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I D . —• S. Nilo ed il cenobio di S. Nazar io , X X , 37. 
I D . —• Francesco da Pao la , d i F r . Campolongo, X I V , 297, ree. 
CASTIGLIONE T. R. — Valen t ino Genti le , an t i t r i n i t a r io calabrese 

del X V I secolo, X I V , 101. 
RUSSO P . FRANCESCO — T r a Inqu i s i to r i e Ri format i ecc., di P . Mar io 

Scaduto S. J . , X V I , 155, ree. 
I D . — U n documen to sulla c o n d a n n a di Gioacchino d a F io re nel 

1215, X X , 69. 
TONDELLI P . LEONE — Gli inedi t i de l l 'Abate Gioacchino da Fiore , 

X I I , 1. 

10. — V E S C O V A D I - M O N A S T E R I 
A M M I N I S T R A Z I O N E E C C L E S I A S T I C A 
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BASILE ANTONIO — I conven t i bas i l iani di Aul inas sul Monte S. E l i a 
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d i F . Caraffa, X I , 219, ree. 
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Lucania , X I I I , 119. 
MATTEI-CERE SOLI P . L E O N E — U n mar t i ro logio della Certosa di 

S. Stefano del Bosco, X I I , 13. 
I D . —• S. Mar ia d 'Orsoleo presso S. Arcangelo di Po t enza , X V I , 93. 
MERCATI S. G. — - I l monach i smo bas i l iano nella Sicilia medioe

vale . R inasc i t a e decadenza , sec. X I - X I V , di P . Mar io Sca
d u t o S. J . , X V I I , 87, ree. 

R u s s o P . FRANCESCO — L a me t ropo l i a di S. Severina, X V I , 1. 
I D . — L ' A b b a z i a di S. Mar ia di Camigliano presso Tars ia , X X , 55. 



1 1 . — D I P L O M A T I C A ( P R I V I L E G I - S T A T U T I ) 
E A M M I N I S T R A Z I O N E C I V I L E 

ANTONUCCI GIOVANNI — Sul l ' o rd inamento feudale del P r i n c i p a t o 
di T a r a n t o , X I , 2 1 . 

BORRETTI MARIO —• P l a t e a de l l 'Abbazia di S. Giovanni in F io re , 
X V I I I , 1 4 7 . 

CAPPELLI BIAGIO —• U n a c a r t a di A ie t a del secolo X I , X I I , 2 1 1 , 
D E GRAZIA PAOLO —• L e pe rgamene nel la Bibl ioteca del Seminario 

di Po t enza , X V I I I , 9 2 . 
LANCIERI ANTONINO —• Regesto delle pe rgamene di Melfi a cu ra 

di Mons. Angelo Mercat i , X I X , 2 4 9 , ree. 

1 2 . — L I N G U I S T I C A E T O P O N O M A S T I C A 

ALTAMURA ANTONIO — U n incunabolo di d ia le t to calabrese, X V I , 2 1 . 

1 3 . — G R E C I - A L B A N E S I - E B R E I D I C A L A B R I A 
E L U C A N I A 

KOROLEWSKY P . CIRILLO — L e colonie i ta lo-a lbanes i di Calabria, 
di D . Zangar i , X I I , 1 7 3 , ree. 

I D . •— Italo-Greci ed I ta lo-Albanes i nel l 'Archivio di P r o p a g a n d a 
F ide . D o c u m e n t i es is tent i nel l 'Archivio , X V I , 1 1 3 ; X V I I , 1 6 5 ; 
X V I I I , 1 7 8 ; XIX., 1 8 5 ; X X , 1 1 9 . 

1 4 . — P A G I N E E D O C U M E N T I D I S T O R I A L E T T E R A R I A 
R O M A N T I C I S M O C A L A B R E S E 

ALTAMURA ANTONIO —• I f r ammen t i di Eus t az io da Mate ra , X V , 1 3 3 . 
CAPPELLI BIAGIO — Carlo Mar ia L 'Occaso p a t r i o t a e l e t t e r a t o 

calabrese, d i B . Miraglia, X I I , 1 7 7 , ree. 
GALATI VITO G. — In t roduz ione s tor ica allo s tud io della poesia 

d ia le t ta le calabrese, X I X , 1 9 7 ; X X , 7 5 . 
GUAGLIANONE ANTONIO — U n u m a n i s t a cosent ino : Francesco 

F ranch in i ( 1 4 9 5 - 1 5 5 9 ) , X V I I , 1 2 3 . 
L o PARCO FRANCESCO —• U n ' i g n o t a accademia fi lomatica a Mor-

m a n n o Calabro, X I , 4 0 . 
U .Z .B . — D u e poesie de l l 'Aba te A. Mar t ino , X I X , 2 3 7 . 

1 5 . — A R T E - M O N U M E N T I - A R C H E O L O G I A 

ANTONUCCI GIOVANNI — Il musaico pav imen ta l e del D u o m o di 
Ta ran to e le t rad iz ioni musive calabro-sicule (con 2 ili.), X I I , 1 2 1 . 

CAPPELLI BIAGIO — Il castello di Cosenza (Storia ed Arte) d i 
M. Bor re t t i , X I , 1 5 1 , ree. 



LIPINSKY ANGELO —- L 'a l t a ro lo por ta t i l e d i Goffredo Conte di Ca
t anza ro (con 3 ili. f. t.), X I , 2 0 1 . 

Ir>. — Curiosi tà s tor iche : F i l ippo Galassi argent iere ; Annibale 
Scarola orologiaio ; Giovanni P ie t ro , p i t t o r e di bandie re , 
X V I I I , 1 9 1 . 

P E D I O TOMMASO —• Di uno scavo eseguito in Armen to nel 1 8 1 4 , 
X I I , 5 3 . 

I D . — Ricerche archeologiche in Basi l icata nei p r imi ann i del 
secolo X I X , X I I I , 2 3 1 . 

ZANOTTI-BIANCO UMBERTO —• Le s i te du Monas tère de Cassiodore, 
•di P . Courcelle (con 2 ili), X I I , 2 4 1 , ree. 

1 6 . — E C O N O M I A 

D E GRAZIA PAOLO —• Il ca tas to di L a u r i a nel 1 7 4 2 , X I V , 2 7 9 . 
P E P E GABRIELE — Storia degli abusi feudali , X V I I , 2 1 , 1 3 3 . 

1 7 . — B I O G E A F I E E D O C U M E N T I B I O G E A F I C I 

P . Galluppi 

D i CARLO EUGENIO —• No te sul Galluppi - I . R a p p o r t i t r a l ' aba t e 
G. Villivà e P . Galluppi - I I . U n a l e t t e ra al figlio Vincenzo, 
X V , 5 9 . 

I D . —• No te sul Gal luppi : 1. Gal luppi e Massari ; I I . F o r t u n a del 
Galluppi fuori d ' I t a l i a , X V I , 5 1 . 

I D . —• U n a le t t e r ina ined i t a di Galluppi al figlio Vincenzo. Recent i 
pubbl icazioni sul Gal luppi (Rassegna bibliografica), X V I I I , 6 0 . 

I D . — U n a le t t e ra del Galluppi al figlio Vincenzo, X I X , 1 4 9 . 
ROMANO PAOLO — U n an tagon i s t a del Galluppi : Ot tav io Colecchi, 

X I I I , 1 5 7 . 

A.S.C.L. — Rober to Bisceglia, X V I I I , 1 7 0 . 
I D . —• Achille Biggio - Sebast iano A. Lucian i - Umber to Ranier i -

Luigi Nunz ian te , X X , 1 3 9 . 
BUCHNER PAOLO —• Giulio Iasol ino Medico calabrese del Cinque

cento che d e t t e n u o v a v i t a ai bagni dell ' Isola d ' I sch ia (con ri
tratto), X V I I I , 1 0 1 ; X I X , 1 0 3 , 1 7 1 . 

CAPPELLI BIAGIO —• Cosimo Fanzago , d i P . Fogaccia , X V I , 1 5 8 , ree. 
D E PILATO SERGIO — Mommsen e la Basi l icata , X I V , 2 9 2 . 
DIANO CARLO —• Carlo Felice Crispo (con bibliografia), XV, 1 7 1 . 
GAGLIARDI ENRICO — Giulio Emanue le Rizzo, con bibliografiia, 

X V I I I , 1 6 1 . 
GALATI VITO G. — Giuseppe M. Fer ra r i , con n o t a bio-bibliografica, 

X I , 1 2 7 . 



GALATI VITO G. — Le t t e r io Di Franc ia , con n o t a bibliografica, 

X I I I , 47. 
I D . —• Antonino Anile, X I V , 63. 
GRILLO FRANCESCO —• Luigi P a l m a ; X X , 107. 
ISNARDI GIUSEPPE —• Gae tano P iacen t in i , X V , 176. 
I D . —• Pe r l 'epis tolar io di Giust ino F o r t u n a t o , con le t te re di G. F . 

a Luigi Còrapi, X V I I , 97. 
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LA DEFIXIO OSCA DI TIRIOLO 

Tra le Defixionum Tabellae raccolte dalTAudollent 
(Parisiis, 1904) Yager Bruttina è rappresentato da una sola, 
greca (n. 212) : la nota imprecazione di Kollyra, scritta su 
una lamina di bronzo e databile al sec. I I I a. C. 1 . Un'altra, 
anch'essa greca, incisa su una lamina plumbea, fu trovata a 
Eeggio e illustrata nell'« Archivio Storico della Calabria », III, 
1915, pp. 3-6, dall'Orsi e dal Comparetti : questi la assegnò, 
per i caratteri grafici, al sec. II d. C. « piuttosto avanzato » 2 . 
Ma a tutt i è sfuggita una laminetta di piombo, con iscrizione 
in caratteri greci ma in lingua non greca, trovata a Tiriolo 
nel 1882, durante gli scavi eseguiti dalla Commissione archeo
logica provinciale di Catanzaro, e pubblicata prima dal Fio
relli, nelle « Notizie degli Scavi » di quell'anno, p. 395, poi 
— in miglior lezione — dal Lenormant, nella « Gazette Ar-
chéologique », Vi l i , 1883, p. 209 3 . 

1 R ipubb l i ca t a da u l t imo in SCHWTZEE, Bialectorum Graeca-
rum exempla epigr. (1923), 315. 

2 A 1. 1 s. il Compare t t i lesse : [Z]xpet.|3<óvM; Trapoc8ìS«/Qw TOUT]OV 
IIXOIÌTCOVI xè Kópat e tc . In fine di 1. 1 il disegno mos t r a HAPAAIAOA : 
il Compare t t i r i t enne che l 'u l t imo segno non facesse p a r t e della 
parola , m a avesse « valore d i l e t t e ra magica », e addusse a confronto 
i xapaxT̂ jps? di due t e s t i magici edi t i in « Archaeol . Zei tung », 1881, 
P- 310 e in OIG 58.58 b ( = IG X I V 872 ; AUDOLLENT 198). Ma è 
eviden te che il pre teso segno magico non è se non u n a p a r t e del 
M di Trapa81Soi;ai., che lo scriba h a dovu to incidere u n p o ' inc l ina to , 
r i spet to alle le t te re che lo precedono, per contenerlo en t ro il mar 
gine della l amina . Si leggerà quindi : Trapa8i8co|.i/[i TOÙT]OV e t c . 

3 Dopo il b reve commento del. L e n o r m a n t , la l amina fu ogget to 
di u n articolo non firmato (ma scr i t to da l l ' e rudi to cosent ino G. B . 
MOSCATO), Lamina plumbea Tenranensis, nella « R iv i s t a Storica 



È una sottile lamina di piombo, iscritta su due linee, 
alta solo mm. 15 ; ne resta la parte sinistra, lunga cm. 6,9 
e rotta in due pezzi. Presso l'estrema frattura la superfìcie 
è consunta, sicché si riconosce appena la lieve traccia di un 
segno nella 1. 2, dopo OM. Secóndo la notizia del Morelli, 
« fu trovata ravvolta in una tomba ». È conservata nel Museo 
Provinciale di Catanzaro, dove ho potuto esaminarla e trarne 
il disegno che pubblico (1 :1) h 

| N Y M f | / V l M A ? l 4 > M / V 

Né la lettura del Fiorelli, né quella del Lenormant sono 
esatte. Ambedue lessero nella prima linea TPEBATEC, mentre 
è chiaro TPEBATIEC ; nella seconda il Fiorelli lesse MTM// 
MAAAnOM, e il Lenormant NYMTTMAAA7I0M. La quar
tultima lettera è un S in forma corsiva. Il Lenormant, cui 
l'iscrizione parve osca, scrive : « A la première ligne nous 
avons sùrement la mention d'un personnage du nom de Trebas, 
correspondant au latin Trebatius, flls d'un pére homonyme. 
La seconde ligne est fort difficile d'interprétation, et mème 
de lecture ». 

Tanto la forma e la materia della laminetta, quanto il 
luogo e lo stato (« ravvolta », cioè arrotolata) in cui fu rin
venuta suggeriscono subito che si tratti di una defixio. Tps(3a£, 
che richiama un noto prenome osco, Trebius (Trebiis, Tpe|3i£), 
è certo al nominativo, come il nome ch'è unito ad esso, Tpe-

Calahrese », IV, 1896, fase, xxv -xxv i , p p . 57-66, che r icordo solo 
per completezza bibliografica. Bas t i dire, infa t t i , ohe l ' au to re legge 
« Trebas T reba t e s sympby l l a Las iom » e i n t e rp re t a « Treb ius Tre
b a t i u s s y m p h y l a x L a r i u m », cioè « simfìlace (concustode) dei L a r i ». 

1 Grazie alla cortesia de l l 'Avv. Anton ino Pelaggi , d i re t to re del 

Museo. 



Pa-us^, tipica forma osca di gentilizio, derivante da un tema 
Trebat - documentato dal lat. Trebatius (v. Buck, Blernen-
tarbuch d. osk. -umbr. Didl., § 149) : il nome del defigente è 
quindi Trebas Trebatius. L'uscita -as del nom sing., benché 
rara, è documentata in altre epigrafi osche : v. von Pianta, 
Gramm. d. osk. -umbr. Didl., II , p. 604 s. ; 510, n. I l i (Mar-
kas = Marcus). 

La nostra epigrafe presenta nella 1. 2 una singolare coin
cidenza con la defixio capuana « di Vibia » (Audollent 193 : 
Buck 1 9 ) 1

 : [AocXaì;, trascrizione greca del malaks attestato 
unicamente da quella defixio (1. 2 ) : « usurs inim malaks». 
Questo passo, ch'è interpretato da alcuni « osores et maleuo-
los », da altri « mulieres (lat. uxor) et liberos (cfr. lat. mollis, 
gr. jjtaXaxó^) » 2 , suggerisce di dividere, nel nostro testo, l'oscuro 
vufuf'i in « numps » e «i», e di riconoscere in quest'ultima 
lettera un'abbreviazione della congiunzione inim « et » (co
stantemente abbreviata « in. » nella Tabula Bantina) e in 
« numps » l'accusativo plurale di un tema nump-, che richiama 
lat. nubo, gr. vó(A<py] (quindi « sponsas » ?) 3 . Si sarebbe per
tanto indotti ad interpretare « mulieres et liberos » (scil. di 
chi è oggetto dell'imprecazione) così la frase della nostra la
mina come la parallela formula capuana. Ma, incompleto 
com'è, il testo brettio non porta elementi risolutivi ; né per 
l o o . — , in fine di 1. 2, si offre una soddisfacente interpretazione 

1 L 'edizione più recente in H . H. JANSSEN, Oscan and Umbrian 
Inscriptions with a Latin Translation (Leiden, 1.949 : 'Tex tus Mi-
nores ' , X I ) , p . 22 ss. , nr . 11 . Iv i anche la bibliografìa essenziale. 

2 Sulle varie in te rpre taz ioni v . E . K E N T , The Oscan Ourse of 
Vibia, in «Classical Phi lology », X X , 1925, p . 262. 

3 Che « n u m p s » sia u n acc. p lur . si deduce dalla sua associa
zione con « m a l a k s » , a sua vol ta definito acc. p lur . dal l 'unione con 
« usurs » nella defixio c apuana (v. VON PLANTA, I I , p . 182). Pe r numps 
cf. il nome osco Nu;xtUo<;,. su cui A. MAIURI , in « L a Pa ro la del Pas 
sa to », I, i 9 4 6 j p . i 8 i . 



o integrazione. Il coincidere delle due formule conferma tut
tavia il carattere di defixio della lamina di Tiriolo, che deve 
aggiungersi alla breve serie delle epigrafi italiche finora note 
dell'aver Bruttius 1. 

GIOVANNI PUGLIESE OARRATELLI 

1 Tutte in lettere greche : C O N W A T , The Italie Dialeets 5 (Vibo), 
6 - 7 (prov. incerta), 8 - 1 0 bis (Vibo) ; O R S I e R I B E Z Z O , in « Neapolis », 
I , 1 9 1 3 , p . 1 6 5 ss., (prov. ignota ; ora nel Museo Naz. di Siracusa) ; 
V O G L I A N O e P I S A N I , in « Acme », Annali della Fac. di Lettere della 
Univ. di Milano, I , 1 9 4 8 , p. 3 9 0 ss. (dal tempio di Apollo Meo a 
Ciro : v . O R S I , Templum Apollinis Alaei ad Crimisa promontorium, 
Roma, 1 9 2 3 , p . 1 2 9 s. e tav . X V ) . 



LA BIZANTINIZZAZIONE RELIGIOSA 
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

{continuazione da : (1950) pagg. 209-225) 

I I I . 

La situazione religiosa della Sicilia e della Calabria era 
però molto più complessa di quanto possa apparire da uno 
studio limitato all'episcopato. Accanto ai Pagani, ai Sama
ritani 1 ed agli Ebre i 2 , si incontravano le più diverse cor
renti del Cristianesimo. Il Cristianesimo africano, con le sue 
venature, anzi più che venature, di manicheismo e dona
tismo, vi era abbondantemente rappresentato 3 . Accanto ai 
Cristiani di lingua latina, rinforzati dalle immigrazioni dal
l'Italia a seguito dell'invasione longobarda, 4 vi erano i Cri
stiani di lingua greca. Questi ultimi nella Sicilia orientale 
erano una maggioranza schiacciante, sia nelle città della 
costa che nell'interno. La maggior parte delle iscrizioni delle 
catacombe cristiane che furono usate per tutto il periodo 

1 GREG., JReg. VI , 3 0 ; V i l i , 2 1 ; KAIBEL, Inscr. Or. Sic. et It., 
3 3 6 . Per la Calabria KAIBEL, 6 3 3 . 

2 GREG., I, 4 2 . Beg. V, 7 ; V i l i , 2 3 . 
3 L a Cbiesa africana possedeva dei beni in Sicilia (GREG., Beg. 

I I , 4 3 ) . Pe r Gregorio gli Africani sono « aliqui Manicbaei , al iqui 
rebapt iza t i » (Beg. I I , 3 7 ) . Gregorio nel 5 9 4 scr iveva a Cipriano, 
re t to re del pa t r imon io siciliano : « De Manichaeis qui in possessio-
nibus nostri s s u n t f requenter di lect ionem t u a m ammonu i , u t eos 
persequi qui summopere debea t a t q u e ad fidem catbol icam revo
care » (Beg. V, 7 ) . 

4 GREG., Beg. IV, 1 5 , 4 2 ; IV, 2 8 ; V i l i , 2 6 ; I X , 1 7 2 . Molti 
erano s ta t i i nv ia t i da l l ' I s t r ia , scismatici t o r n a t i alla comunione 
romana : ib id . IV, 1 4 ; VI , 3 6 ; I X , 1 6 0 . I n Sicilia si era anche rifu
giato il vescovo di T a u r i a n a in Calabria : ibid. I, 3 8 - 3 9 ; I I , 1 9 - 5 1 . 



— G — 

fra il 250 e il 500, sono in greco Questi Greci erano notevol
mente rappresentati nel basso clero, come appunto mostra 
la tradizione epigrafica. Ci restano iscrizioni greche di dia
coni di Siracusa, di Modica, di un 7cpEo-(3ÓTepo£ Eùcé(3io£ di 
Catania 2, di due preti di Siracusa, trovate nelle catacombe 
di S. Giovanni. La prima è di un 7cpsapÓTepo£ Aàperr], men
tre dalla seconda non si ricava il nome del defunto ; però ri
sulta chiaro -il suo titolo di [7r]p£a(3oTspo5' 3. A queste biso
gna aggiuntere, se cristiana, quella di un Tpi>9tovo£ -xpoaftu-
Tspou 4 trovata in S. Croce di Camerina. Particolare inte
resse presenta una epigrafe di Acrae, città dell'interno, vi
cino a Siracusa, la cui grecità linguistica, durante tutta l'epoca 
del dominio romano, non fu affatto intaccata 5 . È l'epigrafe 
di un Trp£C7(3uTspô  'Iavooàpio^6. I Greci avevano dei rap
presentanti anche nell'episcopato. Il vescovo Gregorio che 
resse la Chiesa di Agrigento durante il pontificato di Gregorio 
Magno deve essere identificato con il Gregorio, vescovo di 
Agrigento, di cui ci è rimasto un commentario all'Ecclesia
ste, scritto in greco, e che, nato presso Agrigento, prima di 
ascendere la cattedra episcopale era stato in Terra Santa, 
Antiochia e Costantinopoli ' . . . i 

1 ROHLFS, Scavi linguistici cit . , p . 130. 
2 KAIBEL, 175, 201, 250, 534. 
3 STBAZZULLA, Museum Epigraphicum (Documenti per servire 

alla storia di Sicilia, serie III, voi. Ili) Pa le rmo , 1897, mi . 158, 326. 
4 KAIBEL, Add . 255 b . 

5 PAOLO OBSI, Sicilia bizantina, Roma , 1942, pag . 213. 
6 I D . , op. cit., pag . .209 . 
7 Di lui ci r e s tano a lmeno q u a t t r o agiografie, di cu i due edi te . 

