z a i n d i c a z i o n e d i p r o v e n i e n z a , « Cre

simati il 3: Genn° nella Chiesa Parrocchiale dell'an: sudd0 ». 

N e l l a q u a r t a i « Cresimati nello, cappella del Bardo il di 8: Febb" 

dell'an: 1768 », s o n o «Tutti Schiavi»3. 

1 U n b r e v e d e l 2 1 m a r z o 1 8 4 3 e r i g e v a l a P r e f e t t u r a c a p p u c c i n a 

d i T u n i s i i n V i c a r i a t o a p o s t o l i c o . P r i m a d i p e n d e v a d a q u e l l o d i 

A l g e r i , d e l q u a l e P . A . DES A E C S h a t r a m a n d a t o l ' e l e n c o d e i v i c a r i 

c h e s i s o n o s u s s e g u i t i d a l 1 7 5 6 a l 1 7 9 3 . « C e s v i c a i r e s v e n a i e n t à 

T u n i s t a i r e l a v i s i t e p a s t o r a l e e t a d m i n i s t r e r l e s a c r a m e n t d e l a c o n -

firmation n o s P . P . P r è f e t s n ' a y a n t p a s l a f a c u l t é d e l e t a i r e q u i l e u r 

f u t a c c o r d é e s e u l e m e n t e n 1 7 9 8 ». Cfr . op. cit., p p . 1 8 - 2 0 . 
2 A c c o r t o d i p l o m a t i c o , d i c u i l ' a b i l i t à p a s s ò n e l f igl io A n t o n i o , 

a t t i v i s s i m o c o n s o l e d i p a r e c c h i e n a z i o n i c r i s t i a n e , e c h e r a p p r e s e n t ò 

p r e s s o i B e y a n c h e l a r o m a n t i c a T o s c a n a g r a n d u c a l e . 
3 G i u s e p p e , F r a n c e s c o e G i a c o m o , figli d i F e l i c e F l o r i o d i 

U s t i c a ; A n t . B o s s o d ' U s t i c a ; N i c o l a e B a r t o l o m :, f i g l i d i S t e f a n o 

A r d i t i d a S. M a r g h e r i t a ; S i m o n e e G i u s e p p e P a l m i e r o d a S. M a r g h e 

r i t a ; G i o B a t t a B i s s o e A n t o n i o B r u n o d a S. M a r g h e r i t a ; N i c c o l a 

figlio d i N i c o l a B o m b o d a T a b a r c a ; M a O p i z o d i T a b a r c a ; M a A n 

t o n i a e M a R o s a , figlie d i F r a n c o L e g g i a d r i n i ; A m b r o g i o F a s s o 

d i G e n o v a ; G i o A l a r i o O r n a n i d i B o n i f a z i o ; L e o n a r d o P a o l o e 

B a r t o l o m P a o l o , figli d i G a e t a n o P a o l o d ' U s t i c a ; F r a n c o C i c i a 

S a r d o ; S a l v a d . C i c h i t a S a r d o . 



N e l l a q u i n t a , «• Cresimati nella Beai Cappella 1 d e l Fonduco adi 4: 

aple 1768 ( A n n a C r i s p o d i S a r d e g n a , M> G i u s e p p e G e c h S a r d a , A m 

b r o g i o d i G e n o v a e A n t a M > G a n d u l f o d i T a b a r c a ) . 

N e l l a s e s t a , t r e p e r s o n e , « Cresimati nel 17 : Marzo e 9 : aple del 

sudd0 anno ». 

N e l l a s e t t i m a , i « Cresimati nella Parrocchia!, Chiesa di questa 

Missione li n 5: Febb0 1768 » s o n o 5 4 , d i c u i u n o s o l o h a l a s u a q u a l i 

f ica n a z i o n a l e : — P i e t r o C a s t i g l i o l a , p a l e r m i t a n o . 

A p a g . i v , l e l i s t e s o n o s o l t a n t o d u e , c o n l ' i n t e s t a t a « Registro 

De Cresimati il giorno secondo di Maggio 1786 dall'Illus, e Pnd° 

Monsig.e Giovanni Alasia Vie: Gen: Apposi, delle Missioni d'Algieri, 

e di Tunis specialmente delegato dal Segnante felicemente Sommo 

Pontefice Pio VI » 2 . L a p r i m a c o n t i e n e 7 6 n o m i n a t i v i e , c o m e a l 

s o l i t o , s e n z a i n d i c a z i o n e d i p r o v e n i e n z a , a d e c c e z i o n e d i u n A g o s t i n o 

f igl io d i G i r o l a m o G r o s s o G e n o v e s e , d i u n a T e r e s a c o n s o r t e d ' A n g i o l o 

V i g n e G e n o v e s e , d i u n P r a n . c o L u i g i f ig l io « del fu Fran.co Franzini 

in Corsica», d i u n G a e t a n o (? ) , f ig l io «naturale di Giuseppe Cambiogi 

Fiorentino » e u n G i o : t t a A n d r e a R a f f a e l l o f r a n c e s e . 

L a s e c o n d a , d i c u i i « Cresimati il giorno cinque del med: mese, ed 

anno nella Beale Cappella del Fonduco di Francia», s o n o 2 1 , c i t a u n 

A n n u n z i a t o « fig. del Sig.e Giuseppe Cassagnai (?) Francese», u n a 

A r g e n t i n a « consorte del fig° Andrea Gaspary di Ciotat », u n A n d r e a 

C h i o f a d i P e g g i i n G e n o v a , u n S a b a t e l l o C e r r u s o d i C o n c a e u n 

G i o v a c c h i n o d ' I s c h i a . I n f o n d o a l l a p r e c i t a t a s e c o n d a l i s t a s i l e g 

g e : — « Si avverte che Padrino de Maschi cresimati in questa Chiesa 

di S. Croce 3 fu il Sigr Giuseppe Castagnino Cancelliere d'Olanda 4 

sepolto nel lido del Mare ove è costume seppellire. Fra V.M. Pref. Cap.». 

1 N e l « F o n d u c o » — q u a r t i e r e d e l l a c o l l e t t i v i t à f r a n c e s e —• 

s o r g e v a l ' e d i f i z i o c o n s o l a r e d i F r a n c i a , a n c o r a e s i s t e n t e i n « rue de 

l'ancienne donane ». S u l l e v i c e n d e d e l l a « R e a l C a p p e l l a », d e d i c a t a 

a S a n L u i g i , s i c f r . E . PLANTET, op. cit., v o i . I I , p a s s i m . 
2 P a d r e G i o v a n n i A l a s i a , n a t o i n q u e l d i M o n d o v ì i l 9 n o v e m b r e 

d e l 1 7 2 7 , fu V i c a r i o a p o s t o l i c o d A l g e r i e T u n i s i d a l 2 0 g e n n a i o 1 7 8 5 

a l 5 a p r i l e 1 7 9 8 . L a s u a v i s i t a d e l m a g g i o 1 7 8 6 i n T u n i s i e r a s t a t a 

e f f e t t u a t a p e r « r e t a b l i r l a b o n n e h a r m o n i e e n t r e l e s c a p u c i n s d e 

l a p a r o i s e e t l e s T r i n i t a i r e s d e l ' h o p i t a l . « Cfr. Mémoires de la Congré-

gation de la Mission, P a r i s , 1 8 6 4 , p p . 4 4 2 ( G a b r i e l P e b o y r e ) . 
3 L a c a p p e l l a d e i C a p p u c c i n i d e l v e c c h i o O s p i z i o , s i t u a t o n e l 

l ' o d i e r n a « rue de la Kasbah », a l n . 3 1 , a b b a n d o n a t a n e l 1 8 4 5 , e 

d i c u i i l n o m e p r o t e t t o r e ( S a n t a C r o c e ) p a s s ò n e l l a c h i e s a o t t o c e n t e s c a 

d e l l a « rue de l'Eglise », c u s t o d e d e l l ' A r c h i v i o i n q u e s t i o n e . 
4 I I C a s t a g n i n o , f o r s e t a b a r c h i n o d i o r i g i n e g e n o v e s e , s e r v ì 

p e r o l t r e v e n t i a n n i , A r n o l d o e A n t o n i o N y s s e n , c o n s o l i d i O l a n d a . 



Madrina delle femine parimente cresimate nella sud.* Chiesa fu la 

Sig* Maria Costa. Padrino poi de Cresimati nella Peate Capella di 

S. Lodovico 1 nel Fondaco Francese fu Sebastiano Mercenaro; e Ma

drina della Femine fu Mad* Salve (?) ». 

A p a g . V , u n a s o l a l i s t a : —- « Registro Pei Cresimati il giorno 

venticinque Febbraio 1798 dall' Filmo e Rmo Monsigre Ciò Almsie 

Vicario Generale Apostolico delle Missioni d'Algeri e Tunisi special

mente Delegato dal Regnante Sommo Pontefice Pio VI ». L ' e l e n c o c o m 

p r e n d e 104 s o g g e t t i , p r i v i d i o r i g i n i , s a l v o u n V i n c e n z o S a n t i d i 

P r o c i d a . D u e n o m i s o n o a n n u l l a t i : L o r e n z o G a m b a e G i o v a n n a 

C o r t e s e . C o m e n e l l a p r e c e d e n t e , a n c h e q u i s i a v v e r t e c h e «tutti i 

Cresimali suddetti, de Maschi fu il Padrino il Sigr Giuseppe Casta

gnino delle Femine La Signora Maria Costa ». 

L a V I p a g i n a s i r i f e r i s c e a l o c a l i t à d i v e r s e d e l l a R e g g e n z a . D o p o 

u n a p r i m a l i s t a d i 13 n o m i , u n a s e c o n d a r i p o r t a 2 5 « Cresimati il 

di quattro Marzo 1798 nella Cappella di Biserti dal Sud0 Monsig.re 

Vicario Apostolico Alasi ». U n a t e r z a d i « Cresimati il di undici Marzo 

1798 nella Cappella di Portofarina », i n d i c a 12 p e r s o n e , f r a l e q u a l i 

u n S a v e r i o R o s a d i S o r r e n t o , u n D o m . c o I n q u i s a n o « della Torre della 

Nunziata», u n V i n c e n z o C e t t o (?) «della Torre del Greco», u n A g o 

s t i n o L a v a s t a (?) d i C a t a n i a , e u n P a o l o G i a c a l o n e d i T r a p a n i . P a 

d r i n i figurano u n V i n c . C i n t u r a d i T r a p a n i , u n F e d e l e C a t i l l o d i N a p o l i , 

u n F e d e l e d ' A n g i o l o , della Torre del Greco, e u n F a n i t t i (?) d i G a e t a . 

L a q u a r t a e l ' u l t i m a l i s t a r i g u a r d a 10 « Cresimati nella Cappella 

del Bardo dal sud0 Monsignore Vicario il di quindici Aprile 179otto ». 

F r a i c r e s i m a t i , u n V i n c e n z o P a r a s c a n d o l o , e p a d r i n o i l f a m o s o 

M a r i a n o S t i n c a . 

A p a g . V I I , l e « Cresime fatte in varie epoche inregistratte coi bat

tesimi in questo medesimo Begistro P 82 », i n 17 A t t i d a l 1 8 1 3 a l 1 8 3 1 , 

s i r i f e r i s c o n o a l l e f a m i g l i e B a c c i g a l u p i , D e m a r t i n o , P o r z i o , M a r c h e s e 

e V i g n a l e . L a s c r i t t u r a è d i P a d r e A n s e l m e d e s A r c s . 

D a q u a n t o v i e n e r i v e l a t o d a l c i m e l i o a r c h i v i s t i c o d e i C a p p u c c i n i 

s i p u ò c o n c l u d e r e c h e n e l l a R e g g e n z a i c r i s t i a n i n o n e r a n o d e l t u t t o 

o p p r e s s i d a l l a c o s i d e t t a b a r b a r i e m u s u l m a n a . L a p r o v a t a t o l l e r a n z a 

r e l i g i o s a , c o m m i s t a a d u n a c e r t a l i b e r t à e c o n o m i c a •— s o n o a r c i n o t o 

l e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i v i v i f i c a t e e m a n t e n u t e d a s c h i a v i e r i n n e g a t i 

d i q u a l s i a s i r e g i o n e d ' I t a l i a — s o r r e t t e d a l c o n t r i b u t o f a t t i v o d e l l e 

a r c a i c h e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e , d e l l a s t e s s a C o r t e d e l B e y , d e l l e 

c a s e s i g n o r i l i , e d i q u e l l o d e l l e p i ù e c c e l s e p e r s o n a l i t à p o l i t i c h e o 

m i l i t a r i , a v e v a s a l v a t o g r u p p i e t n i c i d i s t i n t i d e l m o n d o e u r o p e o , 

c h e f r u i v a n o d i Un a u t e n t i c o s t a t o c i v i l e n e l g r o v i g l i o d e l v i v e r e 

b a r b a r e s c o . E v i d e n t e m e n t e , l a v i t a t r a s c o r r e v a p i e n a d ' i m p r e v i s t i 

d r a m m a t i c i , p r o v v i s o r i a , e r i c c a d i e s p e d i e n t i e c c e z i o n a l i 2 . M a i 

1 I n l u o g o d i S a n L u i g i . 
2 A l c u n i A t t i r i s p e c c h i a n o l e v i c e n d e d e l l a v i t a c r i s t i a n a d i 



t e m p i , l ' a m b i e n t e c o s t i t u i t o d a l l a s p e c i a l e s t r u t t u r a s o c i a l e n o r d 

a f r i c a n a , p e r m e t t e v a n o l e p i ù c u r i o s e c o n c o r d a n z e d ' i n t e r e s s i i n d i 

v i d u a l i o c o l l e t t i v i . E s e n z a s c u o t e r e , a p p a r e n t e m e n t e , l e b a s i f o n 

d a m e n t a l i d e l l a T u n i s i a c o r s a r a . So lo q u a n d o i t r a f f i c a n t i g e n i a l i 

d e l l a b o r g h e s i a n a s c e n t e , l i b e r a t i d a o g n i p a s t o i a f e u d a l e d a l l a r i v o 

l u z i o n e d e l l ' O t t a n t a n o v e , c e s s a r o n o s o c c o r s i e d a p p o g g i a i b a r b a 

r e s c h i , l a f ì s o n o m i a d e l p a e s e m u t ò p e r a s s u m e r e u n a s u a p a r t i 

c o l a r e s e m b i a n z a d i s t a b i l e e d e f f e t t i v o c o s m o p o l i t i s m o . 

L ' I t a l i a d e l p a s s a t o , a t t r a v e r s o l e t e s t i m o n i a n z e l o c a l i , r ia f 

f i o r a n e i m o m e n t i p i ù v i v i d i d e l l a s t o r i a t u n i s i n a . Q u e s t i C a p p u c 

c i n i — c h e n o n s o n o i m m u n i d a i d i f e t t i d e l l ' e p o c a — n o i l i v e d i a m o 

e l i s e g u i a m o n e l l a b i z z a r r a e s i s t e n z a d e l l a l o r o M i s s i o n e 1 , e c o n 

e s s i t u t t a l a g r a n d e s c h i e r a d ' i t a l i a n i s c h i a v i , v a l i d i s o s t e g n i d i u n a 

c i v i l t à t r a n s i t o r i a e d e f f imera , c h e e b b e a n c h ' e s s a l a s u a f u n z i o n e 

p e r g l i s v i l u p p i f u t u r i d e l l a s t o r i a m e d i t e r r a n e a . 

T u n i s i . 

A C H I L L E R I G G I O 

q u e l p e r i o d o : «Adi 30 Giugno 1737 — Caterina Sicotti — Nacque il 

30 8bre da Angiola Ma nativa della Serra in Corsica Schiava in Tunis. 

Maritata clandestinam-.te con Gio Sicotto della Marina di Cagliari, egli 

pure schiavo, ebbe la sventura di vederlo rinnegare la fede ; Per il che 
sposo' in secondo voto Giovanni Posete Greco-scismatico nativo di 

Stangior alla qual Figlia, portata al sacro fonte il 30 giugno 1737 fu 

posto il nome di Caterina, essendo stati Padrini Gio Franco Benau 

Marsigliese, ed Isabella Posa Meraine di Cisterni. F. Giuseppe Vice

prefetto » ; «Adi 12 7mbre 1776 —• Giacinto Bosovich Ebreo — Nato 

dal Sabbino Aron & Tato e da Picca Bissès Ebrei Livornesi : morto il 

Padre dopo qualche Anno la Madre si portò a Tunis con Bastimento 

Veneto : fu converita, ma non battezzata ; al solo Figlio sud0 quale era 

in Età di Anni 3 fu data VAcqua Battesimale ed ambedue passarono 

a Venezia in compagnia del Gancell.e Veneto p colà battezzarsi la Madre 

e compiuti con solennità le altre funzioni Ecclesiastiche al figlio. 

F. Girolamo p Commiss : 
1 L e g a t a a q u e l l a d e i p a r r o c c h i a n i s c h i a v i , i C a p p u c c i n i t r a 

m a n d a r o n o s i n g o l a r i e p i s o d i i n e r e n t i a l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i f e d e l i . 

U n A t t o i n f o r m a c h e « Adi 21 mag 1790 Margherita Salvo, Figlia 

naturale di Marianna Salvo di Palermo, schiava del Bey, gli fu data 

l'acqua dalla Sigra Beneda Perana (?) al Bardo in casa delle donne, 

del Bey, non havendo il med dato il permesso di portarsi alla Chiesa 

Io F : Clemente Fref. Cappno ». 

U n a l t r o d i c e : «N N figlio del sig.r Stef 0 ed Anna Costa Coniugi 

2 0 Xbre 1797 — Nacque ex-abortu N N dai coniugi SSA Stefano, e 

Anna Costa della Comunità di Biserta il quale p l'imminente ericolo 

di morte fu Battezzato in casa sub-condizione indi l'istesso giorno fé 



A T T I 1 

Al Nome SS.mo di Dio. Amen 

Registro Generale de' Battesimi, Matrimoni, e Morti in questa Mis

sione di Tunisi, cui si dà felice cominciamento, questo di 23: Febb 1773. 

Per il saccheggio fatto dagl'Algerini il di 24: Aple 1722 2: ci sono man

cati i monumenti tutti appartenenti a questa Missione, e sólo ci è ri

masta memoria de' Battesimi de Matrimoni, e della Morte di quelli, i 

quali, o nacquero, e furono congiunti, o passarono alla eternità sotto 

il Governo del M:B: Pad. Giuseppe da Serrano Viceprefetto nominato, 

e Prov.io Apostolico, alla Cura del quale fu raccomandata questa 

Xnità nel breve tempo, ohe i Missionari Capp.ni ne stettero lontani. 

Dal Libro Originale adunque che conservasi da PB-.BP: Trinitari, 

abbiamo fedelm:te ricopiato il piccai numero de' Battezzati de' Congiunti 

in matrimonio, e di quelli che morirono sotto la Vice prefettura del 

Padre sud:o; indi registreremo quelli, che furono posti in nota dal 

M. B. Bade Prefetto Alessandro da Bologna 3 , ed in seguito gl'altri 

tutti segnati da Successori, de' quali abbiamo certissima memoria. 

F. Sebastiano da Cortona 4 

Prefetto Cappuccino 

I 

A d i 1 1 G i u g n o 

1 7 7 7 

F r a n c e s c a L e g g i a d r i n i 5 

N a c q u e d a N i c c o l a , e F a u s t i n a L e g g i a d r i n i fu b a t t e z z a t a p r i v a 

t a m i i n P o r t o f a r i n a i l 3 0 G i u g n o 1 7 7 7 f u r o n o c o m p i t e l e C e r i m o n i e 

1 A n c h e i b a t t e s i m i d e l l e c i t t à c o s t i e r e d e l l a T u n i s i a e r a n o c e n 

t r a l i z z a t i n e i r e g i s t r i d e l l a M i s s i o n e . 
2 S i l e g g a 1 7 5 6 . P e r t u t t o i l r e s t o cfr . A . RIGGIO, op. cit, p a s s i m . 
3 D a l 2 l u g l i o a l 2 4 o t t o b r e 1 7 5 6 . 
4 V i c e P r e f e t t o d a l 2 3 m a g g i o 1 7 6 5 a i 2 2 o t t o b r e 1 7 6 8 , e P r e f e t t o 

d a l 5 g e n n a i o 1 7 7 3 a l 3 1 a g o s t o 1 7 8 2 . 
5 H o i n c l u s o f r a g l i A t t i a n c h e q u e l l i d o v e figurano c a l a b r e s i 

i n q u a l f t à d i t e s t i m o n i , t r a t t a n d o s i d i n o m i n a t i v i m a n c a n t i i n a l t r i 

d o c u m e n t i d e l g e n e r e . 



i n T u n i s i l 15 G i u g n o 1 7 7 9 . F u r o n o P a d r i n i A n t o n i o R o m e o d i P r o e i d a , 

e A n t o n i a d ' A l e s s a n d r o d i C a t a n z a r o \ 

F . S e b a s t i a n o d a C o r t o n a 

I I 

11 O t t o b r e 

1779 

F r a n c o M> A n t o n i o L e g g i a d r i n i 

N a c q u e d a N i c c o l a e F a u s t i n a L e g g i a d r i n i c o n g i u n t i i n l e g i t t i m o 

m a t r i m o n i o fu b a t t e z z a t o i l 16 d ° f u r o n o c o m p i t e l e s o l e n n i c e r i m o 

n i e i l 6 a p l e 1780 . F u P a d r i n o P a s q u a l e E l y a d i C a t a n z a r o 2 M a d r i n a , 

C a t e r i n a L e g g i a d r i n i d i C i v i t a V e c c h i a . 

F . S e b a s t . d a C o r t o n a 

I I I 

A d i 4 M a r z o 

1 7 8 4 

M a B r i g i d a F l o r j 

M a r i a G i u s e p p a B r i g i d a F i o r i n a t a d a l S i g r F r a n c o F l o r i o d i L i p -

p a r i e d à N i c c o l a P a g n o d i B o n i f a c c i o i n C o r s i c a l e g g i t t i m a m . e 

c o n g i u n t i i n S a n t o m a t r i m o n i o , e d i l g i o r n o 6 d e l m e d ° m e s e , e d 

a n n o fu s o l e n n e m . e b a t t e z z a t a i n q u e s t a C h i e s a c u r a t a d i S . C r o c e . 

P a d r i n i f u r o n o A n t o n i o B a r b a r o c a l a b r e s e 3 ; e C a t e r i n a G a n d o l f o , e 

p r o c u r a C a t t a r i n a P a g n o d i B a s t i a i n C o r s i c a . 

I o F . C l e m e n t e P r e f . C a p p n o 4 

rv 
A d i 2 3 A p l e 

1 7 8 5 

S a v e r i o M o r e l l i n a t o d a C a r m i n e M o r e l l i d i B a g n a r a i n C a l a 

b r i a 5 , e d ' A n n a M a r i a O r n a n i d i B o n i f a z i o i n C o r s i c a l e g i t t i m a m e n t . e 

1 C o s t e i n o n r i s u l t a i n n e s s u n e l e n c o d i s c h i a v i p e r v e n u t o finora 

a m i a c o n o s c e n z a . U n r i s c a t t o s o l l e c i t o , o p p u r e l a m o r t e i g n o r a t a 

i n c o n t r a d e i n t e r n e d e l l a B e g g e n z a 1 
2 C o m e n o t a p r e c e d . 

3 C o m e s o p r a , 
4 P r e f e t t o d a l 10 d i c e m b r e 1782 a l 2 3 m a r z o 1792 . 
5 N é i l M o r e l l i , n é s u a m o g l i e f i g u r a n o f r a g l i s c h i a v i l i b e r a t i 

m o r t i i n T u n i s i . È d a s u p p o r r e c h e s i t r a t t i d i f a m i g l i a « f r a n c a ». 

I l p i c c o l o S a v e r i o colpito dal vajolo volò alla... gloria in età di 4 anni. 

Cfr. A . RIGGIO, Schumi calabresi nell'ospedale Trinitario di Tunisi, i n 

q u e s t o A.S.C.L., a n n o V I I I , 1 9 3 8 , f a se , I , p p . 4 2 . 



c o n g i u n t i i n S a n t o m a t r i m o n i o , e d i l g i o r n o 2 4 fu b a t t e z z a t o p e r 
r a g i o n e v o l i m o t i v i i n c a s a m a t e r n a ; P a d r i n i f u r o n o i l S i g . e C a p . 
S a l v a t o r e C r e s c i d i B o n i f a z i o , e l a S i g . a M a d a l e n a M a r i n o p a r i m e n t i 
d i B o n i f a z i o . 

I o F : C l e m e n t e P r e f . C a p n o 

V 

A d i 9 7 b r e 
1 7 8 6 

M a r i a D o m e n i c a M o r e l l i F i g l i a d i C a r m i n e M o r e l l i 1 d i B a g n a r a i n 
C a l a b r i a , d i A n n a M a O r n a n i d i B o n i f a z i o i n C o r s i c a l e g g i t t i m a m e n t e 
c o n g i u n t i i n S. m a t r i m o n i o fu s o l e n n e m : e i n q u e s t a C h i e s a c u r a t a 
d i S . C r o c e b a t t e z z a t a i l g i o r n o (s ic) 12 d e l m e d e s i m o m e s e , e d a n n o . 
P a d r i n i f u r o n o i l S i g . e C a p : S a l v a t o r e C r e s c i d i B o n i f a z i o , e l a S i g . a 

M a d a l e n a M a r i n o d i B o n i f a z i o . 
I o F : C l e m e n t e P r e f . C a p p n o 

V I 
A d i 7 F e b : 

1 7 8 8 

G i u s e p p e M o r e l l i d i C a r m i n e M o r e l l i d i B a g n a r a i n C a l a b r i a ; e 
d ' A n n a M a r i a O r n a n i d i B o n i f a z i o i n C o r s i c a s u a l e g g i t i m a C o n s o r t e 
n a c q u e i l g i o r n o 7: d i F e b : 1 7 8 8 e d i l g i o r n o 10 d e l m e d ° m e s e , e d 
a n n o fu s o l e n n e m . e b a t t e z z a t o i n q u e s t a C h i e s a d i S. C r o c e . P a d r i n i 
f u r o n o A n s e l m o C a t a l d o d i S. L u c i d o 2 , e M a d d a l e n a M a r i n o d i 
B o n i f a z i o i n C o r s i c a . 

I o F : C l e m e n t e P r e f . a C a p p n o 

V I I 
A d i 1 L u g l i o 

1 7 9 1 

G i o B a t t a M o r e l l i n a c q u e d a C a r m i n e M o r e l l i d i B a g n a r a i n C a l a 
b r i a e d ' A n n a M a r i a O r n a n i d i B o n i f a z i o i n C o r s i c a s u a l e g g i t i m a 

1 F r a i d e c e s s i i n f a n t i l i r i p o r t a t i n e l R e g i s t r o d e i M o r t i , s i t r o v a 
i l s e g u e n t e : « 21 maggio 1797. Maria Domenica fig:a di Carmine 
Morelli sorpresa da grave malattia, dalla quale fu repentinam-.te levata 
di sentimenti, fu perdo'' munita dell'estr ma unzione, ed assistita con 
altri aiuti spirituali, e ha riposato nel Sig:re in età di anni dieci, es
sendo stata sepolta nel Cimiterio di 8. Antonio Fr. Fortunato Pre
fetto ». 

2 I I C a t a l d o e r a s c h i a v o a n c o r a n e i p r i m i d e l s e c o l o X I X . 
Cfr. A . «RIGGIO, Un censimento di schiavi in Tunisia ottocentesca, 
p u r e i n q u e s t o A.S.C.L., a n n o V i l i , 1 9 3 8 , f a s e . I I I - I V , p p . 3 3 7 . 



c o n s o r t e n a c q u e l i 2 3 d i G i u g n o 1 7 9 1 e p e r r a g i o n e v o l i s i e d i f f e r i t o 

i l B a t t e s i m o , e s e g l i è d a t o i l p r i m o L u g l i o d e l s u d 0 a n n o i n c a s a . 

P a d r i n i f u r o n o B o n a v e n t u r a B a r t o l i p e r p r o c u r a F r a n c e s c o T u d e s c o 

d i F o r i a e B r i g i d a T u d e s c o s u a c o n s o r t e . 

I o fr C a r l o M a u r i z i o d a P i a n f e j 

V i l i 
A d i 3 M a r z o 

1 7 9 4 

M a r i a M o r e l l i figlia d i C a r m i n e M o r e l l i d i B a g . i n C a i . e d i A n M a r i a 

O r n a n i d i B o n i f a z i o s u a l e g i t t i m a c o n s o r t e n a c q u e l i 14 f e b 0 e l i 

3 m a r z o fu b a t t e z z a t a i n q u e s t a c b i e s a d i S a n t a C r o c e . P a d r i n i fu

r o n o i l S i g . r A n d r e a S e r r a N a p o l e t a n o , e l a S i g n o r a M a r i a T e r e z a n o 

d i B o n i f a c i o 1 . 

I o fr C a r l o M a u r i z i o d e P i a n f e j 

I X 

S a v e r i o M o r e l l i 2 

a d i 15 L u g l i o 

G i o A n d r e a 

a d i 15 L u g l i o 

1 7 9 6 

S a v e r i o f ig l io d i C a r m i n e M o r e l l i d i B a g n a r a i n C a l a b r i a , e d i A n n a 

M a O r n a n i d i B o n i f a c i o s u a l e g i t t i m a c o n s o r t e n a c q u e l i 12 l u g l i o , e 

l i 15 p e r p e r i c o l o d i m o r t e g l i fu d a t a l ' a c q u a , i n d i c o m p i t e l e c e r i 

m o n i e d e l B a t t e s i m o . P a d r i n i f u r o n o G i o v a n n i M a r i n o , e M a d d a l e n a 

B u c c u g n a n o s u a m o g l i e . 
I o fr C a r l o M a u r i z i o 

G i o A n d r e a n a t o g e m e l l o d a C a r m i n e M o r e l l i e A n n a M a r i a s u a 

l e g i t t i m a c o n s o r t e n a x q u e l i 12 l u g l i o e l i 15 g l i fu d a t a l ' a c q u a p e r 

p e r i c o l o d i m o r t e , i n d i c o m p i t e l e c e r i m o n i e d e l B a t t e s i m o . P a d r i n i 

f u r o n o G i o e M a d d a l e n a M a r i n o . 

I o C a r l o M a u r i z i o . 

1 A n c h e q u e s t a figlia d e l M o r e l l i « in età di cinque anni colpita 

dalla peste passo' a godere gli eterni riposi e fu seppellita in S. Antonio ». 
2 I n m e m o r i a , n a t u r a l m e n t e , d e l p r i m o S a v e r i o m o r t o i l 3 o t 

t o b r e d e l 1 7 8 9 . 