L a più i m p o r t a n t e , quella p iù an t ica , cui si sono i sp i ra te le a l t re , 
fu scr i t ta da u n LEONZIO, monaco ed egumeno, del monas te ro di 
S. Saba in Roma , al p iù pres to nella seconda m e t à de l l 'VI I I secolo 
(edita in MIGNE, P. 67., 98, 549-715). Le indicazioni cronologiche 
che essa ci offre sono o l t remodo vaghe ed imprecise : vengono c i ta t i 
insieme il sinodo di Laodicea , della seconda m e t à del IV secolo, 
l ' impera to re Giust in iano, il VI concilio ecumenico del 680, ed altr i 
personaggi che vissero nelle epoche più diverse. Al V I concilio ecu
menico si accenna a questo proposi to : Gregorio, nel suo viaggio 



I rapporti tra i Cristiani di lingua latina e quelli di lin
gua greca, è probabile siano stati generalmente molto buoni, 
e che molte volte i greci non abbiano opposta alcuna resi
stenza alla introduzione di riti della Chiesa di Eoma ; non 
sempre dovettero avere coscienza di essere i rappresentanti 
di una tradizione culturale differente da quella romana, e 
non sempre lottarono per difendere questa loro individualità. 
Ma non sempre fu così. L'azione dei pontefici romani tendente 
ad assorbire completamente la Sicilia greca all'Italia latina 
a volte era controproducente e rendeva più forte in alcuni 
gruppi il senso della propria individualità, che si vedeva vio
lentemente conculcata. Ciò avveniva specialmente nelle città 
della costa, più aperte agli influssi dell'Oriente, e dove erano 
numerose colonie di mercanti orientali, che contribuivano 
a tenere stretti i rapporti tra i Greci di Sicilia e di centri più 

nel l 'Oriente si era fe rmato a Costant inopol i , e quel pa t r i a rca , en tu
s ias ta della sua do t t r ina , lo inv i tò a par tec ipare ad un concilio, e 
SiTjŷcrixTO Ss «Orco rry SoracoSi-xv T T ) ; aXoiazmq -r/)v avacpòtvstaau imo TCOV 

Suassflwv vSiq rarpì Sépytov, xal Kùpov, xat ilxuXov (vi ta cit . capi t . 
3 5 ) . A questo concilio Gregorio avrebbe pa r t ec ipa to quale r appre 
sen tan te del vescovo d i Costanzia di Cipro, Sardanio . L a t rad i 
zione b izan t ina fu concorde nel r i tenere che effet t ivamente Gre
gorio avesse pa r t ec ipa to al VI concilio. Così SIMEONE METAFRASTE, 
nella v i t a di Gregorio di Agrigente da lui sc r i t ta (cap. 2 4 , 2 5 , ed i t a 
in MIGNE, P. O., 1 1 6 , 1 8 9 - 2 7 0 ) , e, ne l l 'XI secolo, NICETA PETTO-
RATO nel suo Libellus contro, Latinos ( W I L L , Aeta et scripta de contro-
versiis ecclesiae graecae et latinae saeculo XI composita, Lipsiae e t 
Marpurgi , 1 8 6 1 , pagg. 1 3 1 - 3 2 ) . Ma ques ta afferrnazione deve essere 
resp in ta , perché , a p a r t e il fa t to che t u t t a la t rad iz ione si basa su 
di un passo- che sembra in te rpola to , non r i su l ta dagli a t t i del VI Con
cilio ecumenico la par tec ipaz ione di alcun Gregorio che possa essere 
identificato col nost ro ; anzi il vescovo di Costanzia di Cipro, che 
non si ch i amava Sardanio, m a Epifanio, v i fu rappresen ta to d a 
C")eóScopo; èrtiaxóTio; -zokzwz Tptjii&povTcov, che sottoscrisse alle ul
t ime cinque sessioni (MANSI, X I , 5 8 4 , 6 0 4 , 6 1 3 , 6 2 2 - 2 3 , 6 2 6 ) . Ma 
c © un episodio della sua v i t a che ci p e r m e t t e di stabi l i re con esat 
tezza l 'epoca in cui visse. Leonzio raccon ta che Gregorio, creato 
vescovo di Agrigento, fu accusato di aver a v u t o r appo r t i in t imi con 
una donna. In seguito a ques ta accusa fu inv ia to a R o m a per essere 



importanti del mondo greco 1 . Gregorio Magno aveva modifi
cato il Sacramentario gelasiano, introducendovi alcuni riti 
che sembravano presi a prestito dalla Chiesa di Costantino
poli. Ciò dovette avere in Sicilia delle ripercussioni, e Gregorio 
nell'ottobre 598 scrisse a Giovanni, vescovo di Siracusa : 
« Veniens quidam de Sicilia dixit mihi, quod aliqui amici 
eius' vel Graeci vel Latini, nescio..., de meis dispositionibus 
murmurarent dicentes : Quomodo ecclesiam Constantino-
poìitanam disponit comprimere, qui eius consuetudines per 
omnia sequitur ?» e continuava cercando di dimostrare di 
non avere affatto, nelle sue innovazioni, seguito le consuetu
dini costantinopolitane. E terminava : « Ergo vestra caritas, 
cum occasio dederit, ut ad Catenensem civitatem pergat, 
vel in Syracusana ecclesia eos quos credit aut intellegit, quia 
de hac re murmurare potuerunt, facta allocutione doceat et... 
eos instruere non desistat » 2 . In questi Greci che vantavano 

giudica to : r iconosciuto innocente po t è t o rna re alla sua diocesi. N e l 
Keg. di Gregorio I v i sono parecchie l a t t e re che pa r l ano del vescovo 
Gregorio di Agrigento. Nel 5 9 1 Gregorio I o rd inava che Gregorio 
di Agrigento, insieme ai vescovi di Pa le rmo e Catania , si recasse 
da l suddiacono P ie t ro , r e t to re del pa t r imonio ( I , 7 0 ) . D a I I I , 1 2 , 
d i r e t t a a Massimiano vescovo di Siracusa, sapp iamo che Gregorio 
di Agrigento nel 5 9 2 era in i s t a to di accusa, e che gli accusator i 
ed i document i del processo ( " g e s t a e t pe t i t iones" ) n o n erano an
cora g iun t i a Roma . Gregorio I o rd ina a Massimiano di inviare a 
Roma , al p iù pres to , accusa tor i e document i . Nel 5 9 4 la vis i tazione 
della Chiesa agr igent ina era affidata a P ie t ro vescovo di Triocala. 
Gregorio riuscì ad essere r iconosciuto innocente delle colpe di cui 
ven iva accusato , se nel 6 0 3 lo r i t rov iamo vescovo ( X I I I , 2 2 ) . Queste 
concordanze sono t roppo forti perché si possa pensare a due persone 

differenti. Le obbiezioni contro ques ta identificazione mosse dal 
LANCIA DI BROLO (Storia della Chiesa in Sicilia, Pa le rmo, 1 8 8 0 - 8 4 , 
voi . I I , pagg. 4 5 - 5 3 ) sono p r ive di qualsiasi consistenza ; e vengono 
poi comple tamen te respin te dal fa t to che nel 6 0 3 Gregorio era 
ancora vescovo. 

1 Sulle colonie di or iental i in Occidente cfr. BREHIER, art. 
cit. Pe r la Sicdia : GREG. , Beg. I I I , 5 5 ; I V , 4 3 ; C . I .L . , X , 2 , 7 3 3 0 ; 
KAIBEL, 4 1 9 . 

2 GREG. Beg. I X , 2 6 . 



Costantinopoli quale maestra, anche nei riti, della Chiesa 
romana, evidentemente non si può parlare di una aperta 
ribellione a Eoma ; c'è però in essi l'orgoglio di sentirsi i rap
presentanti di una tradizione differente da quella romana, 
cui anche Gregorio Magno, così tenace difensore del primato 
religioso di Roma nei confronti di Costantinopoli, era co
stretto ad attingere a piene mani. 

Tra i Cristiani di Sicilia si erano introdotti dei riti che 
erano completamente sconosciuti a Roma, e chea pontefici 
cercavano con ogni mezzo di sradicare. Nel 447 Leone I scrisse 
una lettera « ad universos episcopos per Siciliani constitutos » 
esortandoli ad abbandonare una consuetudine che si era in
trodotta tra essi : di battezzare in forma solenne nella ricor
renza dell'Epifania, « quod in eadem die Dominus ad bapti-
smum sancti Ioannis accesserit ». « Quam culpam nullo modo 
potuissetis incidere, si unde consecrationem honoris accipitis, 
inde legem totius observantiae sumeretis ». E con grande 
abbondanza di citazioni neotestamentarie dimostra che si 
deve battezzare solo in occasione della Pasqua e della Pen
tecoste, così come usava la Chiesa romana. La lettera termina 
stabilendo che, « prò custodia concordissimae unitatis », tut t i 
gli anni « terni semper ex vobis ad diem tertium Kal. Octobr. 
Romam fraterno concilio sociandi, indissimulanter occurrant : 
quoniam... facilius poterit provideri ut in Ecclesiis Christi 
nulla scandala, nulli nascantur errores » 1 . La tradizione oc
cidentale è concorde nell'affermazione che il battesimo in 
forma solenne deve essere conferito solo a Pasqua ed alla 
Pentecoste. Questo era già stato confermato da Tertulliano : 
«Diem baptismo solemniorem Pascha praestat... Exinde 
Pentecoste ordinandis lavacris lautissimum spatium est... » 2 . 
Anche Gerolamo, nel suo Commentarium in Zachariam 3 ac
cenna all'usanza di battezzare a Pasqua ed alla Pentecoste. 
Numerose volte nelle lettere pontifìcie si insiste su ciò, e si 

1 J . - K . , 414. 
2 T E R T U I X I A N I , De baptismo, ed . C.S.E.L. , n. s, voi . V, I , p . 214. 
3 III, 14, in M I G N E , P. L., 25 , 1528. 



vieta di celebrare il battesimo in forma solenne in giorni dif
ferenti da quelli stabiliti, divieto cbe vale, per loro esplicita 
dichiarazione, anche, anzi specialmente, per l'Epifania. Così 
Siricio scriveva ad Imero vescovo di Terragona : « Sequitur 
deinde baptizandorum prout unicuique libitum fuerit, impro-
babilis et emendanda confusio, quae a nostris consacerdotibus, 
quod commodi dicimus, non ratione auctoritatis aìicuius, 
sed sola temeritate praesumitur, ut passim ac libere JSTata-
litiis Christi, seu Apparitionis, nec non et Apostolorum et 
Martyrum festivitatibus innumerae, ut asseris, plebes baptismi 
mysterium consequantur ; cum hoc sibi privilegium et apud 
nos, et apud omnes ecclesias, dominicum specialiter cum 
Pentecoste sua Pascha defendat ; quibus solis per annum 
diebus ad fidem confluentibus generalia baptismatis tradì 
convenit sacramenta... » 1 ; e dopo di lui ritornano sull'ar
gomento, sia Leone I nella lettera di cui trattiamo, sia Ge
lasio I in una lettera diretta ai vescovi della Lucania, della 
Sicilia e del Bruzio, di cui tratteremo più diffusamente in 
seguito 2 . 

Questi passi di lettere pontificie, insieme a dei canoni 
sinodali, furono incorporati nelle raccolte dei decretalisti e 
dei canonisti posteriori 3 . 

Contro la traduzione latina si leva concorde quella orien
tale. È proprio di questa il celebrare nell'Epifania il battesimo 
di Cristo e numerosi testi stanno a dimostrare ciò 4 . Così Gre-

1 J . - K . , 2 5 5 . 
2 J . - K . , 6 3 6 . 

3 Capitula Herardi archiep. Turonensis, n . X X X I , in MIGNE, 
P . L., 1 2 1 , 7 6 6 ; BURCHARDI XP. W O R M A C , Decr. lib. IV, c app . I I - V I I , 
in MIGNE, P . L., 1 4 0 , 7 2 9 - 7 3 0 ; S . ANSBLMIEP. LUCENSIS, Capitula, 
canonica, l ib . I X , 1 3 , 1 4 , 1 5 , in MIGNE, P . L., 1 6 1 , 7 9 ; GRATIANI, 
Beeretum, pa r s I I I , Dis t . IV, capp . 1 1 - 1 4 , 1 7 - 1 8 . Cfr. anche S . H I D E L -
FONSI TOLETANI, Uber de cognitione baptismi, c. CVI I I , in MIGNE 
P . L., 9 6 , 1 5 7 , nonché HONORII AUGUSTODUNENSIS, Gemma- animae, 
l ib . I I I , cap . CXVI , in MIGNE, P . L., 1 7 3 , 6 7 4 . 

4 GREGORIO NISSENO, Omelia ELr, TTJV rjuipav TCOV tpwxcóv, èv fj 
è3 COTICOTÌ Ó xùpio? YJJJ.CÒV, in MIGNE, P. G., 4 6 , 5 7 7 - 6 0 0 ; GREGORIO N A -



gorio Nazianzeno esorta quelli che rimandavano il battesimo 
a non cercare di scusarsi dicendo che aspettavano, per bat
tezzarsi, l'Epifania o la Pasqua o la Pentecoste, ma li invita 
a battezzarsi immediatamente, poiché la mòrte può giungere 
improvvisamente 1 . Giovanni Mosco narra di un battistero, 
che si riempiva miracolosamente di acqua, il giorno dell'Epi
fania e che altrettanto miracolosamente si svuotava dopo 
che era stato celebrato il battesimo 2 . Nei 15 inni scritti da 
S. Ephrem il Siriano per l'Epifania, questa festività, appare 
sia la celebrazione del battesimo di Cristo, sia il giorno in cui 
si impartiva il battesimo 3 . 

La lettera di Leone I è indirizzata a tutt i i vescovi della 
Sicilia : però è probabile che l'usanza che Leone I combatte 
si fosse introdotta solo nelle Chiese della parte orientale del
l'isola. Nella diocesi di Lilibeo infatti, anzi nella parte più 
interna di essa, nel 417, si battezzava 1 in forma solenne a 
Pasqua. Leone I, prevedendo che nel 444 la Pasqua si sa
rebbe celebrata in due giorni differenti a Roma ed Alessan
dria dato che le due chiese seguivano un computo pasquale 
differente, scrisse a Pascasino vescovo di Lilibeo, affinché gli 
facesse conoscere il proprio pensiero. Nella sua risposta Pasca
sino gli disse che computo giusto era quello seguito da Ales
sandria, ed a prova di ciò citò un fatto avvenuto nella sua 
diocesi nel 417. In quell'anno la chiesa di Roma e quella di 

ZIANZENO, Omelia 3 9 , Et? xà aym cp&zu, in MIGNE, P . 67., 3 6 , 3 3 5 - 3 6 0 , 
e 4 0 E k TÒ aytov [3à7rao-fcia, in MlGKE, P. 67., 3 6 , 3 5 9 - 4 2 8 . Cfr. 
anche l 'omelia di S . GIOVANNI CRISOSTOMO sul ba t t e s imo di Cristo, 
in MIGNE, P . 67., 4 9 , 3 6 3 - 7 2 . 

1 GREGORIO NAZIANZENO, omelia 4 0 , cap . 2 4 . 
2 JOHANNIS MOSCHI, Pratum spirituale, cap . 2 1 4 , in MIGNE, 

P. G., 8 7 , I I I , 3 1 0 5 . 
3 Gli inni di S . E p h r e m sul l 'Epifania sono pubb l i ca t i in S . 

EPHRAEM SYRI, Rymni et Sermones, ed. a cura di THOMAS JOSEPHUS 
LAMY, 4 voli. Mechlmae, 1 8 8 2 - 1 9 0 3 , voi. I , col. 5 - 1 4 4 . Cfr. i Prole-
gomena a ques ta ed., L X I I I - X I V , ed il Moni tum in Himnos de 
Epiphania , voi. I , col. 4 . 



Alessandria celebrarono la Pasqua in due giorni differenti. 
Ma il Cielo volle intervenire e mostrare con un miracolo quale 
fosse l'esatto giorno in cui doveva essere celebrata la Pasqua. 
« Quaedam vilissima possessio Meltinas appellatur in mon-
tibus arduis ac silvis densissimis constituta, illicque perparva 
atque vili opere constructa est Ecclesia. In cuius baptisterio 
nocte sacrosancta paschali, baptizandi hora, cum nullus 
canalis, nulla sit fìstula, nec aqua omnino vicina, fons ex se 
repletur, paucisque qui fuerint consacratis, cum deductorium 
nullum babeat, ut aqua venerat, ex sese discedit. Tunc ergo, 
sicut supra diximus, sub sanctae memoriae domino quondam 
meo ac beatissimo papa Zosimo, cum apud Occidentales 
error ortus fuisset, consuetis lectionibus nocte sancta decursis, 
cum presbyter secundum morem baptizandi horam requireret, 
usque ad lucem aqua non veniente, non consecrati, qui bap
tizandi fuerant, recesserunt. Ut ergo breviter narrem, illa 
nocte, quae lucescebat in diem Dominicam, decimo die 
Kalfendas M a i i 1 fons sacer hora competenti repletus est. 
Evidenti ergo miraculo claruit Occidcntalium partium fuisse 
errorem » 2 . 

Nel 593 il vescovo di Tindari scrisse a Gregorio denun
ciando la presenza nella sua diocesi di « quosdam idolorum 
cultores atque Angelliorum dogmatis », dicendogli di averne 
convertiti alcuni, mentre « aliquos autem potentum nomine 
atque locorum se qualitate defendere ». Gregorio, risponden
dogli, lo loda per il suo zelo e gli fa sapere di averne infor
mato il Pretore di Sicilia perché intervenga nell'opera di estir
pazione di questa eresia 3 . Sulla natura di questa eresia ci può 
illuminare un passo del Panarion di Epifanio di Salamina, 
che tra le altre cita anche una 'AyysXtKCùv ocipeaw. 

1 Nel 4 1 7 la P a s q u a fu ce lebra ta a R o m a il 2 5 marzo , a d Ales
sandr ia il 2 2 apri le . , 

2 J . - K . , 4 0 1 . L a le t te ra di Pascas ino in M I G N E , P. L., 5 4 , 

6 0 6 - 6 1 0 . 
3 G R E G . , Beg. I l i , 5 9 . 



Le notizie dateci da Epifanio su questa eresia sono molto 
scarse : egli confessa di non conoscerne che il nome, e si limita 
ad esporre alcune sue ipotesi sulla ragione per cui questo 
nome sarebbe stato da essi adottato : o perché ritengono che 
il mondo sia stato creato dagli Angeli, o perché ritengono di 
essere perfetti e di vivere la vita degli Angeli ; ed infine affac
cia l'ipotesi che essi abbiano preso questo nome da qualche 
luogo, dato che al di là della Mesopotamia vi è un luogo chia
mato 'AYYSAIXY)

 1. Sia gli Angelici di Epifanio che quelli di 
Gregorio I sono cèrtamente degli gnostici cui i cristiani, col
piti dal culto che essi prestavano agli Angeli attribuirono 
questo nome 2 . Questa denominazione doveva venire spon
tanea, e non è necessario pensare che i siciliani del VI secolo, 
chiamando Angelici gli gnostici loro contemporanei, aves
sero presenti gli Angelici di Epifanio. 

È notevole la presenza di questi gnostici alla fine del VI se
colo in una piccola diocesi siciliana : probabilmente non 
erano che gli ultimi avanzi di gruppi gnostici, la cui origine 
doveva essere molto antica, e che si erano ritirati nella parte 
più interna dinanzi alla marcia incalzante del Cristianesimo. 
Il Cristianesimo, diffondendosi in una regione in cui lo gno
sticismo aveva forse radici così profonde, non poteva non 
esservi accolto nelle forme proprie del mondo orientale. 

Per la Calabria le fonti a nostra disposizione sono ancora 
più scarse che per la Sicilia. Anche se la tradizione epigrafica 
non ce lo mostra chiaramente, è indubbio che anche qui, come 
in Sicilia, la lingua greca sopravvisse fino alla conquista bi
zantina 3 . La mancanza di fonti sulla prima diffusione del 

1 EPIPHANII , Panarion. Haer . 60 ; ed. K. HÓLL, Leipzig, 
1 9 2 2 , voi. I I , pag . 3 9 9 . D a Epifanio d ipendono d i r e t t a m e n t e o indi 
r e t t a m e n t e AGOSTINO (De Haeresibus, e. X X X I X ; ed . MIGNE, 
-P . L., 4 2 , 3 2 ) , l ' au to re del Praedestinatus (c. X X X I X ; ed. MIGNE, 
-P . 5 3 , 5 9 9 ) , ed ISIDORO DI SIVIGLIA (Etym. 1. V i l i c. V ; ed. 
MIGNE, P. L., 8 2 , 2 9 9 ) . 

2 Come è no to ques to cul to era mol to diffuso t r a gli gnostici . 
Il canone X X X V del s inodo di Laodicea vie tò TOÒ? àyy^ou? òw[i.à£ei.v. 

3 Cfr. le opere di G. EOHLFS e C. BATTISTI ci t t . 



Cristianesimo non ci permette di individuare con sicurezza 
attraverso quali vie esso vi giunse. Probabilmente sia dalla 
Sicilia che dalla Lucania. Le epigrafi di ecclesiastici perve
nuteci sono tutte latine l , anche se parecchi di questi eccle
siastici hanno dei nomi greci latinizzati 2 . Anche le fonti di
plomatiche, rispetto alla relativa abbondanza della Sicilia, 
sono molto scarse, e non vi si ritrovano quegli sporadici ac
cenni a forme di Cristianesimo orientale, così come per la 
Sicilia, od almeno sono più rari e meno facilmente indivi
duabili. 

Nel 494 Gelasio I inviava una lettera ai vescovi della 
Lucania, Bruzio e Sicilia, in cui li autorizzava, per la « prae-
sentium necessitas temporum », a derogare dai canoni sta
biliti dai suoi predecessori per ciò che riguardava la elezione 
degli ecclesiastici, « remittendo paulisper ecclesiasticis promo-
tionibus antiquitùs intervalla praefìxa », ed ordinava di ab
bandonare alcune usanze che si erano introdotte in quelle 
Chiese. E tra le altre, oltre quella di battezzare in giorni dif
ferenti da Pasqua e dalla Pentecoste, ve n'è una su cui par
ticolarmente insiste : « Mhilominus impatienter audivimus 
tantum divinarum rerum subiisse despectum, ut feminae 
sacris altaribus ministrare ferantur, et cuncta quae non nisi 
virorum famulatui deputata sunt, sexum cui non competit 
exhibere ». E li rimprovera aspramente per aver permesso 
ciò : « nisi quod omnium delictorum quae sigillatim perstrinxi-
mus, noxa omnis et crimen eos respicit sacerdotes qui vel 
ista committunt, vel committentes minime publicando, pravis 
excessibus se favere significant ; si tamen sacerdotum iam 
sint vocabulo nuncupandi, qui delegatum sibi religionis offi-
cium sic prosternere mobuntur... » 3 . 

Si deve riconoscere in ciò una sopravvivenza gnostica 1 
È probabile ; ciò che è certo è che questo abuso di cui si la-

1 T u t t e le epigrafi cr is t iane di Calabria sono raccol te ne l l ' a r t , 
di A. CRISPO cit . 

2 IDEM, op. cit., pag . 120-121. 
3 J . -K , 636. 



menta Gelasio era nettamente riprovato sia dalla Chiesa la
tina che da quella greca ; alle diaconesse, diffuse ovunque, 
sia in Occidente, sia in Oriente, ove avevano una importanza 
di gran lunga maggiore che nella Chiesa latina 1 , erano affi
date delle mansioni, che, pure variando moltissimo secondo 
i tempi ed i luoghi; non giunsero mai a comprendere l'ammi
nistrazione dei sacramenti ed il servizio dell'altare 2 . 

Del resto basta riportare il seguente passo di Epifanio, 
per vedere quali fossero le mansioni delle diaconesse, e ciò 
che era loro proibito in Oriente, ove, come si è detto, ave
vano maggiore importanza che in Occidente : xaì òri ulv 
SiaxovicTffwv Tay^a èarìv sl<t TÌJV èxxXr(aóav < SrjXoV > àXX' oùyì 
sì< TÒ ìsparsusiv oùSÉ zi èm^sipsTv Irarps ireTai , svsxsv Ss asfxvó-
TY)TO< TOU yovaivstou ysvouC... IlapaTYjpTjTsov Ss OTI. à̂ pi, Staxo-
v i a a w v {xóvov TÒ éxxXTjeriacmxòv ITCSSVJOYJ , -rày[xa, x^Pa£ T e <*>vó-
fjiaas xal TOÓTOV rag1

 ITI ypaoripac; Tcpsa-pó-uSag', oòSa^où Ss 
upsaPo-spiSa^ 7j ìepiaaau; TCpoasirâ s

 3.. 
Si potrebbe ricondurre ad influenze orientali la difficoltà 

che i pontefici incontrarono in Calabria ed in Sicilia nella 
introduzione del celibato ecclesiastico, così, come veniva in
teso a Roma. 

Sino al IV secolo sia le Chiese orientali che quelle occi
dentali seguirono, per quel che riguarda il celibato ecclesia
stico, una disciplina comune. Per esser ammessi agli ordini 
ecclesiastici era necessario non esser digami, né aver presa 
in moglie una donna che fosse stata vedova, o divorziata, o 
concubina. Dopo aver ricevuti gli ordini sacri, gli ecclesia
stici potevano continuare a convivere con le proprie mogli ; 
però co'oro che appartenevano ai gradi più alti della gerar
chia non potevano contrarre matrimonio dopo essere stati 
ordinati. Questa rimane fondalmente la disciplina della Chiesa 

1 CABROL, Bici, cit., t. IV, p. 1, 731-32. 
2 IDEM, op. cit., 728-29, ove è accennato anche alle mansioni 

delle diaconesse presso i Nestoriani. 
3 EPIPHANII , Panarion, Haer. LXXIX, ce. 3, 4, ; ed. cit., voi. Ili, 

Pag.. 478. 



greca ; così come fu stabilito dal Sinodo quinsesto : gli eccle-
siatici non potevano convivere con donne che non fossero 
le loro legittime mogli 1 ; i vescovi dopo la loro ordinazione 
dovevano troncare qualsiasi rapporto con le loro mogli 2, 
mentre agli altri ecclesiastici ciò era permesso, anzi erano 
puniti coloro che sotto la scusa di pietà allontanavano di 
casa le loro mogli 3 ; tu t t i gli ecclesiastici non dovevano essere 
digami o mariti di vedove 4 , e dopo consacrati, a partire dai 
suddiaconi, non potevano contrarre matrimonio 5 . 

La Chiesa latina invece seguì una strada del tutto diffe
rente, aggiungendo a queste proibizioni quella di convivere con 
le proprie mogli dopo aver ricevuti gli ordini sacri. Dapprima 
con Siricio ed Innocenzo I questa proibizione fu estesa ai 
vescovi, preti e diaconi 6 , e fu accolta in tutto l'Occidente 
come mostrano i canoni dei sinodi di Cartagine del 390 e 4 0 1 7 , 
di Torino del 397 (?) 8 , di Toledo del 400 9 . Leone estese que
sta proibizione anche ai suddiaconi 1 0 : ed anche questa dispo
sizione fu subito accolta nei canoni dei Sinodi. 

È naturale che simili disposizioni dovessero incontrare 
ovunque delle resistenze ; ed il Cabrol ha raccolto tutte le 

1 Can. V ; MANSI, X I , 9 4 4 . 
2 Carni. X I I e X L V I I I ; MANSI, X I , 9 4 5 - 4 8 , 9 6 5 . 
3 Cairn. X I I I e X X X ; MANSI, X I , 9 4 8 , 9 5 6 . 
* Can. I I I ; MANSI, X I , 9 4 1 - 4 4 . 

5 Can. VI ; MANSI, X I , 9 4 4 . Queste decisioni come a b b i a m o 
de t to confermavano la p recedente t rad iz ione della chiesa greca, 
s t ab i l i t a sia nel campo ecclesiastico (canone IV del Sinodo di Gan-
gre ; canoni V, X V I I , X V I I I e X X V I dei Canoni Apostolici) , che 
in quello civile (Corpus luris Cìvilis, Const. 4 4 , cod. 1, 3 , del 5 3 0 ; 
Nov . VI , 5 , del 5 3 5 ; Nov . C X X I I I , 1 2 , 1 4 , del 5 4 6 ; Nov . X X I I , 4 2 , 
del 5 3 6 ; Const. 4 1 , cod. 1 , 3 , del 5 2 8 ; Nov . VI , 1 del 5 3 5 ; Nov . 
C X X X V I I , 2 del 5 5 5 ) . 

6 J . - K . , 2 5 5 , 2 5 8 , 2 8 6 , 2 9 3 . 
7 Sin. di Car tagine del 3 9 0 can . I I , in MANSI, I I I , 6 9 2 - 9 3 ; 

Sin. di Car tagine del 4 0 1 , can . I l i , in MANSI, I I I , 7 1 0 - 7 1 1 . 
8 Can. V i l i , in MANSI, I I I , 8 6 2 . 
9 Can. I, in MANSI, I I I , 9 9 8 . 
1 0 J . - K . , 4 4 1 . 



epigrafi che citano ecclesiastici ammogliati, sia vescovi che 
preti, diaconi e suddiaconi, provenienti da ogni parte d'Eu
ropa 1 . Sembra però che gli ostacoli incontrati in Sicilia e 
Calabria fossero particolarmente forti. Nel 591 Gregorio I 
scriveva fra l'altro a Pietro, rettore del patrimonio di Sicilia : 
«Ante triennium subdiacones omnium ecclesiarum Siciliae 
prohibiti fuerant, ut more Bomanae ecclesiae suis uxoribus 
nullaterus miscerentur. Quod mihi durum atque incompetens 
videtur, ut qui usum eiusdem continentiae non invenit, 
neque castitatem ante proposuit, compellatur a sua uxore 
separari, atque per hoc, quod absit, deterius cadat. TJnde 
videtur mihi, ut a praesenti die episcopis omnibus dicatur, 
ut nullum facere sudiaconum praesumant, nisi qui se victurum 
caste promiserit, quatenus et praeterita, quae per propositum 
mentis appetita non sunt, violenter non exigantur et futura 
caute caveantur. Qui vero post eandem prohibitionem quae 
ante triennium facta est, continenter cum suis uxoribus 
vixerunt, laudandi atque remunerandi sunt et ut in bono suo 
permanent exhortandi. Eos autem qui post prohibitionem 
factam se a suis uxoribus continere noluerunt, pervenire ad 
sacrum ordinem nolumus, quia nullus debet ad ministerium 
altaris accedere, nisi cuius castitas ante susceptum mini
sterium fuerit approbata » 2 . È chiaro dal contesto che Pe
lagio II , imponendo ai suddiaconi la continenza, introduceva 
una usanza prima sconosciuta in Sicilia. Più tardi, nel 594, 
Gregorio scriveva a Leone, vescovo di Catania, sempre a pro
posito del celibato dei suddiaconi : « Multorum relatione com-
perimus, hanc apud vos olim consuetidinem tenuisse, ut 
subdiacones suis licite miscerentur coniugibus » 3 . Come si 
vede anche da questo passo, il celibato dei suddiaconi, in 
Sicilia, ai tempi di Gregorio era ancora una novità. 

A queste disposizioni evidentemente si rifaceva Grego
rio quando nel 593 scriveva a Bonifacio vescovo di Eeggio : 

1 CABROL, Dict. d'Arch., cit . , t . I I , p . I l , 1822-1827. 
2 G R E G . , Beg. I , 42 . 
3 I B I D . , I V , 34. 



« Subdiaconibus vero tuis, hoc quod de Sieulis statuimus de-
cernimus observari, ne illam deflnitionem nostrani cuiusquam 
contumacia sinas aut temeritate corrumpi... » \ 

Data la natura dell'argomento, è evidente che non si 
può affermare con sicurezza che queste resistenze dipendevano 
esclusivamente dalla tendenza del clero siciliano e calabrese 
a seguire' il modello della Chiesa greca. Però è molto proba
bile che la diretta conoscenza della maggior libertà lasciata 
in questo campo al clero greco abbia avuta la sua influenza 2 . 
Anche sei secoli più.tardi, i continui contatti del clero latino 
col clero greco di Calabria furono un notevole ostacolo alla 
restaurazione integrale tra i primi del celibato 3 . 

1 G R E G . , Beg. IV, 5 . 
2 Alcuni canoni di Sinodi occidental i del VI secolo sembra 

che escludano dall 'obbligo del cel ibato i suddiaconi , nominando 
espressamente come sot topost i a quest 'obbl igo solo i diaconi, p re t i 
e vescovi . Ma ques ta impressione po t r ebbe essere illusoria. Si con
siderino a d esempio il canone I I del Sinodo di Orleans del 5 3 8 : «Ut 
nul lus clericorum a subdiacono e t supra , qui uxores in propos i to 
suo adcipere inh ibe tur , propr iae , si forte i am habue r i t , misc ia tur 
uxor i » (M. G. H. , LL., Sectio I I I , voi . I, p . 7 3 ) , ed il canone X V I I 
del Sinodo t e n u t o nella stessa c i t t à nel 5 4 1 : « U t sacerdotes sive 
diaconis cum coniugibus suis non h a b e a n t c o m m u n e lec tum et cel-
lolam.. . » (op. cit., 9 1 ) . Il secondo sembra in cont raddiz ione col p r imo 
in quan to , alla le t te ra , esclude i suddiaconi dall 'obbligo della con
t inenza . E p p u r e ques ta cont raddiz ione non ci può essere, e nel se
condo si devono in tendere sot t in tes i anche i suddiaconi , in q u a n t o 
dei 2 6 vescovi present i al sinodo del 5 3 8 , e che avevano acce t t a to 
come pacifico l 'obbligo della cont inenza per i suddiaconi , ben 1 9 
par tec iparono al s inodo del 5 4 1 ; ed a d i s tanza di t r e ann i non po
t e v a n o ce r t amen te aver m u t a t a opinione su di un p u n t o così im
p o r t a n t e della disciplina ecclesiastica. 

3 E B O O N A I U T I , Gioacchino da Fiore, E o m a , 1 9 3 1 , p . 1 3 7 . 
I n generale Gregorio Magno ebbe molte vol te occasione di la
men ta r s i del clero siciliano e calabrese. Nel 5 9 5 scr iveva al sud
diacono Cipriano, r e t to re del pa t r imonio di Siracusa, per la puni 
zione di alcuni ecclesiastici « maleficio, quod vulgo c a n t e r m a dici-
tur . . . macu la tos ». (Beg. V, 3 2 ) . Quale sia il significato preciso di 
« c a n t e r m a » è dubbio . Il M I G N E ( P . L. 7 7 , 7 5 7 ) , r i t iene si t r a t t i di 
u n a « species malefìcii, quod per ca rmina quaedam ope raban tu r 



I vescovi latini che reggevano le chiese in Sicilia erano, 
per la quotidiana esperienza che facevano della vita greca 
svolgentesi sotto i propri occhi, particolarmente adatti alle 
ambascerie presso la Corte di Costantinopoli, dove trovavano 
una lingua ed un ambiente che, fatte naturalmente le debite 
proporzioni, era fondamentalmente simile a quello in cui vi
vevano quotidianamente. Ed è particolarmente interessante 
notare come i pontefici sapessero sfruttare questa situazione, 
e come, accanto ai vescovi siciliani, si servissero anche dei 
vescovi calabresi, segno che, come i loro colleghi al di là dello 
Stretto, i vescovi calabresi avevano una conoscenza profonda, 
per i quotidiani contatti, del mondo greco 1 . Nel 451 Leone I 
inviò come suo rappresentante a quello che poi sarebbe stato 
chiamato IV Concilio ecumenico, insieme al vescovo Giuliano 
ed al prete Bonifacio, Pascasino vescovo di Lilibeo, « de ea 
provincia quae videtur esse securior evocatus » 2 . Precedente
mente Leone aveva inviata a Pascasino una lettera in cui 
gli spiegava chiaramente la natura del monofìsismo, che avrebbe 
dovuto combattere a Calcedonia 3 . Dell'ambasceria inviata nel 
515 da Orsmida a Costantinopoli, insieme ad Ennodio di 
Pavia, al prete Venanzio, al diacono Vitale ed al notaio Ila
rio, faceva parte il vescovo di Catania, Fortunato 4 . Come 

incan ta tores ». Egua le significato gli a t t r ibu isce il D u C A N G E (ad 
v.). Ma come g ius t amen te n o t a lo E W A L D , ed i tore del Registrum 
per i M. G. H. , « p r io rum ed i to rum coniecturas h a u d sat is p ro -
b a t a s repe te re supe rvacuum est ». Nel 598 in te rven iva per i m p e 
dire a i suddiaconi di Catania l 'uso dei compagi (specie di ca lza tura 
usa ta dai diaconi della Chiesa di Roma) , di q u a n t o non ne erano 
autor izza t i (Reg. V i l i , 2 7 ) . Nel 599 Gregorio seppe che « Sisinnius 
Regi tanae c iv i ta t i s presbyter . . . ido lorum venera tor a t cul tor si t , 
adeo u t in domo sua q u o d d a m idolum pos i tum habere p raesumere t ». 
(Reg. X , 2 ) . Nel 6 0 1 vi e rano a Pa le rmo « quosdam incan ta to res 
a tque sort i legos». {Reg,..XI, 3 3 ) . 

1 R O H L F S , Soavi linguistici ci t . , p . 1 3 6 ; 
2 J.-K., 469. 

3 J . - K . , 4 6 8 . 
4 J . - K . , 7 7 4 - 7 7 5 . 



abbiamo già ricordato, accompagnarono Papa Virgilio nel suo 
viaggio a Costantinopoli, tra gli altri, i vescovi di Squillace, 
Crotone, Malta e Lipari. Il sinodo riunitosi a Eoma nel 680 
inviò a CostantinopoU, come suoi rappresentanti al VI con
cilio ecumenico, i vescovi di Porto, Eeggio e Tempsa 1 . 

Della tendenza delle Chiese siciliane e calabresi ad ispi
rarsi all'Oriente, già prima della conquista bizantina e del 
passaggio di queste chiese alla dipendenza del patriarca di 
Costantinopoli, siamo riusciti ad individuare deboU tracce in 
Sicilia, ancor più deboli in Calabria. Si potrebbe pensare che 
la vita greca fosse meno intensa nella seconda che nella prima. 
Eppure la presenza di queste popolazioni, greche non solo 
nella lingua, ma anche nella vita rebgiosa, fu di una impor
tanza fondamentale ai fini della bizantinizzazione rebgiosa 
della Calabria e della Sicilia, in quanto appunto facendo leva 
su di esse, che d'altra parte si rafforzavano assorbendo i nu
clei di immigrati provenienti dall'Oriente, il governo bizan
tino riuscì ad ottenere ciò che non gli era stato possibile otte
nere nel rimanente dell'Italia : legare queste regioni al resto 
dell'Impero con dei legami che non fossero esclusivamente 
pobtici, ma nascessero da comunanza di cultura e di interessi. 

SILVANO BORSARI 

1 M A N S I , X I , 2 1 0 , 6 7 0 . 

N O T A . —• Questo articolo rappresenta una prima redazione del 
lavoro, della quale l'autore non ha potuto compiere •—• per ragioni indi
pendenti dalla sua volontà — la revisione che si proponeva di fare. Lo 
studio, interamente rielaborato e molto ampliato, vedrà poi la luce in 
un volume a sé. 



APPUNTI SULLE ORIGINI DI PARGHELIA 

Parghelia, a pochi chilometri da Tropea — in provincia 
di Catanzaro — è stato definito dal Botta «villaggio sin
golare 1 ». 

In effetto, questa singolarità perdurava fino ai primordi 
del nostro secolo, distrutta, poi, dal terremoto del 1905. Io 
vi trascorsi in esso parte della mia prima fanciullezza, dal 1897 
al 1903, e, divenuto adulto, ignaro di quanto avesse detto 
il citato storico, avevo osservato, per mio conto, che Par
ghelia presentava aspetti insoliti fra i paesi della regione 
calabra. Tali aspetti io li rividi a Tunisi, nelle viuzze strette 
della città indigena, od in certi quartieri europei, un po' sparsi 
fra le collettività musulmana e israelita. 

Per scoprire un nesso logico nelle mie visioni nord-afri
cane, volli indagare sulle origini del paesetto, ma trovai l'in
toppo delle stucchevoli notizie frammentarie dei nostri cro
nisti, o le fantasie degli eruditi regionalisti. Ebbi la fortuna, 
però, d'incontrarmi — al mio ritorno dalla Tunisia — col 
mio primo insegnante di Parghelia, Francesco Mazzitelli, 
quasi novantenne, di lucida memoria 2 . 

1 Cfr. C. B O T T A , Storia d'Italia dal 1 5 3 4 al 1 7 8 9 , Tor ino, 1 8 7 2 , 
voi. V i l i , p p . 1 1 9 . 

2 I I Mazzitelli , mor to il 1 ° marzo del 1 9 4 9 , a p p a r t e n n e a quella 
schiera di insegnant i che s 'erano format i nel l 'u l t imo ven tenn io 
del l 'Ottocento, consci della loro nobile missione, anche se nella rige
nera ta I t a l i a la scuola e lementa re aveva assunto la figura della fia
besca cenerentola . P u r lon tano dai centr i di s tudio , egli aveva in 
g e l 'amore i nna to per le r icerche s tor iche. Ma, come sempre in Cala-
hria, per mancanza di adegua te relazioni cul tura l i , ' e per congeni ta 
modestia, il Mazzitell i si a r res tò a semplici t en t a t iv i , pago so l tan to 
di godimento sp i r i tua le . 



Egli aveva nella sua libreria la copia di una Monografia 
storica di Parghelia — Balla sua origine al 1837, ricavata da 
altra, esistente in casa del garibaldino Antonino Pietropaolo x . 
Si riteneva che la monografìa, dedicata «Al popolo di Par
ghelia / Di antica origine jonica-focese / Eorte-laborioso-in-
dustre-economico / Rehgioso-ospitale-fedele », fosse opera di 
un anonimo, ma le mie ricerche stabilirono ch'essa era già 
stata pubbbcata dall'autore, Domenico Brago, sul Poliorama 
pittoresco 2 . Ora, la lettura di questo articolo della bella ri
vista ottocentesca napoletana — che meriterebbe di essere 
ristampato per la ricchezza delle sue notizie, e per l'acutezza 
delle sue considerazioni sociologiche — e le impressioni tuni
sine, hanno fatto sorgere in me la convinzione che Pargheba, 
nonostante il suo asserito toponimo greco —, sia di epoca 
recente. 

Naturabnente, è necessario abbandonare le sue pretese 
origini antichissime, in quanto esse si basano presso taluni 
frugatori del passato, a cominciare dall'abate Jerocades, 
su interpretazioni etimologiche della classica letteratura el
lenica. Del resto, nessuna testimonianza archeologica sussiste 
nel territorio parghebese, e le ventiquattro torri di cui si dice 
fosse circondato l'odierno villaggio, a sua difesa, è pura favola 3 . 

1 Br i l lan te ufficiale al seguito di Gar ibaldi , e poi nell 'eserci to 
nazionale , p iù vol te decora to al valor mi l i t a re per la c a m p a g n a 
del 1 8 6 6 e per l ' impresa e r i t rea . 

2 Cfr. Poliorama pittoresco. Opera periodica diretta a diffondere 
in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, ecc., di
r e t t o da F I L I P P O C I E E L L I , Napol i , s. a. (ma 1 8 3 7 - 1 8 3 8 ) , voi . X I I , 

p p . 4 9 - 5 7 . 
3 Sulla faciloneria di alcuni nos t r i s tudiosi di s tor ia regionale, 

mi p iace r ipo r t a re q u a n t o è s t a to pubb l i ca to n e La scuola in Oalabria-
Ouida dei servizi scolastici, Napol i , 1 9 2 6 , p p . 3 5 6 : « E r a (Pargbelia) 
colonia greca. U n a monografìa, cbe la r iguarda , pone la sua origine 
verso la fine del 7 5 3 a. C. P r i m a del t e r r emoto del ' 9 0 5 esis tevano 
ancora 1 2 delle 2 4 to r r i cos t ru i te a difesa contro i Saraceni ». 