X 

A d i 16 L u g l i o 

1 8 0 3 

N e l l a c e n n a t a e p o c a n a c q u e V i t a M a r i a V i t a l e f ig l ia d i V i t o M a V i t a l e 

e d i M a r i a A n t o n i a d e l B e l l o d e l C a p o d i S . M a r i a i n C a l a b r i a 1 , 

e fu b a t t e z z a t o n e l l o s t e s s o g i o r n o . P a d r i n i G a e t a n o G i n a s i e C e l e s t i n a 

P i v a n o 2 . 

X I 

A d i 17 X b r e 

1 8 0 3 

P a o l o A n t 0 L o f r é 

N e l l a c e n n a t a e p o c a n a c q u e P a o l o A n t o n i o L o f r è , f igl io d i C e s a r e 

e R o s a L o f r è d i C o t r o n e i n C a l a b r i a , e fu b a t t e z z a t o l i 3 0 d i d e t t o 

m e s e e d a n n o . P a d r i n i N i c o l a e R o s a C o r r a 3 . 

X I I 

A d i 14 M a r z o 

1 8 0 4 

A n t o n i o V i n c : P i s a n o 

N e l l a c e n n a t a e p o c a n a c q u e A n t o n i o , V i n c e n z o P i s a n o , f ig l io d i 

F r a n c e s c o P i s a n o e d i O r s o l a P a r i s i d i S t a i t i i n C a l a b r i a 4 , e fu b a t 

t e z z a t o l i 13 d i d e t t o m e s e . P a d r i n o G i r o l a m o R o m e o d i M a r s a l a . 

X I I I 

A d i 1 8 9 b r e 

1 8 0 4 

M a r i a F o r t u n a t o F u l c o 

N e l l a c e n n a t a e p o c a n a c q u e M a r i a F o r t u n a t a F u l c o d i G i u s e p p e 

F u l c o e d i G r a z i a F e i l e t t i d i R e g g i o 5 e fu b a t t e z z a t a a l B a r d o l i 

1 È a s s a i d u b b i o c b e i n C a l a b r i a v i s i a s t a t o u n « C a p o S. M a r i a ». 
2 L ' A t t o n o n è f i r m a t o , m a i l P r e f e t t o è P a d r e S e t t i m i o d a 

M o n t a l b o d d o , c b e g o v e r n ò l a M i s s i o n e d a l 2 3 n o v e m b r e 1802 a l 

3 0 o t t o b r e 1 8 0 7 . 
3 B o s a C o r r a , e C e s a r e L o f r è , o L u f f e a , Lu f f i ca , a p p a r t e n g o n o 

a g l i s c b i a v i d i c u i i l m i o c i t a t o « Censimento di schiavi, ecc. ». 
4 P i s a n o o P i s a n i , e P a r i s i , a p p a r t e n g o n o a l l a p r e s e n t e o n o m a 

s t i c a d i B r u z z a n o Zeff i r io e d i S t a i t i , i n p r o v i n c i a d i R e g g i o . 
5 L a G r a z i a F a l l i d i d a B i a n c o e d i l G i u s e p p e F u l c o , d e l m i o 

c i t a t o s t u d i o a l l a n o t a 1 8 . - • •• >. -s 



1 L a R o s a C o r r a d e l l a « C a s a G r a n d e », r i p o r t a t a n e l s u i n d i c a t o 

« Censimento ». 
2 D i M a r i a n o S t i n c a , p r o s s i m a m e n t e d a r ò q u a l c h e n o t i z i a 

r i c a v a t a d a d o c u m e n t i i n e d i t i , c e r c a n d o d i m e t t e r e i n l u c e c h e c o s a 

e r a p r e s s o i B e y t u n i s i n i , q u a l e i n f l u e n z a p o l i t i c a a b b i a e s e r c i t a t a , 

e , s p e c i a l m e n t e q u a l e s i a s t a t a l a c a u s a d e l l a s u a t r a g i c a i n s o s p e t t a t a 

f ine , e d a c h i e p e r c h è p r o v o c a t a . C o l g o l ' o c c a s i o n e p e r r i n g r a z i a r e 

l ' A v v . F r a n c e s c o D e A n g e l i s p e r i c e n n i s u d i l u i p u b b l i c a t i i n 

A.8.C.L., a n n o 1 9 3 9 , f a s e . I , p p . 120 . 
3 U n o d e i t a n t i s c h i a v i , o « f r a n c h i » d a l l ' o n o m a s t i c a c a l a b r e s e , 

n o n i d e n t i f i c a b i l e p e r i l m u t i s m o d e g l i a r c h i v i e s p l o r a t i d i T u n i s i . 

2 2 d i d e t t o m e s e e d a n n o . P a d r i n i A n i e l l o L o n g o b a r d i d i . . . ( t ) e 

S e b a s t i a n o G r a n d e d ' A v o l a . 

X I V 

A d i 14 a g o s t o 

1806 

M a r i a n n a L o f r é 

N e l l a e e n n a t a e p o c a n a c q u e M a r i a n n a L o f r é , f ig l ia d i C e s a r e L o f r é 

e d i R o s a C o r r a d o 1 a m e d u e d i C o t r o n e e fu b a t t e z z a t a l i 17 d i d e t t o 

m e s e e d a n n o . P a d r i n i M a r i a n o S t i n c a 2 , e M a r i a C a s t e l l i . 

X V 

S a d e n i R o s a G i o v a n n a 

L ' a n n o 1807 e d a i 2 4 G i u g n o n a c q u e d a G i u s e p p e e d a C a r m e l a 

M a c e a s i c i l i a n i R o s a G i o v a n n a , e fu b a t t e z z a t a l i 3 0 d e t t o . P a d r i n o 

G i o v a n n i M a r r a d a R e g g i o 3 . 





MEMORIE 

D E L L E TIPOGRAFIE CALABRESI (III) . 

1 6 5 0 . 

* * 4 1 . La B. sbandita. In Cosenza appo Gio : Battista Mojo 

1 6 5 0 i n 12 . 

E d i G i o : P i e t r o S o d a d a C e l l a r a . L ' A c e t i e i l Z a v a r r o n i c h i a 

m a n o i l n o s t r o a u t o r e G i o : P i e t r o ; l o S p i r i t i P i e t r o , e i l S i g . L o m 

b a r d i G i o : B a t t i s t a . 

P e l p r e g i o d e l l a c o m p o s i z i o n e r i m e t t o i l m i o l e t t o r e a l l o S p i r i t i , 

e a l Z a v a r r o n i ; e m i p i a c e s o l t a n t o n o t a r e c b e n e ' M s s . d e l l a m i a 

d o m e s t i c a B i b l i o t e c a s e r b a s e n e u n o c o l t i t o l o : li'Alfabeto in bando 

di Beliso Volpa Ipponese ( n o m e a n a g r a m m a t i c o d i P a o l o B a s i l e 

b u o n p o e t a M o n t e l i o n e s e ) tra gl'incostanti Agitato 1 7 0 0 , i n c u i v i 

s o n o 2 0 c o m p o n i m e n t i p o e t i c i , p e r l o p i ù p a r a f r a s i d e l l ' e g l o g h e d i 

V i r g i l i o , d e l l e O d i d i A n a c r e o n t e , d e g l ' I d i l l i d i T e o c r i t o , A u s o n i o , 

e B a c c h i l i d e , i n o g n u n o d e ' q u a l i v i m a n c a u n a l e t t e r a , c o s i c c h é a l 

p r i m o m a n c a l'A, a l s e c o n d o i l B, e t c . K 

1 6 5 4 . 

** 4 3 . Orazione in lode del governo, che fece nel regno di Napoli 

il Vice-Ré D. Pietro Fernandez de Castro Conte de Lemos dedicata al

l'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Conte de Ognatte al presente 

Viceré del medesimo regno di Lorenzo Mirabello di Scigliano Città in 

Real Demanio di Calabria Citra. In Cosenza per Gio : Battista Mojo 

e Gio : Battista Busso 1 6 5 4 i n 4 . 

S o n o f a c c i a t e 5 0 c o n a l t r i o t t o f o g l i n o n n u m e r a t i , d e ' q u a l i s e i 

a l p r i n c i p i o c o n t e n g o n o i l f r o n t e s p i z i o , t r e l e t t e r e d i D . L o r e n z o 

1 C o s ì s c r i v e v o n e l l a l a e d i z i o n e : o r a c h e h o v e d u t o i l l i b r o n e 

r i p o r t o p i ù e s a t t a m e n t e i l t i t o l o : La B. sfugita di Gio: Pietro Soda 

Cosentino. I n Cosenza per Gio: Battista Mojo 1 6 5 0 . Con licenza dei 

Superiori. I n 8° p i c c . d i p p . 2 5 4 . V i s o n o p o e s i e d e l l ' A c c a d e m i c o 

C o s t a n t e d e t t o i l Pertinace, d i D i e g o B e l s i t o , F r a n c e s c o d i L u n a , 

F l a v i o d i P i r o , L u p o M a n g o n e , O t t a v i o P a p a l e o , P i r r o S c h e t t i n i , 

e G i u l i o d e V e t e r e d i F i g l i n e i n l o d e d e l l ' a u t o r e . È d e d i c a t o d a C o s e n z a 

10 l u g l i o 1 6 5 0 a G i o : B a t t i s t a S p i n e l l i D o n n o (s ic . ) d i F u s c a l d o e 

C i t t à d i P a o l a . 



M i r a b e l l o a l C o n t e d i O g n a t t e , d a t a t e d a S e i g l i a n o : l a p r i m a a 

15 m a g g i o 1 6 4 8 , l a s e c o n d a a 1 5 s e t t e m b r e 1 6 5 0 , e l a t e r z a a 13 a p r i l e 

1 6 5 2 , e a l l a f i n e u n f o g l i o c o n t i e n e l e l i c e n z e , e l ' a l t r o è b i a n c o . I 

c a r a t t e r i s o n d i s c r e t i , e d a r a g i o n e i l G i u s t i n i a n i (Saggio p a g . 185) 

l a c h i a m a e d i z i o n e n i e n t e c a t t i v a . N e l f r o n t e s p i z i o d e l l ' e s e m p l a r e 

d a m e v i s t o v i è n o t a t o Auctor est P. Frana. Mirabellus S. J. N e l l a 

p r i m a l e t t e r a a l V i c e r é l ' a u t o r e d i c e : Osservai e scrissi negli anni miei 

giovanili e avanti che ne' misteri sacri a Dio mi consagrassi ; l a o n d e 

p u ò s t a r e c h e s i fosse f a t t o G e s u i t a . M o n s i g n o r A c e t i l o c h i a m a Pre-

sbyter eruditione conspicuus, e s o g g i u n g e Pobertus Mirabellus Soc. 

Jesu doctissimus quaedam edidit sub ejusdem Laurentii nomine. 

Vide Topp. I l T o p p i p e r a l t r o n o n d i c e c i ò m a s o l o n e l l ' a r t i c o l o 

d i R o b e r t o s e g n a l ' i s t e s s a o p e r a , c h e a v e v a r i p o r t a t o i n q u e l l o d i 

L o r e n z o . I l Z a v a r r o n i r i p e t e l o s t e s s o d e t t o d a l l ' A c e t i . D ' a l t r o n d e 

s a p p i a m o c h e L o r e n z o e r a S a c e r d o t e S e c o l a r e e c h e R o b e r t o e r a 

G i u r e c o n s u l t o n e l s e c o l o , e d i a n n i 4 3 p r o f e s s ò n e l l a C o m p a g n i a 

d i G e s ù n e l C o l l e g i o d e l l ' A m a n t e a a 27 g e n n a i o 1 6 5 6 . 

1 6 5 4 . 

* * 4 4 Le rugiade di Parnaso, poesie Uriche del signor Carlo 

D'Aquino, detto il Pertinace tra gli Incostanti. Cosenza per Ciò : Bat

tista Mojo, e Gio : Battista Busso 1 6 5 4 i n 12 . 

P? una raccolta, d i c e i l L o m b a r d i , c h e i l p r i m o n e r i f e r ì q u e s t a 

e d i z i o n e , i g n o t a a t u t t i i n o s t r i b i b l i o g r a f i , È una raccolta di Sonetti, 

madrigali, ed altre rime lavorate per lo più sul tornio di quelle del Pe

trarca, e di altri illustri poeti lirici. L ' a u t o r e è r i c o r d a t o d a l s o l o 

A c e t i 1 . 

1 6 5 5 . 

** 4 5 . Bagionamento della Castità, ovvero Istituzione della gio

ventù con due altre orazioni morali. Cosenza per Gio : Battista Mojo, 

e Gio : Battista Busso 1 6 5 5 i n 8° . 

È d e l s o p r a c i t a t o L o r e n z o M i r a b e l l e 

1 A v e n d o o r a , a c q u i s t a t o u n e s e m p l a r e d e l l e Bugiade, a g g i u n g o 

c h e i l l i b r o è i n 12° d i , p p . 2 7 5 p i ù 2 4 p e r l ' a n t i p o r t a , i l f r o n t e s p i z i o , 

u n a l e t t e r a d i G i u s e p p e F e r r a r i , l e a p p r o v a z i o n i e d a l c u n e c o m p o s i 

z i o n i e n c o m i a s t i c h e . N e g l i A t t i d e l l ' A c c a d e m i a C o s e n t i n a t . I , 

p . 2 8 3 v i é u n b u o n e s a m e c r i t i c o d e i v e r s i d e l D ' A q u i n o s c r i t t o 

d a F r a n c e s c o Sa l t i . 



1 6 5 6 . 

* * 4 6 . Il Sebastiano tragedia saera del P. P. Filippo Poeeo di 

Cosenza dell'Ordine dei Mimmi di S. Francesco di Paola. In Cosenza 

per Gio : Battista Mojo, e Gio : Battista Busso 1656 i n 8° 

V i e n r i f e r i t a d a l l ' A l l a c c i Drammaturgia ( f ace . 706 ) . I l T o p p i , 

l ' A m a t o , e i l Z a v a r r o n i l a c h i a m a n o Commedia, i l M a r c h e s e S p i r i t i 

Poema, i l L o m b a r d i a s s i c u r a e s s e r e u n a t r a g e d i a s a c r a n o n d i s p r e 

g e v o l e . I l R o c c o è a n c h e a u t o r e d e l l ' O r a z i o n e , i n obitu Thomae Cam-

panellae Philosopliorum Maximi. M a n t u a e 1642 i n 4° . 

1656 . 

** 4 7 . Il memoriale dell'estremo giudizio. Poema. Cosenza per 

Gio : Battista Busso 1 6 5 6 i n 8 ° . 

È r i f e r i t o d a l T o p p i , d a l l ' A m a t o , e d a l Z a v a r r o n i , c o n p i c c o l e 

v a r i e t à . I o l ' h o c o p i a t o d a l C a t a l o g o a n n e s s o a l Discorso d e l l ' a m i c o 

L o m b a r d i , c h e a s s i c u r a co l T o p p i d i e s s e r e s c r i t t o i n o t t a v a r i m a . 

L o S p i r i t i n o n n e fa m e n z i o n e . 

1 6 5 7 . 

** 4 8 . Barte prima del portentoso decennio di Ferrante Stocchi 

In Cosenza per Gio : Battista Mojo, e Gio : Battista Busso 1656 i n 12°. 

I l L o m b a r d i l a n o t a i n 12° : i n 8° lo S p i r i t i e i l Z a v a r r o n i . L A m a t o 

a g g i u n g e d o p o l a p a r o l a Decennio l e a l t r e : Opera Astrologica c o m e 

a n c h e l a r i f e r i s c e l o S p i r i t i . S u l c a r a t t e r e e s u l l a d o t t r i n a d e l l o S t o c c h i 

c h i è c u r i o s o p o t r à c o n s u l t a r e i l M a r c h e s e S p i r i t i , i l S o r i a , i l G i u s t i 

n i a n i , e i l Z a v a r r o n i a r t i c : Stochius, e Incognitus x . 

1 6 5 7 . 

** 4 9 . Ferdinandi Stochii Consentini Carmina, et lusus. Con

sentiae apud Jo : Baptistam Bussum 1 6 5 7 . 

T u t t i i n o s t r i S c r i t t o r i , a n c h e i l L o m b a r d i , o b l i a r o n o d i n o t a r e 

i l s e s t o d i q u e s t o l i b r e t t o , c h e i o n o n h o p o t u t o m a i o s s e r v a r e . 

1 6 5 7 . 

5 0 . El ministro acrizolado el doctor D. Juan Bauptista Buranna 

Abogado Fiscal por sa magestad de la provincia del Calabria Citra. 

i D e l 1 6 5 7 s e g n a l a i l BORBETTI, l. e, u n o p u s c o l e t t o «Per la 

terribile pestilenza in Cosenza - Cosenza per Gio: Battista Mojo e Gio: 

Battista Busso 1 6 5 7 , s t a m p a t o p e r o r d i n e d e l l ' A r c i v e s c . M o n s . S a n -

fe l ice ( A S C L ) . 



consagra el fructo de sus persecuziones a lodo el ministerio Supremos, 

y Inferiores Consejos Tribunales Catredaticos, y Abogados de la Beai 

Monarquia de las Espannas. 

L i b r e t t o d i f a c c i a t e 104 i n 4 . p i c c o l o s e n z a d a t a c h e , c o m e i l 

t i t o l o i n d i c a , s i r a g g i r a s u l l a d i f e s a d e l l ' A v v o c a t o F i s c a l e D . G i o : 

B a t t i s t a B u r a g n a . N e l f r o n t e s p i z i o v i è u n ' a r m a d i f a m i g l i a i n c i s a 

i n l e g n o 1 e v i è u n i t o : 

1 6 5 7 . 

5 1 . Besulta del Sindieado, y residencia del doctor Don Juan Baup-

tista Buranna Cavallero de la fidelissima Ciudad de Alguer del regno 

de Cerdegna Abogado Fiscal en la provincia de Calabria Citra ; de su 

administrazion de auditor en la Calabria Ultra revida con especial de-

legazion del Excelentiss. Senor Conde de Castrillo Virrey, y Capitan 

General dal Beyno de Napoles por el doctor D. Manuel Alvarez de 

l'Escolera entonees Auditor del terzio Espandi, y Comissario General 

de Controbandos en ambas Brovincias, y al presente Jues Criminal 

de la gran Corte de la Vicaria - En Cosencia por Juan Bauptista Busso 

Anno de la reparada salud 1657 con liceniia de Superiores 

È u n l i b r e t t o i n 4° p i c c o l o d i f a c c i a t e 6 4 , o l t r e i l f r o n t e s p i z i o 

d o v e v i è u n ' a r m a d i f a m i g l i a a n c h e i n c i s a i n l e g n o , e l ' a n t i p o r t a , 

i n c u i s i l e g g e l a s o l a p a r o l a Besulta, L a p r i m a m a i u s c o l a Q è i n c i s a i n 

l e g n o , e i n l e g n o p a r i m e n t e v i è u n f r e g i o a l l a f i n e . I c a r a t t e r i , l a 

f o r m a , l a c a r t a , l ' i n c h i o s t r o , e t u t t e l e r i m a n e n t i c i r c o s t a n z e m e i f a n n o 

c r e d e r e s t a m p a t o a s s i e m e c o l l ' a n t e c e d e n t e d a l m e d e s i m o i m p r e s s o r e 

B u s s o i n C o s e n z a . 

1 6 5 7 . 

5 2 . Poema tragico a la passada ocasion de la peste de Napoles diri

gido al Excelentissimo Senor D. Garzia de Avéllaneda, Y Baro Conde 

de Castrillo, Gentil hombre de Camera de S. M., Consejero de Estado, 

Presidente del Supremo de Indias, Virrey Lugarteniente, y Capitan 

General del Beyno de Napoles - Compuesto por el Doctor D. Sébastian 

Lozano de Cordova - En Cosencia por Juan Bauptista Busso 1657 

con licencia de Superiores. 

È u n v o l u m e t t o i n 4° p i c c , d i f a c c i a t e 5 1 , n e l q u a l e v i s o n o c e n t o 

o t t a v e i n i s p a g n u o l o , c h e c o m p o n g o n o i l p o e m a , o l t r e d u e p a g i n e , 

u n a p e l f r o n t e s p i z i o , e l ' a l t r a p e r l a d e d i c a d i Cosencia a 7 de julio 

1 6 5 7 , e a l r o v e s c i o d i q u e s t a a l c u n i v e r s i S p a g n u o l i d i D. Esteban 

Lozano de Cordova al Autor. O g n i f a c c i a t a c o n t i e n e d u e o t t a v e c i r -

1 V . T O P P I , p . 130 . 



c o n d a t e d i u n f r e g e t t o . I c a r a t t e r i s o n o t o n d i e b a s t a n t e m e n t e e l e 

g a n t i : l a c a r t a è b e n c o l l a t a , e s e m b r a c i l i n d r a t a . 

1 6 5 7 . 

5 3 . L ' A c e t i ( l i b . 4 c . 22 n . 2) a s s e r i s c e d i a v e r v i s t o u n Voto 

f a t t o p e r a t t o p u b b l i c o d a l l a M u n i c i p a l i t à d i C o s e n z a p e r i l b e n e f i c i o 

d i e s s e r s i e s t i n t a l a p e s t e d e l 1657 e s s a s i o b b l i g a v a d i c e r e b r a r e l a 

f e s t a d e l l ' I m m a c o l a t a , o g n i a n n o : Vidi ego aecepti benefica docu

mentimi publicum Antonii Jungo Vicarii Generali» illius temporis. 

Consentiae typis excussum die 14 decembris anni 1657 , quod affert 

Martyri in suo Mss. ». 

1658 . 

5 4 . Scrutinio Spirituale o pur Norma del Confessore e peni

tente nella quale vengono comprese tutte le decisioni d'ogni som/ma 

copiosissima intorno ai dubbi della Coscienza, data in luce da B. P. D. 

Luigi Novarini C. B. l'anno 1 6 4 8 colle aggiunte triplicate. In Cosenza 

per G. B. Mojo ed il Bossi, 1 6 5 8 , i n 12°, d i p p . 186 . 

1 6 5 8 . 

5 5 . •—• Scrutinio Spirituale o pur norma del Confessore et peni

tente data in luce dal P. D. Luigi Novarini C. B. l'a/ivno 1649 , ridotto 

a compimento di una Somma morale in due torneiti dal P. D. Ansatone 

teologo della medesima Beligione t . I , p . 1 e 2 . In Cosenza per Gio : Bat

tista Mojo ed il Bossi, 1 6 5 8 . 

E d i p p . 5 5 3 d i c a t t i v a c a r t a e p e g g i o r e s t a m p a d e d i c a t o d a 

F e r r a n t e S t o c c h i a D . F e r d i n a n d o d i A l a r c o n . I l T . I I , p a r t e 3 a , è 

d i p p . 5 4 5 o l t r e 12 n o n n u m e r a t e p e r g l ' i n d i c i e l ' e r r a t a , e 4 p e r 

f r o n t e s p i z i o , d e d i c a e d a p p r o v a z i o n i . È d e d i c a t o d a l l o S t o c c h i a 

D . I s a b e l l a A l c a r o n D i e z d e M e n d o z z a y L u n a M a r c h e s a d i V i l l a 

R e n d e e t c . 1 . 

1659 . 

5 6 . Belazione della festa in honor del B. Patriarca Gaetano cele

brata nella fidelissima Città di Cosenza nella Chiesa de' SS. Giuseppe, 

1 I I P . V e z z o s i t a n t o n e l l ' a r t i c o l o Novarini c h e Ansatone d e i 

s u o i Scrittori Teatini i g n o r ò l a p r e s e n t e e d i z i o n e d e l l o Scrutinio Spi

rituale c o g l i a u m e n t i d e l l ' A n s a l o n e . E g l i r i p o r t a l e e d i z i o n i m i l a n e s i 

d e l 1 6 5 8 e 1 6 5 6 : i l L o m b a r d i (Discorsi Accad. Cosenza, 1 8 4 0 , 3 a e d . ) 

r i p o r t a s o l t a n t o i l 1 v o i . I o h o a t t e n t a m e n t e e s a m i n a t i i d u e v o l u 

m e t t i a c q u i s t a t i p e r l a m i a b i b l i o t e c a . 



e Leonardo in quest'anno 1659 . Dedicata al Reverendissimo P. D. Ago

stino Bozomi Preposito Generale de' Chierici Regolari. In Cosenza 

per Ciò : Battista Mojo, e Gio : Battista Busso 1 6 6 9 . 

Q u e s t o l i b r e t t o i n 4° p i c c o l o d i f a c c i a t e 2 0 è d i G i u s e p p e G u e r r a , 

c b e l o d e d i c a d a C o s e n z a a g l i 8 a g o s t o 1659 x . 

1660 . 

** 5 7 . Celinda. Poema di Nicolo Girardi Cosentino. Cosenza per 

Gio : Battista Mojo 1 6 6 0 i n 8° . 

È d i N i c c o l ò G i r a r d i G i u r e c o n s u l t o , e P o e t a , d e t t o f r a g l i A c c a 

d e m i c i C o s e n t i n i l'Impenetrabile. V i e n r i c o r d a t o d a l l ' A m a t o , e d a l 

Z a v a r r o n i , m e n t r e i l M a r c h e s e S p i r i t i l o t a c e . 

1 6 6 2 . 

5 8 . Discorso dove si mostra che la Sicilia sia stata madre non solo 

dello scrivere, e poetare, ma anco della lingua volgare. In Cosenza per 

Gio : Battista Mojo, e Ciò : Battista Busso 1 6 6 2 i n 8° . 

È d i A n t o n i n o M o r e l l o , e M o r a M e s s i n e s e i s t r u i t o p i t t o r e , e l e t t e 

r a t o d e l s e c o l o X V I I . V . M o n g i t o r e Bib. Sicula t . 1. f a c e . 5 0 . 

1 6 6 3 . 

5 9 . Bisposta di Antonino Morello, e Mora ad una lettera di Don 

Diego di Mora Regio Castellano nella Città di Melazzo In Cosenza 

per Gio : Battista Mojo, e Gio : Battista Busso 1 6 6 3 i n 4 ° . 

D a t a l u n o q u e s t a r i s p o s t a s i c r e d e o p e r a d i P i e t r o E r r i c o M e s 

s i n e s e . V . Mongitore supra, e a l l a p a g . 1 4 3 . 

1 6 6 3 . 

6 0 . La Colomba Mistica, e il Confaloniero Santo discorsi pane

girici in lode di S. Nicolò Vescovo di Mira, titolare del Duomo : e di 

S. Conrado Eremita Patrono delle Città di Noto. Cosenza presso Gio : 

Battista Mojo, e Gio : Battista Busso 1 6 6 3 i n 4° . 

E d i B o n a v e n t u r a C a n o c c h i e l l o N o t i n o L e t t o r G i u b i l a t o d e l 

l ' O r d i n e d i S . F r a n c e s c o d i P a o l a , O r a t o r e , e p o e t a n o n i g n o b i l e d i 

q u e l l ' e t à . V . Bib. Sicula t . 1. f a c e . 1 1 3 . 

1 D i q u e s t ' a n n o a n c h e l ' o p u s c o l o . Voto solenne fatto alla Sacrata 

Vergine dell'Immacolata Concettione di Maria della Bagliva di Car-

panzano e 2 febbraio 1 6 5 7 . I n Cosenza. Per Giov. Battista Mojo e 

Giovan Battista Busso 1 6 5 9 i n 4° , s t a m p a t o a c u r a e s p e s e d i G i o v a n 

B a t t i s t a A d a m o S i n d a c o d e l l a d e t t a B a g l i v a p e r l a s c o m p a r s a d e l l a 

p e s t e . V . BOBKETTI ib. 



1 6 6 4 . 

** 5 5 . Le disgrazie scherzi del Negrone Poema in ottava rima 

di Giacinto Arnone. Cosenza per Gio : Battista Mojo, e Gio : Battista 

Busso 1 6 6 4 . 

1 6 6 5 . 

6 2 . Galenistarum triumphus novatorum medicorum insanias 

funditus eradicans, ne mortales ex eorum haereticaUbus, perpetuoque 

sepelliendis doctrinis immatura, immo violenta morte moriantur. 

Consentiae apud Jo : Baptista, Bussum 1 6 6 5 i n 4° . 

N ' è a u t o r e M i c h e l e L i p a r i M e s s i n e s e S a c e r d o t e e D o t t o r e i n F i l o 

s o f i a e M e d i c i n a , C a t t e d r a t i c o d i M e d i c i n a T e o r i c a n e l l ' U n i v e r s i t à 

d e l l a s u a p a t r i a . S e n e fece u n a s e c o n d a e d i z i o n e i n V e n e z i a n e l l ' a n n o 

s e g u e n t e p e r Grio : P i e t r o B r i g o n e j o . I l M a l p i g h i p e r ò r i s p o s e c o n f u 

t a n d o i l n o s t r o a u t o r e . V . Bib. Sic. t . 2 . f a c e . 7 8 . 

1 6 6 6 . 

6 3 . — La lega della Morte colla Fortuna Orazione funebre reci

tata nella Chiesa de' B. B. P. P. di S. Maria del Carmine nell'esequie 

dell'Illustrissimo sig. Cesare Marnilo Marchese di Condagusta, Barone 

della Mola, e Cavaliere della Stella. In Cosenza per Gio: Battista Busso 

1 6 6 6 i n 4 ° . 

È d i G i o v a n n i R e i t a n o M e s s i n e s e M i n o r C o n v e n t u a l e r i p u t a t o 

o r a t o r e d i q u e l t e m p o . V . Bib. Sicula t . 1. f a c e . 3 6 5 . 

1 6 6 9 . 

6 4 . Argum triplicem Philosophieum, sive ternam Philosophicam 

propositionum centuriam. Consentiae apud Baptistam Bussum 1 6 6 9 . 

i n 12° . 

È d i G i u s e p p e D e n t e M e s s i n e s e G e s u i t a , b u o n f i losofo e T e o l o g o 

V . Bib. Sicula t . 1. f a c . 3 7 8 . 

1 6 7 1 . 

6 5 . La sacra lettera scritta a' Messinesi. Opera tragica. In Cosenza 

per Gio: Battista Busso 1 6 7 1 i n 12° . 

È d i A n d r e a M i n u t o l o M e s s i n e s e . I l M o n g i t o r e n e l l a Bib. Sicula 

n o n l a r a p p o r t a . S i r e g i s t r a p e r ò d a M o n s i g n o r A l l a c c i B i b l i o t e c a r i o 

d e l l a V a t i c a n a n e l l a Drammaturgia face. 6 8 5 . 

L ' A l l a c c i p a s s ò l a s u a v e r d e e t à i n C a l a b r i a p r e s s o i s i g g . S p i n e l l i , 

e s s e n d o v e n u t o d i a n n i n o v e d a l l ' i s o l a d i S c i o , o v ' e b b e i n a t a l i . 

A c q u i s t ò p e r c o n s e g u e n z a n o t i z i e d e l l e l e t t e r a r i e f a t i c h e d e l l e n o s t r e 



P r o v i n c i e , e c o n g r a t i t u d i n e d i m a n o i n m a n o n e p a r l a n e l l e s u e o p e r e 

V . l a s u a v i t a i n s e r i t a n e l l a r a c c o l t a d e l C a l o g e r à , i l c o r r i s p o n d e n t e 

e l o g i o f r a Le glorie degl'Incogniti, e B a y l e Diet. art. AUatius, tem: a. 