Ora, p r i m a di quella da ta , non vi era a lcuna t racc ia di to r r i o 
di m u r a ! 



Ho rivolto, dunque, le mie ricerche in Archivi ecclesia
stici e statali. 

Archivio vescovile di Tropea 

Non mi è stato reso accessibile, ma il segretario di S. E. 
Cribellati mi ha comunicato verbalmente che non vi sono 
documenti relativi alla fondazione della prima chiesa in Par
ghelia. 

Archivio parrocchiale di Parghelia 1 

Mancano registri del XVI secolo. Esistono lacune dal 1633 
al 1679, dal 1699 al 1700, e dal 1717 al 1767. 
1°) Libro dei nati. — Dal 1621 al 1632. Rilegato in pergamena, 

cm. 22 per 16. Da pag. 1 a 96, Battesimi ; da 97 in poi (il 
numero delle pagine è illeggibile), Matrimoni. 

Il primo atto di battesimo è del 6 ottobre 1621 : 
«A 6 ottobre 1621 — Antonino figlio di Gola Pullano, et 
Elisabetta Sgroi moglie, nacque a' 3 di Ott.re 1621 fu bat
tezzato da me B. Oratio Gapuccio Bett.re de la Paroechiali 
di 8. Andrea di Pargalia, fu comp.re il Dott. Fran.co Ga
brieli di Tropea. (Atto annullato, e, forse, riportato in 
altro registro). 

Il primo atto di matrimonio è del 10 ottobre 1621, 
fra Massimino di Costanzo e Celestina Marnici : « La p.ma 
band.ne si fici Dom.ca X di ott.e 1621. La 2a a' 17 del ditto 
Dom.ca. La 3a a' 28 del d.o festa di 88. Simoni e Giuda. 
A 7 di Nov.re 1621 e se fu Dom.ca li suditti sposi nella 
chiesa Paroechiali di 8. And. di q. Casali di Pargalia, in 
presenza di me Don Oratio Gapuccio Bett.re de ditta Paroe
chiali contrassero il matrimonio p verba de pnti et furono 
sposati, Pnti Masi lo Bosso... (?) e la (?) A. Maria Pietro 
Paolo et altri del popolo ». 

1 Rinnovo i miei p iù sent i t i r ingraz iament i a l l ' a rc ipre te Don 
Francesco Rafia, ospi tale e cor tese . 



29) Registro • senza frontespizio, slegato, cm. 24% P e r 20; 
con pagine non numerate, contenente nella prima parte 
atti di battesimo, dal gennaio 1680 al settembre 1688. 
Agli atti segue un elenco di cresimati, nella Visita del-
l ' i l ottobre 1682 del vescovo di Tropea, D. Gieronimo 
Borgio. 

Nella seconda parte, un « Biber Matrimoniorum », 
pure dal gennaio 1680 al settembre 1688, ed un « Liber 
Mortuorum » stesso periodo. Negli atti di quest'ultimo 
libro è specificato che i morti venivano seppelliti « nella 
Chiesa Parroc.le di S. Andrea da Parghelia », oppure nella 
« chiesa di S. Maria di Porto Salvo ». 

Da osservare che in questo registro Pargalia si è 
trasformato in Parghelia, e, che spesso, in luogo di « chiesa 
parrocchiali », è detto « chiesa di S.to Andrea di Parghelia ». 

3°) Begistro dal 1688 al 1698, rilegato in pergamena l . Di 
particolare importanza per quanto è trascritto nella sua 
prima pagina e seguenti : « copia Inventario delti beni 
mobili, stabili, censi emphiteotici, burlati (?), rendite, 
e di tut te le raggioni e... (?) quali tiene e possiede la Chiesa 
Parochiale di S. Andrea Apio del Casale di Praelia diocesi 
della cattedrale della Città di Tropea fatto per me D. Giu
seppe Saiace Paroco di d.tta Chiesa hoggi 26 mbre 1697 ». 

L'inventario comprende anche la lista dei beni pos
seduti nei casali di Zaccanopoli, Alafìto, Sanaia (?), Ca
ria (?), Zungri, Drapia, Dafnà, S. Nicodemo, S. Giovanni, 
Zambrone, territorio di Misiano e casale di Gaspone (?). 

Chiude gli elenchi la seguente nota : « La predetta 
chiesa di S. Andrea ha il jus delle decime personali, da 
pagarsi da tutt i quelli che dimorano in questo Casale 
di Parghelia... (?). Tutte le persone, che sono congiunte 
in matrim.io sono obbligate pagare carlini sette, e grana 
tre d'offerta ; cioè un grano nel giorno della festa di S. An-

x- Non sono s t a t e r i leva te le dimensioni del regis t ro , m a sono 
quasi ident iche a quelle del p receden te descr i t to . 



drea A.pio di d.to Casale, un grano il Natale, et uno alla 
S.a Pasqua. Le vedove, che hanno figli, minori di duodeci 
anni sono obligate pagare carlini tre, e meno le solite 
offerte conf.e.il tutto fu expedito nella visita Generale... (?) 
E.mo Vicario D. Carlo Cozzolino à tempo diMonsgr Losano 
Vescovo di tropea, et appare negli Atti della Corte Ve
scovile di d.a Città più... (?) e d.tto ordine fu espedito 
adi 28 8bre 1652 ». 

4°) Registri dal 1701 al 1716,. e dal 1767 al 1782, tralasciati. 

5°) Registro dal 1782 al 1798, rilegato in pelle, cm. 28 per 20. 
Non numerato, ma ben tenuto, e con statistica demo
grafica nelle ultime pagine. 

S'inizia con l'intestata « Liber Archipresbytèrabs 
Eccl.ae casalis Parghelie, in quinque partes distributus... 
Hieronymus Taccone Parghelie Archipresbyter, et Con-
civis », e poi segue : 

Series Parochorum Casalis Parghelie 

D. Paulus Scianni mortus die 16 Xbris 1578 
D. Nicolaus Andreas Michelese curam incepit ab 

anno 1595 
D. Paulus Passalacqua ab anno 1605 
D. Joannes Btta Migliarese Tropee ab anno 1617 
D. Horatius Capuccio ab anno 1621 
D. Paulus Passalacqua ab anno 1625 
D. Joannes ScordamagHa concivis ab anno 1633 
D. Honufrius Tropeano Patritius ab anno 1666 
D. Josephus Sajace ab anno 1688 
D. Franciscus Calsona concivis ab anno 1701 
D. Franciscus Romano primus Archipresbyter 1716 
D. Sabbatinus De Luca ab anno 1744. 
D. Hieronymus Taccone, concivis natus anno 1726 

— provisus Parochialis Ecc.te Dafinà S. Nicolai 
anno 1751 — deinde Ecc.te Parochialis Jer-
ratorum anno 1754... Arch... Ecc.te Drapie 
anno 1759 — Ultimo in hac sua Patria anno 1782. 



Grande Archivio di Napoli 

Tre richieste di permesso (assenso), per l'applicazione 
di regole statutarie, presentate dalla « Gassa sussidiaria », dalla 
« Congregazione del Santissimo Sacramento », e dalla « Confra
ternita deli'Anime del Purgatorio » del « casale di Parghelia » 1 . 

Lo Statuto della « Cassa Sussidiaria » è riportato inte
gralmente sul « Libretto d'iscrizione », stampato a Tropea 
nel 1908, dalla Tipografìa Buongiovanni e Coccia, e distribuito 
ai soci dei nostri giorni. 

Quello della « Congregazione del Santissimo Sacramento »è 
di scarsa importanza, se si eccettua il capitolo « Uffizio del
l'Infermeria », nel quale, fra l'altro, è de t to : «L'infermieri 
devono assistere, e visitare b FUI infermi, ed esortati sempre 
al buon morire, e stare uniti con Dio Benedetto, e se per caso 
vi fosse alcuno infermo con necessità di vivere, (!) e di medi-
camendi, lo debbano riferire al P.re, accioche si dasse qualche 
sollievo alla precisa necessità del Filo infermo... » 2 . 

Di notevole interesse, invece, sono le Begole della « Con
fraternita dell'Anime del Purgatorio », inedite, e che pubblico 
in appendice, con la grafìa originale. 

Ho ritenuta vana la ricerca degli altri documenti per i 
gravi danni inferti dai tedeschi alle carte deUa Regia Camera 

1 I t r e fascicolett i che formano le r ichieste sono segnat i r i spet
t i v a m e n t e : S.R.M. 1 1 5 ; S.R.M. 1 4 0 ; S.R.M. 101. 

2 Questa prescrizione pie t is t ica era comune ad a l t re is t i tuzioni 
s imilar i . U n art icolo dello S t a t u t o della Confraternita dei Calzolai 
di Catanzaro , so t to il t i to lo dei 88. Crispino e Crispiniano, s t ab i 
l iva : —• « I t em, s'è concluso cbe li mas t r i di d e t t a Cappella e t m o n t e 
s iano t e n u t i d ' anda re a v is i ta re g l 'buomini de l l ' a r te che s t a r anno 
a m m a l a t i con riconoscere, e t vedere se tengono necessi tà, e t t enendo 
necess i tà lo debbiano aggiu ta re , e t soccorrere delli beni del de t t o 
m o n t e , e t come à de t t i mas t r i pa re rà , et la necessi tà r icerca bavendo 
mi ra al servit io de Dio, e t al prossimo ». (Manoscri t to inedi to del
l 'Archivio De Nobil i di Magliacane in Catanzaro , favori to dal la 
cortesia del Barone Fi l ippo De Nobili , che r ingrazio ancora) . 



della Sommaria, e alle Scritture varie della Sezione Ammi
nistrativa 1. 

Il registro che contiene gli atti dal 1782 al 1798 è fon
damentale per la storia ecclesiastica di Parghelia. La serie 
cronologica dei rettori e degli arcipreti, stabilita da don Hiero-
nymus Taccone, porge l'assoluta prora che il primo rettore 
della chiesa di S. Andrea Apostolo è morto nel 1578. Ciò pre
suppone che il casale abbia avuto una sua cappellania o par
rocchia non prima della seconda metà del Cinquecento. Sic
come il Taccone ha lasciato i suoi libri in ordine perfetto, 
e, d'altra parte, l'idea di far precedere le sue scritture da una 
lista dei suoi predecessori dimostra in lui una spiccata atti
tudine alla cronaca, è da ritenere, senz'altro, che per fissare 
l'ordine di successione abbia compiuto indagini nell'archivio 
vescovile di Tropea. È vero che anteriormente al Concilio 
di Trento la Chiesa non aveva una adeguata organizzazione 
archivistica, ma per le nomine, le promozioni gerarchiche, 
i trasferimenti, ecc., doveva pure esistere una certa documen
tazione ufficiale. Se per il Taccone il primo rettore di Par
ghelia è don Paulus Scianni, cip significa che né la tradizione, 
né gli archivi diocesani ricordavano altro nome. 

Tanto ho voluto esporre per convalidare una mia intui
zione sulle probabili origini del moderno villaggio di Par
ghelia. 

Ho già detto che il casale — divenuto municipio nei pri
mordi del XIX secolo — era stato qualificato « singolare », 
e la speciale distinzione proveniva dall'eccezionale attività 
della sua popolazione, dai suoi traffici marittimi, dalla sua 
produzione agricola, dal suo artigianato. È noto che i parghe-
lioti, o pargheliesi, negli ultimi secoli scorsi, venivano chia
mati i genovesi della Calabria, ch'era un attributo indovinato. 
Questa caratteristica, però, degli abitanti del rinomato sob-

1 Cfr. Notizie degli Archivi di Stato. A cura del Ministero del-
Vinterno. I danni di guerra subiti dagli archivi italiani, Roma , 1944-47, 
anni IV-VII , p p . 24. 



borgo tropeàno non è stata messa in ribevo da studiosi e da 
cultori di storia regionale. 

Ma quali furono le fortune originarie di Parghelia mari
naresco e capitabsta ? Non certo quelle della problematica 
civiltà focese 1 , né quella, riflessa, della Magna Grecia, e 
neppure l'arabo-bizantina. 

Io dico che Parghelia — anche se mancano specifici docu
menti per provarlo — è un risultato particolare della politica 
antisemitica degli Spagnuoli in Italia meridionale. 

Si ricordino le vicende per l'espulsione degli ebrei dal 
vicereame di Napoh, dal 1510 al 1541, e non può sfuggire il 
fatto cbe Tropea, sede di numerosa e ricca comunità israelita, 
ne chieda l'allontanamento a Madrid 2 . 

A Parghelia doveva esistere da tempi remoti un agglo
merato di casupole per marinai da pesca, per i quali, proba
bilmente, Tropea aristocratica, non aveva pósto. Ed è in que
sto minuscolo e povero centro popolare che una parte degli ebrei 
tropeani — convertiti al cristianesimo dopo l'ultima definitiva 
espulsione del 1541 — si trasferì in massa 3. 

1 Le origini focesi d i Parghe l ia si debbono r icercare special
m e n t e nella fantas ia poe t ica de l l ' aba te ' Je rocades , s cambia ta p e r 
s tor ia d o c u m e n t a t a dai soliti p lagiar i . 

Quindi scorge Tropea , dov ' è d 'Alcide, 
Se mai ve ra è la fama, il por to , e il c ampo : 
N é lungi il loco del Focense e' v ide , 
Ove t rovò da Ciro asilo e scampo. 

Cfr. Il Paolo o sia l'Umanità liberata. P o e m a di ANTONIO JEROCADES, 
Napol i , 1783, canto VI , strofe 3 9 e segg. 

2 Quei di Tropea , fin dal l 'epoca aragonese, avevano r ichies to 
« che i Giudei fossero cacciat i dalla Cit tà e Casali per la penu r i a che 
a p p o r t a v a n o e per lo pregiudizio che recavano alle E . Dogane», m a 
Fe rd inando di Aragona, nella conferma dei privilegi t ropeani del 
1 4 9 6 , t r a scu rava ta le p rovved imen to . Cfr. MICHELE PALADINI, Noti
zie storiche sulla città di Tropea, Catania , 1 9 3 0 , p p . 2 3 . 

3 Nello stesso p rede t to anno 1 4 9 6 , i t ropeani , in con t radd i 
zione, avevano p u r e sol leci tata la pro tez ione degli ebrei, ma , p o i , 
il 2 6 febbraio 1 5 0 6 , ne d o m a n d a v a n o ancora l 'espulsione : — « Item, 
a t teso in d e t t a c i t tà sono concursi, e t ogni di ce concorreno J u d e i 



Qui cominciava una nuova vita, controllata — indubbia
mente — dalle autorità ecclesiastiche e civili della immediata 
Tropea. Esistenza, quindi, da neofiti zelanti, per cancel
lare il passato, ma; nel contempo, ripresa geniale — in altri 
settori economici — delle trascorse attività produttive. Al
l'elemento cattolico locale, costituito da semplici pescatori, 
si aprirono, così, orizzonti insperati. Con gli ebrei di Tropea 
era affluito anche il denaro, leva potente del loro spirito mer
cantile. Capitalisti ardimentosi — anche se guardinghi nei 
confronti della società feudataria — armarono grossi velieri 
per il commercio nel Mediterraneo, sorretti dalla solidarietà 
dei correligionari di Spagna, di Tunisi, di Algeri, di Li
vorno, ecc. 1, e al cospetto della Chiesa sovrana e diffidente, 
sorse la « singolare » comunità ebraico-cristiana di Parghelia. 

Marinai di Cristo e negozianti di Jehova si fusero feli
cemente nel cattolicesimo intollerante dell'epoca, ma l'im
pronta del ceppo semitico predomina nettamente sulla col
lettività dei secoli successivi. Ed ecco che nella vita coniu
gale restava inconcepibile l'adulterio; gli affetti familiari, 
tenacissimi, come atavica mutualità di tempi procellosi ; 
cerimonie e riti funebri degli ebrei nord-africani : profusione 
di oro e di stoffe seriche alle giovani spose ; vigore e senso 
affaristico negli uomini. 

A partire dal Seicento, i due gruppi etnici si equivalgono, 

li quali dannò' g ran penur ia al v ivere dei Cristiani, et fanno preiu-
dit io alle dohane e t cabelle de Vra Altezza, e t in t empo di guer ra 
danno maior penur ia et affanno ad essa c i t t à ; supp .no ' Vra Altezza 
se degni fare cacciare d.ti J u d e i da d i t t a c i t t à suoi casali et d i s t r i t to ». 
Cfr. ORESTE DITO, La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Cala
bria del secolo V alla seconda meià del secolo XVI, Rocca S. Casciano, 
Ì916, p p . 3 3 5 . e 339. 

P u ò darsi , dunque , che a Parghe l ia vi siano s t a t i ebrei anche 
pr ima dell 'espulsione del 1541, p r imo nucleo di conver t i t i . 

1 Tropea , an t ico centro dei musu lman i di Sicilia, aveva 
sempre a v u t o relazioni commercial i con i paesi del Medi te r raneo 
occidentale, ed in essa, per. questo , dovevano affluire ebrei nord
africani e spagnuol i . ••>.•< 
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giacché i figli dei pescatori, con elementi cristiani immigrati 
dai paesi vicini, s'inseriscono, ormai, nella classe dirigente, 
in origine, esclusivamente israelita. Nel campo economico 
l'accortezza spontanea dei convertiti si manifesta nelle tipi
che istituzioni di previdenza sociale. Con la cacciata degli 
ebrei erano sorti nelle provincie napoletane i Monti di Pietà, 
le Congregazioni o Fratellanze del Santissimo Sacramento, e 
Pargheba ebbe, come in tutte le località ove vissero comu
nità ebraiche, le sue Congregazioni. 

L'11 agosto del 1777, gli « Uffìziali e Fratelli » della sua 
Congregazione del « S. Sacramento » 1 , a norma del « Beai 
Dispaccio de' 29 Giugno 1776 », chiedevano la conferma e 
l'assenso sovrano per le proprie Regole, e lo stesso facevano 
il 25 aprile 1778 gli « Uffìziali e Fratelli della Confraternita 
dell'Anime del Purgatorio e S. Michele Arcangelo ». 

Le Regole delle due pie istituzioni differivano sostan
zialmente, in quanto la seconda aveva carattere eminente
mente economico. Quest'ultima, assai probabilmente, era 
posteriore alla prima, e, poi, assorbita dalla Cassa sussidiaria 
formata da Negozianti e da Marinari di qualunque genere del 
Casale di Parghelia, confermata nelle sue Begole da Ferdi
nando IV il 25 settembre 1786. 

1 Si sa ohe musu lman i ed ebrei ba t t ezza t i pe rdevano il loro 
n o m e per assumere quello dei padr in i . Non p e r t a n t o , come ho fa t to 
per il documen to in appendice , r ipor to per in te ro la l i s ta dei r ichie
dent i , quale* con t r ibu to a l l 'onomast ica pargheliese. Eccola : Segno 
di croce di A n t . Scordamagl ia / Francesco di Costa « p r imo assi
s t en t e » / Francesco Antonio di Vi ta « sicondo ass is tente » / Antonio 
Colace « p rocura to re » / Domenico Ant . Eumbo lo « fratello » / Mat t eo 
Scordamagl ia / Francesco E o m b u l o / An ton ino Marsival l i (?) / 
Francesco Mazzitell i / Andrea Je rocade / Vincenzo de Luca / Vin
cenzo Scordamagl ia / Anton ino Scordamagl ia / Marcantonio Scor
damagl ia / Francesco Maria Meligrana / Francesco L a Torre / Do
menico Mazzitello / Dom. Caprino / Lorenzo Valera / An ton ino 
Scordamagl ia / P ie t ro Accor int i / Vincenzo Taccone / Nicola Ma-
gliolo / Onofrio Scordamagl ia / Lorenzo Sambiasi . 

Uno spoglio dei regis t r i parrocchia l i di T ropea po t r ebbe dare 
in te ressan t i notizie sui padr in i degli ebrei conver t i t i . 



La Gassa sussidiaria sarà stata creata, senza dubbio, 
dopo le due citate istituzioni, e con lo scopo evidente di mi
gliorare le condizioni previdenziali dell'elemento marinaresco. 
Non è da escludere, da parte dei negozianti, un recondito 
fine di preponderanza politica locale. L'originale innova
zione, difatti, introdotta nella Confraternita, è l'inclusione 
dei negozianti, e l'assegnazione mensile di quindici carlini 
alle «Persone arrollate... che per qualunque disgrazia non 
sono più atti per la fatiga » Era una autentica forma assi
curativa contro gli infortuni che non si riscontra — almeno 
in Calabria — in associazioni del genere. Espediente mutua
listico, questo, che ricorda alcuni aspetti collettivistici di 
certe comunità giudaiche dell'Africa Minore. 

Già in Parghelia la conversione è lontana, e l'ambiente è 
permeato di purissimo cattolicesimo, specie per il culto 
esterno 2 . Il vescovado di Tropea aveva lavorato in profon
dità, ed il villaggio — fra i suoi figli — annoverava sacer
doti elettissimi 3. In occasione, però, della rivolta di Masa
niello, Parghelia ebbe un guizzo anti-spagnuolo, subito re
presso dalla fedelissima Tropea, la più indicata per intuirne 
lo spirito vendicativo 4 . 

1 II Tr ibuna le Civile di Monteleone, con decisione dell '8 aprile 
1905, acce t t ava le modifiche dello S t a t u t o , propos te dal l 'Assemblea 
generale dei soci della Cassa sussidiaria, t r as formando il sussidio 
in pensione mensile. 

2 Parghel ia , p r ima del d isas t ro tellurico del 1905, aveva ben 
qua t t ro chiese : S. Andrea apostolo (matr ice con annesso orator io) ; 
S. Antonio ; S. A n n a e S. Maria di P o r t o Salvo. Il clero era numeroso , 
ed ogni mese r icorreva la festa di un santo , con b a n d e musicali e 
fuochi d'artifizi in a b b o n d a n z a . 

3 In un manoscr i t to inedi to ed incomple to del Mazzitelli (Mono
grafia storica sul tempio e quadro della Vergine SS. di Portosalvo), a 
pa r t e il celebre a b a t e Antonio Jerocades , sono c i t a t i u n a ven t ina 
di sacerdoti eminent i , fra i qual i Onofrio Colace, mor to sul pa t ibolo 
P e r la repubbl ica del 1799 ; Giuseppe Melograni, insigne geologo 
e padre Gregorio Je rocades dei Riformat i , « Guard iano del S. Se
polcro di Gerusalemme ». 

4 « . . . l ' a n n o 1647, per popolare sedizione a v v e n u t a nella Ci t tà 
di Napoli , alcuni signori fuggendo con le loro famiglie da ta le c i t t à . 



Ma che, in fondo, i pargheliesi avessero un sòlido sub
strato semitico, lo dimostrano appieno le notizie demografi
c h e 1 , "e'là tendenza democratica dei propri dirigenti. Della 
rivoluzione francese, con Antonio Jerocades, assimilano le 
nuove idee, - e nel Eisorgimento 'si affiancano a Garibaldi. 
Insomma, non sono particolaristi apatici o faziosi sostenitori 
di regimi tirannici, ma si rivelano universalisti. Infine, non 
riescono a sopprimere la spinta del naturale nomadismo, ed 
il villaggio resta quasi statico dalla fine del Cinquecento al 
terremoto del 1905. Non • si tratta di emigrazione concepita 
ed attuata alla maniera del nostro secolo, ma di un ritorno 
a paesi originari del bacino mediterraneo. 

Per gb ebrei di Tropea, il piccolo borgo di Parghelia 
era stato una sosta, in attesa di riprendere il biblico cammino. 
Cammino segnato, come sempre, anche da nuove correnti 
commerciah, che intralciavano lo sviluppo dei parghebesi, 
ma l'abbandono dell'ospitale contrada marinaresca era dovuto, 
sopratutto, alla impossibihtà esperimentata di progredire 
in un paese arretrato e conservatore com'era la Calabria 
spagnolesca e borbonica. 

E nel 1837, il Brago annotava : «... avendo! negozianti, 
che sono gran parte della popolazione, i loro fondachi stabili 
e permanenti chi in un luogo, chi in un altro, vi fanno an
ch'essi stabile dimora, chiamando intorno a sé i figli e spesso 
l'intera famigba. In tal modo si verifica una intera emigra
zione, la quale spoglia il Comune della gente operosa e più 
agiata ; rende rari i matrimoni con persone del proprio paese 

furono nel l ido dì Tropea saccheggiat i da ' Parghe l io t i a i u t a t i da 
molt i vil lani degli a l t r i 2 2 villaggi . « Cfr. M. P A L A D I N I , op. ci., p . 19. 

1 L a popolazione di Parghe l ia è s t a t a sempre s taz ionar ia fra 
i 5 0 0 e i 2 0 0 0 a b i t a n t i . Cfr. specia lmente , Cenni storici sulle chiese 
arcivescovili, vescovili, e prelatizie (nullius) del regno delle Bue Sicilie 
raccolti, annotati, scritti per l 'Ab. V I N C E N Z O D ' A V I N O , 1 8 4 8 , p p . 7 5 9 . 
Le stesse not iz ie sono s t a t e p lag ia te da F R A N C E S C O A D I L A R D I , nel 
suo Cenno storico sulla Chiesa vescovile di Tropea, ' Napol i , 1 8 4 9 , 
p p . 2 2 . 



e fa si che tutt i i capitali e grandi e piccoli circolino e fruttifi
chino sempre al di fuori della sfera d'azione del villaggio » 1 . 

Oggi Parghelia, ricostruito in parte, con ancora le barac
che e le case dirute del 1905, conserva un solo vestigio del 
suo passato, che è la chiesa di S. Maria di Porto Salvo. Ci 
sono ancora marinai che navigano su transatlantici, ed emi
granti avventurosi delle due Americhe. Sussiste pure qualche 
forma di produzione agricola per l'esportazione, e perdurano 
colori sbiaditi di un folklore agonizzante, ma' la « singolarità » 
è sparita. , . 

E con essa la indubbia testimonianza di un momento 
storico della regione calabrese. 

f ACHILLE RIGGIO 

APPENDICE 

A' 25 apri le 1778. 
Gli Officiali e Frate l l i della Confraterni ta so t to t i tolo dell'Anime 

del Purgatorio del Gasale di Parghalia, d i s t re t to della nos t ra c i t t à 
di Tropea , in P rov . a di Calabria Ul t ra , u n i t a m . t e p ros t a t i a u a n t i 
del vost ro Real Trono, supp.do espongono a V. R. M. come essen
dosi fln'ora la soprad .a di loro Confraterni ta d i re t t a colla Regola 
da t e m p o . ant ico fo rmata , volendo al presente godere della vos t r a 
real clemenza e munificenza, in v i r tù delle qual i le Congregazioni 
Laicali t u t t e sono s t a t e ab i l i t a te ad o t tenere il Real permesso, o 
sia assenso, t a n t o sulla Regola, quan to sulla fondazione, umi l iando 
supp. t i a V. R. M. la regola sud .a la suppl icano volersi , degnare in 
terporre su di essa, e su della fondazione m e n t o v a t a il Rea l vos t ro 
assenso e permesso ; qualcosa sperano o t tenere dalla vos t ra Real 
M.tà a singolaris.ma grazia quad. Deus . 

Io Francesco Mazzitello P rocu ra to re suprica come sopra. 
Io Andrea Staso (?) suplico come sopra. 
Io Mariano Ambrosio Officiale suplico come sopra. 
Io Lorenzo Vita suplico come sopra. 
Io G iovamba t t i s t a Mazzitelli suplico come sopra. 
Io Francesco Grillo suplico come sopra. 

1 Op. cit. paragrafo delle « Considerazioni ». 



Io Asoanio Grillo suplico come sopra . 
Io Girolamo Pol i to suplico come sopra. 
Io Vincenzo Calzona suplico come sopra . 
Io. Eafaele Massaro suplico come sopra. 
Io Francesco Disc i ta suplico come sopra. 
Io Marcan ton io Bagna to suplico come sopra . 
Io Gae tano Condoleo suplico come sopra. 
Io Lorenzo Mazzitell i suplico come sopra. 
Io F r a n c o ' Janne l lo suplico come sopra. 
Io Lorenzo B a g n a t o suplico come sopra. 
Io Michele Stasa (?) suplico come sopra. 
Io Anton ino Ot t av i ano suplico come sopra . 
Io Francesco Rafia suplico come sopra. 
Io Francesco P i e t ro Paolo suplico come sopra. 
Io Anton ino Calzona suplico come sopra. 
Io Maurizio Rafia suplico come sopra. 
Io Marco Antonio S t a n a suplico come sopra . 
Io Vincenzo Grillo suplico come sopra. 

S E G N I D I CROCE 

Michele Massara 
Alessandro Massara 
Ant .o Meligrana 
Dona to Meligrana 
Gio B a t t a Ot t av iano 
Agost ino Vagna to • 
Simeone Vagna to 
Alessandro Vagna to 
Fran .co Vagna to 
Dom.co Vagna to 
Nicolò Condoleo 
Venanzio P ie t ropaolo 
Andrea Mazzitello 
Lorenzo d 'Ambros io 
Fran .co di Vi ta 
Dom.co Amalfi 
Don Fi l ippo Accorint i 
Andrea P ie t ropaolo 
Ant .no Pie t ropaolo 
Gius.e Vent imigl ia 

Fran .co Massara 
Gius.e Pandul lo 
Carmine Pandul lo 
Fran .co Ant .o L a Torre 
Michele Jannel lo 
Ant .o Pul ica t i 
F e r r a n t e Serviente 
Ludovico Fadu l i 
Eafaele di Ambrosio 
Lorenzo F a d u l i 
Andrea Gialla 
Michele P ie t ropaolo 
Andrea Jannel lo 
Alessandro Mazzitello 
Ant .o P ie t ropaolo 
Dom.co L a Torre 
An t .o L a Torre 
F ran .co L a Torre 
Salvadore Massara 
Mat teo Giacco 
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Regole del Monte . . . (?) Confra terni ta de ' Mar inar i del Casale 
di Parghe l ia so t to il t i tolo delle Anime del Purga to r io , e 8. Michele 
Arcangelo. 

Nel 1692 dalli Mar inar i d i esso Casale si fondò,- ed eresse u n 
Monte de t t o de ' Mar inar i di Parghel ia . . . (?) Confraterni ta colla Cap
pella, con (?) Chiesa p ropr i a so t to t i to lo delle Anime del Purga to r io , 
e S. Michele Arcangelo per ut i le , e bisogni della Mar inar la so lamente 
in generale, secondo l 'occasione così nello s t a to t empora le , che. spi
r i tuale , colle leggi seguent i , colla quale s inora si è governa ta . 

I . —• Che d.o Monte , sua Confraterni ta si governi da un Am
minis t ra tore , suo P rocura t . e , da un Deposi tar io , suo Cassiere, e due 
D e p u t a t i che tengono le chiavi , qual i si debbono fare ogni anno , 
ed eligere dalli Mar inar i di d.o Casale, e l 'elezione debba cadere in 
persona di Mar inar i p recedente maggioranza de ' vot i , e non di a l t r i , 
con a u t o r i t à di poters i conflrmare da d.i Mar inar i a lcuno di d.i 
Officiali, o t u t t i se si s t imerà espediente per lo Monte , colla concor
renza s imi lmente di maggioranza di vo t i . Li medesimi debbono da re 
in ogni anno il conto , qual i si deve vedere da q u a t t r o D e p u t a t i 
Mar inar i eligendo dalli Mar inar i di d.o Casale, e non di a l t r i . Do
vendo il vescovo solam.e riconoscere la celebraz.ne delle Messe, né 
a l t r i par t icolar i secolari si possano ingerire , ed i n t r o m e t t e r e nel go
verno di d.o Monte , e r iconoscere quello, e le cose di esso. 

I L —• L a Chiesa debbas i reggere, e governare da essi ammini 
s t ra tor i , ed al t r i Officiali ; e li sacerdot i che av ranno la celebraz.ne 
le messe, ed assistervi in della Chiesa, s iamo figli di Mar inar i . 

I I I . —• Ogni Chiurma di T o n n a r a essendo t u t t a di Mar inar i di 
Parghel ia deve paga re u n a p a r t e in te ra , come spe t t a ad un Mari 
naro di guadagno , di percacci però della T o n n a r a , . é ' n o n di a l t ro ; 
e dove non è t u t t a la ch iu rma di Parghe l ia deve pagare la r a t a . 

IV. — Ogni ch iu rma di Barca , sua Feluca di viaggio, e di Scia-
becchelli, e di a l t re Barche di pescare, essendo t u t t i li Mar inar i di 
Parghel ia la m e t t a d i u n a p a r t e che spe t t a ad uno di essi, e ques to 
per ogni viaggio, e per ogni vo l ta che vanno a pescare ; e se d.e 
Chiurme non sa ranno t u t t e d i d.o Casale, devono pagare un tornese 
per ogni carl ino, che guadagneranno ;, come p a r i m e n t i li Mar inar i , 
che fat igano in t e r ra servendo. 

V. —• Se alcuno Mar inaro a v r à p a g a t o ,e poi benisse in neces
sita, possa l 'Ammin i s t r a t . e col pa re re degli a l t r i Officiali soccorerlo 
di grana cinque a... (?) il giorno d u r a n t e la necessi tà, quale si debba 
riconoscere da d.o Ammin i s t r a t . e ed Officiali, e non di a l t r i . 

VI . —. Se v i sa rà qualche figlia d i Mar inaro di d.o Casale, d i 
quei ohe h a n p a g a t o in d.o Monte orfana, che pericolasse nel l 'onore , 
e non avesse modo di mar i t a r s i , possa l 'Amminis t ra t . e col pa re re 



degli a l t r i Officiali darle. . . '?) due . t i ven t ic inque a.'.. (<f). a considera
zione di essi officiali, per mar i t a r s i , e se vi s iano p iù orfane, deb
b a n o farsi le . . . (?), e preferirsi la p r i m a di e tà . 

V I I . — Nella m o r t e di ciascun Fra te l lo , se però non abbia da 
dare alla Confraterni ta più di g rana ven t i d i quello si corr isponde 
di elemosina, si debbano celebrare per l ' an ima del medesimo messe 
t r en tac inque , e si debba pagare a l l 'Arciprete carlini dieciset te per 
le mor taggie (?), e g rana qua ran t ac i n q u e per lo P r o t o p a p a (?), e 
debbas i dare un rotolo di cera o accompagnars i il cadavere dalla 
casa alla Chiesa. 

V i l i . — Si debba celebrare u n a messa quo t id iana per le an ime 
de ' Fra te l l i di d-a Venerabi le Confraterni ta , e possa l 'Amminis t ra t . e 
col pa re re degli a l t r i Officiali far celebrare, quando gli p iacerà , 
messe per le an ime del Purga to r io , e per a l t re devozioni, e servirsi 
del denaro del Monte in casi di t ravagl i , e di bisogni di d.a Mari -
nar ia in generale, m a non in par t ico lare , acciò si possa difendere 
colla giustizia, in casi però r i levant i , e di considerazione d ' approvars i 
dal Corpo della Congregazione, e la spesa si faccia, con r iguard i , 
e colle dovu te cautele . 



S. NILO ED IL CENOBIO DI S. NAZAEIO 

Uno dei momenti della vita di S. Nilo di Eossano più 
controversi, perché anche uno dei più oscuri ed intricati, 
è quello che si riferisce al suo primo affacciarsi alla disciplina 
monastica. E cioè quando egli viene ostacolato in questo 
desiderio dall'autorità civile della sua città natale ed in con
seguenza deve allontanarsi dalla sua regione affinché quello 
che è oramai il suo insostenibile anelito possa divenire una 
realtà. Ai quesiti che questo momento tra i più interessanti 
della lunga e tormentata esistenza del santo asceta pone, 
si cerca dare una risposta nelle pagine che seguono. Dopo 
avere a lungo meditato e riposatamente sviluppato gli ac
cenni che al riguardo è possibile cogliere nelle amorose parole 
del biografo, discepolo e concittadino 1 S. Bartolomeo di 
Eossano che nelle lunghe veglie monastiche ascolta riponen
dole nella sua mente, le avventure del Beato dalla viva voce 
di questi e le integra con quanto già narrano le tradizioni 
patrie. 

Nel 939-40 a Eossano, Nicola cui tarde ed incontrollabili 
fonti danno il cognome Malena, subisce una profonda crisi 
spirituale. Questa lo porta dalla comune vita di ogni giorno tra
scorsa con la moglie, detta in assai posteriori testimonianze 2 

D amira ed una bambina, tra gli agi e le occupazioni della 

1 Circa la p a t r i a di S. Bar to lomeo il g iovane, così si è sempre 
r i t enu to : m a v . ora : P . F . M A L X I N , 8. Barthelemy de Grottaferrata. 
Notes critiques, in « Analec ta Bol land iana », L X I , p p . 202-13 e la 
r isposta di : G. G I O V A N N E L L I , La patria di 8. Bartolomeo abate di 
Grottaferrata, in « Bol le t t ino della B a d i a Greca di Gro t ta fe r ra ta », 
D.. s. I . (1947), p p . 242 ss. 

2 L . D E B O S I S , Cenno storico della Città di Bossano, etc, Napol i , 
1938, p . 194 ss. 



sua decorosa condizione, al desiderio della solitudine : intesa 
questa da lui come madre di ogni perfezione. Così in com
pagnia di un monaco a nome Gregorio che gli è guida nel viag
gio, Nicola abbandona Eossano e si avvia ai cenobi già cele
bri per la loro fama di pietà rebgiosa e per il numero dei peni
tenti della regione del Mercurion che proprio in quel torno 
di tempo richiamano numerosi asceti dalla Calabria e dalla 
Siciba i. Regione questa, completamente ammantata di bo
schi e posta ai confini dei themi di Calabria e Longobar-
d i a 2 ; dei possedimenti cioè dell'impero bizantino e dei prin
cipati longobardi ; del mondo orientale e di quello occiden
tale. In termini geografici e più precisi lungo la media valle 
del fiume Mercure-Lao che spesso nel tempo segna la linea 
di confine tra le regioni contermini 3 . 

Dopo alcuni giorni però una notizia probabilmente ina
spettata, e per questo tanto più paurosa, viene a turbare la 
pace che già incomincia a scendere sull'anima di Nicola e la 
tranquillità degli igumeni Giovanni, Fantino e Zaccaria. 
Capi questi di alcuni cenobi vicini tra loro e siti nebe con
trade Bonangelo e Mercuri suUa sinistra del Mercure-Lao e a 
nord dell'odierna Orsomarso, che hanno accolto con la più 
viva e fraterna gioia il nuovo asceta. L'imperiale rappresen
tante della fortezza di Rossano scrive minacciando il tagbo 
delle mani e la confisca dei beni del monastero a quell'igu-
meno che osa ammettere alla vita monastica il fuggiasco 4 

1 B105 TOO EV àyiois -arpò? Nei>.ou TOU NICTOU, in M I G N E , P . Gr. 
C X X , coli. 2 0 - 2 1 ; trad. it . di A . R O C C H I , Vita di 8. Nilo Abate etc, 
Roma, 1 9 0 4 , pp. 5 - 6 ; Historia et laude» 88. Sabae et Macarii etc, 
edidit e t c , I. C O Z Z A - L U Z I , Romae, 1 8 9 3 , pp. 1 4 - 1 5 , 8 2 - 8 3 ; A . A G R E -

STA, Vita di 8. Nieodemo etc., Roma, 1 6 7 7 . 
2 Historiae et laudes SS. Sabae et Macarri etc, cit., p. 1 4 . 
3 B. C A P P E L L I , L'arte medioevale in Calabria, in «Paolo Orsi», 

Roma, 1 9 3 5 , pp. 2 8 3 ss. Rimando per il Mercurion ancora a questa 
mia vecchia nota ; mi auguro però potere presto pubblicare sul
l'argomento un assai più ampio ed esauriente saggio. 

4 Bto? e t c , cit. , col. 2 2 ; trad. cit., p. 7 . 



che abbandonando la sua città si è rifugiato nella cittadella 
dell'ideale ascetico bizantino. 

Noi probabilmente non arriveremo mai a conoscere con 
sicurezza la ragione di quest'ordine, perché il biografo di 
S. Nilo tace completamente al riguardo. Di fronte a tale silen
zio, assai probabilmente voluto, si sono fatte però varie con
getture per tentare di diradare il velo che avvolge l'episodio. 

La prima e forse la più seguita 1 vuole vedere nel divieto 
fatto dal turmarca di Eossano ai capi della comunità mona
stiche, la conseguenza di una denuncia sporta dall'abbando
nata moglie di Nicola. Un simile motivo troverebbe, è vero, 
rispondenza negli scritti di quasi tutti gli scrittori cristiani 
a cominciare dagli Apostoli Ano a S. Gregorio Nazianzeno, 
S. Girolamo, S. Gregorio Magno ed in seguito ai canonisti 2 . 
Tutti questi infatti prescrivono come indispensabile il con
senso di ambedue i coniugi per lo scioglimento del matri
monio anche quando uno solo di essi desidera darsi alla vita 
monastica. Ma non può invece la stessa norma essere appli
cata dal governatore di Eossano, che è un'autorità esclusi
vamente civile e che quindi questo diritto è tenuto ad ammi
nistrare, perché proprio il diritto romano-giustinianeo con
sente ai coniugi e sposi sciogliersi anche unilateralmente dai 
loro legami per votarsi al monachesimo o al sacerdozio 3. 
Prassi che è seguita anche in seguito dalle norme del diritto 
propriamente bizantino ed in fondo dalle Eegole di 8. Basilio 
e dalla pratica attuazione che di esse fanno alcuni grandi 
rappresentanti del monachesimo bizantino : come Teodoro 
Studita 4 . 

1 G-. M I N A S I , S. Nilo di Calabria monaco basiliano nel decimo 
secolo con annotazioni storiche, Napol i , 1892, p . 280. I D . , Vita di 

Nilo... volgarizzata da A. Bocchi. Napol i , 1904, p . 56. 
2 A . M A R O N G I U , La Famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-

XIII), Milano 1944, p p . 74-75 : ivi b ibl . 
3 Corpus Iuris Civilis (ed. K R U E G E R - M O M M S E N - S C H O E L E , 

Berlin, 1895), C. I . 3, 52, 15 ; id . id . , 54, 2-3 ; Nov . 123, c. 35. 
4 S. B A S I L I I , Begulae fusius tractae, in M I G N E , P . G., X X X I I , 

r e g . X I I ; S. T H E O D O R I S T U D I T A E , Epiclae (ed. Syrmond) , 1. I I , 51 . 



Né d'altra parte sembra accettabile un'altra ipotesi 1 . 
E cioè che la fuga di Nicola commuova vivamente l'ambiente 
ecclesiastico di Rossano, al quale apparterrebbe, per vedersi 
privata di un chierico della classe dei nobili, colto e di grandi 
promesse. Si che il suo allontanamento sia ostacolato dalla 
curia episcopale rossanense che chiama in aiuto l'autorità 
civile. A parte il fatto che certamente questa non si preste
rebbe alla richiesta, l'idea di pensare Nicola incamminato 
alla carriera ecclesiastica durante la sua permanenza a Ros
sano, che dura fino ai trenta anni, è fondata soltanto su al
cune espressioni usate dal biografo. Ma senza contare che 
Nicola all'epoca della sua partenza avrebbe già dovuto es
sere sacerdote, mentre con tut ta l'asperità della sua vita 
non riceve mai gli ordini sacri 2 , quelle espressioni del bio
grafo, c h i e r i c o e u o m o d i D i o 3 , come appare da 
tutto il racconto, stanno soltanto ad indicare uno stato di 
cose che non ha legami con il passato, ma appartiene intera
mente al presente ed al futuro. La nuova via, cioè, e tanto 
diversa da quella abbandonata, su cui si incammina colui 
che ha ormai lasciato con lo spirito il mondo e le sue dol
cezze ; il richiamo che egli segue con tutta la sua volontà 
tesa ad uno scopo di perfezione. 