1 6 7 1 . 

6 5 . La sacra lettera scritta a' Messinesi. Opera tragica. Cosenza 

1 6 7 1 . Per Gio : Battista Busso 1 6 7 1 i n 12«. 

D a l M o n g i t o r e s i r i f e r i s c e c o m e p r o d u z i o n e d i A n t o n i o C o t r o n a 

S a c e r d o t e s i r a c u s a n o . Bib. 8ic. t. 1. face. 6 1 . C h i s a c h e n o n f o s s e 

d a l l ' A l l a c c i a t t r i b u i t a p e r e q u i v o c o , a l M i n u t o l o ! N e l d u b b i o h o 

n o t a t o a m b e d u e q u e s t e o p e r e , l e q u a l i p u ò s t a r e a n c o r a c h e f o s s e r o 

d u e d i f f e r e n t i , c o m p o s t e i n c o n c o r r e n z a d a l C o t r o n a e d a l M i n u t o l o 

s o t t o l ' i s t e s s o t i t o l o . 

1 6 7 1 . 

6 7 . L'esemplare della fede Panegirico della sacra lettera detto 

nel Duomo di Messina. In Cosenza per Gio : Battista Busso 1 6 7 1 i n 4 ° . 

È d i B e n e d e t t o D i n i M e s s i n e s e , C a n o n i c o , d u e v o l t e V i c a r i o 

C a p i t o l a r e d i q u e i r A r c h i d i o c e s i e u o m o d i n o n v o l g a r e e r u d i z i o n e . 

V . Bibl Sic. t. 1, face. 1 0 1 . 

1 6 7 1 . 

6 8 . Della preminenza dell'ufficio di Stradico della nobile, ed esem

plare Città di Messina, e sua regia Corte, compendio brevissimo diviso 

in 3 0 discorsi composti dal Dottor Vincenzo Ferrarotto gentiluomo 

dell'istessa Città, ristampato di nuovo, e ricorretto coli'addizioni del 

Dottor D. Antonio Ferrarotto nipote dell'autore. In Cosenza per Gio : 

Battista Busso 1 6 7 1 , i n 4 ° . 

I l F e r r a r o t t o e r a c u l t o r e d e l l e a m e n e l e t t e r e . L a p r i m a e d i z i o n e 

d e l C o m p e n d i o c i t a t o fu f a t t a i n V e n e z i a n e l 1 5 9 3 . V . Bib. Sic. t. 1. 

face. 4 7 , e t. 2 . face. 2 8 3 . 

1 6 7 1 . 

6 9 . La verga occhiuta Canzone. In Cosenza per Gio : Battista Busso 

1 6 7 1 , i n 8° . 

N i c c o l ò M a r i a S o l i m a n o b i l e M e s s i n e s e , a m a t o r e d e l l e b u o n e 

l e t t e r e n ' è l ' a u t o r e . V . Bib. Sic. t. 2 face. 9 2 . 

1 6 7 3 . 

Concio panegyrica de epistula B. V. ad Messanenses. Consentiae 

1 6 7 3 apud Joannem Bubeum, i n 4° . 

È d i S a l v a t o r e S c a g l i o n e d i T e a n o , M a e s t r o C a r m e l i t a n o , P r o -



v i n c ì a l e d i N a p o l i e C o n s u l t o r e d e l l a S . I n q u i s i z i o n e d e l R e g n ò , 

m o r t o v e s c o v o d i C a s t e l l a m m a r e n e l 1 6 8 1 (Bibl. Carmelitana t . 2 , 

p . 9 6 8 ) . 

1 6 8 0 . 

** 7 1 . La Corona della 88. Trinità , in cui si numerano le ope

razioni ad intra, et ad extra della medesima di Francesco da Cerzeto 

Cappuccino. Cosenza per Roberto Mollo 1 6 8 0 i n 8° . 

I l t i t o l o c i d à a c o n o s c e r e l ' a u t o r e d a C e r z e t o p i c c i o l v i l l a g g i o 

d e l l a D i o c e s i d i S . M a r c o . I l Z a v a r r o n i l o d i c e Querquariensis c h e 

i m p o r t e r e b b e d i Cerchiara. I o n o n h o v i s t o i l l i b r o , c h e n e m m e n o è 

n o t a t o n e l l a Bibliotheca Capucinorum. 

1 6 8 0 . 

* * 7 2 . Le lettere scritturali con le postille politiche parte I. e II, 

con l'aggiunta anche nel Une deli'aforismi politici dedicati all'Eccellen

tissimo Signor D. Ferdinando Alarcene de Mendozza Settimo Marchese 

della Valle Siciliana, e di Bende, e capitano della cavalleria del Segno 

di Napoli, opera appartenente alla Politica Togata, e Militare non men 

curiosa che fruttuosa a' Principi, e Guerrieri, a' Superiori, e Sudditi 

del P. F. Serafino delle Grottaglie Lettor di 8. Theologia, e già Custode 

de' Riformati di 8. Francesdo. In Cosenza per Domenico Mollo 1 6 8 0 . 

I l L o m b a r d i fu i l p r i m o a p u b b l i c a r e q u e s t a e d i z i o n e c o s e n t i n a , 

c h e e b b e c e r t a m e n t e s o t t ' o c c h i o ; e s e a v e s s e d a t o l a d e s c r i z i o n e 

d e l l i b r o , e d e l s u o s e s t o c i a v r e b b e f a t t o a n c h e c o s a p i ù g r a t a . 

1 6 8 0 . 

7 3 . Difensione del Confessor giusto tenuto per aspro e scrupoloso 

composta dal P. D. Tommaso Teodoro Bianco di Mognano del Cardinale 

8.T.D. Missionario della Congregazione dei PP. della Solitudine di 

S. Pietro a Cesarono, diocesi di Nola. In Cosenza per Dom. Mollo 

per ordine di Monsig. Arcivescovo , 1 6 8 0 . I n 12°. È d i p p . 1 3 1 e s i 

p o s s i e d e d a l S i g . Raf f . V a l e n t i n i ; l o r i p o r t a i l L o m b a r d i (Opusc. 

3 e d . ) . 

1 6 8 0 . 

* * 7 4 . Relazione delia festa celebrata in Cosenza nelle nozze di 

Carlo II. etc. etc. In Cosenza per Domenico Mollo i n 8° . 

Q u e s t a r e l a z i o n e , c h e s i p u b b l i c ò a n o n i m a , v i e n a t t r i b u i t a d a l l o 

S p i r i t o , d a l l ' A f f l i t t o , e d a l Z a v a r r o n i , p e r u n a n i m e c o n s e n t i m e n t o 

d e g l i e r u d i t i a l f a m o s o G a e t a n o A r g e n t o , m o r t o P r e s i d e n t e d e l 

S . R . C. N o n o c c o r r e p a r l a r e d e l m e r i t o d e l l ' A r g e n t o c o n o s c i u t i s s i m o 

n e l l a r e p u b b l i c a d e l l e l e t t e r e , e n e l l a c l a s s e d e l l a M a g i s t r a t u r a . 



7 5 . Esercizj Spirituali, che si fanno ogni Sabato nella CMe,sa di 

S. Maria della Consolazione nella magnifica Città di Patti. In Co

senza per Basilio Lombardo 1689 i n 24° . 

È d i F i l i p p o P i s o i o t t a P a t t e s e , P r o t o n o t a r i o A p o s t o l i c o , e P e n i 

t e n z i e r e M a g g i o r e d i q u e l l a C h i e s a . Bib. Sicula t. 1 fac. 1 7 6 . 

1 6 8 9 . 

7 6 . Gli trionfi della fede sotto del Pontificato d'Innocenzio XI 

figurata nella Donna dell' Apocalissi. Orazione funerale per le solenni 

esequie dello stesso Pontefice, dedicata all'Illustrissimo, ed Eccellentis

simo Signore D. Gio : Francesco Pacecco Comez de Sandoval, Mendoza, 

Aragon, Toledo, Velasco Tellez Giron.Duca d'Ozeda, Conte di Mont'Al-

vano, Marchesde di Belmonte, Marchese di Menas Alvas, Signore 

dello Stato di Galvez, e Jumela, Gentiluomo di Camera di S. M., Teso

riere perpetuo delle Casse Beali di Moneta di Madrid, Viceré, e Capi

tan Generale nel Begno di Sicilia dal M. B. P. Fr. Vincenzo Maria 

Sassetti de' Predicatori, già compagno del Beverendissimo P. Maestro 

del Sacro Palazzo. In Cosenza per Basilio Lombardo con licenza de' 

Superiori 1 6 8 9 , i n 4 ° . 

È u n l i b r e t t o d i f a c e . 2 4 , d e l l e q u a l i c i n q u e s o n o o c c u p a t e d a l 

f r o n t e s p i z i o , e d a l l a d e d i c a . 

1 7 1 2 . 

7 7 . Immaculatae Deiparae Sertum excensum et quinquaginta 

anagrammatum lilliis compactum ab unico ilio et conceptissimo Ga-

brielis programmate : Ave Maria grolla piena Dominus tecum in quin-

decim decade laterari Acrostitides mumitis post quarum singulas 

exastichum meditationis vice fungitur, ad sacrorum calculorum para

digma concinne divisum a Bev. Cam.co D. Franceisco Barbaro Bossa-

nensi. Consentiae in typographia Dominici Molli apud Mattheum 

La Bocca 1 6 9 0 , i n 12«. 

I l L o m b a r d i c h e l o n o t ò n e l l a 3 a e d . o. e. d i c e c h e è u n l i b r e t t o 

d i p p . 56 a l l a f i n e d e l l e q u a l i l e g g o n s i d i v e r s e p o e s i e d i a l c u n i R o s -

s a n e s i i n l o d e d e l l ' a u t o r e e d u n m a d r i g a l e i n l i n g u a s p a g n u o l a d e l -

l ' a b . D . S c i p i o n e M e l a n i . 

1 7 1 2 . 

7 8 . Lettera del M. B. P. D. Giangrisostomo Scarfò Monaco Basi-

liano Calabrese dimorante in Napoli detto altramente Grisofano Cardie-

eletti, scritta dal Signor Francesco dei Ficoroni da Lungarno nel Lazio 

che si denomina antiquario Bomano. In Cosenza per Alfonzo Lelli 

1 7 1 2 , i n 8° d i p a g . 16 . 



I l L o m b a r d i e s t r a s s e i l t i t o l o d i q u e s t o l ì b r i c c i n o d a l t o m o 12, 

a n n o 1 7 1 2 p a g . 4 1 4 , d e l Giornale de' Letterati d'Italia ; e r i f e r i t o l o 

n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l Discorso d i c e , c b e l'autore anonimo di 

questa graziosissima lettera introduce lo stesso P. Scarfò, di cui porta 

il nome a ritrattarsi dalle balordaggini da lui scritte in certi suoi 

libelli contro i PP. Gesuiti, il Cavaliere Maffei, ed altri ragguardevoli 

personaggi . 

1 7 1 2 . 

* 7 9 . Avviso alla S. Chiesa cattolica, intorno a' due libretti della 

lettera Apologetica, e della giunta di Grisofano Oardiecletti, cioè del 

P. D. Gìangrisostomo Scarfò Monaco Basiliano Calabrese, convinto 

come sospetto DE VEHEMENTI di Giansenismo da un religioso zelante. 

In Cosenza per Alfonso Lelli 1 7 1 2 in 8° d i p a g . 6 1 . 

Il titolo di questo avviso, d i c e i l S i g . L o m b a r d i n e l l a s e c o n d a 

e d i z i o n e d e l D i s c o r s o , è tratto dallo stesso giornale pag. 4 1 5 dell'indi

cato volume. L'opuscolo è diretto a confutare i libelli del P. Scarfò, ed 

a difendere i compilatori del giornale malignati dal religioso Basiliano. 

Vi si difendono ancora l'ordine Benedettino, e i PP. Gesuiti da lui astio

samente attaccati. 

I o l ' h o t r a t t o d a l l ' a g g i u n t a d e g l i I n c e r t i a l l a B i b l i o t e c a v o l a n t e 

d e l C i n e l l i . V e n . 1747 t . 4 . f a c e . 4 0 0 , c b e l o n o t a i n 16°. 

1 7 1 3 . 

* * 7 0 . Lettera Apologetica di Agatone Levita, colla quale si ri

sponde alle lettere del P. Teologo etc. In Cosenza 1 7 1 3 i n 8° . 

C o s ì l a r i f e r i s c o n o l o S p i r i t i , e i l L o m b a r d i s e n z a i n d i c a r n e l o 

s t a m p a t o r e . È d i G a e t a n o V i t a l e d i C a r p a n z a n o d o t t o C a n o n i c o 

C o s e n t i n o m o r t o v e c e b i o n e l 1 7 2 8 , e i n e s s a l e t t e r a s i s o s t i e n e i l 

d i r i t t o d e i V e s c o v i d i p o t e r c e l e b r a r e , e f a r c e l e b r a r e i n l u o g o n o n 

s a g r o , q u a l o r a p e r g i u s t o i m p e d i m e n t o n o n p o t e s s e r o a n d a r e i n 

C h i e s a . 

1 7 3 7 . 

* 7 1 . La Gerusalemme Liberata, poema del Signor Torquato 

Tasso, trasportato in lingua Calabrese in ottava rima in questa prima 

edizione da Carlo Cusentino d'Aprigliano, Casale di Cosenza, e dedi

cata all'Eccellentissimo Signore il Signor D. Francesco Maria Carafa 

Principe di Belvedere, Principe di Gallicchio, e Marchese di Anzi. 

Cosenza 1 7 3 7 i n 4° . 

G i u s e p p e Coco d a P o l i c a s t r o , r e c a t i i n l i n g u a c a l a b r e s e i p r i m i 

d u e c a n t i d e l l a G e r u s a l e m m e , l i s t a m p ò i n R o m a n e l 1 6 9 0 s o t t o i l 

n o m e dell'Ottenebrato. A d a l t r a s i m i l e v e r s i o n e s i e r a a p p l i c a t o 



G i u s e p p e G e r b a s i d i C o s e n z a (AMATO, Pantopol. f a c e . 1 4 2 ) ; m a 

s p e t t ò a l n o s t r o C a r l o r e g a l a r c i l ' i n t e r a p r e g e v o l e v e r s i o n e d e l p o e m a . 

I l L o m b a r d i a v e v a n o t a t o c o l l a d a t a d e l 1 7 3 8 q u e s t o l i b r o n e l l a 

p r i m a e d i z i o n e d e l Discorso, r i f l e t t e n d o c h e , n o n e s s e n d o s i r e c a t a 

i n m e z z o p r o v a a l c u n a , p e r p a r t e d i c h i l a c r e d e i n N a p o l i s t a m p a t a , 

s i d o v e v a g i u d i c a r e t a l e o p i n i o n e p r i v a d i f o n d a m e n t o . M a nell'Elenco 

di libri stampati in Cosenza in supplimento del Catalogo pubblicato 

dal Signor D. Andrea Lombardi n e l 1816 r i m e s s o i n a t t e s t a t o d i 

r i s p e t t o a l l a n o b i l i s s i m a A c c a d e m i a C o s e n t i n a , i n o c c a s i o n e d e l l a 

m i a r i c e z i o n e i n q u e l l a i l l u s t r i s s i m a a d u n a n z a , l ' a n n o 1 8 1 8 , o s s e r 

vai c h e » se p e r p o c o s i v o g l i a n o c o n s i d e r a r e l e e s p r e s s i o n i d e l l a d e d i c a 

« c h e N i c c o l ò P a r r i n o n e fece a D . F r a n c e s c o M a r i o C a r a t a , d o v e 

d i c e : l'eroico poema del gran Torquato che dalla natia sua favella 

nell'idioma della nostra Magna Grecia per opera di un erudito Nazionale 

« dalle mie stampe rinasce, s i s c o r g e r à a p r i m o s l a n c i o c h e i n N a p o l i . 

« e n o n i n C o s e n z a i l s u d d e t t o l i b r o s i a s t a t o p u b b l i c a t o . N i c c o l ò 

« P a r r i n o i n f a t t i s e m p r e i n N a p o l i e b b e i s u o i t o r c h i , e l a d e d i c a 

« p o r t a l a d a t a , d i N a p o l i a 2 2 d i c e m b r e 1737 , n e l q u a l a n n o a p -

« p u n t o , e n o n n e l 1 7 3 8 , v e n n e i m p r e s s o i l l i b r o . I l Z a v a r r o n i c h e 

« p o t e a e s s e r e a l g i o r n o d e l f a t t o , e c h e c e r t a m e n t e n o n v o l e v a 

« t o g l i e r e t a l p r e g i o a l l a c i t t à d i C o s e n z a , d i c e c h i a r a m e n t e c h e 

« d e t t o l i b r o fu s t a m p a t o Consentiae, seu verius Neapoli. N é d e v e s i 

« c r e d e r e c h e i l P a r r i n o p e r u n a s o l a e d i z i o n e a v e s s e t r a s p o r -

« t a t o i s u o i t i p i i n C o s e n z a , t a n t o p i ù c h e a v e n d o d e d i c a t o l ' o p e r a 

« s e m b r a c h ' e g l i s t e s s o n e a v e s s e so f f e r to l a s p e s a . S i c o n v e n g a 

« d u n q u e d i e s s e r e q u e s t o v o l u m e s t a m p a t o i n N a p o l i , n i e n t e t o -

« g l i e n d o a l v a n t o d e l l e s t a m p e r i e c o s e n t i n e l a m a n c a n z a d i e s s o , 

« p e r c h é s e l e v i a m o d a l l o r o c a t a l o g o i l p r e s e n t e , a l t r i m o l t i c h e 

« per l ' i n g i u r i a d e i t e m p i a n o i n o n g i u n s e r o ) f u r o n o c e r t a m e n t e 

« i l di loro felice p r o d o t t o , e d ' a l t r o n d e p e r d i r l o c o l s i g n o r N a v a : 

« CM è ricco di ampio patrimonio in controverso nulla perde se di cose 

« disputabili non fa conto. Quippe non egei falso honore civitas nostra 

« tot aliis monumentis qua Bomanorum, qua Graecorum aetate decorata 

« et qua civilibus, qua literatis dotibus insignita ». L a o n d e i l S i g n o r 

L o m b a r d i c o m e p r a t i c a n o g l i u o m i n i v e r a m e n t e e r u d i t i , r i e s a m i n a t a 

la p r i m a o p i n i o n e , l a r i t r a t t ò e n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l Discorso, 

p a r l a n d o d i q u e s t a v e r s i o n e d e l l a G e r u s a l e m m e , d i s s e : ma è ornai 

risaputo che un tal poema fu impresso in Napoli pei torchi dello slam-

datore napolitano Niccolò Barrini. 

I o h o v o l u t o r i f e r i r e q u e s t o per n o n m a n c a r e a l l ' i m p e g n o d i 

accennare t u t t o c i ò c h e p o s s a r i g u a r d a r l ' i s t o r i a d e l l e Calabre tipo
grafìe, e d i m o s t r a r e a i m i e i l e t t o r i d i n o n a v e r r i s p a r m i a t o c u r a o 

fatica nel r a d u n a r n e le n o t i z i e . M i a u g u r o poi c h e i l d o t t o s i g n o r 

R a f f a e l e V a l e n t i n i r i p u t a t i s s i m o A v v o c a t o C o s e n t i n o , e m i o g e n t i -



l i s s i m o a m i c o v o g l i a c h i a r i r e c o l l e s u e p r o f o n d e r i c e r c h e se v e r a m e n t e 

i l R e F e r d i n a n d o I . d i A r a g o n a a v e s s e c o n c e d u t o l a t i p o g r a f i a a l l a 

C i t t à d i C o s e n z a , o p u r e fo s se s t a t a o p e r a d e ' s u o i n o b i l i , e l e t t e r a t i 

c o n c i t t a d i n i . I o m i s o n p r e f i s s o d i n u l l a a v a n z a r e n e l m i o l a v o r o , 

° h e a c e r t i d o c u m e n t i n o n fo s se a p p o g g i a t o : ne qua suspicio gratiae 

sii in seribendo ; ne qua simulatis, g i u s t o l ' a v v i s o d e l s o m m o A r p i n a t e . 

S . N I C O L A D I V A L L E L O N G A . 

C i ò : J a c o p o d e M a r t i n o A b a t e C u r a t o d i S. N i c o l a d i V a l l e l o n g a , 

d e t t o a l t r i m e n t i 8. Nicolaus a Juncha f e ce v e n i r e n e l 1 6 3 4 i n q u e l l a 

t e r r a G i a m b a t t i s t a B u s s o , e D o m e n i c o J e z z o p e r s t a m p a r e t r e s u e 

o p e r e , c i o è 1. i Consigli, o s s i a i B e s p o n s i L e g a l i ; 2 . u n trattato dei 

privilegi della povertà ; 3 . la vita di Giovan Dionisio Galeno, f a m o s o 

p i r a t a , p i ù c o n o s c i u t o s o t t o i l n o m e d i TJlucei-All, V i c e r é d i T u n i s i , 

A l g e r i e T r i p o l i , e a t a l u o p o n e o t t e n n e , p r e v i a i n f o r m a z i o n e f a t t a 

a 2 4 m a g g i o 1 6 3 4 d a l l ' A v v o c a t o F i s c a l e p r e s s o l ' U d i e n z a d i C a t a n 

z a r o F r a n c e s c o S t r i n a , l a d e b i t a l i c e n z a . N o n s a p r e i p e r q u a l c a g i o n e , 

m a f o r s e p e r l e m a l a t t i e s o p r a v v e n u t e g l i , so lo s t a m p ò i n u n v o l u m e 

i n fo l . l a p r i m a p a r t e d e ' Consigli, m e n t r e l e a l t r e o p e r e a c q u i s t a t e 

d a ' P P . P r e d i c a t o r i s i c o n s e r v a r o n o m s s . n e l l a b i b l i o t e c a d e l l o r o 

c o n v e n t o d i S o r i a n o . 

I l D e M a r t i n o e s s e r e s t a t o i l . p r i m o c h e i n t r o d u s s e l e s t a m p e i n 

C a l a b r i a c e l ' a s s i c u r a G i u s e p p e D e M a r t i n o d i P i e t r a f i t t a D o t t o r d i 

M e d i c i n a , e n i p o t e d e l l ' a u t o r e n e l l ' A v v i s o al l e t t o r e , c h e p r e m i s e 

a l l ' o p e r a d e l l o z i o d o v e d i c e : Exegit igitur ( J o a n : J a c o b . M a r t i n u s ) 

monumentum aere perennius. . . . cum primus omnium nostrae tem-

pestatis ulteriorem, sacramque Graeciam impressorum honore deco

rava ; e l ' i s t e s s o G i o : J a c o p o t e r m i n a i l v o l u m e e d i t o c o l l e s e g u e n t i 

e s p r e s s i o n i : De hoc latius dixi in cap. 10 de privilegiis paupertatis, 

Deo dante, quam primum excudendo hic in patria mea S. Nicolai, 

in qua me operante, et bene aurum erogante stamparum usu advenit, 

quod ante hoc tempus numquam in provincia Rheginen Calabriae 

fuerat visus. Admirata est universa gens Calabriae, me stamparum 

usum ad Ulani introduxisse, sed non metiuntur labores, favores, et 

impensas in quibus adiutus fui a genitrice mea Victoria Coppula. 

Haec sunt completa die 12 februarii 1 6 3 5 , 8. Nicolai, ubi natale 

meum. 

Q u i n d i a b b i a m o n e l S i n o d o c e l e b r a t o d a M o n s i g n o r M a u r i z i o 

C e n t i n i V e s c o v o d i M i l e t o l ' a n n o 1 6 3 4 i l C a p i t o l o 3° c o l t i t o l o : De li

brorum impressione, ac venditione, c h e s i e s p r i m e n e ' t e r m i n i s e g u e n t i : 

Haec, quae librorum impressione hucusque dioecesis destituta fuit, 

iam Deo disponente impressione librorum gaudet : impressoribus ergo 



sub quinquaginta aureorum poena, prout iuris applìcandorum, et 

excomunicationis in subsidium inibemus. Auctoris eujusgue libros, 

etiam hactenus impressos praelo subjìcere, nisi approbatione a nobis, 

vel a Deputatis nostris obtenta, quam libris ipsis teneantur inserere. E 

n e l c a p i t o l o 32 s i n o m i n a r o n o p e r R e v i s o r i d e i l i b r i d a e s s e r e i m p r e s s i 

i l R . P . P . T o m m a s o d i Griffone M a e s t r o , e R e g g e n t e d e ' M i n o r i 

C o n v e n t u a l i , i l P . D . A l e s s s a n d r o d e B e r n a r d i n i s R e t t o r e d e l C o l 

l e g i o d e l l a C o m p a g n i a d i G e s ù , i l D o t t o r d ' a m b e l e L e g g i S c i p i o n e 

M a z z a d e l l a C i t t à d i M o n t e l i o n e , e i l R . D . L u c a I l a r i o D o t t o r d i 

a m b e l e l e g g i , P r o t o n o t a r i o A p o s t o l i c o A r c i p r e t e , e P e n i t e n z i e r e 

d e l l a C a t t e d r a l e d i M i l e t o . N e l S i n o d o p r i m o d i M o n s i g n o r P a n z a n i 

c e l e b r a t o n e l 1642 n o n t r o v o a l t r e d i s p o s i z i o n i r i g u a r d o a g l i S t a m 

p a t o r i d e l l a D i o c e s i , m a n e l s e c o n d o c e l e b r a t o a 13 a p r i l e 1 6 4 3 , 

f u r o n o d e p u t a t i R e v i s o r i d e ' l i b r i , i l D o t t o r d ' a m b e l e l e g g i D o m e n i c o 

M a y d a , C a n o n i c o d e l C a p i t o l o , i l S a c e r d o t e F e l i c e C r i s p o , D o t t o r 

i n S . T e o l o g i a d i M o n t e l i o n e , F . T o m m a s o d a G i m i g l i a n o d e l l ' o r d i n e 

d e i M i n o r i O s s e r v a n t i , F . L o r e n z o d a C a t a n z a r o d e l m e d e s m o i s t i 

t u t o , e i l P . D . F r a n c e s c o P a t i g n o d e l l a S o c i e t à d i G e s ù t u t t i d i m o r a n t i 

n e i C o n v e n t i d i M o n t e l i o n e . L e q u a l i d i s p o s i z i o n i c e r t o i n d i c a n o c h e 

i n q u e g l i a n n i s i e s e r c i t a v a n o i t o r c h i i n t a l u n i l u o g h i d i o c e s a n i ; e 

s p e c i a l m e n t e , c o m e s a r e m o p e r v e d e r e , n e l l a p a t r i a m i a . 

I c i t a t i s c r i t t o r i , p e r a l t r o , d o v e t t e r o i g n o r a r e l e s t a m p e r i e s t a 

b i l i t e i n R e g g i o , e i n C o s e n z a f i n d a u n s e c o l o e m e z z o p r i m a ; a l t r i 

m e n t i n o n a v r e b b e r o f a t t o t a n t o c h i a s s o . 

I I l i b r o a d u n q u e p o s t o a l l e s t a m p e i n S. N i c o l a , d i c u i u n b u o n 

e s e m p l a r e s i t r o v a n e l l a m i a b i b l i o t e c a , è d e l t i t o l o : 

1 6 3 5 . 

Consiliorum, sive responsorum iuris D. Joan. Jaeobi Martini I. C. 

Galabri a S. Nieolao a Juneha, et ejusdem Ecclesiae maioris Abb. 

Curati Volumien primum, opus omnibus V. I. peritis tam in pontificio, 

quam Cesareo iure versantibus opprime necessarium, et utile, et bona-

rum artium politicae, et historiarum amatoribus non iniucundum, cum 

argumentis, et indice omnium rerum, et sententiarum locupletissimo, 

alphabetico ordine digesto. Sancii Nicolai-Apud Joannem Bapti-

siam Busso, et Bominum Jezzo 1 6 3 5 - Superiorum permissu. 

È u n v o l u m e i n fo l . d i f a c c i a t e 377 c h e c o n t e n g o n o t r e n t a C o n s i g l i , 

e p i ù a l t r e 2 0 n e l l e q u a l i s i c o m p r e n d o n o i l f r o n t e s p i z i o l a d e d i c a 

a l C a r d i n a l F e l i c e C e n t i n i d a t a t a <S. Nicolai 15 mariii die qua magnus 

Gassar trucidatus extitit 1 6 3 5 , l ' a v v i s o a l l e t t o r e , i l p e r m e s s o d e l l a 

s t a m p a , e v a r i e c o m p o s i z i o n i l a t i n e a l o d e d e l l ' A u t o r e , d e l l e q u a l i l a 

p r i m a d i M o n s i g n o r M a u r i z i o C e n t i n i V e s c o v o d i M i l e t o , c h e a n c h e 

d o n ò a l t r o p e r m e s s o p e r l a s t a m p a d e l l ' o p e r a , l ' i n d i c e d e ' c o n s i g l i , 

i l r e g i s t r o , e u n b r e v e a v v i s o d e l l ' a u t o r e , c o n c u i c h i e d e s c u s a , p e r 



g l i e r r o r i c o m m e s s i d a l t i p o g r a f o , c h e e g l i p e r l a s u a c a g i o n e v o l 

s a l u t e n o n a v e v a p o t u t o e m e n d a r e ; e p e r v e r o d i r e b i s o g n a v a d i s e r i a 

c o r r e z i o n e , e s s e n d o v i m e n d e t i p o g r a f i c h e c o p i o s i s s i m e . N e l l e u l t i m e 

64 f a c c i a t e n o n n u m e r a t e v i è c o m p r e s o l ' i n d i c e d e l l e m a t e r i e . 

I l G i u s t i n i a n i r i c o r d ò q u e s t ' o p e r a n e l l e Memorie degli Scrittori 

Legali t . 3 f a c . 2 3 8 p u b b l i c a t e n e l 1787 ; e p o i l ' o b l i ò n e l Saggio sulla 

Tipografia, c h e s t a m p ò n e l 1 7 9 3 . 

M O N T E L I O N E . 

I t o r c h i i n q u e s t a C i t t à f u r o n p o r t a t i l ' a n n o 1 6 3 5 d a G i o : B a t 

t i s t a R u s s o , i l q u a l e u n i t a m e n t e a D o m e n i c o J e z z o a v e v a i m p r e s s o 

l ' o p e r a d e l M a r t i n i i n S . N i c o l ò d i V a l l e l o n g a . L a p r i m a e d i z i o n e c h e 

a b b i a m o è l a Oilla d e l G i o v a n e t t i , l a q u a l e è d e d i c a t a a 1 s e t t e m b r e 

1 6 3 5 e a p p r o v a t a d a l V e s c o v o C e n t i n i a 12 s t e s s o . N e l 1 6 3 7 , f u g g i t o 

s e n e i l B u s s o , n o n s a p r e i p e r q u a l c a u s a , d a M o n t e l i o n e , l o v e g g o 

r i t o r n a t o n e l 1 6 4 1 c o m e i m p r e s s o r e n e l l a Bucale Stamperia, d o v e 

p e r d u r ò fino a l 1 6 4 9 , n o n o s t a n t e c h e l ' a n n o i n n a n z i a v e s s e c o m i n c i a t o 

a n c h e a s t a b i l i r e u n a l t r o t o r c h i o i n C o s e n z a . 