La persecuzione e l'ordine perentorio del turmarca di 
Rossano nii sembrano però spiegabili, come si è accennato 4 , 
se si suppone che Nicola appartiene al ceto dirigente della 
sua città : cioè alla classe dei c u r i a l e s. Essi che hanno 
su loro tutt i i pesi dell'amministrazione cittadina, compreso 

1 S. G-ASSINI, Poesie di S. Nilo funtore e di Paolo Monaco, Roma , 
1906, p . 36 n. 

2 Cfr. : Bio? cit . , col. 102 ; t r a d . cit . , p . 83. 
3 Bio: cit . , coli. 22, 23 , 26 : t r a d . cit. , p p . 7, 8, 11. 

4 E . P O N T I E R I , I primordi della feudalità calabrese, in « Tra 
i N o r m a n n i ne l l ' I t a l ia mer id ionale », Napol i , 1948, p . 54 che c i t a : 
P . B R A N D I L E O N E , Frammenti di legislazione normanna e di giuri
sprudenza bizantina nell'Italia meridionale, in « Scri t t i d i s tor ia del 
d i r i t t o p r iva to i ta l iano edi t i dai discepoli », Bologna, 1931, I , p . 76. 



quello assai gravoso dell'esazione delle imposte della quale 
sono garanti personalmente con le loro sostanze, e che sono 
amministratori forzati per diritto ereditario, perché non ab
biano modo di sottrarsi alle loro curie sono impediti di eser
citare una quantità di cose e di funzioni. Così tra l'altro è 
loro vietato anche il potersi dare al sacerdozio od alla vita 
monastica, salvo che non cedino i propri beni a qualcuno che 
li sostituisca nell'ufficio ; ciò per una legge di Giustiniano 
del 531 1 . E se pure nel diritto bizantino gli antichi ordina
menti municipali, e quindi anche le curie, sembra siano già 
sulla fine del sec. I X caduti in desuetudine o ad ogni modo 
abolita da Leone il filosofo con le costituzioni 46 e 47 dell'886-
893 2 ; è sempre però dubbio se le costituzioni di questo im
peratore abbiano vigore di legge in Italia 3 . 

Ammettendo un simile stato di cose riesce del tutto com
prensibile il fatto che Nicola ammanti di tanto mistero la 
sua partenza, se non è meglio dire fuga, da Eossano. Come 
diviene spiegabile anche il motivo per cui vuole prima di al
lontanarsi riscuotere una buona somma di cui è creditore 
e che certo mai come allora non gli è necessaria. Se questa 
non deve servire ai bisogni della moglie, può benissimo avere 
nell'intenzione di Nicola, che certo è al corrente della dispo
sizione del 531, per destinatario qualcuno che poi non vuole 
sobbarcarsi all'oneroso incarico di sostituirlo. ' 

In seguito alla lettera del rappresentante imperiale di 
Eossano, i grandi monaci che presiedono ai cenobi del Mer-
curion decidono che Nicola riceva l'abito monastico in un 
asceterio che non sia uno dei loro. Scelgono così quello di 

1 Corpus Iuris Civilis, (ed. ci t . ) , C . I . , 3, 52, p r . ; cfr. : A. R I 
NALDI , Il Comune e la Provincia, Po tenza , 1881, p p . 69 ss. ; C . C A -
LISSE, Storia del diritto italiano, F i renze , 1891, I , p p . 40 ss. ; P . B O N -
FANTE, Storia del diritto romano 2 , Milano, 1909, p p . 505 ss. , 510 ss. 

2 A. R I N A L D I , op. cit., p . 150 ; C . C A L I S S E , op. cit., I , p . 47. 

A. R I N A L D I , op. cit., p . 150 ; G. S A L V I O L I , Storia del dirito 

italiano», Tot ino , 1921, p . 74. 



1 Bioc, cit . , col. 2 1 - 2 2 ; t r a d . cit . , p p . 6 - 7 . 
2 G . M I N A S I , S. Nilo di Calabria etc., cit . , p p . 2 8 2 ss. 
3 G . R A C I O P P I , Storia dei popoli della Lucania e della Basili

cata 2 , R o m a 1 9 0 2 , I I , p . 1 0 2 . 
4 I . G A Y , L'Italie meridionale et l'Empire byzantin eie, Par i s , 

1 9 0 4 , p . 2 4 0 ; E . P O N T I E R I , op. cit., p . 5 4 . 
5 A . C A F F I , Santi e guerrieri di Bisanzio nell'Italia meridionale, 

a p p . a P . O R S I , Le chiese basiliane della Calabria, F i renze , ( 1 9 2 9 ) , 
p . 2 9 5 . 

6 Bio; ci t . , coli. 2 2 , 2 9 ; t r a d . cit . , p p . 7 - 8 , 1 2 . 

S. Nazario, perché fuori della provincia di Calabria ; in luogo 
cioè dove naturalmente il governatore rossanense non può 
intervenire x . 

Non tenendo conto di tutt i i dati che è possibile rica
vare dalla biografia del Beato, e della geografia storica, buona 
parte degli scrittori che in un modo o nell'altro si sono occu
pati dell'argomento, identificano il cenobio di S. Nazario 
con quello di S. Filarete posto nei dintorni di Seminara. Solo 
qualcuno lo ubica in modo diverso : si incomincia a pensare 
così che esso deve ricercarsi ai confini della Calabria setten
trionale e della Basilicata 2 . In seguito poi mentre si av
vertono i molti toponimi greco-bizantini della regione del 
Cilento meridionale 3, si ritiene che il cenobio di S. Nazario 
dovrebbe ritrovarsi quivi 4 , o più precisamente nei pressi 
di monte Bulgheria 6 . 

La chiara espressione usata dal biografo di S. Nilo che 
situa il cenobio di S. Nazario fuori della provincia di Cala
bria e l'altra che traspare dal racconto dello stesso autore 
che questo asceterio pone in luogo relativamente non di
stante dalla eparchia del Mercurion 6 da sole valgono a spe
cificare che esso si trova nei territori settentrionali limitrofi 
alla valle del Mercure-Lao. Cioè nel thema di Langobardia 
che in parte da questo fiume è separato dalla Calabria. A 
questo punto però sorge un'altra questione. Il thema di Lan
gobardia, ovvero la provincia istituita da Basibo il Mace
done (867-886) riorganizzando i suoi possedimenti d'Italia 
e così detta perché le instituzioni langobarde vi sono assai 



forti, è vastissimo. Infatti esso comprende la Terra d'Otranto, 
la Lucania meridionale e parte della Puglia con confini in
certissimi a ponente ed a settentrione per gli sconfinamenti 
dei Langobardi di Salerno e di Benevento ; i quali due prin
cipati, inoltre, così come quello di Capua sono sempre nomi
nalmente considerati facienti parte dell'impero bizantino 
e quindi rientranti nel tbema stesso Dato dunque tutto 
ciò bisognerebbe ricercare il cenobio di S. Nazario per tut ta 
la varia ed ampia zona. 

Per fortuna però viene ora in aiuto un altro importante 
documento più o meno coevo all'epoca in cui è redatta la 
vita di S. Nilo ; cioè ai primissimi decenni del sec. XI. Il co
dice B. B. I I . della Badia Greca di Grottaferrata del seco
lo XI-XII riportando quanto si riferisce alla memoria del 
grande santo di Eossano contiene tra l'altro anche un ouvoc-

^àpiov che si recita nella sua festa. E questo testo prezioso 
in due passi specifica che il santo è iniziato alla vita ascetica 
nel predetto cenobio «del santo grande martire Nazario » 
che si trova precisamente «nelle regioni dei Pr incipi» 2 . 
La notizia taglia corto ad, ogni altra supposizione e limita 
quindi la ricerca alle regioni dominate dai principi longobardi, 
ed anzi, per essere più vicina ed ai confini del Mercurion e 
quindi della Calabria, alla zona che costituisce il principato 
di Salerno. 

Tutto ciò è a sua volta avvalorato dalle notizie che si 
hanno della diffusione del monachesimo bizantino nel mez
zogiorno d'Italia e dagli stessi indizi che la biografìa niliana 
ci fornisce. 

La corrente migratoria ascetica dopo la totale occupa
zione musulmana della Sicilia si avvia in un primo momento 
verso la penisola balcanica ; ma appena può notare una certa 
sicurezza nella difesa dell'Italia meridionale risale su per il 

1 G . SALVIOLI , op. cit., p . 72 ; A . C A F F I , op. cit., p . 279. 
2 Godex Gryptensis, B . B . I I , f. 175. Questa p a r t e del t e s to è 

ed i ta da S . G A S S I S I , I manoscritti autografi di 8. Nilo juniore etc., 
Boma, 1905, p . 23 n . 



continente in due ondate principali. Una di esse fa capo e 
muove dalla Terra d'Otranto. L'altra che si avvia dal mare 
di Reggio giunta che è ad ingrossare le schiere dei penitenti 
già stanziati nel Mercurion 1 si irradia di qui ancora in due 
direzioni. La prima va verso levante nella regione di Lati-
niano, posta nell'alta valle del Sinni, e poi più a nord : a 
monte Raparo e fino al Vulture incontrandosi ad oriente di 
questi luoghi con gli asceti venienti da Terra d'Otranto o 
risaliti lungo le coste joniche ; la seconda avanza verso set
tentrione : a Lagonegro e poi in pieno dominio longobardo 
tra i monti ed in prossimità delle coste marittime del Cilento 2 . 
Come meta del viaggio del nuovo asceta sono però da esclu
dere il focolare di pietà di Latinianon e quelli siti intorno ai 
monti Raparo e Vulture. Sia perché posti sotto l'effettivo 
dominio dei bizantini, il cui thema di Langobardia per quanto 
indeciso giunge appunto fino a quest'ultima montagna 3 , 
sia perché ubicati in luoghi assai interni e lontani dal mare 
come invece postula la biografia di S. Nilo. Poiché per que
st'ultimo motivo è anche da non tenere conto del centro di 
Lagonegro, la indagine circa l'ubicazione del cenobio di 
S. Nazario, anche da questo punto di vista, è da bmitarsi 
unicamente alla regione ascetica del Cilento che è compresa 
nel principato di Salerno. 

Così unicamente a questa regione va riferita l'espressione 
« parti di sopra » usata dal biografo di S. Nilo in rapporto alla 
posizione geografica del Mercurion che con queste parti ap
pare in diretti e frequenti contatti. Come lo prova il fatto 

1 Historia et laudes SS. Sabae et Maearii etc, ci t . , p p . 14, 82. 
2 I I focolare ascetico di La t in i ano (V. B . C A P P E L L I , L'arte me

dioevale in Calabria, ci t . , p . 286 e Recensione alla Guida d'Italia -
Lucania e Calabria del T. CI., in A.S.C.L., V i l i , (1938), p p . 406 s., 
in a t t e s a di un a l t ro mio più vas to s tud io , come per il Mercurion, in 
preparaz ione) e quelli d i Lagonegro e del Cilento sono d o c u m e n t a t i 
da : Historia et laudes SS. Sabae et Maearii etc, ci t . , pass im e special
m e n t e p . 92 ; quelli del m o n t e Bapa ro e del Vu l tu re t r a a l t r i dal 
Bios di S. Vitale, in A.A. S.S. mensis mar t i i , I I , (19 m a r t . ) . 

3 A. C A F F I , op. cit., p . 279. 



che da esse vengono spesso dei monaci nei cenobii del Mer-
curion 1 ; e tra questi quel fratello valente nel canto che 
forse già il beato Nilo aveva conosciuto ed apprezzato du
rante la sua permanenza a S. Nazario. E come lo prova l'al
tro dato che verso le stesse parti si avvia nel suo turbamento 
di spirito il beato Fantino quando per timore dei mali che 
egli prevede avverranno, abbandona il cenobio mercuriense 
di cui è a capo 2 . 

Tentiamo ora di rifare sia pure a grandi linee e per quanto 
è possibile l'itinerario che verosimilmente il nuovo asceta 
Nicola, in compagnia di qualche monaco esperto dei luoghi 
ha percorso dal Mercurion a S. Nazario. 

Il viaggio di Nicola nella sua prima parte si svolge per 
aspre strade interne e tra erti e boscosi monti. Quasi certa
mente per evitare non graditi incontri con masnade mussul
mane frequenti sempre sulle coste del Tirreno dove, anzi, 
poco a nord del Mercurion hanno degli stanziamenti fìssi, 
come Saracinello e Saraceno. E se di questo ne rimane la 
denominazione ad una contrada a nord-ovest di Tortora, 
del primo se ne conserva il nome ed il ricordo nelle immediate 
vicinanze di Praia a mare la quale è la vecchia Plaga Scla-
vorum sorta al tempo di Niceforo Foca proprio per contro
bilanciare con uha colonia di Sloveni la presenza dei mussul
mani 3 . Così dopo avere con tutta probabilità raggiunto verso 
settentrione la zona che rimane tra Lauria e Lagonegro a 
levante e Trecchina e Eivello ad occidente, anche per rinfran
carsi del faticoso cammino in qualcuna delle tante laure mo
nastiche che sono ivi documentate e ricordate dall'odierna 
toponomastica, il viaggiatore muta la sua direttrice di mar
cia. Volge cioè a ponente per raggiungere lungo qualche im-

1 ~BÌOQ cit . , col. 53 ; t r a d . c i t . , p . 38. 
2 Bio? cit . , col. 57 ; t r a d . ci t . , p . 42. 
3 V. L O M O N A C O , Monografia sul Santuario-di N. S. della Grotta 

« Praia degli Schiaviate., Napol i , 1858, p . 4 ; 0 . D I T O , La popola
zione calabrese dei più antichi tempi ai nostri giorni, in « Calabria 
Vera» , n . s . IV (Reggio di Calabria , 1923), p . 1 0 4 ; Carta d'Italia 
del T.C.I., 1 :250000, fol. 42. 



pervio e dirupato sentiero corrente tra il terreno fortemente' 
accidentato, l'ampio e luminoso golfo, di Policastro. 

Solo ammettendo un itinerario di questo genere si può 
spiegare un particolare del racconto del suo biografo. E cioè 
che Nicola quasi soltanto al termine del suo r iaggio 1 ar
riva in vista del mare. Che avrebbe invece sempre costeg
giato fin dalla sua partenza dal Mercurion e cioè dalle foci 
del Mercure-Lao, se avesse seguito fin da principio la via più 
agevole e breve del litorale. Ma ora risalendo in direzione 
nord, forse sui resti della romana via Traiana, il golfo di Poli-
castro anch'esso meta frequente di incursioni mussulmane 2 , 
avviene per Nicola l'incontro che egli ha cercato fino ad ora 
di evitare. Così mentre alla sua sinistra appare il mare ed 
un tratto di spiaggia coperto da piccole navi tirate a secco, 
dall'altro lato trova un pacifico gruppo di marinai mussul
mani 3 che riposano tra gli alberi ed i cespugb del terraz
zamento costiero. Compiuta infine l'ampia curva del golfo 
il viaggiatore si avvia di nuovo per strade interne sul fianco 
orientale di monte Bulgheria nel complicato sistema mon
tuoso che caratterizza questa parte del Cilento. 

E penetra così gradatamente in paese del tutto lango-
bardo al centro di una vasta zona frequente di eremi e cenobi 
bizantini e che fra vari toponimi di derivazione greca me
dioevale 4 conserva quelli assai interessanti deUa locabtà 
E r e m i t i e del monte dei M o n a c i . Finalmente risale 
tra querceti e lecci un piccolo affluente di destra del fiume 
Lambro fin poco sotto le sue sorgenti che scaturiscono pro
prio tra le due locabtà ricordate : la prima delle quab nel suo 

1 Bto£ cit . , col. 2 4 ; t r a d . cit . , p p . 8 - 9 . 
2 Cfr. : C. P E S C E , Storia della Città di Lagonegro, Napol i , 1 9 1 4 , 

p p . 1 8 9 - 9 0 . 
3 Bios ci t . , col. 2 4 0 t r a d . cit . , p . 9 . 
4 D . M A R T I R E , op. cit., I , p p . 1 5 0 - 5 1 ; G. R A C I O P P I , op. cit., 

I I , p p . 1 0 2 - 0 2 ; C. K O R O L E W S K J J , op. cit., col. 1 1 9 9 ; L . M A T T E I -

C E R E S O L I , Una bolla di Gregorio VII per la Badia di Cava, in « S tudi 
Gregoriani », Roma , 1 9 4 7 , I , p . 1 8 5 ; Carta d'Italia del T.C.I., 

1 : 2 5 0 0 0 0 , fol. 4 1 . 



nome fa rivivere ancora la comune denominazione medioevale 
dei monaci di rito bizantino 1 . Ivi in prossimità di altri 
asceteri Nicola trova il desiderato cenobio di S. Nazario dove 
spossato dal viaggio è amorosamente accolto dall'abate e 
dagli altri fratelli 2 . 

Situo così il monastero negli immediati pressi o sullo 
stesso luogo dell'odierno villaggio di S. Nazario cbe eviden
temente deve le sue origini al cenobio bizantino del quale ora, 
solo, conserva la memoria. E come nell'autunno del medioevo 
il villaggio è uno dei casali del castello di Cuccaro, feudo di 
uno dei rami della potente famiglia Sanseverino 3, così an
che al tempo di Nicola è fondato su terre dipendenti dallo 
stesso castello, al quale quasi sicuramente appartiene come 
governatore quel « piccolo despota detto in quei luoghi 
c o n t e » 4 umiliato dall'asceta. Particolare questo che ci 
conferma ancora una volta come l'asceterio di S. Nazario 
si trova in territorio langobardo. Perché se pure il titolo, di 
c o n t e non è ignoto all'amministrazione bizantina 5 , nel 
caso attuale lo spirito dell'espressione del biografo di S. Nilo 
allude a paesi ed instituzioni diversi da quelli imperiali. 

Per cui in essa possiamo vedere una delle prime fasi at
traverso le quali i funzionarii langobardi si allontanano a 
poco a poco dall'autorità centrale dalla quale dipendono 
per usurpare titoli e diritti signorili. Germi-cioè del feudalismo 
che nel mezzogiorno d'Italia appariscono appunto primamente 
nei territori dei principi langobardi 6 . Senza contare che 

1 C . K O R O L E W S K J J , op. cit-, col. 1 1 8 3 . 
2 BÌO<; cit . , coli. 2 8 , 2 9 ; t r a d . ci t . , p p . 1 2 , 1 3 . 

3 Car ta del 2 1 se t t embre 1 4 3 9 r i lasciat i da Alfonso d 'Aragona 
a Francesco San Severino, t r a s c r i t t a in « Baccol ta di document i 
di va r i a e t à per la s tor ia di Mormanno », m.scr i t to conservato dal-
l ' avv . G . L A G R E C A di Mormanno , I, fol. 4 2 - 4 . 

4 Bio- cit . , col, 3 2 n. ; t r a d . ci t . , p . 1 7 . 
6 Cfr. : B . C A P P E L L I , Note su un sigillo diplomatico bizantino, 

in A.S .C.L. , X V , ( 1 9 4 6 ) , p p . 1 4 1 ss. 
6 A. B I N A L D I , Bei primi feudi nell'Italia meridionale, Napoli , 

1 8 8 6 , p p . 1 1 1 - 1 2 ; G . S A L V I O L I , op. cit., p . 7 0 ; E . P O N T I E R I , op. cit., 

p p . 7 5 - 7 6 . 



proprio nel Cilento appariscono sulla metà del sec. X dei pic
coli feudatari di nomina sovrana. Quali Guaimario e Lande-
nolfgo creati dal cugino Gisulfo I principe di Salerno, rispet
tivamente c o n t i di Marsico e Laurino dove poi nel 971 
succede Landolfo L 

La permanenza di Nicola al cenobio di S. Nazario è di 
grande importanza per la sua formazione spirituale. In que
sto asceterio, infatti, chiuso tra la varia vegetazione di una 
verde valletta frequente di acque quasi in un mondo a sè, 
si manifestano già i primi segni ed i motivi essenziali che 
caratterizzeranno poi sempre la sua lunga esistenza. 

L'illuminazione religiosa attuatasi in lui ad un tratto 
e che lo sospinge ai cenobi del Mercurion prima e quindi a 
quello di S. Nazario, lo porta ad un altissimo desiderio di 
perfezione. E consistendo questo in un supremo atto di vo
lontà che, influenzato dalla grazia, aspira di continuo al pro
gresso dello spirito, il quale si ottiene solfando assoggettando 
la materia, Nicola sa immediatamente dimenticare la vita 
di agi goduta sino a pochissimo tempo prima nella sua città. 
Per modo appena giunto, stanchissimo, rifiutando ogni con
forto offertogli di vino e di cibo, si vota ad inumani esercizi 
e pratiche di ascetismo ; che, per tut ta la sua permanenza, 
da un lato lo portano ad abmentarsi in modo appena suffi
ciente con verdura cruda e frutta, dall'altro gb fanno trascor
rere insonne le notti nella preghiera vocale alternata al canto 
dei salmi : solo interrotti questo e quella da molte e frequenti 
genuflessioni. La preghiera non rimane però fine a se stessa, 
poiché contemporaneamente si suscitano in lui gli ardori 
di quella carità di cui userà poi in maniera tanto larga : come 
nei riguardi di un suo antico servo, venuto dalla lontana 
Eossano per visitarlo e, può darsi, ad invogliarlo a ritornare 
al mondo, al quale donerà quanto gli è più necessario. Ed in-

1 P . G T A N N O N E , Istoria civile del Segno di Napoli, Napol i , 
1770 ss. , I I , p p . 83-84. 



sieme appariscono in luce altri aspetti dell'anima sua. Così 
mentre nella rinunzia all'offerta di un igumenato si manifesta 
in modo inequivocabile e privo di ogni accento di posa, che 
se mai si potrebbe in seguito addebitare a lui divenuto fa
moso, quel suo costante sdegno per gli onori e le cariche di 
ogni genere, già ri splende la sua dirittura e nel tempo stesso 
la sua forza morale. Dell'una e dell'altra, infatti si possono 
cogliere i primi baleni, anche di fronte alle supreme potestà 
del medioevo, nell'episodio del franco e feroce scontro ver
bale con il signore feudale del luogo. 

L'ambiente in cui sorge l'asceterio di S. Nazario, lango-
bardo per dominio territoriale e permeato di costanti tradizioni 
latine, con il quale Nicola viene ora a contatto, aiuta, mi 
pare, a spiegare il fatto che in seguito il beato è non solo at
tratto dai paesi langobardi, quanto appare esperto conosci
tore della lingua latina. E nel noto episodio dei suoi lunghi 
colloquii con i monaci cassinensi e nell'uso delle fonti latine, 
a preferenza della traduzione greca, per il canone che egli 
scrive in onore di S. Benedetto e canta con il coro dei suoi 
monaci di Vallelucio il 21 marzo 984 a Montecassinoj. Cou 
questo non si vuole però dire che Nicola sia ignaro della lin
gua latina al momento del suo arrivo a S. Nazario. Ma sol-

1 Blor cit . , coli. 1 2 3 - 2 6 ; t r a d . cit . , p p . 9 9 - 1 0 2 ; E . A N I T C H -

K O F , 8. Nilo e ,i principi longobardi, in « La Badia Greca di 
Gro t t a fe r r a t a nel V I I cent . », E o m a , ( 1 9 3 0 ) , p p . 1 9 - 2 3 ; E . 
P O N T I E R I , op. cit., p . 5 6 , . Nei colloqui t r a S . Nilo ed i monac i di 
Montecassino il biografo dice che il san to par la in « l ingua r o m a n a » 
( t rad . B O C C H I , cit . , p . 1 0 2 ) . Po iché in qualche tes to del sec. X 
(v. A. M O N T E V E R D I , Introduzione allo studio della filologia romanza, 
E o m a , ( 1 9 4 3 ) , p p . 4 - 7 ) ques ta espressione va in tesa nel senso di 
« l ingua romanza », si po t rebbe forse pensare che S . Nilo la usi con i 
monaci e la supposizione po t r ebbe essere avva lo ra t a dal fa t to che 
si t r a t t a di u n a lunga conversazione, nella nascente l ingua i ta l iana 
d o c u m e n t a t a propr io in quel per iodo di t empo nelle v ic inanze di 
Montecassino dalle formule tes t imonia l i c ampane (v. A. M O N T E -
T E V E R D I , op.cit., p p . 1 7 2 - 7 3 e Antiquitates romanicae, . Milano, 
1 9 4 2 , n . 2 ) . 



tanto che quivi egli può più a suo agio approfondirla in una 
maggiore e più sicura conoscenza usandola frequentemente. 

Rossano notevolissima ed importante città e piazzaforte 
nel sec. X, oltre che per la sua posizione geografica sottoposta 
ad influssi bizantini e latini vanta nel medioevo una nobile 
tradizione di cultura. Prova ne sia il fatto che in questa città 
hanno la loro prima formazione uomini dottissimi. Quali il 
papa Giovanni VII (705-07), che per quanto detto generica
mente greco di nascita 1 è considerato da una lunga e pro
babilmente sicura tradizione rossanense, e Giovanni M a 
gato, che da consigbere e famibare imperiale diventa abate 
di Xonantola, vescovo di Piacenza e quindi l'antipapa Gio
vanni X V I 2 . E poi oltre Su Mio altri suoi monaci e disce
poli, come Bartolomeo, autore di quel commosso capolavoro 
di psicologia e di umanità che è la vita del maestro, nonché 
innografo e calligrafo insigne, e forse anche Paolo, che emerge 
nell'innografla e nella calligrafìa e nelle più varie discipline 
compendiate nel termine di filosofìa, e Proclo, profondo in 
ogni genere di letteratura sacra e profana, che la tradizione 
fa nativo della vicina Bisignano 3 . 

1 L . D U C H E S N E , Le Liber Pontifiealis, Par i s , 1 8 8 6 , I , Vi ta 
Iohann . V I I . P ino al 1 8 3 6 sono su u n a facciata del campani le della 
ca t t edra le di Rossano due inscrizioni greche re la t ive ai pontefici 
Zosimo e Giovanni V I I che le t rad iz ioni di queste c i t t à r i t engono 
suoi. Esse t r a d o t t e in la t ino nel 1 4 6 9 sono allora pos te so t to i rela
t iv i r i t r a t t i nella ca t t edra le ; ques te t raduzioni r i po r t a L . D E R O S I S , 
op. cit., p p . 1 6 6 - 6 8 . 

2 BIG; cit . , coli. 1 4 8 - 5 0 ; t r a d . cit . , p p . 1 2 2 - 2 5 ; P . CAPALBO, La 

civiltà della Magna Grecia bizantina o basiliana etc, Cosenza, 1 9 2 2 , 
p p . 5 ss. ; G-. S A I V I O L I , L'istruzione in Italia prima del mille, F i renze , 
1 9 1 2 , p . 1 2 0 . 

- 3 Pe r Bar to lomeo : Bios xaì 7TOÀIT£IOC TOÙ CTT'OU narpó? éfx&v Bscp-
&oXo|iaìou TOU Néou e t c , in M I G N E , P . G., C X X V I I , coli. 4 8 4 , 4 9 3 ; 
t r a d . i t . di G. G I O V A N E L L I , 8. Bartolomeo abate di Grottaferrata, 
Grot ta fe r ra ta ( 1 9 4 2 ) , p p . 2 3 , 4 1 ; u n elenco delle pr incipal i com
posizioni poet iche di Bar to lomeo, in L . T A K D O , 8. Bartolomeo etc, 
Grot ta fe r ra ta , 1 9 3 1 , a p p . I I I . Per Paolo : Blo:... NEUOJ e t c , ci t . , 
col. 1 6 0 ; t r a d . cit . , p . 1 3 2 : ivi è de t t o p r o v e t t o per senno, e t à 



ed anche per TTJV òbxyjaiv xa( TTJV cp-.Aoaocpiav. Ques t 'u l t imo t e rmine 
negli scr i t tor i ecclesiastici è genera lmente u sa to per indicare la 
« perfezione ascetica » ( G . G . I . D O E L L I N G E R , Compendio di storia 
ecclesiastica, ( t rad . i t . ) , Milano, 1 8 4 2 , I , p . 3 4 8 ; E . Z E I X E K , La 
filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, ( t rad . agg iorna ta di 
E . M O N D O L F O 2 ) , Fi renze, s. d. I , p . 4 n. ( 1 ) ) . D a t o però che ques ta 
e già ind ica ta nella paro la che lo precede, s embra logico a t t r ibu i re 
al l 'ul t imo t e rmine il significato di « discipline filosofiche » ; come 
hanno inteso anche a l t r i : v . S . G A S S I S I , Poesie di 8. Nilo juniore 
* di Paolo monaco, cit . , p . 2 9 . L e composizioni poet iche di Paolo , 
1 V l > PP- 5 5 - 6 2 ; la sua opera di calligrafo, così come quella di B a r t o 
lomeo, in S . G A S S I S I , I manoscritti autografi di 8. Nilo juniore etc., 
cit., p p . 2 9 ss. 

Ora in un simile ambiente — seguendo il Bios frequente
mente citato —Nicola trascorre gli anni dell'adolescenza e 
della giovinezza durante i quali frequenta la scuola tenuta 
dal sacerdote Oanisca che poi si accosterà reverente e tre
mante al discepolo di un tempo. A questa scuola apprende i 
normali insegnamenti che allora vengono comunemente im
partiti e che si ritengono sufficienti, mentre si apre la sua 
mente acuta e si affina il suo spirito avido ed insaziabile di 
sapere. In modo che è da pensare che poi egli coltivi anche 
gli studi più varii per suo conto. Studi che da una parte lo 
fanno accostare alla letture delle vite degli antichi padri 
dell'ascetismo bizantino di Egitto e di Siria-le cui immagini 
sono dipinte sulle pareti della sua chiesa Cattedrale e quindi 
sempre innanzi ai suoi occhi. E chi sa che questi racconti 
meravigliosi egli non li assapori in un manoscritto della Hi-
storia Lausiaca del vescovo Palladio. Testo sul quale poi, 
egli, si curverà nel 965 nelle solitudini del suo cenobio di 
S. Adriano per trascriverlo con la sua solita cura ed eleganza ; 
come lo attesta la preziosa reliquia, che è il codice B. B. I., 
conservata nella Badia Greca* di Grottaferrata. 

Ball'altra parte questi studi lo spingono anche verso la 
letteratura profana e sembrerebbe verso le arti magiche e 
gli scritti negromantici. La seconda parte di questo passo 
della sua biografia suppongo però che vada semplicemente 



riferita all'apprendimento da parte di Nicola delle discipline 
matematiche del q u a d r i v i o che sono infatti studiate 
allora soltanto da quanti desiderano una maggiore e più pro
fonda cultura. Lo induce a credere anche il fatto che egli 
ama molto il canto, con il quale punge spesso il cuore delle 
fanciulle e per conseguenza può sentire il bisogno di penetrare 
come più gli è possibile negli arcani della musica. Nello stesso 
tempo però potrebbe essere messa in relazione con il predetto 
brano biografico la notizia riferita da un altro passo della 
sua Vita. Secondo la quale Nicola nella sua giovinezza, a 
Eossano ha frequenti e famibari contatti con l'ebreo Shabettai 
Domnolo celebre medico nativo di Oria, nonché fisico, astro
nomo ed autore di libri di astrologia. 1 Con Domnolo, che il 
beato oramai famoso rivedrà poi nella sua città natale in
torno al 965, è probabile che il giovane Nicola abbia anche 
rapporti culturali ; cioè che da lui riceva aiuti nei suoi studi 
varii e da lui abbia anche talvolta libri attinenti alle disci
pline che quegli professa. Discipline queste che appunto assai 
spesso danno nel medioevo la nomea di negromante 2 . 

Inoltre mentre a Eossano città bizantina la posizione 
della scuola è capovolta rispetto a quella del mondo occiden
tale nel senso che nell'insegnamento superiore allo studio della 
lingua greca si aggiunge anche quello del latino. Nicola è 
anche avviato all'arte della calligrafia che deve essere fio
rente a Eossano, ed a quella della poesia. Quanto già gli siano 
familiari nella sua permanenza in patria, oltre il canto, cosa 
questa provata, la sempre gioiosa e prediletta occupazione 
di trascrivere codici con una scrittura sottile e minuta che 
gli fa accostare le lettere l'una all'altra e la dolcezza della 
creazione poetica è documentato dal fatto che non appena 
arrivato a S. Nazario, Nicola mette in atto tutte queste sue 
doti. Così egli non trascura la cara abitudine di modulare la 

1 D . C A S T E L L I , II commento di Shabettai Domnolo sul libro della 
creazione, F i renze 1880. 

2 D . C O M P A R E T T I , Virgilio nel Medio Evo, (ed. P A S Q U A L I ) , 

Firenze , s. d., I I , p p . 14, 63. 



sua voce. E tra le severe ed inderogabili norme che si im
pone agli inizi della sua vita ascetica un obbligo che non tra
lascerà mai, pur nelle più disagiate solitudini, riflette il la
voro di scrittura. In questa occupazione, impiega al cenobio 
di 8. "Nazario tutte le ore diurne ; considerando come un do
vere guadagnarsi con le sue mani il pane che mangia, essendo 
questa un lavoro ben remunerato 1 , oltre che un segno di 
affetto per i monaci che lo ospitano' e che alla sua partenza 
potranno avere un ricordo reale del suo soggiorno tra loro. 
Nessuno dei pochissimi codici che di lui rimangono può però 
appartenere al periodo di S. Nazario dove i giorni si sgranano 
lentamente uno dopo l'altro e si avvicina il tempo fissato 
per la sua ufficiale consacrazione. 

Un documento assai importante contemporaneo o quasi 
a questa cerimonia è una composizione poetica di Nicola 
oramai divenuto il monaco [Nilo. È questa un xovowiov in 
onore di S. Nilo Sinaita ; specie di predica ritmica, tipica 
dell'innodia bizantina, formata di 93 versi raggruppati in 
sette strofe che presentano in acrostico il nome dell'autore: 
NeiXou 2 . Il quale si rivolge al santo invocandone l'assistenza 
e la protezione perché possa condurre una vita di ascesi e 
di perfezione spirituale assai migliore e più salutevole di quella 
trascorsa nel mondo, nonché una esistenza pacificata nella 
pietà e nel fervore. Il componimento segue da vicino le noti
zie biografiche che si hanno su S. Nilo Sinaita di cui non man
cano mai nei monasteri bizantini del Mezzogiorno d'Italia 
le opere e scritti encomiastici 3. E presenta un particolare 
interesse per il fatto che contiene preziosi riferimenti auto
biografici che illuminano anche il motivo per cui il nuovo 
asceta, del quale corrisponde inoltre l'iniziale del nome di 

1 G . SALVIOLI , L'istruzione in Italia etc., cit . , p . 40. 
2 È conservato nel solo Oodex Oryptensis, A. a. I l i , foli. 74 - 75 

m a è pubbl ica to , ol tre che da a l t r i , da S. G A S S I S I , 'Poesie di 8. Nilo 
juniore etc, cit . , p p . 39-41. 

3 G . M E R C A T I , Per la storia dei manoscritti greci di Genova, 
di varie badie basiliane d'Italia e di Patmo, Ci t tà dèi Vat icano , 1935, 
v. indici I I e I I I r i spe t t iv . a voci Nilo Sinai ta S. e Monaci del Sinai . 



battesimo, come è usanza dei monaci bizant ini 1 prende il 
nome del grande santo del Sinai. Si viene così a conoscere 
come questo nome gii sia imposto non tanto per una sua pre
cedente e fervida devozione al monaco sinaita, quanto per
ché varie analogie corrono tra loro 2 . Tra le quab possiamo 
notare l'abbandono di una fastosa e facoltosa vita mondana, 
come il sinaita è stato prefetto di Costantinopoli del Pre
torio d'Oriente così Mcola appartiene alla classe dirigente 
di Eossano, e la forza di lasciare ambedue lo stato coniugale 
ed i figli per amore alla contemplazione 3. 

Ma mentre quest'ultimo particolare è ripreso poi dal 
discepolo Paolo nel suo xovSdbciov per il maestro 4 , né Paolo 
poi né l'amoroso biografo del santo di Eossano, che del resto 
non ha una parola per tutto l'episodio, rilevano un'altra ca
ratteristica comune, cosa veramente strana, ai due santi mo
naci omonimi vissuti in tempi ed ambienti diversi. Quella 
cioè del comune amore alla epistolografia ; accertato per il 
sinaita dalle opere che ne restano 6 e per il rossanense dagb 
accenni e dahe lettere sparsi neba sua biografia e special
mente dal passo di questa che lo esalta come assai utile, op
portuno ed efficace in ogni occasione. 

Trascorsi quaranta giorni colui che è ora il monaco 
Mio ritorna dal cenobio di S. Nazario a quelli del Mercurion. 

BIAGIO CAPPELLI 

1 Cfr. : G . M E R C A T I , op. cit., p . 82. 
2 KovSàxiov per S. M i o Sinai ta , (ed. G A S S I S I ) , VV. 69, 75-77, 

80-89. 
3 Pe r il S ina i ta v . G . A. O R S I , Della Istoria Ecclesiastica, 

Roma , 1749 ss. , X I I , p p . 465 ss. ; pe r S. Nilo di Rossano v. q u a n t o 
si è de t to nella p r i m a p a r t e di questo saggio. 

4 KovSobaov per S. Nilo di Rossano (ed. G A S S I S I ) , VV. 24-31. 
5 G . A. O R S I , op. cit., 1. c. 



L'ABBAZIA DI S. MARIA DI CAMIGLIANO 
PRESSO TARSIA 

Tra le famose abbazie benedettine, che i Normanni banno 
fondato e rese potenti per favori e donazioni in tut ta la Cala
bria, deve essere ricordata anche quella di 8. Maria di Cami
gliano, i cui beni e la cui potenza non dovevano essere indif
ferènti, anche se non potevano competere con quelli delle 
due potentissime abbazie di S. Eufemia presso Nicastro e 
della SS. Trinità di Mileto. 

Ma, mentre queste due abbazie sono sufficientemente 
note nelle origini e negli sviluppi successivi, per l'abbondanza 
di documenti che le riguardano e per le relazioni degli storici, 
che se ne sono occupati, per S. Maria di Camigliano invece 
brancoliamo nelle tenebre. La ignora 1'Ughelli, che pur ri
corda diversi monasteri basiliani e cistercensi dell'archi-
diocesi di Rossano 1 ; il Lubin non ne conosce nulla all'in-
fuori del nome 2 ; lo stesso dicasi del Cottineau, che in tempi 
recenti ha pubblicato un dizionario delle abbazie e dei prio
rati esistenti o scomparsi 3 . Silenzio assoluto anche presso 
gli storici regionali, quali il Barrio e l'Aceti, il Marafioti, che 
nelle sue Cronache ricorda moltissime abbazie basiliane e 
benedettine, il Fiore, che nel secondo volume della sua opera 
stende un lungo elenco dei monasteri basiliani, benedettini, 
cistercensi e florensi. Uguale silenzio si riscontra anche presso 
gli storici locali, quali Luca de Bosis 4 e Alfredo Gradilone 5 , 

1 Italia Saera. R o m a 1662, I X , 381 . 
2 Abbatiarum Italiae brevi» notitia. R o m a e 1693, 73. 
3 Bepertoire topo-bibliographique des Abbayes et des Prieurés. 

Macon 1939, I, 574. 
4 Cenno storico di Possano e delle sue famiglie. Napol i 1838. 
5 Storia di Bossano. R o m a 1926: 



nonché presso Leopoldo Pagano, che più di un secolo fa com
pose un apprezzatissimo cenno storico sull'archidiocesi di 
Eossano, per il volume IV dell'Enciclopedia dell'Ecclesia
stico, pubblicato' a Napoh nel 1845. 

Mancano anche gb elementi storici e archeologici per 
determinare l'esatta ubicazione deb'abbazia ; ma non vi 
può essere nessun dubbio che si trovava « in tenimento Tar-
slae », anche se una volta i documenti della Curia Eomana 
del 1325 parlano della decima pagata dal suo abate in « ca
stro Crepacordis » l !, che era nel territorio di Corigliano. La 
carta geografica della Calabria, annessa al volume del Ven
dola sulle « Eationes Decimarum », la pone nel territorio 
di Tarsia, ma ad una distanza considerevole, al di là dal 
Crati, verso Corigbano. 

Ma Tarsia, pur essendo in diocesi di Eossano, è quasi 
ad uguale distanza sia da Eossano, che da Cassano e da 
Cosenza. Di qui la confusione che si riscontra negli stessi do
cumenti della Curia Eomana che, mentre generalmente la 
pongono in diocesi di Rossano, tuttavia non di rado ne fanno 
una abbazia della limitrofa diocesi di Cassano al Ionio, come 
si rileva dal « Liber Censuum » di Cencio Camerario e da altri 
documenti 2 . Che anzi Mario Borretti ha finito per attri
buirla alla diocesi di Cosenza, da cui è separata dall'inter
media diocesi di S. Marco e Bisignano, tratto evidentemente 
in errore dalla scheda del Not. Angelo de Paola, redatta in 
Cosenza nel 1602 3 . 

Notiamo pure a tale proposito, contrariamente all'af
fermazione del Borretti, ricavata con molta probabilità dalla 
stessa scheda del De Paola, che l'abbazia di S. Maria di Cami-

1 V E N D O L A D . , Bationes decimarum Italiae. Apulia, Lucania 
et Calabria. C i t t à del Vat icano 1 9 3 9 . p . 1 9 5 , n . 2 5 6 6 . 

2 P A B K E P . , Liber censuum Ecclesiae Bomanae. Pa r i s 1 9 0 5 , 
p . 2 1 . Cfr. «Arch iv io V a t i c a n o » , 3 5 t . 1 8 f. 1 8 . 

3 Appunti e documenti inediti su monasteri e chiese cistercensi 
della Calabria. I n « Archivio storico per la Calabria e la Lucan ia », 
VI , 3 4 0 . 



gliano, in tutt i i documenti dell'Archivio Vaticano da noi 
riscontrati e che vanno dal 1200 al 1558, è sempre attribuita 
all'ordine benedettino, e mai alla- riforma cistercense. Po
trebbe, darsi che sia diventata tale lungo il secolo XVI e 
che tale fosse pure nel secolo XVII o, quanto meno, nel 1602 ; 
ma, in questo caso, sarebbe molto problematico il silenzio 
del Barrio, del Marafioti, del Fiore e sopratutto dell'Ughelli, 
il quale non si sarebbe lasciata sfuggire l'occasione di ricor
dare anche questa abbazia cistercense, come ha ricordato 
quella della « SS. Trinità de Ligno Crucis » tra Corigliano e 
Acri, nella stessa diocesi di Rossano. Né Giacomo Greco e 
Gregorio De Lauro, scrittori cistercensi del secolo XVII, 
avrebbero omesso di ricordare questa insigne abbazia del 
loro Ordine. D'altra parte l'assenza completa di abati clau
strali fin dalla seconda metà del secolo XV ci convince che 
fin da quel tempo dovette essere abbandonata dai monaci 
e data in commenda. 

% * % 

Il primo documento che si riferisce all'abbazia di S. Maria 
de Camigliano è del 1083. Questo fa concludere che la sua 
fondazione appartiene alla prima generazione normanna e 
che deve essere considerata come coeva di quella di S. Eufe
mia e di Cetraro. Anzi è da supporre che fondatore ne sia 
stato lo stesso Boberto il Guiscardo, il quale dovette essere 
spinto dagli stessi motivi che lo avevano deciso a fondare il 
monastero di S. Eufemia. 