D o m e n i c o A n t o n i o F e r r o c i t t a d i n o M o n t e l i o n e s e , d o p o d i e s s e r e 

s t a t o i n S o r i a n o p e r c i r c a d u e a n n i , v e n n e l ' a n n o 1666 a d e s e r c i t a r e 

l ' a r t e i m p r e s s o r i a n e l l a p a t r i a : v i r e s t ò a t u t t o i l 1669 , e n e l 1 6 7 0 

p a s s ò i n R e g g i o . L e g g i a m o p e r c i ò n e l S i n o d o M i l e t e s e d e l 1 6 6 6 c e l e 

b r a t o d a M o n s i g n o r M o r e l l i s o t t o i l t i t o l o : de Librorum impressione -

Quia multoties impressi reperiuntur nonnulli libri, qui próhibitorum 

nota describuntur, et alienis in locis data praescribitur in animarum 

pemiciem, próhibemus sub ducatorum quinquaginta paena in locis 

nostrae dioecesis, nullius professionis libros sub praelo demandari 

absque nostra in scriptis in eis inserendo, licentia. 

I n f a t t i M o n s i g n o r M o r e l l i p e r l e e d i z i o n i c a d u t e m i s o t t o o c c h i o , 

e p u b b l i c a t e d a l F e r r o , d e l e g a t a l a r e v i s i o n e a d u n t a l F . D i e g o d a 

P i z z o n i M a e s t r o d e l l e a r t i e d e l l a T e o l o g i a d e ' M i n o r i C o n v e n t u a l i , 

s e m p r e n e c o n c e s s e l a l i c e n z a . 

L o r e n z o G i u s t i n i a n i n e l s u o Saggio sulla tipografia del Begno 

a p p e n a r i c o r d a i l s o l o t i p o g r a f o R o s s i , c h e c h i a m a p e r e r r o r e G i o : 

D o m e n i c o . 

P i ù d i s t i n t e n o t i z i e i l c u r i o s o l e t t o r e p o t r à r i c a v a r l e d a l m i o 

d i s c o r s o s u l l a T i p o g r a f i a M o n t e l i o n e s e , l e t t o n e l l a t o r n a t a d e l l ' A c 

c a d e m i a F l o r i m o n t a n a a 2 0 n o v e m b r e 1 8 1 8 1 . 



1 6 3 6 . 

1. La Cilla favola pastorale del Signor Marcello Giovanetti di 

Ascoli all'Ittustrissima ed Eccellentissima la Signora Duchessa di 

Girifalco - In Montelione appresso Gio:Battista Bosso 1 6 3 6 i n 8° 

p i c c o l o . 

F u p u b b l i c a t a p o s t u m a p e r c u r a d i F r a n c e s c o M a r i a G i o v a n e t t i 

c u g i n o d e l l ' a u t o r e . È d e d i c a t a a D . F e l i c e M a r i a E a v a s c b i e r a D u 

c h e s s a d i G i r i f a l c o e M a r c h e s a d i S o r e t o , n e l t e a t r i n o d e l c u i d u c a l 

p a l a g i o i n D i n a m i fu l a f a v o l a r a p p r e s e n t a t a . N e p o s s i e d o r e g a l a t o m i 

d a l P r i m i c e r i o D . F e l i c e A n t o n i o T a m b a t i P r o f e s s o r e d i G r a m m a t i c a 

l a t i n a i n f e r i o r e n e l P e a l C o l l e g i o V i b o n e s e , u n e s e m p l a r e n i t i d a m e n t e 

i m p r e s s o d i 140 f a c c i a t e , n e l l e q u a l i v i è l a d e t t a f a v o l a , e u n i d i l i o , 

o l t r e o t t o p a g i n e a v a n t i c h e c o n t e n g o n o i l f r o n t e s p i z i o , l a d e d i c a , 

t r e s o n e t t i a l o d e d i M a r c e l l o e d i F r a n c e s c o M a r i a G i o v a n e t t i , i 

n o m i d e ' p e r s o n a g g i d e l l ' o p e r a , i l p r o l o g o , u n a v v i s o , e a l l a f ine i n 

u n ' a l t r a p a g i n a l ' a p p r o v a z i o n e . I l p r o l o g o s c r i t t o d a l l ' e d i t o r e r i 

g u a r d a p i ù l a c i r c o s t a n z a d e l l u o g o , o v e s i r a p p r e s e n t ò , c h e l ' a z i o n e 

i s t e s s a . Q u e s t i c i a s s i c u r a c h e i l p r o l o g o c o m p o s t o d a M a r c e l l o G i o 

v a n e t t i per fuggire le censure del mondo, e di quei critici particolar

mente, che anche nella poesia epica riprovano gli augurii non potè per 

sua disavventura godere la bramata, luce. L ' A l l a c c i a n n o t ò q u e s t a 

f a v o l a n e l l a Drammaturgia ; e m a g g i o r i l u m i t r o v a n s i n e i Commentar) 

intorno alla volgar poesia d e l C r e s c i b e n i , e n e l m i o discorso sulla tipo

grafia Montelionese. 

Si c o r r e g g a i l T o p p i i l q u a l e r i f e r ì q u e s t a e d i z i o n e a l l a p a g i n a 

1 3 5 d e l l a Biblioteca c r e d e n d o i l s u o a u t o r e d i A s c o l i n e l l a P u g l i a , 

q u a n d o l o fu d i A s c o l i n e l l a M a r c a A n c o n i t a n a . 

1 6 3 6 . 

2 . Bélazione encomiastica del famoso Convento, e della miracolosa 

immagine di S. Domenico di Soriano, scritta dal B. P. F. Lorenzo 

Loyero da Vadolato Lettore Domenicano. In Montéleone per Gio: 

Battista Busso, 1 6 3 6 i n 8° . 

L o r e n z o L o y e r o e r a P r i o r e d e l C o n v e n t o d e i D o m e n i c a n i d i 

T r o p e a e v i e n m e n z i o n a t o d a l T o p p i , d a l l ' A m a t o , d a l l ' A c e t i , e d a l 

Z a v a r r o n i p e l s u o Bosario del nome di Gesù. Nap. per lo Boncagliolo 

1 6 2 7 , i n 12». 

I l Z a v a r r o n i p o i , e i l C a m p i t e l l i Bagguaglio Storico di S. Domenico 

in Soriano p a r l a n o d e l l a p r e s e n t e R e l a z i o n e . È d e d i c a t a a M o n s . A m 

b r o g i o C o r d o v a V e s c o v o d i T r o p e a ; l ' a p p r o v a z i o n e fu d a t a d a 

G i u s . A n t . ' T e g a n i d i R e g g i o C a n . c o d i M i l e t o e i l Uceat d a M o n s . 

M a u r i z i o C e n t i n i V e s c o v o d i M i l e t o . I n u n A v v i s o a i L e t t o r i , l ' A . 

d i c e , f r a l ' a l t r o : « D e l l ' E o e . m o S ig . D . F a b r i z i o P i g n a t e l l i D u c a d i 



M o n t e l e o n e n o n s o l o p e r l a f e l i ce p r o s p e t t i v a e v i c i n a n z a t r a i l C o n 

v e n t o d i S o r i a n o e t i l s u o C a s t e l l o d i M o n t e l e o n e , m a p u r e p e r l e 

s t a m p e c h e c o n d u s s e i n q u e s t a s u a C i t t à , p e r e s s e p i ù o p p o r t u n a 

o c c a s i o n e e c o m o d i t à m a g g i o r e d i p u b b l i c a r v i l e m e r a v i g l i e d e l 

n o s t r o S a n t i s s i m o e r o e : » 

1 6 3 6 . 

3 . Poema eroico delle cacce, armi, scienza, e progenie di Fran

cesco Maria Caraffa Duca di Nocera. In Monteleone appresso Gio : 

Battista Busso 1 6 3 6 i n 8° . 

1 6 3 6 . 

5 . Aristotelis philosophia exametris comprensa. Monteleone apud 

Jo. Baptistam Bussum 1 6 3 6 i n 8° . 

S o n o a m b e d u e q u e s t e o p e r e t t e d i P i e t r o d ' I n z i l l o d a S o r i a n o 

M a e s t r o d i S . T e o l o g i a e P r o v i n c i a l e d e ' C a r m e l i t a n i t r a p a s s a t o n e l 

c o n v e n t o d i M o n t e l i o n e n e l 1 6 4 1 . E r a n o n i g n o b i l e p o e t a , s p e c i a l m e n t e 

n e l l a t i n o e s a m e t r o . V i e n l o d a t o d a l F i o r e , d a l P u g l i e s i , d a l l ' A c e t i , 

d a l l ' A m a t o , e d a l Z a v a r r o n i , i q u a l i r i f e r i s c o n o l a p r i m a s u a o p e r a 

e n u l l a d i c o n o d e l l a s e c o n d a . P e r q u a n t e d i l i g e n z e a v e s s i u s a t o n o n 

m i è r i u s c i t o a v e r l e i n m a n o . I l P u g l i e s i n e l l a Antiguae Calabriensis 

Provinciae ordinis Carmelitarum exordia, et progressus d i c o s t u i 

l a s c i ò n o t a t o : In oppido Suriani ex honestis parentibus natalem habuit 

et fuit vir doetrina, humilitate, patientia, praesertim simplicitate 

maxime redimitus. Extitit in Calabria diu Begens, et per aliquot menses 

Vicarius Provincialis. Scripsit italice poema heroicum de venatione 

stemmate et progenie Fxcellentissimi Ducis Nuceriae in 8° . fol. Montis-

leonis anno 1 6 3 6 excussum. Anno tandem 1 6 4 1 e vivis decessit. 

I l F i o r e Calabria Santa f a c e . 116 r i f e r i s c e i l t i t o l o d e l v o l u m e 

n ° 3 i n l a t i n o ; m a l ' A m a t o , e i l P u g l i e s i l o d i c o n o c h i a r a m e n t e i t a 

l i a n o . 

1 6 3 7 . 

Constitutiones et decreta Synodales a Luca CeUesio Bei et Apost. 

Sedis gratta Episcopo Marturanensi in dioeeesana Synodo habita in 

Pàlatio Episcopali in vigilia SS. Assumptionis B. V. anni 1 6 3 1 . 

Montileoni (s ic) apud Jo. Bapt. a Bussum 1637 , i n 4° p i c c . d i p p . 2 5 9 . 

L ' e d i z i o n e è s c o r r e t t a i n c a r a t t e r i c o n s u m a t i e c a r t a p e s s i m a ; n e l 

f r o n t e s p i z i o è s b a g l i a t o i l c o g n o m e d e l l o s t e s s o a u t o r e . N e p o s s e g g o 

u n e s e m p l a r e , m a a l q u a n t o m a l t r a t t a t o . 

1 6 4 1 . 

5 . I poetici furori rime dell'Abbate Gio: Battista Pontorieri Cano

nico deUa Città di Tropea, Accademico di essa Città degli Affaticati 



detto VInfuriato, dedicate alli Signori Accademici di detta Città - In 

Montéleone nella Ducal Stamperia per Ciò: Battista Busso 1 6 4 1 , con 

licenza de' Superiori i n 12°. 

È u n l i b r e t t o d i f a c c i a t e 3 1 1 , o l t r e 2 4 , c b e c o n t e n g o n o i l f r o n t e 

s p i z i o , l a d e d i c a , c h ' è d i M o n t é l e o n e a d ì 15 s e t t e m b r e 1 6 4 1 , u n a v v i s o 

l a r e v i s i o n e f a t t a p e r o r d i n e d e l V i c a r i o G e n e r a l e d i M i l e t o d a F . B o 

n a v e n t u r a B e n i n c a s a d a G i m i g l i a n o M a e s t r o d e ' C o n v e n t u a l i , c o l l a 

d a t a d i M o n t e l i o n e 2 0 s e t t e m b r e 1 6 4 1 , e v a r i e c o m p o s i z i o n i i t a l i a n e 

e l a t i n e a l o d e d e l l ' a u t o r e . L e r i m e p o i s o n o d i s t i n t e i n a m o r o s e , d i 

l o d e , d i m o r t e , e v a r i e . S e g u o n o l e c a n z o n i , i m a d r i g a l i d i a m o 

r e , l e r i m e m o r a l i s a c r e , l e p r o p o s t e e r i s p o s t e , e f i n a l m e n t e u n 

d i s c o r s o A c c a d e m i c o i n d i f e s a d e l l a p o e s i a , Q u e s t o d i s c o r s o s i d i c e 

c o m p o s t o p e r o r d i n e d e l P r i n c i p e d e l l ' A c c a d e m i a , q u a l e è t u t t a v i a 

f i o r e n t e e s i d i s t i n g u e f r a l e a d u n a n z e l e t t e r a r i e d e l B e g n o , e i o m i 

c i t r o v o a s s o c i a t o p e r c o r t e s i a d e ' s u o i n o b i l i c o m p o n e n t i c o l n o m e 

d i Doeile-Mitis f in d a l 2 0 g e n n a i o 1 8 1 8 . I l P o n t o r i e r i fu i g n o t o a 

q u a n t i m a i s c r i s s e r o d e l l e c o s e d i C a l a b r i a , L ' e s e m p l a r e d a m e p o s 

s e d u t o è m a n c a n t e d i a l c u n i f o g l i . , c b e h o f a t t o s u p p l i r e m s s . d a 

u n a l t r o e s e m p l a r e f a v o r i t o m i d a g l i e r e d i d e l P o n t o r i e r i . , i l q u a l e 

m o r ì a 19 m a g g i o 1 6 4 5 e n e l l i b r o d e g l i A n n i v e r s a r i d e l C a p i t o l o 

T r o p e a n o s i n o t a s o t t o l a d a t a : « A n n i v e r s a r i o d e l l ' A b . G i o : B a t t . 

P o n t o r i e r o C a n . c o d i q u e s t a C a t t e d r a l e e p e r i n s i g n e » 1 . 

1 6 4 2 . 

6. Il trionfo di S. Francesco di Paola. Tragedia. Montéleone ap

presso Gio: Battista Busso 1 6 4 2 , i n 12°. 

È d i F r a t e D o m e n i c o T r a n q u i l l o d e l P i z z o d e l l ' O r d i n e d e ' M i n i m i . 

I l T o p p i , i l T r a n q u i l l o , a u t o r e d e l l a Napizia, l ' A m a t o , e i l Z a v a r r o n i 

f a n c e n n o d i q u e s t a t r a g e d i a . C h e c h e l a s t e s s a n e l t i t o l o s i d i c a t r a 

g e d i a , p u r e d e s s a ( a l m e n o è m i o s o s p e t t o , n o n a v e n d o l a m a i v e d u t o ) 

d e v e r i p u t a r s i u n a opera sacra m o l t o i n u s o p e r q u e l l o t e m p o n e l l e 

P r o v i n c i e C a l a b r e . L ' A c e t i c h i a m a i l n o s t r o a u t o r e Theologus doctis-

simus. 

1 6 4 3 . 

7. Carmina sacra. Montéleone apud Jo : Baptistam Pussum 1 6 4 3 

i n 8° . 

F r a n c e s c o L o m b a r d i d o t t o e p i o s a c e r d o t e d i C a s t e l v e t e r e n ' è 

l ' a u t o r e , r i c o r d a t o s o l t a n t o d a l P . F i o r e . G l i a l t r i s c r i t t o r i p a t r i i n u l l a 

n e s e p p e r o . S o n o v e r s i d i v a r i o m e t r o a l o d e d i N o s t r a D o n n a d e l l e 

G r a z i e . 
« 



1 6 4 9 . 

8. Discorso detto nella solennità della Lettera di Maria Vergine 

scritta a' Messinesi - Montéleone presso Gio : Battista Busso 1649 , 

i n 4° . 

È d i A n d r e a C i r i n o n o b i l e M e s s i n e s e d e ' C h i e r i c i R e g o l a r i , m o r t o 

d i a n n i 4 6 n e l 1664 . V i e n r i c o r d a t o c o l l e a l t r e s u e o p e r e n e l l a Biblio-

theca Sicula d e l M o n g i t o r e t . 1. f a c e . 2 8 , d a l P . V e z z o s i Scrittori 

Teatini f a c . 2 7 0 , e d a a l t r i . 

1666 . 

9. Ordinationes promulgatae ab illustrissimo, et Reverendissimo 

D. Didaco Maurelli Castilioneo Episcopo Militen. Barone Galatri etc. etc. 

in prima ejus Synodo àioecesana habita in Cathedrali Ecclesia die 

2. 3 . et 4 . mensis Maii 1 6 6 6 - Montéleone ex typographia Dominici 

Antonii Ferro - 1 6 6 6 Superiorum permissu. 

I l l i b r o c h e e s i s t e n e l l a R e a l B i b l i o t e c a B o r b o n i c a d i N a p o l i è 

i n 4 ° d i f a c c i a t e 6 0 , d ' i m p r e s s i o n e s u f f i c i e n t e m e n t e n i t i d a , c h i a r a , e 

c o r r e t t a . 

1 6 6 6 . 

10 . La Messina difesa - Montéleone per Domenico Antonio Ferro 

1 6 6 6 i n 4 ° . 

È d i S t e f a n o M a u r o M e s s i n e s e s t o r i c o e a m b a s c i a t o r e d e l l a d i 

l u i p a t r i a a l l a C a t t o l i c a M a e s t à . V i e n r i c o r d a t o d a l M o n g i t o r e . Biblio

teca Sicula t . 2 . f a c e . 2 3 9 . 

1666 . 

1 1 . La Triade Armonica rime del Signor Dottor Dietro Paladino, 

Auditor Generale detti Stati di Montéleone, dedicate all'Illustrissima, 

et Eccellentissima Signora D. Geronima Pignatello Duchessa di Monte-

leone : Montéleone per Domenico Antonio Ferro con licenza de' supe

riori 1 6 6 6 i n 8° . 

L a d e d i c a è d i u n a s o l a p a g i n a . S e g u e u n d i s c o r s o a l L e t t o r e , 

n e l q u a l e d e l l e a l t r e s u e o p e r e p a r l a l ' a u t o r e . Q u i n d i v i è u n ' a l t r o 

d i s c o r s o d i F r a n c e s c o A n t o n i o P a n d o l f o , c o n c u i s i d i f e n d e i l t i t o l o 

d i T r i a d e a r m o n i c a d e l l i b r o . V i e n e l a T r i a d e i n 13 d i v e r s e t r i a d i d i 

v i s a , e c i a s c h e d u n a c o l s u o a r g o m e n t o , e d i t r e s o n e t t i c o m p o s t a , 

i n 2 8 p a g i n e c o m p r e s e , e finalmente v a r i e c o m p o s i z i o n i a l o d e d e l 

l ' a u t o r e i n a l t r e d i e c i p a g i n e . 

( C o n t i n u a ) 





R E C E N S I O N I 

A L B A M E D E A , Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi. C o l l e 

z i o n e M e r i d i o n a l e E d i t r i c e , V i a M o n t e G- io rdano 3 6 - R o m a -

2 v o l u m i i n 4° r i l e g a t i i n t e l a , d i p a g . 2 7 0 , c o n 1 6 5 i l l u s t r a z i o n i 

e r i l i e v i d i c r i p t e , L . 2 6 0 . 

L e s é g l i s e s e t l e s c h a p e l l e s s o u t e r r a i n e s d e l ' I t a l i e m e r i d i o n a l e 

s o n t c o n n u e s d e p u i s l o n g t e m p s . S i l ' o n e x c e p t e l ' é r u d i t l o c a i 

C. D e G i o r g i , g é o l o g u e e t g é o g r a p h e p l u t ò t q u ' a r c h é o l o g u e , c ' e s t 

p a r d e s é t r a n g e r s q u ' e l l e s o n t d ' a b o r d é t é é t u d i é e s . I l suffl t d e r a p -

p e l e r l e s n o m s d e L e n o r m a n t , D i e h l e t B e r t a u x . M a i s c e s t r a v a u x , s i 

m é r i t o i r e s q u ' i l s f u s s e n t , n e d o n n a i e n t q u ' u n a p e r c u . D e s d e s c r i p -

t i o n s f r a g m e n t a i r e s o n t p a r a d e p u i s , d u e s à d e s h o m m e s c o m m e 

A . V i n a c c i a , V . G a l l o , P a o l o O r s i . E n f i n , F o n a s u q u e l a S o c i é t é 

« M a g n a G r e c i a » d a n s s a s e c t i o n « B i z a n t i n a M e d i o e v a l e » p o r t a i t 

u n e a t t e n t i o n s p e c i a l e à c e s m o n u m e n t a , q u ' e l l e s e p r o p o s a i t d ' e n 

a s s u r e r l a c o n s e r v a t i o n e t d ' e n p r o v o q u e r l ' é t u d e s y s t é m a t i q u e 

e t d é t a i l l é e . D a n s l e p r e m i e r v o l u m e d e s e s Atti e Memorie, e l l e d o n -

n a i t u n e d e s c r i p t i o n t r è s c o m p l è t e d e l a c r y p t e d e P o g g i a r d o q u i 

v e n a i t d ' è t r e d é c o u v e r t e e t r e s t a u r é e a v e c a u t a n t d ' i n t e l l i g e n c e q u e 

d e g o ù t . V e r s l e m è m e t e m p s , a u C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e s E t u d e s 

b y z a n t i n e s t e n u à S o f i a e n 1 9 3 4 , l a D o c t o r e s s e A l b a M e d e a , d e M i l a n , 

l i s a i t u n r a p p o r t s u r l a S o c i é t é « M a g n a G r e c i a B i z a n t i n a M e d i o e 

v a l e » e t s o n p r o j e t d e Corpus d e s f r e s q u e s p e i n t e s d a n s l e s c r y p t e s 

d e l a P o u i l l e . A u C o n g r è s s u i v a n t , c e l u i d e B o m e , e n 1 9 3 6 , l e P r o -

f e s s e u r G. G a b r i e l i p r é s e n t a i t s o n « Inventario topografico e biblio

grafico delle cripte eremitiche basiliane di Puglia », r ó c e m m e n t p u b l i é . 

R i c b e n o m e n c l a t u r e , a c c o m p a g n é e d ' u n e b i b l i o g r a p b i e e x b a u s t i v e , 

a v e c u n e d o u z a i n e d e b e l l e s p l a n c b e s e t u n e i n t r o d u c t i o n c o n t e n a n t 

u n e d e s c r i p t i o n d ' e n s e m b l e e t l a c l a s s i f l c a t i o n d e s m o n u m e n t a . 

P r é c i e u x i n a t r a m e n t d e t r a v a i l p o u r q u i v o u d r a i t p o u a a e r u n e é t u d e 

d a n a c e t t e d i r e c t i o n ; m a i a , i l f a u t l ' a v o u e r , o u v r a g e d e f a i b l e a e c o u r s 

p o u r l e c o m m u n d e a l e c t e u r s q u i d e m a n d e n t d e s r e s u l t a t a a c q u i a 

p l u t ò t q u e d e a m o y e n a p o u r l ea a c q u é r i r . 

C e t o u v r a g e q u i d o i t e n f i n n o u a r e n a e i g n e r f a c i l e m e n t e t a g r é a -

b l e m e n t a u r t o u t ce q u e l ' o n c o n n a i t d e a c h a p e l l e s s o u t e r r a i n e s d e 

l a P o u i U e e t s u r l e u r a p e i n t u r e a , MUe A l b a M e d e a v i e n t d e n o u a 

l e d o n n e r d a n s l e s d e u x v o l u m e s , u n d e t e x t e , u n d e p l a n c h e s , q u i 

p o r t e n t l e t i t r e : Gli affreschi delie cripte eremitiche Pugliesi. I l f a i t 



p a r t i e d e l a I l l m e s è r i e , II mezzogiorno artistico, d e l a Collezione 

Meridionale, d i r i g é e p a r l e D o c t e u r U . Z a n o t t i B i a n c o . 

L e t i t r e i n d i q u e l e s l i m i t e s q u e s ' e s t f ì xées l ' a u t e u r . MUe A . M . 

s e b o r n e à c e q u i c o n s t i t u e l a P o u i l l e a c t u e l l e , c ' e s t - à - d i r e a u x p r o -

v i n c e s d e B a r i , d e B r i n d i s i , d e L e c c e , d e T a r e n t e , b i e n q u e l e n o m 

d e P o u i l l e a i t d é s i g n é , à c e r t a i n e s é p o q u e s , d e s t e r r i t o i r e s p l u s é t e n d u s , 

e t q u e l e s c r y p t e s ó r é m i t i q u e s s e r e n c o n t r e n t e n d ' a u t r e s p a r t i e s d e 

l ' I t a l i e m e r i d i o n a l e c o m m e l a B a s i l i c a t e e t l a C a l a b r e . L e s m o n u m e n t s 

s o n t g r o u p é s p a r p r o v i n c e s , e t d a n s c h a c u n e , s u i v a n t l ' o r d r e a l p h a b é -

t i q u e d e s l o c a l i t é s a u x q u e l l e s i l s s o n t r a p p o r t é s . O r d r e c o m m o d e 

p o u r l a c o n s u l t a t i o n d u v o l u m e , m a i s q u i a l e t o r t d e n e p a s f a i r e 

r e s s o r t i r l e s d i f f é r e n t e s a i r e s d e d i s p e r s i o n d e s c r y p t e s à p e i n t u r e s . 

U n e c a r t e s o m m a i r e a u r a i t p a r e à c e t i n c o n v ó n i e n t , e t f a c i l i t ò a u 

v o y a g e u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s p r o g r a m m e s d ' e x c u r s i o n s : b e a u -

c o u p d e l o c a l i t é s m e n t i o n n é e s s o n t p e u c o n n u e s e t n e f ì g u r e n t p a s 

d a n s l e s g u i d e s . 

T o u s l e s m o n u m e n t s p r é s e n t a n t d e s v e s t i g e s d e q u e l q u e i n t é r è t 

o n t é t é r e c u e i l l i s . P o u r q u e l q u e s - u n s , q u i n ' o n t p u é t r e v i s i t é s o u 

q u i n ' o n t p a s é t é r e t r o u v é s p a r l ' a u t e u r , i l n ' y a q u ' u n e s i m p l e i n d i -

c a t i o n . D ' a u t r e s , d e m o i n d r e i m p o r t a n c e , s o n t t r è s b r i è v e m e n t 

d é c r i t s . I / i l l u s t r a t i o n e s t r é s e r v é e a u x p l u s c o n s i d é r a b l e s . E n f a i t , 

t a n d i s q u e l e v o l u m e d e t e x t e é n u m è r e p l u s d e c e n t v i n g t é g l i s e s o u 

c h a p e l l e s s o u t e r r a i n e s , l e s p l a n c h . e s ( en t o u t 1 6 5 flgures) s e r a p p o r -

t e n t à v i n g t - t r o i s m o n u m e n t s . 

L e s n o t i c e s s o n t t o u j o u r s b r è v e s e t r é d u i t e s à l ' e s s e n t i e l . D e u x 

o u t r o i s s e u l e m e n t a t t e i g n e n t o u d é p a s s e n t u n e d i z a i n e d e p a g e s . 

L a p l u p a r t s o n t b e a u c o u p p l u s c o u r t e s . L ' o r d r e , p a r t o u t l e m é m e , 

e s t c l a i r e t l o g i q u e . L ' a u t e u r d o n n e l a p o s i t i o n e x a c t e d u m o n u m e n t 

( p a s t o u j o u r s f a c i l e à r e p é r e r l o r s q u ' i l e s t e n p l e i n e c a m p a g n e ) , s a 

c o n d i t i o n ( p r o p r i é t ó p r i v é e — ce q u i , t r o p s o u v e n t , l ' e x p o s é a u x 

d é g r a d a t i o n s ) , s a f o r m e e t s e s d i m e n s i o n s ( a v e c p l a n s e t c o u p e s 

p o u r l e s c h a p e l l e s p l u s i m p o r t a n t e s ) ; p u i s v i e n t l a d e s c r i p t i o n e t 

l ' a p p r é c i a t i o n d e s p e i n t u r e s , l a t r a n s c r i p t i o n d e s t e x t e s é p i g r a p h i q u e s , 

l é g e n d e s o u i n s c r i p t i o n s p r o p r e m e n t d i t e s ; e n f i n , q u e l q u e s o b s e r -

v a t i o n s s u r l ' é t a t a c t u e l d u m o n u m e n t , l e s m e s u r e s q u ' i l c o n v i e n -

d r a i t d e p r e n d r e p o u r e n a s s u r e r l a c o n s e r v a t i o n . E t c h a q u e n o t i c e 

s e t e r m i n e p a r u n e b i b l i o g r a p h i e q u i u t i l i s e , m a i s p a r f o i s d é p a s s e 

c e l l e d u P r o f . G a b r i e l i . 

T o u t c e l a e s t e x c e l l e n t , e t l ' o n n e r e g r e t t e r a p a s l a b r i è v e t é 

v o u l u e d e l ' o u v r a g e . S a n s d o u t e , i l a u r a i t p u s ' é t e n d r e d a v a n t a g e 

s u r l e s m o n u m e n t s d é c r i t s , p r é s e n t e r d e s s p é c i m e n s p h o t o g r a p h i q u e s 

d e c e s q u e l q u e c e n t c r y p t e s q u e n o u s v o y o n s f ì g u r e r a u v o l u m e d e 

t e x t e e t n o n d a n s l e s p l a n c h e s . M a i s c ' e s t u n a v a n t a g e a p p r é c i a b l e 

d 'a^voir e n t r e l e s m a i n s u n l i v r e m a n i a b l e , d e p r i x a c c e s s i b l e , e t q u i 
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p a r a i t s a n s t r o p t a r d e r a p r è s l a d a t e o ù i l fut. a n n o n c é . O n r e g r e t t e r a 

s e u l e m e n t q u e l a p a r t i e t y p o g r a p h i q u e l a i s s e à d é s i r e r . L e s c i t a t i o n s 

f r an i j a i s e s , q u i s o n t n o m b r e u s e s , s o n t f o r t m a l t r a i t é e s . I l y a , p . 6 1 

e t 6 2 , u n e f à c b e u s e i n t e r v e r s i o n d e l é g e n d e s . P o u r l e s i n s c r i p t i o n s 

g r e c q u e s e t l a t i n e s , l ' i m p r i m e r i e a v a i t u n o u t i l l a g e t o u t à f a i t insuf -

fisant, d o n t o n e s t s u r p r i s q u ' u n a u t e u r é r u d i t a i t p u s e c o n t e n t e r . 

D ' a i l l e u r s , l a d i s p o s i t i o n e t l a t r a n s c r i p t i o n d e s t e x t e s , q u i n e s o n t 

p a s e o b é r e n t e s e t p a s t o u j o u r s e x a c t e s , p e u v e n t p r è t e r à l a c r i t i q u e . 

E n f i n , o n a i m e r a i t à v o t i , à l a fin d u v o l u m e , u n i n d e x a l p h a b é t i q u e 

q u i p e r m e t t r a i t d e r e t r o u v e r a i s é m e n t t o u t e s l e s r i c h e s s e s q u ' i l 

c o n t i e n t . O n y a p p r e n d r a i t , p a r e x e m p l e , o ù s e r e n s e i g n e r s u r c e t t e 

i n t é r e s s a n t e p e i n t u r e d e Santa Chiara alla Rondinella, r e p r o d u i t e 

à l a fig. 1 6 4 , q u i l a r a p p o r t e à T a r e n t e , a l o r s q u e , d a n s l e v o l u m e 

d e t e x t e , l e n o m d e l a c r y p t e n e p a r a ì t p o i n t p a r m i l e s m o n u m e n t s 

d e l a p r o v i n c e d e T a r e n t e . L ' i m a g e e s t m e n t i o n n é e e n p a s s a n t —• o n 

n e s a i t p a s b i e n p o u r q u o i — d a n s u n e n o t e d e l a p . 1 6 3 , o ù e s t d é c r i t e 

u n e c b a p e l l e d e V a s t e d a n s l a p r o v i n c e d e L e c c e . 

D a n s s e s i n t e r p r é t a t i o n s i c o n o g r a p h i q u e s o u é p i g r a p b i q u e s , 

l ' a u t e u r s e r é f è r e e n general à s e s d e v a n c i e r s e t l e s s u i t d o c i l e m e n t . 

I n d i c e d ' u n e m o d e s t i e a s s e z r a r e a u j o u r d ' b u i . E t d e f a i t , l ' a u t o r i t é 

d ' b o m m e s t e l s q u e M . D i e b l o u P a o l o O r s i s ' i m p o s e . M a i s l e p r e m i e r 

v i s i t a i t l e s c r y p t e s d e P o u i l l e e n u n t e m p s o ù l a s c i e n c e d e l ' i c o n o -

g r a p b i e e t d e l ' é p i g r a p b i e b y z a n t i n e s é t a i t à s e s d é b u t s . L e s e c o n d , 

d o n t l e s p u b l i c a t i o n s s o n t p l u s r é c e n t e s , é t a i t u n a d m i r a b l e c o n n a i s -

s e u r d e l ' a n t i q u i t é c l a s s i q u e : i l é t a i t m o i n s v e r s e d a n s l e s c b o s e s 

b y z a n t i n e s , s u r t o u t e n c e q u i c o n c e r n e l a l i t u r g i e . C e n ' e s t p a s m a n -

q u e r d e r e s p e c t à c e s a u t o r i t é s q u e d e l e s c o m p l é t e r e t q u e l q u e f o i s 

d e l e s r e d r e s s e r . MUe A . M / a u r a t i p u l e f a i r e p l u s s o u v e n t q u ' e l l e 

n e s e m b l e a v o i r o s é s ' y r i s q u e r . 

C e c i d i t , o n d o i t l o u e r l ' e n s e m b l e d e l ' o u v r a g e , e t n o t a m m e n t 

l ' i n t r o d u c t i o n o ù n o u s e s t t r a c é e , d a n s u n b r e f t a b l e a u , l ' b i s t o i r e 

d e s m i g r a t i o n s q u i p o u s s è r e n t l e s m o i n e s o r i e n t a u x , d ' a b o r d a u x 

V i l e - V i l l e s i è c l e s , à l a s u i t e d e l a c o n q u é t e a r a b e , d e s r i v e s o r i e n -

t a l e s d e l a M e d i t e r r a n é e v e r s l a S i c i l e e t l ' I t a l i e m e r i d i o n a l e ; p u i s , 

a u x I X e - X e s i è c l e s , a p r è s l ' o c c u p a t i o n d e l a S i c i l e p a r l e s M u s u l 

m a n e , e n fit r e f l u e r l a p o p u l a t i o n m o n a s t i q u e d ' u n e p a r t v e r s l a 

C a l a b r e , d ' a u t r e p a r t v e r s l a t e r r e d ' O t r a n t e . D e u x c o u r a n t s q u i 

r e m o n t è r e n t p e u à p e u v e r s l e n o r d , e t d o n t o n p e u t s u i v r e l e s t r a c e s 

d a n s l e s o r a t o i r e s e t e r m i t a g e s s o u t e r r a i n s q u ' i l s o n t c o u v e r t s d e 

p e i n t u r e s e t d ' i n s c r i p t i o n s . C ' e s t a l o r s , j u s q u ' a u X l e s i èc l e , q u e 

s ' é t e n d l a p é r i o d e p r o p r e m e n t b y z a n t i n e d e s m o n u m e n t s q u i n o u s 

o c c u p e n t . L ' I t a l i e d u s u d d é p e n d d u b a s i l e u s , e t t o u t e l a b i é r a r c b i e 

e c c l é s i a s t i q u e e s t g r e c q u e . D a n s l a s e c o n d e m o i t i é d u X I ° s i è c l e 

s ' é t e n d r a p i d e m e n t l a c o n q u é t e n o r m a n d e ; m a i s l e s n o u v e a u x 



m a i t r é s n ' i m p o s e n t n i l e t i r l a n g u e n i l e u r r i t e . T o u t e f o i s u n c l e r g é 

l a t i n s ' i n s t a l l e à c o t é d u c l e r g é g r e c ; e t , p a r m i l e s m o i n e s , o n c o n s t a t e 

l a m é m e d i s t i n c t i o n d e s d e u x é l é m e n t s . E l l e s e m a n i f e s t e , d a n s l e s 

p e i n t u r e s d e s c r y p t e s m o n a s t i q u e s , p a r l ' a p p a r i t i o n d e s i n s c r i p t i o n s 

l a t i n e s , q u i s e f o n t d e p l u s e n p l u s n o m b r e u s e s , e t d e s t r a i t s i c o n o -

g r a p b i q u e s o u s t y l i s t i q u e s d e c a r a c t è r e o c c i d e n t a l . O n l a d e v i n e 

d a n s l ' a m é n a g e m e n t m è m e d e s c r y p t e s , q u i p e r m e t d e r e c o n n a ì t r e 

i c i l e e u l t e b y z a n t i n , e t l à l e e u l t e l a t i n . C e p e n d a n t l ' é l é m e n t g r e c 

p e r d p e u à p e u d u t e r r a i n ; i l c è d e p r e s q u e p a r t o u t d e v a n t l ' é l é m e n t 

l a t i n e t f i n i t p a r d i s p a r a ì t r e . M a i s l e e b a n g e m e n t n e se f a i t p a s 

p a r t o u t à l a m è m e e p o q u e , d e m è m e q u e n o u s s a v o n s , p a r l e s s o u r c e s 

h i s t o r i q u e s , q u e l e r i t e g r e c s ' e s t m a i n t e n u p l u s o u m o i n s l o n g t e m p s 

s u i v a n t l e s p a y s . 

MUe A . M . n e p o u v a i t m a n q u e r d e s i g n a l e r d e s r e s s e m b l a n c e s 

e n t r e l e s c r y p t e s d e l a P o u i l l e e t l e s é g l i s e s r u p e s t r e s d e C a p p a d o c e . 

E l l e s s o n t n o m b r e u s e s e n e f f e t , m a i s l e s d i f f é r e n c e s n ' e n s o n t p a s 

m o i n s p r o f o n d e s . 

L e s d e u x s é r i e s d e m o n u m e n t s s o n t e n p a r t i e c o n t e m p o r a i n s : 

X e - X I e s i è c l e s s e m b l e n t m a r q u e r d e p a r t e t d ' a u t r e l ' a p o g é e d e 

l ' a r t p i c t u r a l . M a i s e n C a p p a d o c e , l e s p l u s a n c i e n n e s e x c a v a t i o n s , 

— q u i n e p r é s e n t e n t p l u s n i d é c o r p e i n t n i i n s c r i p t i o n s , — r e m o n t e n t 

à u n e e p o q u e b e a u c o u p p l u s r e c u l é e , p e u t - è t r e , e n c e r t a i n s e n d r o i t s , 

j u s q u ' a u t e m p s m è m e d e S. B a s i l e . P a r c o n t r e , l e e u l t e s ' e s t c o n s e r v e 

p l u s l o n g t e m p s d a n s l e s c r y p t e s d e P o u i l l e d o n t q u e l q u e s - u n e s s o n t 

e n c o r e e n u s a g e . E n C a p p a d o c e , i l s e m b l e q u ' i l n ' a i t s u r v é c u à l a 

p é r i o d e o t t o m a n e q u ' e n u n p e t i t n o m b r e d e l o c a l i t é s . E t s i n o u s 

a v o n s p u e n a v o i r d e s e x e m p l e s , i l y a u n e t r e n t a i n e d ' a n n é e s , a u -

j o u r d ' h u i i l n ' e s t p l u s u n s e u l o r a t o i r e r u p e s t r e d e C a p p a d o c e q u i 

s o i t a u t r e e b o s e q u ' u n e r u i n e a b a n d o n n é e . 

I l r é s u l t e d e l à q u e l e s p e i n t u r e s c a p p a d o c i e n n e s p r é s e n t e n t , 

d a n s l ' e n s e m b l e , u n e p l u s g r a n d e u n i t e q u e c e l l e s d e l a P o u i l l e . Q u e l -

q u e s e x c e p t i o n s m i s e s à p a r t , e l l e s s ' é c b e l o n n e n t s u r u n e p é r i o d e 

r e l a t i v e m e n t b r è v e : d u X e a u X l l e o u X H I e s i è c l e . E t s i l ' o n 

p e u t r e m a r q u e r , e n t r e l e s p l u s a n c i e n n e s e t c e l l e s d ' e p o q u e i n t e r m e -

d i a i r e e t l e s p l u s r é c e n t e s , d e s d i f f é r e n c e s d e s t y l e e t d ' i c o n o g r a p h i e 

a s s e z t r a n c b é e s , e l l e s a p p a r t i e n n e n t t o u t e s n é a n m o i n s à u n m è m e 

g e n r e . L e s d é c o r a t i o n s q u e n o u s t r o u v o n s a u l i v r e d e M^e A . M . 

s e s u i v e n t d u X e j u s q u ' a u X V e e t a u X V I e s i è c l e , e t e l l e s a p p a r 

t i e n n e n t à d e s c o u r a n t s a r t i s t i q u e s t o u t à f a i t d i f f é r e u t s , l e s u n e s 

p u r e m e n t b y z a n t i n e s , l e s a u t r e s p l u s o u m o i n s i n f l u e n c é e s p a r 

l ' O c c i d e n t , d ' a u t r e s e n f i n a b s o l u m e n t i t a l i e n n e s . E n c o r e l ' a u t e u r 

é v i t e - t - i l d e s ' a r r è t e r a u x p e i n t u r e s m o d e r n e s q u i s e r e n c o n t r e n t 

p a r f o i s . 

S i F o n c o n s i d è r e l e s s u j e t s f ì g u r é s , l ' é c a r t n ' e s t p a s m o i n s n o t a b l e . 



L e s p e i n t u r e s d e Pe rn i i l e n e c o m p r e n n e n t g u è r e q u e d e s s a i n t s i so lés 

o u d e s g r o u p e s p e u n o m b r e u x , e o m m e l e C h r i s t e n t r e d e u x s a i n t s , l a 

V i e r g e e t l ' E n f a n t e n t r e d e u x a n g e s , l a D é i s i s , d e s c o u p l e s d e 

s a i n t s , e t e . P r e s q u e p a s d e s c è n e s a n i m é e s . U n s e u l c y c l e é v a n g é l i q u e , 

e t f o r t r é d u i t . Q u e l q u e s r a r e s t a b l e a u x e m p r u n t é s à l a v i e d e s s a i n t s . 

R i e n d e c o m p a r a b l e à e e s i n n o m b r a b l e s e y e l e s d e C a p p a d o c e , o ù 

l ' b i s t o i r e d e J e s u s e s t d é t a i l l é e p a r l e m e n u , o ù l a v i e d ' u n S y m é o n 

S t y l i t e o u d ' u n B a s i l e e s t r e p r é s e n t é e p a r d e n o m b r e u x é p i s o d e s . 

Q u e l ' o n s o n g e à e e t t e é g l i s e c o m p l e x e d e T o q a l e K i l i s s é q u i , d a n s 

s e s d e u x p a r t i e s , c o m p r e n d q u a t r e - v i n g t s c è n e s d e l ' È v a n g i l e , u n e 

d i z a i n e d e l a v i e d e s s a i n t s , e t q u e l q u e c e n t v i n g t f i g u r e s i s o l é e s , e n 

p i e d o u e n m é d a i l l o n . ( L e m é d a i l l o n e s t p o u r a i n s i d i r e i n c o n n u d a n s 

l e s P o u i l l e s ) . A c o t é d e c e t t e r i e b e s s e e t d e c e t t e v a r i é t é , l e s d é c o r a -

t i o n s d e s c r y p t e s i t a l i e n n e s p a r a i s s e n t a s s u r é m e n t b i e n p a u v r e s 

e t b i e n m o n o t o n e s , r é d u i t e s q u ' e l l e s s o n t p r e s q u e p a r t o u t à d e s 

t b é o r i e s d e f i g u r e s d e b o u t l e l o n g d e s p a r o i s . 

Meme r e m a r q u e a u s u j e t d e l ' é p i g r a p h i e . C e l l e d e P o u i l l e p a r a i t r a 

t r è s m a i g r e à q u i l a v o u d r a c o m p a r e r a u x i n s c r i p t i o n s d e C a p p a d o c e , 

p l u s n o m b r e u s e s e t p l u s r i e b e s e n r e n s e i g n e m e n t s d e t o u t e s s o r t e s . 

E l l e s n o u s f o n t c o n n a i t r e d e s d o n a t e u r s , — e t p a r m i e u x , d e s e m p e -

r e u r s , d e b a u t s d i g n i t a i r e s e c c l é s i a s t i q u e s o u c i v i l s , — e l l e s n o u s m a n i -

f e s t e n t d e s s e n t i m e n t s t o u c h a n t s , n o u s r ó v è l e n t d e c u r i e u s e s a d a p -

t a t i o n s d e t e x t e s l i t u r g i q u e s , o u d e s e s s a i s —• p a s t o u j o u r s h e u r e u x —• 

d e p o e s i e p i e u s e . 

Q u a n t a u x c r y p t e s e l l e s - m è m e s , e l l e s se t r o u v e n t e n m o i n s 

g r a n d e q u a n t i t é d a n s l ' I t a l i e m e r i d i o n a l e q u e d a n s l e c e n t r e d e l ' A s i e 

M i n e u r e . ( L a C a p p a d o c e n ' e s t q u ' u n d i s t r i c t d ' u n i m m e n s e p a y s 

d e T r o g l o d y t e s ) . M e m e d a n s l e s r é g i o n s o ù e l l e s s o n t l e p l u s d e n s e s , 

j e n e c r o i s p a s q u e F o n v o i e r i e n d e p a r e i l à c e s e x t r a o r d i n a i r e s 

a g g l o m é r a t i o n s d e G u e u r é m ó o u d e S o g b a n l e , q u e l ' o n p e u t c o m p a r e r 

à d e v é r i t a b l e s r u c h e s m o n a s t i q u e s . A c o n s i d é r e r l a f o r m e d e s m o n u 

m e n t s , o n d o i t r e c o n n a ì t r e q u ' e l l e e s t b e a u c o u p m o i n s s o i g n é e . A l o r s 

q u ' e n C a p p a d o c e , n o n s e u l e m e n t l e s c h a p e l l e s o r n é e s d e p e i n t u r e s , 

m a i s t o u t e s l e s a u t r e s , p r é s e n t e n t d e s f o r m e s a r c h i t e c t u r a l e s , r e n -

d u e s q u e l q u e f o i s a v e c m a l a d r e s s e , m a i s p a r f a i t e m e n t d é f i n i s s a b l e s , 

v a r i é e s , e t c o m p a r a b l e s a u x d i f f é r e n t s t y p e s d ' é d i f ì c e s c o n s t r u i t s 

q u e F o n t r o u v e d a n s l a r é g i o n , l a p l u p a r t d e s c r y p t e s d o n t n o u s 

a v o n s p l a n s e t v u e s d ' e n s e m b l e d a n s l ' o u v r a g e d e M'ie A . M . n e 

s o n t q u e d e s e x c a v a t i o n s i r r ó g u l i è r e s o u m è m e i n f o r m e s , b a s s e s , é c r a -

s é e s p a r u n l o u r d p l a f o n d , l i m i t é e s p a r d e s p a r o i s c u r v i l i g n e s . P a r -

fo is d e s p i l i e r s d o n n e n t a u p i a n q u e l q u e a p p a r e n c e ; m a i s s i F o n 

s e r e p o r t e à l a c o u p é , o n s ' a p e r c o i t q u e l e m a n q u e d e h a u t e u r , l ' a b -

s e n c e d e v o i i t e s , r e m p l a c é e s p a r u n p l a f o n d p e u r é g u l i e r , l e p r o f i l 

b i z a r r e d e s p i l i e r s , e n l è v e n t a u m o n u m e n t t o u t a s p e c t a r c h i t e c t u -



r a l . B re f , s i l ' a r t d e s é g l i s e s r u p e s t r e s d e C a p p a d o c e —• a r c h i t e c t u r e 

e t p e i n t u r e — p e i t t p a s s e r , a u r e g a r d d e s g e n s d é l i c a t s , p o u r u n a r t 

p o p u l a i r e , i l p r e n d r a c e r t a i n e m e n t j e n e s a i s q u e l a i r a r i s t o c r a t i q u e 

l o r s q u ' o n l e c o m p a r e à c e l u i d e s c r y p t e s d e l a P o u i l l e . E t , à c e t i t r e , 

n o u s d e v o n s e x p r i m e r n o t r e r e c o n n a i s s a n c e à M'ie A . M . q u i , e n 

n o u s f a i s a n t c o n n a ì t r e l e s r é s u l t a t s d e s e s p a t i e n t e s r e c h e r a h e s a u -

t o u r d e s i h u m b l e s v e s t i g e s d u p a s s e , a g r a n d i à n o s y e u x l ' o b j e t 

d e n o s p r o p r e s t r a v a u x , e t n o u s a m o n t r é l e p r i x d ' u n e f fo r t q u e n o u s 

é t i o n s p a r f o i s t e n t é d e j u g e r d é c e v a n t . 

F e u i l l e t a n t l e r e s t e d u v o l u m e , n o u s n o u s a r r è t e r o n s à q u e l q u e s -

u n e s d e s c h a p e l l e s l e s p l u s i m p o r t a n t e s , c e q u i n o u s d o n n e r a l ' o c -

c a s i o n d ' a j o u t e r d e m e n u e s o b s e r v a t i o n s o u c o m p l é m e n t s a u x d e s -

c r i p t i o n s d e l ' a u t e u r . 

L a c h a p e l l e d e Santa Croce p r è s d'Andria ( p . 4 9 - 5 8 ) , q u e n o u s 

a v o n s e u l e p l a i s i r d e v i s i t e r e n 1 9 3 6 , e s t c é l è b r e p o u r s e s p e i n t u r e s 

b i e n c o n s e r v é e s , m a i s p l u t ò t t a r d i v e s : XIV<= e t X V e s i è c l e s , q u e l -

q u e s - u n e s p l u s r é c e n t e s . L ' i n f l u e n c e b y z a n t i n e n e s ' y f a i t p a s s e n t i r . 

A r e t e n i r s u r t o u t l a f ì g u r a t i o n d e l a T r i n i t é d a n s l a C r é a t i o n d ' E v e . 

U n s e u l c o r p s , m a i s t r o i s t è t e s : c e l l e d u P é r e , c e l l e d u P i l s , e t u n e 

t è t e d e c o l o m b e p o u r l e S a i n t - E s p r i t . C e d e r n i e r d é t a i l e s t r a r e e n 

O c c i d e n t . L ' a u t e u r e n c i t e q u e l q u e s e x e m p l e s , p . 5 6 , n . 2 . L e s t r o i s 

t è t e s h u m a i n e s s o n t p l u s f r é q u e n t e s , e t l ' o n s a i t q u ' e l l e s o n t é t é 

p r o h i b é e s p a r U r b a i n V I I I e t B e n o ì t X I V . C e s f ì g u r a t i o n s n ' o n t p a s 

p é n é t r é e n O r i e n t ; m a i s o n e n p e u t r a p p r o c h e r l a t è t e u n i q u e à 

t r i p l e v i s a g e ( u n d e f a c e e t d e u x d e p r o f ì l , à d r o i t e t à g a u c h e ) q u i se 

r e n c o n t r e d a n s l a p e i n t u r e b y z a n t i n e d e s d e r n i e r s s i è c l e s . 

A l a c r y p t e d e San Vito Vecchio à Gravina ( p . 6 0 - 6 6 ) , n o u s t r o u -

v o n s u n e s è r i e d e f r e s q u e s i n t é r e s s a n t e s , c a r e l l e s n o u s m o n t r e n t 

d e s m o d è l e s b y z a n t i n s i n t e r p r é t é s p a r d e s O c c i d e n t a u x . L e C h r i s t 

d e l ' a b s i d e , c o m m e l e n o t e j u s t e m e n t l ' a u t e u r , e s t i n s p i r é d u P a n t o -

c r a t o r d e C e f a l u ; m a i s l e t e x t e i n s c r i t s u r l e l i v r e q u ' i l t i e n t e s t l a t i n . 

C e t t e f i g u r e n ' e s t p a s s a n s b e a u t é ( v o i r f ig . 16 , q u i d o n n e l a t è t e 

s e u l e , d é f o r m é e à l a v u e d ' e n s e m b l e p a r l a p e r s p e c t i v e ) . 

P l u s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s i m a g e s d e s a i n t s e t p a r t i c u l i è r e m e n t 

d ' é v é q u e s . L e s m o d è l e s s o n t b y z a n t i n s , e t i l s o n t é t é c o p i é s a v e c u n e 

r a r e e x a c t i t u d e . M a i s à S . J e a n C h r y s o s t o m e (fig. 18) e t à u n a u t r e 

(fig. 22 ) l e p e i n t r e a j o u t e u n e m i t r e , a l o r s q u e l e s B y z a n t i n s f i g u r e n t 

l e s é v é q u e s t è t e n u e —< s a u f q u e l q u e s e x c e p t i o n s i n d i v i d u e l l e s , c o m m e 

S. S p y r i d o n 1 . D e f a i t , d a n s l a m è m e c h a p e l l e , S . L a z a r e e t S. N i c o l a s 

1 V o i r n o t r e r é c e n t v o l u m e : La voix • des Monuments. Etudes 

(Tarcliéologie. Nouvelle sèrie, R o m e , P a r i s , 1938 , p . 3 1 5 . 



(fig. 1 9 , 2 1 ) o n t l a t è t e n u e . A c e d e r n i e r , e t p r o b a b l e m e n t a u s s i à 

S. B a s i l e , o n a m i s u n e c r o s s e l a t i n e e n t r e l e s m a i n s . M a i s p o u r t o u t 

l e r e s t e , l e m o d è l e e s t r i g o u r e u s e m e n t r e s p e c t é . L e s v è t e m e n t s l i t u r -

g i q u e s s o n t c e u x d e l ' E g l i s e g r e c q u e , e t MUe A . M . n e l e s a p a s t o u s 

r e c o n n u s . S o u s l e phélonion d e s s a i n t s B a s i l e e t L a z a r e , o n v o i t 

d é p a s s e r n o n p a s l e b o u t d ' u n e c e i n t u r e , m a i s b i e n Yépitrachélion 

( q u i c o r r e s p o n d à n o t r e é t o l e l a t i n e ) ; a u d é f a u t d u phélonion d e 

S. L a z a r e , p a r a ì t n o n p a s l a d o u b l u r e h i s t o r i é e d e ce v è t e m e n t , m a i s 

Yépigonation ( a n c i e n n e m e n t : enchirion) q u e l e s é v è q u e s g r e c s p o r -

t e n t p e n d u s u r l a c u i s s e d r o i t e . C ' e s t e n v a i n q u e l ' a u t e u r i n v o q u e 

l ' a u t o r i t é d ' O r s i e t c i t e l e s p h o t o g r a p b i e s e t a q u a r e l l e s p u b l i é e s p a r 

l u i : e l l e s m o n t r e n t c l a i r e m e n t q u ' i l s ' e s t t r o m p é K 

D a n s l a s c è n e d e s M y r o p b o r e s , p e u t - é t r e p l u s r e c e n t e , a u x 

t r a i t s i c o n o g r a p b i q u e s p r o p r e s à l ' O c c i d e n t q u e s i g n a l e l ' a u t e u r , i l 

f a u t a j o u t e u r l e f a i t q u e l ' e n c e n s o i r t e n u p a r F u n e d e s f e m m e s e s t 

m u n i d ' u n c o u v e r c l e . L e s e n c e n s o i r s o r i e n t a u x d u m o y e n à g e n e 

s o n t p a s c o u v e r t s 2 . 

A l a c h a p e l l e d e San Lorenzo p r è s Fasano ( p . 7 8 - 8 2 ) , d o n t l e s 

p e i n t u r e s s e r a i e n t d u X I e o u X l l e s i è c l e , n o t o n s u n e i m a g e d u t i t u -

l a i r e (fig. 2 9 ) q u e l ' o n p e u t r a p p r o c h e r d e s figures o r i e n t a l e s d e d i a -

c r e s à l a m è m e e p o q u e . I l p o r t e Vorarion g r e c ; e t l a m a i n g a u c h e , 

c o u v e r t e d ' u n v o i l e , t i e n t u n c o f f r e t r o n d , m u n i d ' u n c o u v e r 

c l e c o n i q u e , q u i e s t é v i d e m m e n t u n e p y x i d e e u c h a r i s t i q u e 3 . 

D a n s l ' a u t r e m a i n , a u l i e u d e l ' e n c e n s o i r q u e m e t t e n t l e s G r e c s , 

— e t q u e n o u s r e t r o u v e r o n s a i l l e u r s , — i l y a l a c r o i x d e s 

m a r t y r s . 

D a n s l a g r a n d e figure d J é v è q u e a s s i s a u p r è s d e s s a i n t s P i e r r e 

e t P a u l , e n d é p i t d e c e v o i s i n a g e e t d u f r a g m e n t d e n o m : A K O M O C , 

q u i r é p o n d b i e n a u n o m i t a l i e n Giacomo, m a i s b e a u c o u p m o i n s a u 

1 V o i r P . O R S I , Le chiese basiUane della Calabria, p i . I V e t fig. 2 3 . 

I l r e c o n n a i t b i e n ( p . 2 9 ) l e h a u t d e Yépitrachélion a u t o u r d u c o u d e 

S. J e a n C h r y s o s t o m e , m a i s i l e n p r e n d l e b a s p o u r l ' e x t r é m i t é d e 

Yomophorion ( q u i p o u r t a n t e s t r e l e v é s u r l e b r a s g a u c h e !) o u p o u r 

l e b o u t d ' u n e c e i n t u r e . Q u a n t à Yépigonation, o n n e c o m p r e n d p a s 

c o m m e n t i l a p u e n f a i r e u n e d o u b l u r e : e l l e s e r a i t d é t a c h é e d e l a 

p i è c e q u ' e l l e d o u b l é ! 
2 V o i r n o t r e é t u d e s u r Un nouvel encensoir syrien et la sèrie des 

objets similaires, p u b l i é e d a n s l e s Mélanges syriens offerts à M. B. Dus-

saud, P a r i s , 1 9 3 9 , n o t a m m e n t p . 2 9 8 . 
3 V o i r Voix des monuments. N. S., c h a p . X V I I I : L'attribuì des 

diaeres dans Vari ehrétieti du moyen àge en Orient. 



n o n i g r e c 'IÓXCÙ(3OC, n o u s h é s i t o n s à v o i r S. J a c q u e s , p r e m i e r é v è q u e 

d e J e r u s a l e m . I l s e m b l e q u ' i l s e r a i t v é t u e n a p ò t r e ( t o u t c o m m e 

S. P i e r r e , p r e m i e r é v é q u e d e P o m e ) . I l f a u d r a i t s ' a s s u r e r q u e l e s 

d e u x p r e m i è r e s l e t t r e s c i - d e s s u s c i t é e s , q u i p a r a i s s e n t m u t i l é e s 

( v . fig. 3 1 ) , n e r e p r é s e n t e n t p a s l e d é b u t d e X p u a ó j j T o ^ o t ; , é c r i t , 

s u i v a n t l ' u s a g e , s o u s f o r m e d e m o n o g r a m m e . l e i e n o o r e épitraehélim 

e t épigonation n ' o n t p a s é t é r e c o n n u s . 

O n z e p l a n c b e s (fig. 3 6 - 4 6 ) r e p r o d u i s e n t e n d é t a i l t o u t e s l e s 

p e i n t u r e s d e l a c r y p t e c é l è b r e d e San Biagio p r è s d e San Vito dei 

Normanni, l a s e u l e q u i p o s s e d è u n e s u i t e d e s c è n e s é v a n g é l i q u e s 

( p . 9 1 - 1 0 1 ) . L e s p h o t o g r a p h i e s , u n p e u n o i r e s , n e p e r m e t t e n t g u è r e 

d e l e s j u g e r e t d e p r e n d r e p a r t i d a n s l e s d i s c u s s i o n s d o n t e l l e s o n t 

é t é l ' o b j e t . M . D i e h l l e s c r o y a i t d e d e u x é p o q u e s d i f f é r e n t e s , e t r e p o r -

t a i t l e s p l u s a n c i e n n e s à l a d a t e 1 1 9 6 - 9 7 , m a r q u é e d a n s l a d é d i c a c e . 

I l s e m b l e b i e n , e n e f fe t q u e c e t t e i n s c r i p t i o n s e r a p p o r t e à l a d é c o -

r a t i o n d e l a c b a p e l l e , n o n p a s à s o n é t a b l i s s e m e n t . L e « m a i t r e 

D a n i e l » m e n t i o n n é p a r l e t e x t e e s t u n p e i n t r e : l e t r è s m e d i o c r e 

o u v r i e r q u i c r e u s a c e t t e p a u v r e c r y p t e s a n s a r c h i t e c t u r e n ' a u r a i t 

p a s s o n g é à t r a n s m e t t r e s o n n o m à l a p o s t é r i t é . D ' a i l l e u r s , l ' i n s c r i p -

t i o n p e i n t e f a i t c o r p s a v e c l a d é c o r a t i o n . E t n o u s n e v o y o n s p a s , d a n s 

l e s s c è n e s d u p l a f o n d , d e t r a i t s i n c o m p a t i b l e s a v e c c e t t e d a t e . E l l e 

n o u s a p a r u a c c e p t a b l e d a n s la t r o p c o u r t e v i s i t e q u e n o u s f i m e s a u 

m o n u m e n t , à l a s u i t e d u C o n g r è s b y z a n t i n d e R o m e , e n 1936 . M a i s 

i l n o u s a s e m b l ó n o n m o i n s c e r t a i n q u e l e s p e i n t u r e s d e s p a r o i s , 

p l u s e x p o s é e s a u x d é g r a d a t i o n s , a v a i e n t é t é p l u s o u m o i n s r e f a i t e s . 

D e s t r a c e s d e r e t o u c h e s a p p a r a i s s e n t a u s s i a u p l a f o n d . 

L ' a r g u m e n t a p p o r t ò e n f a v e u r d e l ' u n i t e d e l ' e n s e m b l e ( q u i 

s e r a i t a u p l u t ò t d e l a fin d u X H I e s i è c l e ) , à s a v o i r q u e l e s s c è n e s 

d e s p a r o i s c o m p l è t e n t c e l l e s d u p l a f o n d e t s o n t t r a i t é e s d a n s l e m è m e 

e s p r i t , n e p a r a ì t p a s c o n v a i n c a n t ; c a r i l p e u t s ' a g i r d e r é f e c t i o n s q u i 

a u r a i e n t c o n s e r v e u n e p a r t i e d e s t r a i t s d e l ' o r i g i n a i . D ' a i l l e u r s t o u t 

n ' e s t p a s c o b é r e n t d a n s l e d é c o r d e s p a r o i s , o ù d e s s c è n e s s e m é l e n t 

a u x p e r s o n n a g e s i so ló s . 

P o u r l e s l é g e n d e s , l ' a u t e u r r a p p o r t e l e s l e c t u r e s d e M . D i e h l , 

q u e l q u e f o i s r e v u e s o u i n t e r p r é t é e s p a r d ' a u t r e s s a v a n t s . O n n e s a u -

r a i t d i r e q u ' i l e n s o r t e p a r t o u t l a p l e i n e l u m i è r e . N o u s p e n s o n s q u ' i l 

s ' e s t g l i s s é u n p e u d e c o n f u s i o n d a n s l e c a r n e t d e l ' i l l u s t r e a r c h é o l o -

g u e q u i l e s a r e l e v ó e s p o u r l a p r e m i è r e fo i s . D a n s l e t e x t e q u ' i l a t t r i -

b u e a u c a r t e l d e D a v i d , n ' a - t - i l p a s i n s é r ó p a r m é g a r d e l e n o m d e 

l ' a r c h a n g e r A B P I H A , q u i s e t r o u v e à c o t é ? D e m è m e , à l a N a t i v i t é , 

n ' a - t - i l p a s m è l e l e n o m d e C A J A O M H à u n e p h r a s e d o n t l a t e n e u r 

r e s t e i n d é t e r m i n é e % Q u a n t a u t e x t e q u i se l i t s u r l e c a r t e l d ' A n n e , 

à l a P r é s e n t a t a t i o n , i l s e m b l e b i e n q u ' i l c o m m e n c e p a r l a f o r m u l e 

U B u e l l e : TOOTO TÒ ppé^o? oòpavcòv [ìxai.As.0; I e r i , . à l a q u e l l e ..il 



a j o u t e p e u t - è t r e q u e l q u e s m o t s . S u r l a f i g u r e 3 9 ; n o u s l i s o n s a v e o 

c e r t i t u d e l e s t r o i s p r e m i è r e s l i g n e s : 

T O V T O N T O 

B P E O O C O V 

P A N w N B A 

P a r c o n t r e , e ' e s t t o r c e r n o t r e p e n s é e d e d i r e ( p . 9 5 , n . 3) q u e , 

p o u r l a d é d i c a c e , e n d e h o r s d e l a d a t e , n o u s t e n o n s p o u r « d u b b i a 

l ' i n t e r p r e t a z i o n e ( d o n n é e p a r M . D i e b l ) d e l r e s t o d e l l ' i s c r i z i o n e ». 

P o i n t d u t o u t . C e t t e i n t e r p r é t a t i o n e s t e x a c t e d a n s l ' e n s e m b l e , e t 

e l l e r e n d i n c o n t e s t a b l e m e n t l e s e n s d u t e x t e . D a n l a r e l a t i o n à l a -

q u e l l e l ' a u t e u r v e u t b i e n f a i r e a l l u s i o n , n o u s a v o n s s e u l e m e n t c o n 

t e s t e l a t e n e u r d e q u e l q u e s r e s t i t u t i o n s , s a n s i m p o r t a n c e p o u r l e 

s e n s g e n e r a l . N o u s r e g r e t t o n s d e n e p a s t r o u v e r d a n s l e p r é s e n t 

o u v r a g e u n e p b o t o g r a p h i e q u i , e n n o u s f a i s a n t c o n n a ì t r e l a l o n g u e u r 

e x a c t e d e s l a c u n e s , n o u s p e r m e t t r a i t d e n o u s a t t a q u e r à n o t r e t o u r 

à ce p e t i t p r o b l è m e d ' é p i g r a p h i e . L e t e m p s n o u s a m a n q u é e n f a c e 

d e l ' o r i g i n a i , e n 1 9 3 6 . 

. B e l l e s p e i n t u r e s e t r e l a t i v e m e n t b i e n c o n s e r v é e s , à l a c r y p t e 

d e San Giovanni, d a n s l a m è m e r é g i o n ( p . 1 0 1 - 1 0 5 ) . P o u r l e s l e t t r e s 

p e i n t e s s u r l e g l o b e d e S. M i c h e l , o n n o u s off re ( p . 1 0 4 , n . 2) d e u x 

i n t e r p r é t a t i o n s , c e l l e d e B e r t a u x e t c e l l e d e M . D i e b l . I l f a u t p r é f é r e r 

l a p r e m i è r e , m a i s e n s u b s t i t u a n t azyo.yyu.oc, a u m o t ayyzloq. L a 

s e c o n d e , q u i s e r a p p o r t e à l a V i e r g e ( e t s u p p o s e d e s s i g l e s u n p e u dif-

f é r e n t e s ) , n e s a u r a i t c o n v e n i r i c i . 

P o u r l ' i n s c r i p t i o n q u i a c c o m p a g n e l e C h r i s t d e 9 5 9 , à l a c r y p t e 

d e Santa Marina e Cristina,'& C a r p i g n a n o , a p r è s a v o i r r e p r o d u i t 

( p . 114) l ' e x c e l l e n t e c o p i e e t l ' i n t e r p r é t a t i o n t o u t à f a i t c o r r e c t e 

d e M . D i e b l , i l e s t b i e n i n u t i l e d ' a j o u t e r u n e c o p i e p l u s r e c e n t e , m a i s 

m o i n s c o m p l è t e , e t u n e l e c t u r e f a n t a i s i s t e q u i n e s ' a c c o r d e m è m e 

p a s a v e c l a c o p i e ! 

L a c h a p e l l e d e Santa Maria à Poggiardo ( p . 1 2 9 - 1 4 7 ) , d é c o u -

v e r t e f o r t u i t e m e n t e n 1929 , e s t r e m a r q u a b l e p a r se s d i m e n s i o n s , p a r 

l e n o m b r e e t l a c o h é r e n c e d e s e s p e i n t u r e s , p r e s q u e t o u t e s d e m è m e 

e p o q u e ( X I e - X I I e s . ) . E n c o r e d e u x é v è q u e s a v e c épigonaiion e t 

épitrachélion (fig. 6 0 , 64 ) , e t d e u x d i a c r e s p o r t a n t l e c o s t u m e e t l ' a t -

t r i b u t g r e c s : S. L a u r e n t e t S. E t i e n n e (fig. 6 6 , 69) . A u p r e m i e r , l e 

m i n c e orarion e s t t r è s v i s i b l e ; a u s e c o n d , i l n o u s s e m b l e e n r e c o n -

n a i t r e d e s t r a c e s . L ' o b j e t t e n u p a r c e d e r n i e r d a n s l a m a i n g a u c h e 

e s t u n e s o r t e d e b o u r s e m u n i e d ' u n e a n s e , q u i d o i t è t r e e n c o r e u n 

r é c e p t a c l e e u c h a r i s t i q u e . A u p r e m i e r , ce p o u r r a i t è t r e u n l i v r e ; 

m a i s i l e s t t e n u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n l i n g e , e t n o u s p r é f é r o n s y 

v o i r e n c o r e u n e p y x i d e e u c h a r i s t i q u e . ( L ' a u t e u r d o n n e l e s d e u x i n t e r 

p r é t a t i o n s , s a n s c h o i s i r ) . L ' a u t r e m a i n t i e n t l ' e n c e n s o i r . 
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P o u r n ' a v o i r p a s à y r e v e n i r , a j o u t o n s q u e l e s i m a g e s d e s a i n t s 

d i a c r e s s o n t f r é q u e n t e s d a n s l e s a u t r e s c r y p t e s . L ' e n c e n s o i r e s t d e 

r è g i e . D a n s l a m a i n g a u c h e , i l y a p l u s i e u r s e x e m p l e s c e r t a i n s d e 

p y x i d e s (fig. 7 9 , 145) , d ' a u t r e s n o n m o i n s s ù r s d e l i v r e a (fig. 117 , 

1 5 3 , 157 ) . D a n s c e r t a i n s c a s o n p e u t h é s i t e r (fig. 9 1 , 9 3 ) . E n f i n l e 

S . E t i e n n e d e l a c r y p t e d e l a Candelora à Massafra(&g. 134) p a r a i t 

t e n i r u n e b o u r s e à d e n i e r s ( l ' a u t e u r d i t e n c o r e : u n e p y x i d e , p . 2 0 7 ) , 

e n r a i s o n d e s f o n c t i o n s p r o p r e s a u x s e p t p r e m i e r s d i a c r e s . Q u a n t à 

Yorarion, o n n e t r o u v e p l u s n e t t e m e n t l a f o r m e g r e c q u e ; m a i s i l 

e s t s o u v e n t r e m p l a c é p a r u n v o i l e j e t é s u r l ' é p a u l e e t l e b r a s g a u c b e s . 

Q u e l q u e f o i s e n f i n (fig. 1 5 3 , 157) , i l e s t t o t a l e m e n t a b s e n t . C e s figures 

p l u s r é c e n t e s s o n t a c c o m p a g n é e s d e l é g e n d e s l a t i n e s . O n v o i t q u e 

l e s i m a g e s s ' i n s p i r e n t d ' a b o r d d e l ' i c o n o g r a p b i e g r e c q u e , e t s ' e n 

é c a r t e n t p e u à p e u p o u r d e v e n i r t o u t e s l a t i n e s . O n p o u r r a i t f a i r e l a 

m è m e o b s e r v a t i o n s u r l e s i m a g e s d ' é v é q u e s . 

D a n s c e t t e m è m e c b a p e l l e d e P o g g i a r d o , Mite A . M . a t r o u v e 

d e u x fo i s (fig. 6 7 , 74) s u r l e n i m b e c r u c i f è r e d e J é s u s - C h r i s t d e s l e t 

t r e s q u i s e m b l e n t l ' a v o i r e m b a r r a s é e . E l l e l e s t r a n s c r i t d ' a b o r d : 

A , 0 , Ci ( p . 136) ; p u i s NOiì ( p . 140 ) . E n r é a l i t é , c e s o n t l e s m è m e s 

l e t t r e s : l'alpha d e l a p r e m i è r e t r a n s c r i p t i o n e s t u n nu, c o m m e o n 

p e u t s ' e n a s s u r e r a v e c u n e l o u p e s u r l a g r a v u r e m è m e . C e s o n t l e s 

s i g l e s o r d i n a i r e s , g é n é r a l e m e n t a i n s i d i s p o s é e s : n^js; e t q u ' i l 

f a u t l i r e d a n s l ' o r d r e s u i v a n t : OClN (ó &v). E l l e s s o n t i c i i n v e r s é e s . 

D a n s l e s e c o n d c a s , c e l a r é s u l t e m a n i f e s t e m e n t d u f a i t q u e l ' i m a g e a 

é t é d e s s i n é e a v e c u n p o n c i f r e t o u r n é . P o u r s ' e n c o n v a i n c r e , i l suff i t 

d e c o m p a r e r l a f r e s q u e a u x n o m b r e u s e s i c o n e s , d e l'Hodigitria 

r é u n i e s p a r K o n d a k o f a u t o m e I I d e s o n Iconographie de la Mère 

de JJieu (fig. 8 2 - 1 3 3 ) . I l e n r é s u l t e q u e l a V i e r g e p o r t e s o n flls s u r l e 

b r a s d r o i t , e t l e m o n t r e d e l a m a i n g a u c h e , c e q u i e s t s a n s c o n s é -

q u e n c e . L e g e s t e d e l ' E n f a n t s e t r o u v e r a i t a u s s i i n v e r t i , s i l e p e i n t r e , 

n e p o u v a n t s e r é s o u d r e à l e f a i r e b é n i r d e l a m a i n g a u c h e , n ' a v a i t 

c o r r i g e l à s o n m o d è l e , e t a s s e z m a l d r o i t e m e n t : l e r e g a r d n e s ' a c c o r d e 

p l u s a v e c l e g e s t e , e t l e b r a s q u i b é n i t e s t d i s p r o p o r t i o n n é . L e s l e t 

t r e s d u n i m b e : CI e t N s o n t a u s s i i n v e r s é e s , m a i s l e p e i n t r e s e b o r n e 

à r e d r e s s r l e nu, s a n s l e c h a n g e r d e p l a c e ; d ' o ù l ' o n c o n c l u r a p e u t -

è t r e q u e l e s e n s d e s s i g l e s l u i é c h a p p a i t . D a n s l e p r e m i e r c a s , l ' e x -

p l i c a t i o n e s t v r a i s e m b l a b l e m e n t l a m è m e , m a i s e l l e n e s ' i m p o s e p a s 

a v e c a u t a n t d ' é v i d e n c e . L e s d e u x figures s o n t d a n s l a p o s i t i o n f r o n 

t a l e e t d a n s l e m è m e a x e ; l e s g e s t e s o n t d i s p a r u : e n d e h o r s d e s s i 

g l e s , i l n e r e s t e p l u s a u c u n i n d i c e d u r e t o u r n e m e n t d ' u n p o n c i f . 

D a n s u n e a u t r e p e i n t u r e d e c e t t e c h a p e l l e , l ' a u t e u r r e n c o n t r e 

e n c o r e d e s s i g l e s s u r l e g l o b e d e S. M i c h e l , e t r e n v o i e , p o u r l ' e x p l i -

c a t i o n , a u p a s s a g e s i g n a l é p l u s h a u t . M a i s , c o m m e c e n e s o n t p a s l e s 

m è m e s 1 l e t t r e s , o n n e c o m p r e n d p a s b i e n c e r e n v o i . I l y a u r a i t ( u n e 



l e t t r e m a n q u a n t ) : M . • I T T . E n n o t e e s t e i t é e u n e a u t r e l e c t u r e ( d e 

M . M u l a j o l i ) p l u s c o m p l è t e e t p a s t r è s d i f f e r e n t e : M A — I T P T . 

L e A ( q u i p o u r r a i t è t r e u n A e n d o m m a g é : o n e n v o i t d e s t r a c e s s u r 

l a fig. 68) e s t a j o u t é ; l e P e s t l i é a u I I ( v o i r l a p h o t o g r a p h i e ) . O n 

l i r a , s u i v a n t q u ' o n a d o p t e F u n e o u l ' a u t r e h y p o t h è s e p o u r l a l e t t r e 

i n d i s t i n c t e : 

M(ixorì])X I T P ( c ò - o c ) T ( a E > p - / o c ) . 

M(ixaT)X) 'A(px^TYe^ 0?) IIP(WTO<;) T f a ^ i a p / o c ) . 

E n f i n , à V e g l i e e t à M o t t o l a , v o i c i e n c o r e , t r è s v i s i b l e s s u r l e s 

figures 106 , 152, d e s l e t t r e s a n a l o g u e s , m a i s n o n p a r e i l l e s , b i e n q u e 

l ' a u t e u r l e s d é s i g n e ( p . 167) p a r ce s m o t s : « l a c o n s u e t a s i g l a ». O n 

l i r a : 

M ( i x * Y ] X ) IT(pàÌTO?) © ( e o u ) T ( a $ i a p x o i ; ) . 

L e S. M i c h e l d e V e g l i e e s t t r è s i n t é r e s s a n t , c a r i l s ' i n s p i r e d e 

F i m a g e c é l è b r e d u m o n t G a r g a n , o ù l ' a r c h a n g e , d e b o u t s u r l e c o r p s 

d u d r a g o n , l u i e n f o n c e , d ' u n g e s t e o b l i q u e , l a l a n c e d a n s l a g u e u l e . 

N o u v e l e x e m p l e à j o i n d r e à c e u x q u e M . M a l e a r é u n i s d a n s s o n 

Art réligieux du XIIe siècle, p . 2 5 9 . MUe A . M . e s t i m e q u e l e s u j e t 

e s t « d i c a r a t t e r e g r e c o » ( p . 167) , e n q u o i e l l e c o n t r e d i t d e u x b o n s 

c o n n a i s s e u r s , B e r t a u x e t M . M a l e . N o u s c r o y o n s a v o i r d é m o n t r é , 

d a n s u n e c o m m u n i c a t i o n à l ' A c a d é m i e d e s I n s c r i p t i o n s e t B e l l e s 

L e t t r e s (Comptes rendus, 1 9 3 8 , p . 3 6 7 - 3 8 1 ) , q u e l e m o t i f a u n e o r i g i n e 

c o p t e . 

I l f a u t n o u s h à t e r . B o r n o n s - n o u s , p o u r l e r e s t e à q u e l q u e s o b -

s e r v a t i o n s . 

L a c r y p t e dei Santi Stefani p r è s d e Vaste ( p . 1 5 7 - 1 6 6 ) e s t r e m a r -

q u a b l e p a r s e s d i m e n s i o n s e t s e s f o r m e s a s s e z r é g u l i è r e s . S i x p i l a s -

t r e s l a d i v i s e n t e n t r o i a n e f s , c h a c u n e t e r m i n é e p a r u n e a b a i d e . M a i s 

l a h a u t e u r n e d é p a s s e p a s 3 m . l 0 . B e a u c o u p d ' i m a g e s d e s a i n t s , 

d ' é p o q u e s d i v e r s e s , e t q u i p a r l à m è m e s e r a i e n t i n a t r u c t i v e s s i e l l e s 

n ' a v a i e n t é t é e x t r è m e m e n t m a l t r a i t é e a . L e a t r o i s é v è q u e s d e l a 

fig. 8 8 o n t e n c o r e l e c o s t u m e g r e c r e n d u a v e c u n s o i n p a r t i c u l i e r . 

l e i l ' a u t e u r n o m m e Yépitraehélion ( p . 159) , m a i s n e l ' i d e n t i f i e p a s 

e x a c t e m e n t . I l n ' y a p a s à d o u t e r ( p . 160) q u e l a f e m m e a u x b r a s 

v i o l e m m e n t l e v é s d e F a b a i d e c e n t r a l e n e ao i t l a V i e r g e . E l l e e s t figu-

r é e s o u s l e s t r a i t s d e l a f e m m e c o u r o n n é e d e d o u z e é t o i l e s , quae cla-

mabat parturiens, d o n t p a r i e l ' A p o c a l y p s e ( X I I , 1) . L e p e r s o n n a g e 

q u i l u i offre l a s u p p l i q u e d e a d o n a t e u r a e a t l ' a p ó t r e J e a n , l e v o y a n t 

d e P a t m o a . T o u t c e l a e a t c o h é r e n t , m a i a u n p e u é t r a n g e . O n y a e n t 

u n e i n f l u e n c e o c c i d e n t a l e , b i e n q u e l ' i n s c r i p t i o n ( d e 1376) s o i t 

g r e c q u e . 

L a c r y p t e d e l a Favana p r è s d e Veglie ( p . 1 6 6 - 1 7 0 ) p r é s e n t e 

u n e n s e m b l e d e p e i n t u r e a a s s e z b i e n c o n s e r v é e s , p l u t ò t t a r d i f , d e 

i o . 



c a r a c t è r e u n i f o r m e , n e t t e m e u t O c c i d e n t a l ( S . M i c h e l d u G a r g a n , 

Virgo lactans, é p é e d a n s l a m a i n d e S. P a u l , e t c ) , m a i s o f f r a n t c e t t e 

p a r t i c u l a r i t é q u e l e s l é g e n d e s e t i n s c r i p t i o n s s o n t e n p a r t i e g r e c q u e s , 

e n p a r t i e l a t i n e s . 

L a c r y p t e d e San Nicola à Foggiano ( p . 1 8 2 - 1 8 8 ) , d é c o u v e r t e 

e n 1929 , d e f o r m e t r è s i r r é g u l i è r e , a d e s p e i n t u r e s d ' é p o q u e s d i v e r s e s , 

f o r t e n d o m m a g é e s . l e i e n c o r e , à coté d ' i n f l u e n c e s l a t i n e s , o n p e u t 

n o t e r d e s t e x t e s g r e c s . P . 1 8 7 , n . 1, i l n e f a u t p a s i n v o q u e r , p o u r l ' i c o -

n o g r a p h i e d e S. Felix I , l a m o s a i q u e d e s S S . C ó m e e t D a m i e n , o ù 

l a f i g u r e d u s a i n t ( q u i d ' a i l l e u r s e s t F e l i x I V ) , a é t é e n t i è r e m e n t 

r e f a i t e s o u s U r b a i n V i l i . 

D a n s l a c r y p t e a s s e z v a s t e e t r é g u l i è r e d e Sant'Antonio à La

terza ( p . 1 9 3 - 1 9 7 ) , d e u x s c è n e s e m p r u n t é e s à l a v i e d e Ste M a r g u e 

r i t e r o m p e n t l a m o n o t o n i e d e s f i g u r e s i s o l é e s , e t r e t i e n n e n t à c e 

t i t r e l ' a t t e n t i o n , b i e n q u ' e l l e s s o i e n t d ' u n a r t t o u t à f a i t p o p u l a i r e . 

A l a fig. 1 2 8 , i m a g e d e l a s a i n t e t e n a n t u n a t t r i b u t q u e l ' a u t e u r p a s s e 

s o u s s i l e n c e ( p . 196) , m a i s q u i a v a i t é t é d é s i g n é , p . 6 7 , c o m m e u n 

« s c e t t r o o u n i n s t r u m e n t o n o n i d e n t i f i c a t o ». C ' e s t u n e m a s s e e n 

b o i s q u i v e u t s a n s d o u t e r e p r é s e n t e r l e pedum d e s b e r g e r s , c a r l a 

s a i n t e g a r d a i t l e s m o u t o n s q u a n d e l l e f u t s u r p r i s e p a r l e p r é f e t 

O l i b r i u s , — c e q u i s e m b l e è t r e p r é c i s é m e n t l e s u j e t d e l a p r e m i è r e 

s c è n e . ( V o i r A A . S S . , J u i l l e t , t . V , p . 3 3 A . — Ibid. p . 3 0 C : e l l e e s t 

f ì g u r é e « i n G a l l i a e t i n A r t e s i a . . . . c u m p e d o p a s t o r a l i »). 

D a n s l a c r y p t e d e San Marco à Massacra ( p . 2 0 5 - 3 0 5 ) , l e s 

S S . C ò m e e t D a m i e n o n t l ' a t t r i b u t d e s a n a r g y r e s e n C a p p a d o c e : 

s t y l e t d a n s l a m a i n d r o i t e , s a e b e t o u c o f f r e t à r e m è d e s d a n s l a g a u 

c h e K L e g r o u p e e s t e n t o u r é d ' u n o r n e m e n t f a i t d ' u n r i n c e a u d e 

l i e r r e s u r l e q u e l b r o c h e n t d e s c a r a c t è r e s c o u f i q u e s (fig. 129 , 130) . 

O n s a i t q u e l e d é c o r c o u f ì q u e s ' e s t l a r g e m e n t r é p a n d u e n O c c i d e n t . 

D a n s l e s m è m e s p a r a g e s , l a c r y p t e d e l a Candelora e s t r e m a r -

q u a b l e p a r c e f a i t q u e l e s p a r o i s S o n t d é c o r é e s d ' a r c a t u r e s a v e u g l e s 

(fig. 1 3 5 ) . C e d é c o r , f r é q u e n t e n C a p p a d o c e , e s t r a r e d a n s l ' I t a l i e 

m e r i d i o n a l e . I l f e p a r a ì t à Mottola, d a n s l a c r y p t e d e San Nicola, q u i 

c ò n t i e n t u n g r a n d n ò t ì i b r e d ' i m a g e s b i e n c o n s e r v é e s . P a r m i e l l e s , 

e n c o r e u n S. M i c h e l d u m o n t G a r g a n (fig. 1 3 8 ) . L e d r a g o n r e p r o d u i t 

p l u s fidèlement q u ' à V e g l i e l e m o d è l e a n t i q u e ; m a i s l ' a r c h a n g e , v u 

d e t r o i s q u a r t s e t e n m o u v e m e n t , n ' a p l u s l ' i m p a s s i b i l i t é q u i l e 

c a r a e t é r i s a i t . S o u s u n e a r c a t u r e v o i s i n e , e s t u n e s c è n e q u e l ' a u t e u r 

a p p e l l e , s a n s d o n n e r a u c u n e e x p l i c a t i o n : « l e s o n g e d e Z a c h a r i e » 

( p . 2 1 9 ) . E n r é à l i t é , ce n o m e s t e m p r u n t é à D i e h l , L'art byzantin dans 

l'Italie meridionale, p . 1 4 8 , q u i n e l e j u s t i f i e p a s 2 . I l n e p e u t è t r e q u e s -

1 V o i r n o t r e Voix des monuments. N. S., p . 3 1 3 . 
2 I I n e f a u t p a s d i r e , a u m è m e e n d r o i t , q u e , p r è s d e s V i e r g e s 



t i o n d e F a m i o n e e à Z a c h a r i e , p é r e d u B a p t i s t e , q u i f u t f a i t e d e v a n t 

l ' a u t e l , m a i s p a s e n s o n g e , e t p a r u n a n g e , n o n p a r u n e p a r o l e d e 

D i e u , c e q u e s ign i f ì e l a m a i n d i v i n e p a r l a n t d u C i e l . E n o u t r e , l e 

p e r s o n n a g e é t e n d u a t e r r e , d e v a n t u n a u t e l , n ' e s t p a s u n d o r m e u r 

d a n s s o n l i t ( v . fig. 1 3 9 ) . C ' e s t p l u t ò t u n m o r t d a n s s a fosse ( u n p r è -

t r e p r o b a b l e m e n t ) , q u i s e s o u l è v e à d e m i , à l ' a p p e l d e D i e u . I l s ' a g i t 

d ' u n e r é s u r r e e t i o n m i r a c u l e u s e d a n s u n e é g l i s e ; m a i s n o u s n e s a u -

r i o n s p r é e i s e r d a v a n t a g e . 

D a n s u n a p p e n d i c e , l ' a u t e u r s i g n a l e q u e l q u e s m o n u m e n t s q u i , 

s a n s è t r e d e s c r y p t e s s e m b l a b l e s à c e l l e s q u i o c c u p e n t l e r e s t e d u 

v o l u m e , p e u v e n t e n è t r e r a p p r o c h é e s p o u r l e u r d é c o r a t i o n p i c t u -

r a l e . D a n s l e n o m b r e f i g u r e l a c r y p t e d e l a c a t h é d r a l e d e T a r e n t e , 

q u e n o u s e ù m e s l ' a v a n t a g e d e v i s i t e r , d a n s l ' e x c u r s i o n d e 1 9 3 6 , 

s o u s l a c o n d u i t e d e M g r G. B l a n d a m u r a , a u t e u r d e l a d o c t e m o n o -

g r a p b i e : Il duomo di Taranto. I l a t t i r a n o t r e a t t e n t i o n s u r u n e p e i n 

t u r e q u ' i l a v a i t r e n o n c é à e x p l i q u e r . Mue A . M . , q u i l a s i g n a l e a u s s i 

( p . 2 5 3 , s o u s l e n . I l i ) , n e l ' e x p l i q u e p a s d a v a n t a g e . N o u s y a v o n s 

r e c o n n u , s a n s b é s i t a t i o n p o s s i b l e , l e g r o u p e , a s s e z f r é q u e n t e n C a p p a 

d o c e e t d a n s l ' a r t o r i e n t a i , d e S. Z o s i m e d o n n a n t , à l ' a i d e d ' u n c a l i c e 

e t d ' u n e c u i l l e r , l a c o m m u n i o n à Ste M a r i e E g y p t i e n n e . 

L e s m e n u e s o b s e r v a t i o n s q u e n o u s v e n o n s d e f a i r e n ' e n l è v e n t 

r i e n à l a v a l e u r d ' e n s e m b l e d e l ' o u v r a g e d e MUe A . M . , l e p r e m i e r 

q u i l a s s e c o n n a ì t r e d ' u n e m a n i è r e a u s s i c o m p l è t e l e s t r é s o r s c o n t e n u s 

d a n s l e s c r y p t e s d e l ' I t a l i e m e r i d i o n a l e . L e s q u e l q u e s c o n s i d é r a t i o n s 

o u c o m p l é m e n t s q u e n o u s a j o u t o n s à s e s d e s c r i p t i o n s p r o u v e n t 

l ' i n t é r é t a v e c l e q u e l n o u s a v o n s h i s o n l i v r e . N o u s s o u h a i t o n s q u ' e l l e 

c o n t i n u e à n o u s d o n n e r l e s fruita d ' u n e a c t i v i t é s c i e n t i f ì q u e q u i 

p r o m e t d ' é t r e f e c o n d e . 

G . DE JEKPHANION S. J . 

E . W I C K É N , Die Eunde der Hellenen von dem Lande und den VóTkern 

der Appeninenhalbinsél bis 3 3 0 v. Ohr., L u n d , 1 9 3 7 , p p . 1 9 2 . 

È u n a t e s i d i d o t t o r a t o i n c u i F A . si p r o p o n e d i s t a b i l i r e l a c o n o 

s c e n z a c h e i G r e c i e b b e r o d e l l ' o d i e r n a I t a l i a e d e i s u o i a b i t a t o r i d a i 

t e m p i p r e c o l o n i c i fino a l 3 0 0 a . C. A s u o p a r e r e , q u a n d ' a n c h e l a 

« l i p a r i t e » e m e r s a d a g l i s c a v i d i H a g h i a T r i a d a p o s s a d a r e i n d i z i d i 

r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i f r a C r e t a e l e E o l i e d u r a n t e i l I I m i l l e n n i o , i r a r i 

f o l l e s , M . D i e h l , a l u F A T E ; c a r d a n s s o n l i v r e , p . 1 4 8 , o n v o i t u n 

V l i é a v e c l e T , ce q u e F i m p r i m e u r d e MUe A . M . n ' a p a s p u r e p r o -

d u i r e . D a n s c e c a s , e l l e d e v a i t i m p r i m e r : F A T V E . 



v a s i g r e c i t r o v a t i i n S i c i l i a e n e l s u d d ' I t a l i a , e i p o c h i f r a m m e n t i 

d i c e r a m i c a d i C o p p a N e v i g a t a ( M a n f r e d o n i a ) s o n o l e u n i c h e p r o v e 

d i r a p p o r t i f r a l a G r e c i a e l ' O c c i d e n t e n e l t e m p o c h e p r e c e d e g l i 

o s c u r i s e c o l i X I e X a . C. C o s ì c r e d e a n c h e i l W . p o t e r s u p p o r r e c h e 

n e l l a m e n t e d e i G r e c i i l i m i t i o c c i d e n t a l i d e l l ' O i k o u m e n e ( t e r r a a b i 

t a b i l e ) f o s s e r o p e r q u e l t e m p o s e g n a t i d a l l a s t e s s a l o r o p a t r i a . I M i 

c e n e i , s p e c i a l m e n t e , a v r e b b e r o c r e d u t o c h e l ' O c e a n o c i r c o n d a n t e 

a p o n e n t e l ' O i k o u m e n e c o m i n c i a s s e d a l l a G r e c i a e fosse l i m i t a t o 

s o l t a n t o d a l l ' « a l d i l à » ; o , a l p i ù , c h e v i e s i s t e s s e q u a l c h e i s o l a a b i 

t a t a . L a c r i t i c a s t o r i c a s a r e b b e v e n u t a n e l l ' o p i n i o n e c h e i v i a g g i 

c o m m e r c i a l i e l e f o n d a z i o n i d i c o l o n i e n e l l ' V I I I s e c . i n S i c i l i a e n e l l a 

e s t r e m a I t a l i a r a p p r e s e n t i n o l a p r i m a a p p a r i z i o n e d e i G r e c i n e l M e d i 

t e r r a n e o o c c i d e n t a l e ( p . 2 8 ) . C o l o r o c h e r i c o n o b b e r o q u e s t o f a t t o , m a 

r i m a s e r o f e d e l i a i m i t i e n o n l i s o s t i t u i r o n o , c o m e T u c i d i d e , c o n 

« s c h i z z i c u l t u r a l i » l o c a l i z z a r o n o i n u n o r i z z o n t e g e o g r a f i c o c o s ì c o n 

finato, l e a z i o n i m i t i c h e s v o l g e n t i s i i n e p o c a p r e c o l o n i c a . E u r i p i d e 

t r a t t a n d o d e l m i t o d i A l c e s t e d e v e a v e r p e n s a t o c h e l ' O i k o u m e n e 

finisse c o l t e r r i t o r i o d i D o d o n a e d i C o r c y r a . P r o b a b i l m e n t e a n c h e 

n e l m i t o d i G e r i o n e ( E c a t e o ) s i t r o v a u n « a l d i l à » c o n n e s s o c o n 

l ' e s t r e m o l i m i t e d e l l ' O i k o u m e n e n e i p r e s s i d i A m b r a c i a ; f o r s e i n 

c o n c o r d a n z a c o n q u a l c h e f o n t e p i ù a n t i c a . A n c h e è p r o b a b i l e c h e 

i l t e m p o d i q u e s t i m i t i e d i a l t r i c o r r i s p o n d a a i s e c o l i X I - X i n c u i i 

m e s c h i n i t r o v a m e n t i i n S i c i l i a e n e l l ' I t a l i a M e r i d i o n a l e c o n f e r m a n o 

l ' i s o l a m e n t o d e i G r e c i . 

P e r q u e s t e s u e c o n g e t t u r e i l W . s i a p p o g g i a a l l e c o n c l u s i o n i d e l 

B l a k e w a y , i l q u a l e , v e r a m e n t e , r e s t r i n s e i s u o i s t u d i a l l a d i f f u s i o n e 

i n O c c i d e n t e d i u n a p a r t e d e l l a c e r a m i c a g r e c a (d i q u e l l a g e o 

m e t r i c a ) g i u n g e n d o a r i s u l t a t i a s s a i d u b b i e d i c h i a r a n d o s i « n o t 

c o m p e t e n t » a d a r e u n ' a n a l i s i a r c h e o l o g i c a d i a l t r i m a t e r i a l i n o n 

m e n o i m p o r t a n t i r e s t i t u i t i d a g l i s c a v i \ R i c o n o s c e v a , t u t t a v i a , e s t r e 

m a m e n t e diff ici le v o l e r d e t e r m i n a r e i p r i m i c o n t a t t i d e i G r e c i co l 

M e d i t e r r a n e o o c c i d e n t a l e s u l l a s o l a b a s e d e l l a s u p e r s t i t e t r a d i z i o n e 

l e t t e r a r i a i n d i p e n d e n t e m e n t e d a i r i s u l t a t i a r c h e o l o g i c i . P a r v e , 

p e r ò , a l W . p i ù u t i l e t r a s c o r r e r e i n t e r a m e n t e s u l l a n u m e r o s a s e r i e 

d i g r a n d i s c o p e r t e c h e s c o n v o l s e r o t u t t e l e i d e e p r e f o r m a t e s u l l a 

p r o t o s t o r i a d e l l a S i c i l i a e d e l l ' a t t u a l e C a l a b r i a e m o l t o a l d i l à d e l -

l ' V i l i s e c . a r r e t r a r o n o i r a p p o r t i f r a i G r e c i e i p r i m i a b i t a n t i d e l l e 

t e r r e c o l o n i z z a t e . D e l l a v a s t i s s i m a o p e r a d i P . O r s i ( n e m m e n o c i 

t a t a ) , o r m a i i g n o t a s o l t a n t o a l l a m e d i o c r e c u l t u r a e a n c h e i n S v e z i a 

m o l t o s e r i a m e n t e s t u d i a t a p e r t u t t i i p r o b l e m i d ' i n t e r e s s e e u r o p e o 

1 Proleg. to tlie study of greek commerce with Italy, Sicily, etc., i n 

Ann. of BriUli Sehool at Athen. X X X I I I , p . 1 9 1 . 



c o n n e s s i a l l a p r e - p r o t o s t o r i a d ' I t a l i a , s e m b r a c h e i l W . n o n a b b i a 

a v u t a n o t i z i a . L e s u e p r o b a b i l i t à e c o n g e t t u r e , p e r ò , f a n n o s u b i t o 

r i c o r d a r e c h e n e l « I p e r i o d o s i c u l o » ( e n e o l i t i c o ) s o n o e v i d e n t i g i à 

l e r e l a z i o n i f r a l a S i c i l i a e i l M e d i t e r r a n e o o r i e n t a l e : l ' o m e r i c o b i c 

c h i e r e a c l e p s i d r a , l e o s s a s c a r a b e o i d i d i C a s t e l l u c c i o c h e r i s p o n d o n o 

a f o r m e d e l I I s t r a t o d i H y s s a r l i k e d e l l a M a c e d o n i a ( O B S I , B.P.I., 

1 8 9 2 ) e t c , o l t r e l a d o c u m e n t a z i o n e a n t r o p o l o g i c a c h e a t t e s t a p e n e 

t r a z i o n i s p o r a d i c h e r a z z i a l i . N e l I I p e r i o d o ( e t à d e l b r o n z o ) , è c o 

p i o s a l a c e r a m i c a d i p r o v e n i e n z a m i c e n e a s u t u t t a l a c o s t a o r i e n t a l e 

d e l l a S i c i l i a ( M i l o c c a - M a t r e n s a , C o z z o d e l P a n t a n o , T h a p s o s c o n 

2 4 v a s i m i c e n e i , P l o r i d i a , A c r a e e t c . x ) : l e s p a d e d e l l e n e c r o p o l i d i 

P l e m m i r i o , P a n t a l i c a , V a l l e d o l m o , M o n t e D e s s u e r i , T h a p s o s . , C a l -

t a g i r o n e e t c . p a l e s a n o a f f i n i t à c o n t i p i d e l l e n e c r o p o l i c n o s s i e (ORSI , 

N. 8., 1 9 0 4 , p . 2 0 ; D . L E V I i n Arkades p . 4 8 5 s s . ) , e i p u g n a l e t t i e 

c o l t e l l i s i c u l i ( P a n t a l i c a , M . D e s s u e r i e t c . ) s o n o d i p r e t t o t i p o c r e 

t e s e - m i c e n e o 2 . I p o r t i d i O r t i g i a e d i X i p h o n i a s o n o i g r a n d i e m p o r i 

d e l l a c i v i l t à e g e o - m i c e n e a , o n d e r i s e n t o n o t u t t e l e g r o s s e b o r g a t e 

s i c u l o c i r c o s t a n t i ( O R S I , B.P.I., 1 8 9 1 , 1 9 0 3 , M.A.L., 1 8 9 3 , N. S. 1 8 9 1 , 

1 9 0 2 ) . U n p a l a z z o s c o p e r t o a P a n t a l i c a (anactoron) r i v e l a p r i n c i p i 

t e t t o n i c i m i c e n e i e n e l l a s i s t e m a z i o n e p l a n i m e t r i c a r i c o r d a c o s t r u 

z i o n i a c h e e (ORSI , M.A.L., 1 8 9 1 ) . I n f l u e n z e t e t t o n i c h e m i c e n e e d i 

m o s t r a n o a l t r e s ì i c h i u s i n i c o n r o z z e s c u l t u r e a s p i r a l i d i C a s t e l l u c c i o 

e a n c o r p i ù i p r o s p e t t i s e p o l c r a l i d e l l a p e n i s o l e t t a d i M a g n i s i p r e s s o 

S i r a c u s a ( O R S I , N. 8., 1 8 9 4 ) . L e o r e f i c e r i e d ' o r o e d ' a r g e n t o , l e c o n -

t e r i e , i p e t t i n i d ' a v o r i o , a n e l l i d i b r o n z o , p e r l e v i t r e e e t c . d i G-ram-

m i c h e l e e d i P l e m m i r i o ( O R S I , P. P. I., 1 8 9 7 ; P E E T , O. C, p . 4 5 0 ) , i 

b a c i n i d i C a l d a r e , l e n u m e r o s e fibule e t c . e t c . s o n o t u t t e i m p o r t a 

z i o n i d a l l ' A r c i p e l a g o . P e r i l I I I p e r i o d o ( l a e t à d e l f e r r o ) fu s o s t e n u t a 

e c o n a r g o m e n t i n o n i n v a l i d i l a p e n e t r a z i o n e r a z z i a l e , t o p o n o m a s t i c a 

e c u l t u r a l e e g e a 3 i n S i c i l i a d o v e a b b o n d a n o g l i o g g e t t i e s o t i c i e g l ' i m -

1 O R S I , B.P.I., 1 9 0 3 s s . ; M.A.L., I I , c o l . 5 s s . ; 1 6 . , V I , c o l . 8 9 

s s . ; N. 8. 1 9 0 2 , p . 4 1 1 s s . , 1 9 0 9 , p . 2 7 4 s s . ; Ausonia, I , 1 9 0 7 , p . 5 s s . 

Cfr . a n c h e P E E T , The Stone and Bronze Age in Italy p . 4 2 2 , s s . P e r 

l a b i b l i o g r a f i a d i P . O R S I , q u i i n e v i t a b i l m e n t e i n c o m p l e t a r i m a n d i a m o 

a G. AGNELLO, Bibliogr. d i P. O. n e l v o i . e d . d a q u e s t o Archivio. V . 

i b i d . i d e n s i a r t i c o l i d i C . e I . CAFICI e D . L E V I , p . 5 1 s s . ; N I L S ABERG, 

Scavi preell. in Calabria, p . 1 0 9 s s . . I v i p u r e i l n o s t r o a r t i c o l o I Siculi 

dell'Italia Antichissima, p . 1 1 3 s s . 
2 EVANS, The Prehistoric Tombs of Knossos, i n Archeologia, L I X , 

1 9 0 5 , p . 4 7 2 . 

3 EVANS, O. C, p . 4 9 8 s s . ; R . VON SCALA, Bevòlkerungs problemAlti-

taliens in Mittheìl. d. Anthrop. Gesellsch. in Wien, X L I I , 1 9 1 2 , 



p o r t a t o r i n o n s o n o f e n i c i . S p i c c a t a è l ' e f f icac ia m i c e n e a s u l l e f o r m e 

e l e d e c o r a z i o n i d e l l e c e r a m i c h e , s u l l a t e c n i c a m u r a r i a , e s u l l e a b 

b o n d a n t i s s i m e f i b u l e d i v a r i o t i p o , m e n t r e l e o r e f i c e r i e p r o v e n g o n o 

i n b u o n a p a r t e d a off ic ine p a l e o g r e c h e ( O R S I , N. S., 1 9 0 4 , 1905) ; 

s e n z a d i r e d e l l e c e r a m i c h e g e o m e t r i c h e r o d i o t e , i n p a r t e i n e d i t e , 

d e l l a n e c r o p o l i d i S. A n g e l o M u x a r o n o n l o n t a n a d a H e r a c l e a M i n o a 

l a m i t i c a c i t t à d i f o n d a z i o n e c r e t e s e ( O R S I , i n Atti P. Acead. d. Scienze 

e Lett. d. Palermo, 1 9 3 2 , f. I I ) . M a q u i n o n è l u o g o d i a n a l i s i . È d a 

r i c o r d a r e so lo c o m e l ' O r s i , a t t r a v e r s o s t u d i s t r a t i g r a f i c i , s t a b i l ì l a 

c r o n o l o g i a d e i p e r i o d i : i n u n p r i m o t e m p o f ece r i s a l i r e a l l a m e t à 

d e l I I I m i l l e n n i o l ' i n i z i o d e l I p e r i o d o s i c u l o , n e g l i u l t i m i s u o i a n n i , 

l o fissò a l p r i n c i p i o d e l I I m i l l e n n i o . P i ù i m p o r t a n t e è c h e l ' a r c h e o l o g o 

e b b e i m m e d i a t a c o s c i e n z a d e l n e t t o d i s t a c c o ( s f u g g i t o i n t e r a m e n t e 

a l B l a k e w a y ) d e g l i o g g e t t i d ' i m p o r t a z i o n e e g e a d a i p r i m i p r o d o t t i 

d e l l e c o l o n i e e l l e n i c h e ( c e r a m i c h e p r o t o c o r i n z i e , v a s i g r e c o - s i c u l i e t c . ) 

a n c h e d a l u i s c o p e r t i a G i r g e n t i , P i n o c c h i t o , L i c o d i a e t c . 1 c h e r i 

s a l g o n o a l l ' V I I I s e c . T e n d e v a , p e r c i ò , e g l i a c o l l o c a r e l e i m p o r t a z i o n i 

e g e e f r a i l X I I e i l I X s e c . d a l l e p i ù a n t i c h e a l l e p i ù r e c e n t i , q u a n 

t u n q u e n e l l ' i n t e r v a l l o d i q u a s i t r e s e c o l i n o n m a n c a s s e r o p r o v e 

n i e n z e s p o r a d i c h e e i s o l a t e ( v a s i d e l D i p y l o n d i S. A l o e 2 , p r e s s o 

G i r g e n t i , c e r a m i c h e i n d i g e n e d ' i m i t a z i o n e c r e t e s e - c i p r i o t a a t i p o 

s u b - m i c e n e o e t c ) . M a d a l l a p i ù r e c e n t e c r i t i c a a r c h e o l o g i c a , i n s e 

g u i t o a l l e u l t i m i i n d a g i n i (e s a l v o n u o v i a p p o r t i d e g l i s c a v i t u t t o r a 

i n c o r s o a P o d i e a C e f a l l e n i a 3 ) , l e i m p o r t a z i o n i e g e e i n S i c i l i a , c o l 

c a l c o l o p i ù r i g o r o s o e r i s t r e t t o , p o s s o n o e s s e r e s t a b i l i t e t r a i l X I I I 

e l ' X I s e c . ( D . L E V I i n « P . O R S I » e d . ASCL, p . 104 ss . ) e t u t t e 

d i r e t t a m e n t e d a off ic ine m i c e n e e p i ù c h e d a l l e i s o l e i o n i c h e o p p o s t e 

a l l ' I t a l i a , c o m e p o t è s e m b r a r e a l B l a k e w a y d a o s s e r v a z i o n i p a r z i a l i . 

T r o p p o t a r d i v e , q u i n d i g i u n g o n o , c o n t r o i d a t i p o s i t i v i de l l ' « a r 

c h e o l o g i a d e l p i c c o n e », s o t t i g l i e z z e e i l l a z i o n i p e r s o n a l i s u p e r i e g e s i 

e p e r i p l i p i ù o m e n o r e a l i , e p r o p o s i z i o n i c o m e l e s e g u e n t i : 

« I G r e c i v e r s o i l 1 2 0 0 s i s o n o i n c o n t r a t i ( p e r l a p r i m a v o l t a ?) n e l 

M e d i t e r r a n e o o r i e n t a l e c o n s i n g o l i r a p p r e s e n t a n t i d i p o p o l i o c c i 

d e n t a l i se i S i k e l e s a e i S a r d a n a d e l l e f o n t i e g i z i e s o n o v e r a m e n t e i 

S i c u l i e i S a r d i . C h e s e a n c h e l ' i d e n t i f i c a z i o n e fosse e s a t t a , i S i c u l i 

n o n d o v e t t e r o v e n i r e i n E g i t t o e a C y r e n e d a l l a S i c i l i a e s s e n d o v i 

p . 4 9 s s . , Die Anfdnge geschichtl. Lebens in Italien (Histor. Zeitsehr., 

v o i . 1 0 8 , 1 3 a s e r i e , p . 77 s s . ) . 
1 RANDALL MAC-IVER, The Iron Age in Italy, t a v v . 3 3 - 3 4 . 
2 RANDALL M A C - I V E R , O. C , p . 154 . 
3 N I L S ABERG, Bronzenzeitliche und Fruheisenzeitlich Eronol. 

p . 9 : VON D U H N i n Reallex d. Vorgesch. • . 



t r a c c i e d i S i c u l i n e i B a l c a n i . P a u s a n i a c o n o s c e S i c u l i i n A c a r n a n i a 

c h e , p e r l a c o l l i n a a t e n i e s e SixsXtà r i t i e n e m i g r a t i d a A t e n e c o m e i 

P e l a s g i c h e c o s t r u i r o n o i l P e l a s g i c o n ; f o r s e — d i c e i l W . — l i c o n n e t t e 

c o n l a c i t t à d i A t h e n a i c h e d o v r e b b e e s s e r e s t a t a f o n d a t a d a A t e 

n i e s i . A l t r e f o n t i ( t a r d e ) s e g n a l a n o S i c u l i n e l l a T r a c i a e n e l P e l o p o n 

n e s o » ( p . 2 1 ) . D o n d e s i d o v r e b b e c o n c l u d e r e c h e i G r e c i n e l s e c . X I I I 

a . C . i g n o r a v a n o l a S i c i l i a e i l M e d i t e r r a n e o o c c i d e n t a l e , e c h e ( p e r 

e r r o n e o p r e s u p p o s t o r a z z i a l e ) i S i c u l i e r a n o o r i u n d i d e l n o r d . M a , a 

p a r t e l a d u b b i a i d e n t i f i c a z i o n e q u i n o n i n t e r e s s a n t e e l a c e r t e z z a 

d i p o s i t i v i r a p p o r t i f r a l a S i c i l i a e i l M e d i t e r r a n e o o r i e n t a l e f i n d a l 

I p e r i o d o S i c u l o b e n a n t e r i o r e a l 1 2 0 0 , m o l t o d i s c u s s o è a n c h e i l v a 

l o r e d i P a u s a n i a c o m e f o n t e s t o r i c o - g e o g r a f i c a p e r e p o c h e e s s a i a n t e 

r i o r i a l l a s u a . S i s a c h e i l P e r i e g e t a , a v e n d o p i ù e r u d i z i o n e c h e p r o p r i a 

c u l t u r a , s i a t t e n n e a d E r o d o t o , a d O m e r o ( f o n t e i n d i s c u s s a ) e a i m i 

n o r i p o e t i c i c l i c i e l i r i c i d a l u i , p e r a l t r o , c o n o s c i u t i d a r a c c o l t e a n t o 

l o g i c h e . R a c c o l s e cos ì p e r l a p r o t o s t o r i a , a c r i t i c a m e n t e , u n a g r a n d e 

q u a n t i t à d i e l e m e n t i a n t i c h i e r e c e n t i e t u t t a u n a c o n g e r i e d i f a v o l e 

r a g g r u p p a n d o i p o p o l i s e c o n d o i m i t i e g l i e r o i e p o n i m i . (Cfr. W I L A -

MOWITZ, Rorner. TJnters, p . 3 8 5 s s . ) . F r e q u e n t i s s i m a è a n c h e i n P a u 

s a n i a — c o m e i n t u t t i g l i s c r i t t o r i d e l I I s e c o l o — l ' i m i t a z i o n e fo r 

m a l e e s o s t a n z i a l e d i E r o d o t o ( p e r s p i c u a n e i p a s s i c i t a t i d a l W . ) c o n 

u s o d i e s p r e s s i o n i , d i n e s s i e d i r a c c o n t i p r o v o c a t i d a r e m i n i s c e n z e o d a 

s e m p l i c i r a s s o m i g l i a n z e c h e t r a d i s c o n o q u e l l o « s p i c c a t o a t t i c i s m o » 

e q u e l l a p a r t i c o l a r e « p i e t a s »> p e r A t e n e c h e i n f l u ì s u t u t t a l a s u a 

c o n c e z i o n e d e l l a s t o r i a g r e c a . (PFUNDTNER, Pausatila imitator Hero-

doti, 1866 ; W E R N I C K E , De Pausati. Perieg. studiis Herodoteis, 1844) . 

L ' o r i g i n e m e d i t e r r a n e a d e i S i c u l i - S i c a n i , o r m a i i n d u b i t a t a p e r l e n u 

m e r o s e c o n f e r m e a r c h e o l o g i c h e , e t n o g r a f i c h e , a n t r o p o l o g i c h e , l i n 

g u i s t i c h e l e m i l l e v o l t e r i v e l a t e e t u t t e s f u g g i t e a l W . , n o n p u ò 

d a r e , p e r ò , e q u i v o c i s u l l e n o t i z i e d e l P e r i e g e t a , d i S t e f a n o o d i a l t r i . 

O v v i a m e n t e , l a t o p o n o m a s t i c a s e g n a l e v a r i e d i r e z i o n i , t a p p e , s o s t e , 

r i t o r n i , r i t a r d i , d i v e r s i o n i e t c . d e l l a g r a n d e m i g r a z i o n e , d a l s u d a l 

n o r d , d e i S i c u l i e l o r o aff ini c h e i n m o l t i l u o g h i d i E u r o p a l a s c i ò 

n o m i (StxsXtxà) e t r a c c e g e o g r a f i c h e . 

L e g r a n d i n e c r o p o l i d i T o r r e G a l l i e C a n a l e 2 n e l l ' o d i e r n a C a l a 

b r i a ( v a l e r i c o r d a r l o ) s t a n n o a n c h e a d a t t e s t a r e c h e i G r e c i , a s s a i 

p r i m a d e l l a c o l o n i z z a z i o n e , t r o v a r o n o t u t t a l a p e n i s o l a b a g n a t a d a l 

J o n i o e d a l T i r r e n o p o p o l a t a i n g r a n p a r t e d i S i c u l i m e d i t e r r a n e i , s q u i -

1 O R S I , Iseriz. sicule di Adernà, (N. S. 1 9 0 9 - 1 9 1 1 ) c o i g i u d i z i d i ' 
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s i t a m e n t e a n a r i a n i , a n t r o p o l o g i c a m e n t e e d e t n o g r a f i c a m e n t e i d e n t i c i 

a g l i a b i t a t o r i d e l l ' I s o l a ( I I I p e r . O r s i ) , e d e s s e n z i a l m e n t e d i v e r s i 

d a i c o s i d e t t i « i t a l i c i »>. Q u e s t a s c o p e r t a , d i s s i p a n d o l e n e b u l o s e 

e t n i c h e c r e a t e d a l l e c o n t r a d d i z i o n i e c o n f u s i o n i d e l l e f o n t i c l a s s i che» 

p o r t ò a l l a d e f i n i t i v a s o l u z i o n e d i u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i p r o b l e m i 

d e l l a p r o t o s t o r i a i t a l i c a , c o n c o r d e m e n t e a l l a p i ù a u t o r e v o l e t r a d i 

z i o n e e l l e n i c a . M a p u r t o p p o , è i g n o t a a l W . e a i s u o i n u m e r o s i c o l 

l a b o r a t o r i . 

T r a c c i e d ' i m p o r t a z i o n i e l l e n i c h e f r a i T i r r e n i n e l I X s e c . f e c e r o 

g i à s u p p o r r e a l B l a k e w a y c h e a T a r q u i n i a u n c e r a m i s t a g r e c o l a v o 

r a s s e c o n c r e t a l o c a l e e i l W . n e i n f e r i s c e c h e l e i m p o r t a z i o n i g r e c h e 

i n S i c i l i a c o m i n c i a r o n o c i r c a 50 a n n i d o p o (!), e c h e i T i r r e n i p r o b a 

b i l m e n t e s i s e r v i s s e r o p e r l e l o r o i m p o r t a z i o n i n o n d e l l a v i a m a r i t 

t i m a d i M e s s i n a , m a d i q u a l c h e s t r a d a t e r r e s t r e d e l l ' I t a l i a M e r i 

d i o n a l e « s e b b e n e c o l à n o n v i s i a n o s c a v i g r e c i c o s i a n t i c h i ( o b w o h l 

e s a u c h d o r t k e i n e so f r ù h e n h e l l e n i s c h e n F u n d e g i b t ) . ». A n c h e q u i 

l o s t a t o d e l l e c o s e è d e l t u t t o d i v e r s o e , f r a l ' a l t r o , n o n p e r m e t t e 

c o n s e n t i r e c h e a l l e « r i c e r c h e » d e l B l a k e w a y ( B l a k e w a y s F o r s c h u n -

g e n !) e n o n a l l ' o p e r a d i s c a v o u l t r a - q u a r a n t e n n a l e d e l l ' O r s i s o l a 

m e n t e s i d e b b a l ' i m p o r t a n t e r i s u l t a t o c h e l a c o l o n i z z a z i o n e g r e c a 

i n I t a l i a e i n S i c i l i a fu p r e c e d u t a d a l u n g o p e r i o d o d i v i a g g i c o m m e r 

c i a l i . D i m o l t i s s i m o s a r e b b e r o r i s t r e t t e l e n o s t r e c o g n i z i o n i , se n o n 

f o s s i m o i n g r a d o d i r i c o n o s c e r e c h e q u e l l e d e l B l a k e w a y ( q u a l e 

c h e n é s i a i l p r e g i o ) n o n f u r o n o « r i c e r c h e », m a s ì o s s e r v a z i o n i e 

s t u d i s u m a t e r i a l i , n e l l a m a s s i m a p a r t e , s c o p e r t i d a l l ' O r s i e d a q u e s t i 

e d a a l t r i g i à s t u d i a t i . S u l l a d a t a d e l l e i m p o r t a z i o n i s i c i l i a n e s a p 

p i a m o g i à c h e p e n s a r n e e d è a n c h e , o r m a i , n o t i s s i m o c h e l a c i v i l t à 

d e i S i c u l i d e l C o n t i n e n t e , e s i s t e n t i a l m e n o fin d a l l ' X I s e c . a . C , è 

f o r t e m e n t e p e r m e a t a d i e l e m e n t i e g e i . L a c o m p a r s a i n I t a l i a d e l l e 

fibule a s p i r a l e d i T . G a l l i e d e l l a c e r a m i c a g e o m e t r i c a d i C a n a l e 

( a n t e r i o r e a q u e l l a d i C u m a ) v e n n e g i à s e g n a l a t a c o m e i l p i ù i m p o r 

t a n t e f a t t o d e l l ' e t à a r c a i c a d e l f e r r o r a p p r e s e n t a t a d a l l e d u e s t a 

z i o n i ( N i l s A b e r g ) . D a T . G a l l i s i d i f f o n d o n o l e b e n n o t e d a g h e d i 

f e r r o e b r o n z o c h e s i r a n n o d a n o a p r o t o t i p i t a r d o - m i c e n e i e c o s t i 

t u i s c o n o u n t i p o m a i v i s t o i n I t a l i a : s o n o c o m u n i a t u t t a l a C a l a 

b r i a p r e e l l e n i c a e n o n g i u n g o n o c h e s p o r a d i c a m e n t e s u l l e c o s t e o r i e n 

t a l i d e l l a P e n i s o l a e s u i m a r g i n i d e l l a B a s s a E t r u r i a . A T . G a l l i s i 

t r o v a n o a n c h e l ' a s k o s d i d e r i v a z i o n e m i c e n e a e p r e m i c e n e a , g l i 

s c a r a b e i , l e p e r l i n e d i v e t r o o d i m e z z a p o r c e l l a n a i n v e t r i a t a e t c . 

P r e t t o c a r a t t e r e p a l e o g r e c o m o s t r a n o l e c o p i o s i s s i m e l a n c e d i f e r r o 

e b r o n z o , l e d e c o r a z i o n i d e l l e l a m i n e m e t a l l i c h e e d e l l e c e r a m i c h e 

c o n t u t t a u n a s i n t a s s i o r n a m e n t a l e m i c e n e a ( m e a n d r i , s w a s t i c h e , 

c r o c i , t r i a n g o l i e t c . ) r i v e l a n t e u n a c o r r e n t e c u l t u r a l e a f f a t t o n u o v a 

c h e r a g g i u n g e r a p i d a m e n t e C u m a e , a s s a i p r i m a d e l l ' a v v e n t o d e g l i 



E t r u s c h i , l ' U m b r i a ( P i e d i h i c o , T e r n i ) i l L a z i o (Co l l i A l b a n i ) , a g r a d o 

a g r a d o , l a T o s c a n a m e r i d i o n a l e , i l B o l o g n e s e , l ' I s t r i a e , a l d i l à d e l l e 

A l p i , H a l l s t a d t . A l l ' a p p a r i z i o n e d e i T i r r e n i — q u a s i c o n t e m p o r a n e i 

d e i G r e c i — l e v i e c a r o v a n i e r e s o n o g i à a b b a n d o n a t e e i l c o m m e r c i o 

d i m a r e af f lu isce d i r e t t a m e n t e s u l l e c o s t e d e l l ' I t a l i a C e n t r a l e . 

A p r o p o s i t o d i S i c u l i n e i B a l c a n i s a r à u t i l e f o r s e u n r i l i e v o . 

N e l l ' i n g e n t e e v a r i s s i m o m a t e r i a l e d i T . G a l l i e m e r s e r o d e g l i s c h i 

n i e r i d i l a m i n a d i r a m e , f i n e m e n t e i n c i s i , d i o r i g i n e p a l e o g r e c a p r e 

c u r s o r i d e l l e c n e m i d i o m e r i c h e d e l l ' e t à c l a s s i c a ( O R S I , M.A.L., 

X X X ) , e i d e n t i c i a d a l t r i a p p a r s i s u l l e c o l l i n e d i G l a s i n a c n e l l a 

B o s n i a 1 d o v u t i a l l a c i v i l t à « a d r i a t i c a » c h e è , p o i , l a p a l e o g r e c a 

d e l p e r i o d o g e o m e t r i c o c o n t i n u a t r i c e , i n p a r t e , d i u n a p i ù v e t u s t a . 

G l i u n i e g l i a l t r i d e r i v a n o d a u n i c o c e n t r o n e l M e d i t e r r a n e o e m e n t r e 

è e s c l u s a p e r g l i e s e m p l a r i d i T . G a l l i ( p i ù a n t i c h i ) l a p r o v e n i e n z a 

b a l c a n i c a , è a s s a i p r o b a b i l e c h e d a l l ' I t a l i a e b b e r o o r i g i n e q u e l l i 

b o s n i a c i . ( N I L S ABERG, o. e., p . 5 8 ) . 

C o m u n q u e , q u e s t i f a t t i e t a n t i a l t r i , a s s e v e r a n t i c h e d i t u t t i i 

p o p o l i v a r i a m e n t e n o m i n a t i d a l l e f o n t i q u a l i a b i t a t o r i d e l l ' « a n t i -

c h i s s i m a I t a l i a » s o l a m e n t e d e i S i c u l i e s i s t o n o p o s i t i v e t r a c c i e , n o n 

p o s s o n o s e m b r a r e i n s i g n i f i c a n t i o i g n o r a b i l i a l p u n t o d a f a r r e l e g a r e , 

i n u n a d i s s e r t a z i o n e a c c a d e m i c a d e l 1 9 3 7 , i S i c u l i d ' I t a l i a f r a l e n e b 

b i e d e l l a p u r a t r a d i z i o n e . M e n t r e l a n e c r o p o l i d i T . G a l l i , c h e d à 

p r o v a d i c o m u n a n z a d i v i t a f r a G r e c i e S i c u l i , s p e n g e l a s u a a t t i v i t à 

a l l a f ine d e V I s e c . q u a n d o i L o c r e s i a v a n z a n o s u l v e r s a n t e t i r r e n o , 

l e f o n t i a s s i c u r a n o i S i c u l i n u m e r o s i s u l l a c o s t a i o n i c a n e l V I I s e c . 

a l m o m e n t o d e l l a f o n d a z i o n e d i L o c r i ( P o l y b . X I I , 6 ) , n e l V I q u a n d o 

i L o c r e s i v i n c o n o l a f a m o s a b a t t a g l i a d e l l a S a g r a c o n f o r t e e s e r c i t o , 

n e l V p e r t e s t i m o n i a n z a c o n t e m p o r a n e a d i T u c i d i d e ( V I ) 2 ) , e a n c h e 

a l l a fine d e l I V , g i à c h e s i c u r a m e n t e a d e s s i , v i v e n t i a l l o s t a t o d i 

nzpióyjsA e o s s e r v a n t i l e l e g g i d i I t a l o , a l l u d e A r i s t o t e l e (poi. 1 3 2 9 b ) . 

C o n c o r d a n z e s t o r i c o - a r c h e o l o g i c h e , d u n q u e , s p i e g a n o l a p r o g r e s s i v a 

r a r i f ì c a z i o n e d e i S i c u l i i n I t a l i a d o p o l ' V I I I s e c o l o , d i c h i a r a n o a n t i 

s t o r i c o l ' a p p e l l a t i v o d i « b r e t t i s c h e » a l l ' o m e r i c a T e m e s a , p o r g o n o 

n o z i o n e p i ù s i c u r a c h e n o n q u e l l a d e l W . d e l l e a n t i c h i s s i m e n a v i g a 

z i o n i p a l e o j o n i c h e s u l l i t o r a l e t i r r e n o e c r i t e r i p i ù p o s i t i v i p e r l ' i n t e r 

p r e t a z i o n e d e i l u o g h i o m e r i c i r i f e r e n t i s i a l l ' I t a l i a . S e v i a v e s s e f a t t o 

c o n s i d e r a z i o n e , i l W . a v r e b b e i n n e g a b i l m e n t e a c q u i s t a t o a l s u o l a v o r o 

i l p r e g i o d e l l ' i n f o r m a z i o n e s c i e n t i f i c a o b b i e t t i v a e c o m p l e t a , e , s o p r a 

t u t t o , e v i t a t o s u p p o s i t i z i e c r o n o l o g i e i n v a n o , n e l l a r e a l t à d e i f a t t i , 

p o s t u l a n t i c o n s i s t e n z a o p l a u s i b i l i t à . O t t i m a g u i d a s a r e b b e g l i s t a t a 

a n c h e l ' o p e r a d e l l ' a l t r o s v e d e s e , N i l s A b e r g , c h e p r o p r i o ' n e l l a s c o -



p e r t a d i T . G a l l i t r o v ò l a b a s e d i f a t t o p e r r i v e d e r e l e c r o n o l o g i e d e l 

M o n t e l i u s e d i S o p h u s M t ì l l e r . 

L e g g i a m o a p . 59 : « A u s K a u l o n i a u n d L o c r i b a b e n w i r B e l e g e 

{sto !) e i n e r n i c b t e l l e n i s c b e E i n r i c b t u n g d e s M a t r i a r c b a t s ». Q u i , 

p u r t r o p p o , s i c o n f e r m a i l m e t o d o d i p r e t e r m e t t e r e l e p r o v e a r c h e o 

l o g i c h e , i n n a l z a r e a « d o c u m e n t i » d i s c u t i b i l i i n t e r p r e t a z i o n i d i l e g 

g e n d e , p r e f e r i r e l a t r a d i z i o n e p i ù t a r d a e i n c e r t a e l e s u b b i e t t i v e 

e s c o g i t a z i o n i a l l e n o t i z i e p i ù a n t i c h e e d a t t e n d i b i l i . A b b i a m o g i à 

c h i a r i t o (ASCL, 1 9 3 6 , 2 6 5 ss . ) i l « m a t r i a r c a t o l o c r e s e » m e r a l e g 

g e n d a m o d e r n a o r i g i n a t a d a l f a l so v e d e r e d i u n o s c r i t t o r e i t a l i a n o 

d e l p a s s a t o s e c o l o e r i p e t u t a p i g r a m e n t e d a q u a n t i a n c o r a n o n h a n n o 

i n t e s o c h e « m a t r i a r c a t o », p i ù c h e « p r a t i c a » a t t i n e n t e a l c o s t u m e , 

è v e r o e p r o p r i o s i s t e m a p o l i t i c o - s o c i a l e i n f o r m a n t e t u t t e l e i s t i t u 

z i o n i f o n d a m e n t a l i d i u n p o p o l o ( c o s t i t u z i o n e p o l i t i c a , f a m i g l i a , 

o r d i n e d e l l e s u c c e s s i o n i , s i s t e m a d e l l a p r o p r i e t à e t c ) . D o c u m e n t a 

z i o n e s t o r i c a , e p i g r a f i c a , a r c h e o l o g i c a , c u l t u r a l e e t c . n o n p u r e d i m o 

s t r a i n c o n c e p i b i l e n e l l ' a s s e t t o a r i s t o c r a t i c o - m i l i t a r e d i L o c r i i l m a 

t r i a r c a t o ( a f f a t t o i g n o t o a g l i a n t i c h i e m a i d i m o s t r a t o ) , m a e s c l u d e 

a n c h e l e i n v a l s e i n t e r p r e t a z i o n i d e l l e n o t e s a g h e s u l l e c t i s i d i L o c r i 

e C a u l o n i a . I l W . p r e n d e d i p e s o i l l u o g o c o m u n e d e l l a s t o r i o g r a f i a 

d e l i a M a g n a G r e c i a c o n l ' a g g i u n t a d i q u a l c h e a r g o m e n t o p i u t t o s t o 

a m b i g u o : « v o n L o k r o i i h e i s s t e s : n à v r a ià Sta 7rpoyóvoiv IvSo^a 

à7TO TCÒV y u v a t x w v . . . è c r a v ( P o l y . b . X I I , 5 , 6 ) , u n d d a s w i r d v o n 

e i n e m E p i g r a m m d e r l o k r i s c h e n D i c h t e r i n N o s s i s b e s t à t i g t ( A . P . 

V I , 2 6 5 ) : i h r e M u t t e r h e i s s t ©sutpiXr, à Klzóyac, ». S a r e b b e , p e r ò , 

s t a t o n e c e s s a r i o r i l e v a r e n e l t a r d o e p i g r a m m a , l ' e m e n d a z i o n e d e l 

p r e s u n t o m e t r o n i m i c o K X s ó / a ? n e l p a t r o n i m i c o K X s o X a ( R e i s k e ) o 

K X s ó X a ( D i n d o r f ) , (Cfr. e d , S t a d t m u l l e r , Anth. gr. I , p . 3 7 0 s s . ) . 

D a l t e s t o p o l i b i a n o , c o m e è r i p o r t a t o ( m u t i l a t o e s c o r r e t t o ) , d o v r e b b e 

d e d u r s i c h e i L o c r e s i a p p r e s e r o i l m a t r i a r c a t o d a i S i c u l i , m a , p e r i l 

v e ro* P o l i b i o , s p i r i t o c r i t i c o e s a g a c e i n d a g a t o r e , v i s s u t o f r a i L o 

c r e s i , n u l l a s e p p e d i m a t r i a r c a t o e , s e m a i d i s s e t u t t o l ' o p p o s t o . 

P o l y b . X I I , 5 ( H u l t s c h ) : 7rpcoTov ;J,SVOTI TO&VTIX Sia 7rpoyóvcov g v S o J a 

Ttocp'aÙTOÌ; arcò TCÒV y u v a i x c ò v o ù x a r c ò TCÒV àvSpcòv 'tcnrqpoijv (SCTT'.V è 
l e z . e r r o n e a ) . I L o c r e s i , d u n q u e « n a r r a v a n o », v a n t a n d o s i , d i n o n 

d i s c e n d e r e d a u o m i n i , m a d a d o n n e d a l l e q u a l i d e r i v a v a n o l a l o r o 

n o b i l t à p e r c h é a p p a r t e n e v a n o a l l e « C e n t o C a s e » d e l l a L o c r i d e 

O p u n t i a ( o lov sù&éon; sòy?VÌÌ<; raxpa atpiai vo f i i ^ sa f t oa IOÒC, «7TO TCOV IXOCTCW 

olxscòv X - r f o v u l v o u ; ) . E r a u n a t r a d i z i o n e c o s t a n t e ; a n c h e n e l l a c o l o 

n i a i d i s c e n d e n t i d a q u e s t e d o n n e e r a n o r i t e n u t i n o b i l i e s i c h i a m a 

v a n o « q u e l l i d e l l e C e n t o C a s e (STI VÙV ziyzyzk, vo[xi£sa&ai , x a l x a X s t -

c & a t TOÙ ; arcò TCOV èxaTÓv o l x u ò v ) . Q u e s t a s t o r i a r i p e t e v a n o i L o c r e s i 

a n c h e a p r o p o s i t o d e l l a <piaX7 ;oópoc; ( 7 r à X t v u r t èp TTJQ (ptaXi^cpópoo 7 r a p ' 

aù-oTi; Xsyoijiévrj.; TOIKÙT^. TI? ' I c T o p i a - a p c S s S o T o ) . Q u a n d o a v e v a n o s c a c -



c i a t o i S i c u l i a b i t a n t i q u e l l u o g o d ' I t a l i a ( x a & ' o v xatpóv TOÙ; ZtxsXoù-

lx(3àXotsv roùc; y - a - a a ^ ó v r a i ; TÒV TÓTTOV TOUTOV TTJ<; ' I raXta?) a v e v a n o t r o 

v a t o c b e n e i s a c r i f i z i , p e r p a t r i o c o s t u m e , s o l e v a n o f a r p r e c e d e r e 

u n g i o v a n e t t o d e l l e p i ù i l l u s t r i f a m i g l i e ( x a ì r a i s S-uaiai? : TCPOTJYSTTO 

TCÒV è v & o ^ o x a T w v x a l TÒW £UY;VSATA.TAIV ÙRCÀP/cùv TRATC) e p o i c b é e s s i d a i 

S i e u l i a v e v a n o a d o t t a t i m o l t i c o s t u m i , n o n a v e n d o n e a l c u n o p r o p r i o 

( a ò f o ì x a l 7rXsi&> x c o v StxsXtòv è & c ò v 7rap.aXa|3óvTes Sta TÒ f / .7)§èv «ÙTOT? 

RAXTPTOV ÙTràpystv) m a n t e n n e r o a n c h e q u e l l o ( x a l TOUTO StatpuXàtTPtsv &x'. 

Ixstvwv) m a l o m o d i f i c a r o n o e i n l u o g o d i u n nyXc, ( a f f e r m a z i o n e 

d e l l a f a m i g l i a p a t r i a r c a l e ) , s i s e r v i r o n o d i u n a f a n c i u l l a (napSévo;) 

c o m e 9'.aXr)<PÓPO(; [ a Ù T Ò Sè TOUTO S t o p r t ó c r a t V T O , TÒ |r}) 7 i a T 8 a rotèìv è$ 

aÒTCóv cptaX^CPÓPOV àXXà - a p & s v o v ] , i n o m a g g i o a l l a p r o p r i a n o b i l t à 

f e m m i n i l e . (Sta T7]v a r c ò TCÓV y u v a i x & v s ù y s v s t a v ) . E p e r ò i l m a t r i a r 

c a t o (!) n o n d e i S i c u l i , m a d e i L o c r e s i s a r e b b e s t a t o ! M a n o n 

s i t r a t t a v a c h e d i u n a s a g a d i c u i a b b i a m o r e s i c h i a r i o r i g i n i 

e s i g n i f i c a t o . P e r i l n o m e m a s c h i l e S t ^ a v i a ; d e l l ' e p i g r . d i P e t e l i a 

(I. 67., X I V , 636) v a l g o n o g l i s t e s s i e s e m p i r i p o r t a t i d a l l ' A . , a 

d i m o s t r a r l o u n a « p o l i t i s c h e N a m e n g e b u n g » t r o p p o c o m u n e n e l 

m o n d o g r e c o , c o m e Sajxapla? S ì x a v a ? d e l l ' i s c r i z i o n e d i C a m a r i n a 

{Suppl. epigr. graec. I V , 22) d a l l a q u a l e , s e c o n d o i l W . , s i d o v r e b b e 

p r e s u m e r e i l m a t r i a r c a t o a n c h e i n S i c i l i a . « È d i s c r e t a m e n t e s i c u r o 

( z i e m l i c h s i c h e r ) c h e i l m a t r i a r c a t o e r a p r o p r i o d e i S i c u l i e a n c h e 

L i c o f r o n e l ' h a b e n c a p i t o » (?) . D a c h e l ' a b b i a c a p i t o n o n s ' i n d o 

v i n a ; s e m b r a p i ù s i c u r o c h e a n c h e q u i s i t r a t t i d i o p i n i o n e g r a t u i t a 

m e n t e p r e s t a t a a l p o e t a d e l l ' A l e x a n d r a . E s i m i l e a r g o m e n t a r e c o n 

c o r r e a r i d u r r e , a n c o r d i p i ù , i l f a l so p r e s u p p o s t o a d u n ' a u t e n t i c a 

f a n f a l u c a c h e d o v r e b b e aver , f a t t o i l t e m p o s u o . D e l r e s t o , se . i l W . 

i< c r e d e » i S i c u l i i n d o g e r m a n i c i ( p . 63 ) d o v r e b b e a n c h e c r e d e r e d i s c r e 

t a m e n t e s i c u r o c h e i l m a t r i a r c a t o n o n fosse e s t r a n e o a q u e s t e s t i r p i 

e c h e , i n f i n e , i G r e c i n o n a v r e b b e r o a p p r e s o n u l l a d i s t r a o r d i n a r i o 

d a g l ' i n d i g e n i ! M a d e l n u o v o v e r a m e n t e , n e a p p r e s e r o e i l W . c o n 

q u a l c h e d i l i g e n z a s e n e s a r e b b e p o t u t o i n f o r m a r e . P o p o l o d e r i v a n t e 

d a s t i r p i d i p i r a t i , d e d i c i a l l a d r o n e c c i o e d i c i v i l t à a n c o r a b a s s a n e l 

V s e c . ( T h u c . I , 5 , 3 , I I , 32 ) i L o c r e s i E p i z e p h y r i i , s u b i t o d o p o l a 

c o l o n i z z a z i o n e , s i a c q u i s t a r o n o f a m a u n i v e r s a l e p r o m u l g a n d o i l 

p r i m o c o r p o d i l e g g i s c r i t t e , a n t e r i o r e a l l a l e g i s l a z i o n e a t e n i e s e d i 

S o l o n e e d i D r a c o n t e , e c e l e b r a t i s s i m o i n t u t t a l ' a n t i c h i t à c l a s s i c a . 

C h i p u ò p e n s a r e p e r c i ò c h e i n e m i c i d e i L o c r e s i f o s s e r o i S i c u l i ( d i e 

G e g n e r d e r L o k r e r s i n d d i e S i k e l e r ) e a p p o r r e , p e r g i u n t a t a l e o p i 

n i o n e a P o l i b i o c u i i L o c r e s i c o n f e s s a v a n o d i d o v e r e a i S i c u l i g r a n 

p a r t e d e l l o r o c i v i l e p r o g r e s s o ? 

L a c o n f u s a n o t i z i a d e l p o c o s c r u p o l o s o C l e a r c o (fr. 6 M ) n o n a l 

l u d e a j e r o d u l i a a L o c r i e i l t u t t ' a l t r o c h e e h i a r o r a c c o n t o d i J u s t i n o 

( X X I , 3 , 2) i n f o r m a s o l t a n t o c h e D i o n i s i o I I , p e r u n p r a v o fine, 



v o l e v a r i c h i a m a r e i L o c r e s i a l l ' a d e m p i m e n t o d i u n v o t o , f a t t o in 

c o n d i z i o n i e c c e z i o n a l i , s t o r i c a m e n t e p r o v a t e , e m a i a d e m p i u t o . C iò 

c h e d i m o s t r a c o m e l a « p r o s t i t u z i o n e s a c r a » n o n fosse e l e m e n t o c u l 

t u r a l e d e i L o c r e s i . (V . l e n o s t r e n o t e i n ASCL, V I I , 2 0 0 s s . ) . 

L ' « H a u p t v o l k » ( i n q u a l u n q u e s e n s o ) i n c o n t r a t o d a i G r e c i i n 

I t a l i a n o n f u r o n o i T i r r e n i . I q u a l i s e n o n c o r s e g g i a r o n o v o l s e r o a l o r o 

v a n t a g g i o l a p r e e s i s t e n t e c u l t u r a l o c a l e ( g i à e l l e n i z z a t a p e r i l t r a m i t e 

d e i S i c u l i ) o i l c o m m e r c i o o l t r e m a r i n o d i c u i l a p i ù a n t i c a t r a d i z i o n e 

i n I t a l i a r i s a l i v a a l f i o r i r e d e l l a c i v i l t à d i T . G a l l i e d i C a n a l e . Qui 

v i v e v a u n p o p o l o a g r i c o l o - m i l i t a r e , a s s a i l o n t a n o d a l l o s t a t o b a r 

b a r i c o , d e d i t o a l l ' i n d u s t r i a d e l l a c e r a m i c a , a l l a l a v o r a z i o n e d e l f e r r o 

e d e l l e g n o , a l l e a r t i t e s s i l i e c u s t o d e d i u n a v e t u s t i s s i m a c i v i l t à a v 

v a l o r a t a a n c h e d a A r i s t o t e l e (poi. 1 3 2 9 b ) . Q u i G r e c i e I n d i g e n i b e n 

p r e s t o s i i n t r i n s e c a r o n o c o n e f f e t t i a l t a m e n t e p r o f i t t e v o l i , m e n t r e 

n e l V I s e c . v e n i v a c o m b a t t u t a c o n t r o i T i r r e n i l a b a t t a g l i a d i A l a l i a , 

n e l V s i c o s t r u i v a d a i j o n i o - c a l c i d i c i d i R e g g i o , c o n t r o l a p i r a t e r i a 

e t r u s c a , i l p o r t o m i l i t a r e d i S c y l l a e J e r o n e e r a g l o r i f i c a t o ( P i n d . pyth., 

I (72) (136) p e r a v e r s a l v a t o l a « G r e c i a » d a l l a g r a v e s e r v i t ù f i a c c a n d o 

i C a r t a g i n e s i a d H i m e r a e i T i r r e n i a C u m a : 'EXXaS' è^éXxoiv p a 

p a i a ? SouXsiac. (Cfr . a n c h e CI.A., 5 1 0 ) , n e l 4 5 3 u n a f l o t t a s i r a c u s a n a 

d e v a s t a v a l e c o s t e d e l l ' E t r u r i a e d e l l ' E l b a , e u n ' a l t r a , p o c o d i 

p o i , i n f e s t a v a l a C o r s i c a r i p o r t a n d o i n S i c i l i a r i c c o b o t t i n o e g r a n 

n u m e r o d i p r i g i o n i e r i ( D i o d . X I , 88 ) . 

A r i s t o t e l e , s e c o n d o i l W . ( p . 138) a v r e b b e c o n s i d e r a t o O p i k o i 

i p o p o l i d e i q u a l i i l l e g g e n d a r i o I t a l o a v r e b b e m o d i f i c a t i i c o s t u m i 

d o t a n d o l i d i l e g g i , s ì c h e i l r e g n o d i I t a l o (l'« a n t i c h i s s i m a I t a l i a ») s i 

s a r e b b e e s t e s o f ino a l T e v e r e , e s c l u s a l a J a p i g i a . M a i n poi. 1329 b 

s i l e g g e : « i d o t t i d i q u e s t o p a e s e . . . d i c o n o c h e , d i v e n u t o r e d e g l i 

O i n o t r i u n c e r t o I t a l o , c a m b i a r o n o n o m e gli a b i t a n t i e s i c h i a m a r o n o 

I t a l i i n v e c e d i O i n o t r i p r e n d e n d o i l n o m e d ' I t a l i a q u e s t a p l a g a 

d ' E u r o p a c h e t r o v a s i c o m p r e s a « a l d i qua » d e l g o l f o S e y l l e t i n o 

e L a m e t i n o e t c . oar, TKTUX^XSV bnoc, ouaa TOU XOX-TTOU TOU SXUXXY)TIXOU 

x a l TOU Axuvr)Ttxou ». A b i t a v a n o , p o i , l a p a r t e v o l t a v e r s o l a T i r r e n i a 

( c i o è p i ù a n o r d ) g l i O p i c i (ùxoùv Sè TÒ [ièv Tipo; TT]V Toppsvtav Oraxo t ) 

c h i a m a t i c o s ì a n t i c a m e n t e o o r a A u s o n i . I C o n i i n v e c e a b i t a v a n o l a 

p a r t e v o l g e n t e «pò? -rijv TaTruvSxv e i l J o n i o , l a c o s ì d e t t a S i r i t i d e , e i 

C o n i e r a n o d e l l a s t i r p e d e g l i O i n o t r i o i . (-^cav 8è x a l oì x&va; Oivórptoi)». 

L a d i s t i n z i o n e , q u i n d i , d i s t i r p i e d i l u o g h i è b e n c h i a r a e i l r e g n o 

d i I t a l o — d e l i m i t a t o a l l a p a r t e m e r i d i o n a l e d e l l ' a t t u a l e C a l a b r i a — -

c o m p r e n d e p r o p r i o l e r e g i o n i ( L o c r i d e e H i p p o n i a t i d e ) d o v e è a c 

c e r t a t a l ' a n t i c h i s s i m a e s i s t e n z a d e i S i c u l i m i g r a t i , s e c o n d o l e f o n t i , 

i n p a r t e , n e l l ' I s o l a p e r l a p r e s s i o n e d e g l i O p i c i , e t c . e t c . 

M o l t i a l t r i l u o g h i d e l l i b r o d e l W . r i c h i a m e r e b b e r o l ' a t t e n z i o n e , 

m a n o n g i o v a q u i r i p e r c o r r e r e c o n l u n g h e d i g r e s s i o n i l a s t o r i a p o l i -



t i c a e m i l i t a r e d e l l a M a g n a G r e c i a d a l VI al I I I s e c . È c e r t o , p e r a l t r o 

c h e d o v e F A . n o n r i c a l c a t e m i g i à n o t i , i n g r a n p a r t e s u p e r a t i e n o n 

s c e v r i d i p r e g i u d i z i , n u l l a a g g i u n g e c h e p o s s a r i u s c i r e n u o v o o p e r e 

g r i n o a i n o s t r i l e t t o r i . I l l a v o r o p u ò f o r s e a n c h e , q u a e l à n o n m a n c a r e 

d i p r e g i e d è l u n g i d a n o i v o l e r l i d i m i n u i r e . R a c c o g l i e r e q u e l t a n t o 

( i l m e n o , s i c u r a m e n t e ) c h e n e l l a l e t t e r a t u r a g r e c a è r i m a s t o d e l l a 

c o n o s c e n z a c h e i G r e c i e f f e t t i v a m e n t e e b b e r o d e l l ' I t a l i a e d e i s u o i 

a b i t a n t i p u ò e s s e r e a n c h e a p p r e z z a b i l e , s e n o n p r o p r i o s c i e n t i f i c a 

m e n t e u t i l e , v i r t u o s i t à s c o l a s t i c a . C h e s e , p o i , a l l e i n s u f f i c i e n z e d e l l a 

t r a d i z i o n e l e t t e r a r i a , b e n e s p e s s o f r a m m e n t a r i a , t a r d a e i n f o r m e , s i 

p r e t e n d e s u p p l i r e n o n c o n i p o s i t i v i r i s u l t a t i d e l l e e s p l o r a z i o n i ar

c h e o l o g i c h e , b e n s ì c o n l e c o n g e t t u r e s u b b i e t t i v e e l e r i c o s t r u z i o n i 

i p o t e t i c h e , l ' e g r e g i o W . d e v e c o n v e n i r e c h e l e n o s t r e c o g n i z i o n i 

n o n s i a c c r e s c o n o , m a s ' i n t o r b i d a n o e s i a r r e t r a n o , a l m e n o d i u n 

c i n q u a n t e n n i o . 

C . F . CRISPO 

NICOLO CATANUTO, Il Museo Nazionale di Seggio Calabria, T i p . L . 

S p e r a n z a , M e s s i n a , 1939 , L . 1 5 . 

A N i c o l ò C a t a n u t o v a r i c o n o s c i u t o i l m e r i t o d ' a v e r e — i n u n 

p e r i o d o i n c u i c o n n o n c e l a t o a c c a n i m e n t o s i o s t a c o l a v a i l d e f i n i t i v o 

a s s e s t a m e n t o d e l M u s e o N a z i o n a l e d i R e g g i o C a l a b r i a •— d i f e s o c o n 

p a s s i o n e e d i n t e l l i g e n z a , g l i i n t e r e s s i d e l l a C a l a b r i a e d e l l a s c i e n z a . 

I n v a r i i a r t i c o l i a p p a r s i s u l l a Gazzetta di Messina e s u l Messag

gero e g l i a n d ò i n s i s t e n d o p e r ì n e s i s u l l a n e c e s s i t à i m p e l l e n t e d i c o n 

d u r r e p r e s t o a t e r m i n e l ' i m p o r t a n t e c o s t r u z i o n e p i a c e n t i n ì a n a , d i c u i 

g i à s i s p e r a v a d i a d i b i r e i b e i l o c a l i a i p i ù s v a r i a t i u s i , e d i l l u s t r ò , 

c o n t r o g l ' i n t e r e s s a t i d e n i g r a t o r i d e l l e p r o p r i e r i c c h e z z e , l a v a r i e t à 

d e l l e r a c c o l t e c h e v i d o v e v a n o e s s e r e e s p o s t e . 

I n q u e s t o v o l u m e t t o c h ' è l ' u l t i m o p a r a g r a f o d ' u n a b a t t a g l i a 

d u r a t a —• p a r e i n c r e d i b i l e ! — q u a s i u n t r e n t e n n i o , l ' A . h a n o n s o l 

t a n t o r a c c o l t o e c o o r d i n a t o g l i a r t i c o l i s u d d e t t i m a l i h a a r r i c c h i t i 

d i 32 t a v o l e c o n 89 i l l u s t r a z i o n i i n c u i s o n o r i p r o d o t t i g l i o g g e t t i p i ù 

s i g n i f i c a t i v i s c o p e r t i n e l l e p r o v i n c i e c a l a b r e s i e , i n q u e s t i u l t i m i 

a n n i , i n L u c a n i a , 

L ' o p e r e t t a h a u n o s c o p o d i p r o p a g a n d a e s e r v i r à d a g u i d a a l l e 

p a r z i a l i r a c c o l t e e s p o s t e p r o v v i s o r i a m e n t e , f i n o a c h e n e l l ' e d i f i c i o , 

c h e s i s t a c e l e r m e n t e u l t i m a n d o , n o n s a r à r e s t a u r a t o , c a t a l o g a t o , 

s i s t e m a t o s e c o n d o l e p r o v e n i e n z e e l e e p o c h e t u t t o i l m a t e r i a l e c h e 

a n c o r g i a c e i n c a s s e i n a t t e s a d e l l a t a n t o c o n t r a s t a t a l i b e r a z i o n e . 

L ' A . n e l d a t a r e e n e l d e s c r i v e r e g l i o g g e t t i h a s e g u i t o i l o r o e d i 

t o r i i c u i g i u d i z i n o n s e m p r e h a n n o l o s t e s s o v a l o r e s c i e n t i f i c o : m a 
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Caracciolo, R o m a 1 9 3 8 ( E s t r . d a Archivi, a . V , n . 1 e 2 ) . 

ALIQUO' -LENZI L U I G I , Eugenio Malgeri, R e g g i o C a i . F a t a M o r 

g a n a , 1 9 3 9 . 

ANTONUCCI GIOVANNI, Miscellanea Diplomatica, L e c c e , T i p . E d . 

S a l e n t i n a , 1 9 3 8 . ( E s t r . d a Rinascenza Salentina, a . V I , n . 3 ) . 

—• •— Note critiche al Cartario di 8. Pietro in Insula Magna di Ta

ranto, L e c c e , 1 9 3 9 ( E s t r . d a Rinascenza Salentina, a . V I I , n . 1) . 

Archaologische Funde in Italien, Tripolitanien, der Kirenaika un 

Albanien vom oktober 1937 bis oktober 1 9 3 8 , B e r l i n W . G r u y t e r , 

1 9 3 8 ( E s t r . d a Archdologischer Anzeiger, a . 1 9 3 8 , 3 /4 ) . 

BABILLABI BRUNO, Preestetica e Filosofia del Diritto in Cianvincenzo 
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