Non bisogna infatti dimenticare che le gesta dei primi 
Normanni sono tutt 'altro che limpide e che Boberto il Gui
scardo, il quale aveva fissato il centro delle sue operazioni 
in S. Marco Argentano, non si era fatto scrupolo di operare 
delle continue razzie in Val di Crati, accompagnate da atti 
di brigantaggio, che ne avevano compromesso la fama L 

1 Cfr. P O N T I E R I E . , Tra i Normanni dell'Italia Meridionale. 
Napoli , Morano (1948), p . 127,128. . 



Perciò all'interesse politico e strategico, che aveva spinto 
Roberto a fondare S. Eufemia nel 1062 per il controllo deba 
Piana omonima, si aggiunse anche il motivo strettamente 
religioso : «Pro remedio animae meae, matris, patris, necnon 
fratrum meorum » l . 

È da credere che gli stessi motivi lo abbiano convinto 
alla fondazione di S. Maria di Camigliano, con la quale avrebbe 
controllato la vane d«l Crati e nello stesso tempo avrebbe 
espiato alcuni di quei delitti, che dovevano gravare sulla 
sua coscienza 2 . 

8. Maria di Camigliano è solo di qualche anno posteriore 
a S. Eufemia. ; 

Il più antico documento che la ricorda è del 1083. Que
sto documento è scritto in greco e si contiene nel codice chis. E, 
VI, 28 della Biblioteca Vaticana, dal quale l'ha estratto 
l'Holtzman, che lo ha pubblicato nel 1926 3 : «Roberto di 
Scalea, Conte di Malvito, dà all'egumeno. Uberto, abate del 
monastero della Madre di Dio di CamMiano due molini nei 
suoi possedimenti di Malvito ». 

Il fatto che b documento sia scritto in greco, malgrado 
si tratti di donazioni ad un monastero latino è di donatori 
normanni, dimostra quanto abbiano lavorato in profondità 
i monaci basiliani che, dal monastero niliano di S. Adriano 
e sopratutto dab'eparchia monastica del Mercurion, che non 
era lontana né da Scalea né da Malvito, tanta luce di sapienza 

1 L a bolla di fondazione è r i p rodo t t a da l l 'Ard i to , con non 
poch i errori , in Spigolature storiche sulla Città di Nicastro e territorio. 
I v i 1889, p . 2 1 . Cfr. anche E. B O R R E L L O , Sambiase. Ricerche storiche 
sulla Città. R o m a 1948, p . 170. 

2 No to che in u n a bolla di Alessandro I I , dell '11 giugno 1065, 
si o rd ina a d Arnolfo, Arcivescovo di Cosenza, d i consacrare u n mo
nas te ro , fondato ' da Rober to il Guiscardo in Calabria, per ord ine del 
P a p a Nicolò I I « ob fac inorum remissionem ». Cfr. J A F F È , Regesta 
Pontificum Romanorum, I , 576. Questo monas te ro po t r ebbe essere 
anche S. Maria di Camigl iano, che è a b reve d i s tanza da S. Marco, 
res idenza di Rober to e spe t t a t r i ce dei suoi pr inc ipa l i mis fa t t i . 

3 Die dltesten Urkunden des Klosters S. Maria del Patir. In 
« Byzant in i sche Zeitschrift », X X V I (1926), p . ,328. 



ellenica avevano irradiato in tutta la Calabria, compresa 
la stessa Valle del Crati, che ha mantenuto sempre una fisio
nomia latina. E di questo abbiamo una nuova conferma in 
una raccolta di documenti greci proveniente dall'abbazia 
cistercense di S. Maria della Mattina presso S. Marco Argen
tano e di poco entrata nella Biblioteca Vaticana, in cui figu
rano molti Notai e toponomi della Valle del Crati, di origine 
e lingua greca. È vero che lo stile è tutt 'altro da quello che si 
riscontra in documenti coevi della Calabria meridionale, 
quali la zona di Stilo, di Squillace, di Locri o di Reggio ; 
nondimeno si ha l'attestazione che anche in Val di Crati il 
grecismo era penetrato molto più di quello che finora non si 
supponeva. 

Alla distanza di circa cinquant'anni dal primo documento, 
e precisamente nel 1128 , abbiamo ancora un atto notarile 
in greco, di cui è attore un « AaxTjT-rrjvo?' xocflaAXàp!.o£ *. Il 
che vuol dire che la lingua greca si mantenne in uso in 
vai di Crati per lungo tempo, malgrado la ripresa latina, vo
luta e attuata dai Normanni. 

Ritornando alla donazione del Conte di Malvito, c'è da 
notare che l'abbazia di Camigliano, come le altre abbazie 
benedettine coeve, era non soltanto in funzione religiosa, ma 
anche e sopratutto economica. Se S. Eufemia; aveva da 
bonificare la zona circostante, in cui le acque rovinose del 
fiume Amato, straripando continuamente, seminavano di
struzioni e malaria, S. Maria di Camigliano doveva svolgere 
un compito simile nella valle del Crati, che si trovava in 
condizioni simili a quelle della Piana di S. Eufemia. I molini 
e il controllo delle acque avevano una importanza notevole 
per lo sviluppo dell'economia agricola della zona. Di qui il 
valore della donazione di Roberto di Scalea e di simili dona
zioni, che ricorrono con molta frequenza nei diplomi greci 
e latini del Medio-Evo, sopratutto dell'epoca normanna e 
sveva. 

1 Iv i , p . 328. 



Il nome dell'abate Uberto, che probabilmente è il primo 
abate del monastero, accusa la sua evidente origine normanna 
e dimostra che si trattava di una nuova fondazione e non 
di un passaggio dal monachismo greco a quebo latino, come 
avveniva molto di frequente in Calabria, ài tempo dei Nor
manni. 

Il secondo documento in cui ricorre il nome di S.Maria 
di Camigliano è pure greco ed è del 1156. Esso fa parte di 
quel gruppo di strumenti scritti in greco, appartenenti alla 
abbazia cistercense di S. Maria della Mattina e di recente 
acquistati dalla Biblioteca Vaticana. Ne devo la comunica
zione alla cortesia del Dott. Ciro Gianebi, che ne ha fatto 
oggetto di un particolare studio di prossima pubblicazione. 

Un terzo documento, in cui si fa menzione di S. Maria 
di Camigliano, è il diploma di fondazione del monastero basi
liano di « S. Maria de Fontibus » di Lungro, allora in diocesi 
di Cassano, fondato da Ogerio, Conte di Brahalla, corrispon
dente ab'attuale Altomonte, nel 1193. In calce, al diploma 
figura anche la Arma dell'abate di Camigliano :-Ego Eobertus 
abbas Camibani, ad preces domini Ogerh me subscripsi » 1 . 

Da questo anno, le notizie si fanno più frequenti e b 
Eegesto Vaticano nomina spesso la nostra abbazia, che fin 
dalle origini risulta sottratta alla giurisdizione dell'Arcivescovo 
di Eossano e immediatamente soggetta alla Santa Sede. 

Difatti è della fine del secolo XII o dei primi del seguente 
la notizia riportata da Cencio Camerario nel « Liber Cen-, 
suum », in cui si enumerano le abbazie direttamente soggette 
aba S. Sede. Tra i « nomina abbatiarum et canonicorum regu-
larium S. Petri », si ricorda anche la nostra : « In Calabria, 
S. Maria de Cambiano, Ordinis S. Benedicti » 2 , la quale 
risulta tassata per due schifati 3 . 

1 U G H E L L I , op. cit., ed:. Colett i , Venezia 1 7 6 2 , I X , p . 3 4 5 . 
2 Liber censuum, c i t . p . 2 4 3 . 
3 Iv i , p . 2 1 . 



Lo stesso Libro ricorda che Pietro, abate di S., Maria 
di Camigliano, prestò giuramento di fedeltà alla Chiesa Ro
mana x . È il terzo abate di cui ricorre il nome, dopo l'Uberto 
del 1083 e il Roberto del 1193. 

Il nome del quarto abate lo desumo da un documento 
greco del 1213, che fa pure parte della raccolta proveniente da 
8. Maria della Mattina. Si chiama Orso e a lui il maestro 
Viscardo di Camiliano fa delle donazioni. Lo strumento è 
redatto da « Leone Notaio e Tabulano di Nea Sassonia », 
che era un borgo presso Morano, ora distrutto, ma di cui si 
vedono ancora i ruderi tra questa città e S. Basile. 

Di un altro giuramento di fedeltà da parte dell'abate 
di S. Maria di Camigliano alla S. Sede e al Vescovo di S. Marco 
si ha notizia in una nota inedita del Begesto del Papa Gre
gorio IX, nell'Archivio Vaticano 2 . Non vi ricorre il nome 
dell'abate ; ma poiché si tratta di un « eletto », quindi non 
ancora immesso nel possesso canonico del monastero, e per 
di più la notizia è riferibile al 1239 , evidentemente 1'« eletto » 
non è da identificare col precedente Orso, ricordato al 1213. 

Abbiamo ancora il nome di un abate di Camigliano in 
una bolla di Gregorio X, datata da Orvieto 15 luglio 1272. 
Si t rat ta di Giovanni, già priore, ed ora elevato alla dignità 
abbaziale del monastero. Il Sommò Pontefice si rivolge al 
Patriarca di Gerusalemme, il domenicano Tommaso da Len-
tini, eletto arcivescovo di Cosenza, perché esamini le forma
lità di detta elezione : se tutto è proceduto regolarmente, la 
confermi e all'eletto impartisca la benedizione abbaziale 3 . 

L'Archivio Vaticano ricorda ancora, nel 1277, S. Maria 
di Camigliano accanto all'abbazia, di S. Maria di Leucio di 
Acquaformosa, diocesi di Cassano : « Ecclesia S. Mariae de 

1 Iv i , p . 2 8 7 . Cfr. M U R A T O S I , « R e r u m I t a ] . Scr ip tores», VI , 
p . 270. " • • ••• > ,, my,\ 

2 G R E G . I X , an . X I V , 6. • • , 
3 G U I R A U D , Les Begistres de Oregoire X. Pa r i s 1 8 9 1 , JK 1 4 , n. 4 8 . 



Camiliano, Cassanensis Dioecesis, et ecclesia S. Mariae de 
Lejo vel de Aqua Formosa » 

Come abbiamo visto, S. Maria di Camigliano non era in 
diocesi di Cassano, ma di Rossano ; mentre alla prima appar
teneva S. Maria di AcqUaformosa, che era un'abbazia ci
stercense fondata da Luca Campano, abate della Sambucina, 
poi arcivescovo di Cosenza e biografo di Gioacchino da Fiore. 

Nello stesso errore si incorre nel 1290, in cui si ripete 
che « S. Maria de Camiliano, Cassanensis Dioecesis, est 
S. Romanae Ecclesiae censualis » 2 . • 

In realtà Tarsia non è stata mai soggetta alla diocesi 
di Cassano e l'equivoco non può essere attribuito che alla 
vicinanza delle due città. 

Segue una bolla di Clemente V, datata da Poitiers 7 aprile 
1308, diretta a Nicola, monaco di Camigliano, eletto abate 
del suo monastero, di cui il Papa conferma l'elezione. Nella 
bolla si dice che egli succede ad un abate che aveva lo stesso 
nome, il quale a sua volta potrebbe essere successore di quel 
Giovanni, al quale si riferisce la bolla di Gregorio X del 1272. 

L'elezione del nuovo abate fu fatta da Ruggero, monaco 
deb'abbazia, nelle cui mani gb altri monaci avevano rimesso 
i propri poteri. Questa elezione era stata approvata dal Card. 
Pietro, Vescovo di Sabina, dal Card. Arnaldo, del titolo di 
S. Marcello, e dal Card. Pietro Colonna, il primo dei quali gb 
aveva impartito la benedizione abbaziale. Il Pontefice la 
conferma con bolla diretta allo stesso abate Nicola 3 . 

La boba successiva del Papa Giovanni XXII , datata 
da Avignone 13 ottobre 1320, ci fa sapere che l'abate Nicola I I 

1 Aroh. Va t . 35, t . 18 f. 8. 
2 Aroh. Va t . (già Castel S. Angelo) Arni . X I I I caps . X I V , n. 14. 
3 Regesta Olementis V. R o m a e 1885, p . 73, n. 2636. Clemente V 

ha u n a l t ro r i fer imento ai due a b a t i d i n o m e Nicola : « Nicolao, bone 
memorie , a b b a t i S. Marie de Camiliano succedi t Nieolaus » Ib id . 
I l i , p . 317. 



era morto in quell'anno e che a succedergli era stato chia
mato il monaco Rao, che era priore della stessa abbazia. 
Ma questa elezione non era stata regolare : « Propter defectum 
in forma electionis .eiusdem. repertum ». Per questo b Pon
tefice la cassò e ordinò che si passasse ad una elezione rego
lare,, accordando la dispensa «super defectu scientiae » 1 . 
Fu eletto lo stesso Rao, come si apprende dalla ricevuta dei 
collettori pontifici della decima del 1324-25, che si conserva 
nell'Archivio Vaticano. 

Abbiamo così per il 1324 : « Frater Rao, abbas mona
sterii Càmiliani in castro Crepacordis obtulit tarenos XV » 2. 
Poco dopo si ricorda che l'abate di Camigliano « tenetur sol
vere tarenos XV » 3 . 

Abbiamo notato che b « castrum Crepacordis » era piut
tosto distante da Tarsia, trovandosi in territorio di Cori-
gliano. Ma, evidentemente, doveva essere più agevole per 
l'abate di Camigliano raggiungere Crepacuore che non Tarsia, 
dove tuttavia paga la decima un « Dompmis Xicolaus de 
casali Càmiliani » nel 1325 4 . 

Nel 1336 si ricorda ancora, che l'abbazia di Camigliano 
« est censualis S. Romanae Ecclesiae» 5 ; ma non viene no
minato l'abate. Tuttavia sappiamo che era ancora Rao, il 
quale governò fino al 1340, come risulta da una bolla di Be
nedetto XII, datata Avignone 13 novembre di quell'anno. 
In essa sì dice che, in seguito alla morte di Bao, fu eletto 
abate il monaco Luca, che era pro-priore dello stesso mona
stero. Il Papa, nel confermare l'elezione di Luca, manda an
che le lettere testimoniali al card. Annibaldo, vescovo di 
Tusculo, perché gli impartisca la benedizione abbaziale 6 . 

1 M O L L A T , Jean XXII : Lettres Oommunes. Pa r i s 1904, n . 12476. 
2 V E N D O L A , Bationes Decimarum cit . p . 195, n. 2566. . -
3 Iv i , p . 197, n. 2601. 
4 Iv i , p . . 196, il. 2594. . 

5 Arch . Va t . Bationes Camerae, 197 f. 70. . 
6 V I D A L , Les Begistres de Benoit XII. Lettres Oommunes. Pa r i s 

1903, I I , p . 238, n . 7679. Cfr. Arch. Va t . B . X I I , VI , 391. 



Luca, morì nel 1344 e gli successe Giacomo, come risulta 
dalla bolla di conferma di Clemente VI}., : , . 

Questi a sua volta morì nel 1363. La comunità allora 
gli diede un successore nella persona del priore claustrale 
Mcola di Lungro. Il papa Urbano V, in una bolla del 1.2 giu
gno di quell'anno, da Avignone, diede mandato al vescovo 
di S. Marco di investigare sulla legittimità dell'elezione : se 
la trova regolare, confermi l'abate Nicola ; altrimenti metta 
a capo della comunità un'altra persona più idpnea 2 . 

L'intervento assiduo e diretto della S. Sede, anche quando 
è lontana ad Avignone, dimostra che l'abbazia benedettina 
di Tarsia doveva avere un'importanza tutt 'altro che trascu
rabile. Gli Sviluppi della primitiva fondazione normanna 
portarono alla formazione di un nucleo abitato, che sorse e 
si sviluppò alla sua ombra e sotto la sua protezione. Di que
sto nucleo si sono perdute le tracce insieme con quelle della 
stessa abbazia ; ma sulla sua esistenza non vi può essere dub
bio, per la testimonianza dei documenti, ad incominciare 
dai primi del secolo XIV. Infatti le « Eationes decimarum » 
del 1325 ricordano un « Dompnus Nicolaus de Casali Carmi
nano in terra Tarsie » 3 e un « Dompnus Franciscus Cappel
l a n i eiusdem Casalis » 4 . 

Nel 1349 un « Adam de Camiliano », monaco non bene
dettino, ma basiliano del monastero di S. Nicolò de Flaiano 

1 Jacobus fit abbas 8. Marie de Camiliano, Ordinis 8. Bene
dica, dioecesis Bossanen, per obitum Luce. Arch. Va t . Clem. VI , 
t . 3 ; fi 1 4 . 

2 D U B R U L L E , Begistres d'Urbain V. Pa r i s 1 9 2 7 , p . 21 , . n. 2 ,14 . 
I l vescovo di S. Marco in quel l ' anno era Giovanni , che governò dal 
1 3 4 9 al 1 3 7 4 . I n precedenza aveva governa to la diocesi di Cassano. 
Cfr. Arch . V a t . Clem. VI , an . V I I , 4 , P . I I , f. 1 7 . 

3 V E N D O L A , op. cit., p . 1 9 6 , n . 2 5 9 4 . 
4 Ivi , n. 2599. . - > ,>>. j , ... ,i . 



in diocesi di Nicastro, fu fatto vescovo di S. Leone, suffra-
ganea di S. Severina, soppressa poi' da S. Pio V nel 1570, in 
successione di Luca x . Gli scrittori regionali Aceti, Fiore e al
tri 2 , non conoscendo il casale di Camiliano, sorto all'om
bra dell'omonima abbazia benedettina, Ugualmente ignorata, 
dietro l 'Ughebi 3 hanno unanimamente identificato Camigliano 
con Gimigliano, in provincia di Catanzaro.' Senza dubbio, si 
è equivocato : il vescovo Adam era del casale di Camigliano, 
« in tenimento Tarsie ». 

La bolla di Urbano V del 1363 è l'ultimo documento 
pontificio che ricorda l'abate claustrale di Camigliano. 

Con l'inizio del secolo XV, l'abbazia viene data in com
menda e questo vuol dire la sua rovina. È probabile che, du
rante il corso di quel secolo, sia stata completamente abban
donata dai monaci e che non siano rimaste che le rendite,, 
a tutto beneficio degli avidi e insaziabbi commendatari, i 
quali a mala pena riuscivano -a difenderle dai continui at
tentati dei baroni locab. 

Lo schedario Garampi dell'Archivio Vaticano ricorda 
molti di questi commendatari. 

Il primo ricorre nel 1442, sotto Eugenio IV : si chiama 
Nicolò 4 e non se ne conosce altro. 

Il secondo ricorre dopo un buon trentennio : è Luigi 
Mercanti, ài quale l'abbazia viene data in commenda il 7 set
tembre del 1473, anno I I I del pontificato di Sisto IV. La 
bolla però è in data 22 novembre di queb'anno. L'abbazia 
risultava allora tassata per fiorini 33 e un terzo 5 . 

1 Arch. Va t . Clem. VI , an . Vili, t . I, f. 3 4 . Cfr. TJGHELLI , 

Italia Sacra, I X , 7 2 1 . 
2 R O D O T À P . , Dell'Origine, progresso e stato del rito greco in 

Italia. R o m a 1 7 5 8 , I I , 1 1 0 . 
3 Italia S. I X , 7 2 1 . 
4 Reg. Vat . . t . 6 4 , f. 3 2 5 . 

5 Reg. Vat . , t . 8 1 , f. 1 8 0 . 



A lui succede Antonio da Cosenza, il quale ne viene in
vestito con bolla del 15 gennaio del 1478 K 

Ma in una bolla dello stesso Sisto IV, del 13 ottobre 1480, 
ne risulta commendatario il Card. Giovanni D Aragona, del 
titolo di S. Adriano 2 . 

Ma anche questi non ne godette i frutti che per due anni. 
Difatti il 22 novembre del 1482 fu assegnata a Matteo, ve
scovo eletto di Gravina 3 . 

A lui successe Giovan Battista Crocci di Senise, che ne 
ebbe investitura con bolla di Innocenzo VIII del 13 novem
bre 1486 4 . 

Dopo sei anni, abbiamo ancora una bolla di Alessandro VI, 
del 24 luglio del 1492, che assegna l'abbazia di Camigliano 
al chierico Luigi Pilozolo, familiare del P a p a 6 . In questa 
bolla risulta tassata per fiorini 33 e due terzi, evidentemente 
per errore di trascrizione, perché negli altri documenti è sem
pre tassata per fiorini 33 e un terzo. 

Dopo questa data abbiamo una lacuna considerevole 
nella successione degli abati commendatari. Solo in una bolla 
di Paolo IV, del 13 gennaio 1558, ritorna ancora un commen
datario nella persona di Giovan Battista Gaudioso 6 . Dopo 
di che l'Archivio Vaticano, a quel che ci risulta, non ha altri 
riferimenti all'abbazia di S. Maria di Camigliano. 

Un'ultima notizia invece la riscontriamo in un atto no
tarile del 1602, conservato nell'Archivio di Stato di Cosenza. 
L'atto, rogato dal Notaio Angelo De Paola in Cosenza il 
16 gennaio di quell'anno, trat ta della locazione dei beni del
l'abbazia di Camigliano a Buggero di Bomano per parte 
del commendatario Bev. Giuliano Marocello 7. 

Dopo quell'anno silenzio completo. 

1 Arch. Vat . S. C. 25, f. 1. 
2 Arch. Va t . S. C. 25, f. 59. 
3 Iv i , f. 102. 
4 Iv i , 72 f. 60. 
5 Iv i , 7, f. 61 . 
6 Arch. Va t . Bul l . Pau l i IV, 1. 40, f. 309. 
7 I n « Arch. St . Calabria e Lucan ia », VI , 340. 



* * # 

I rovi hanno coperto anche i ruderi dell'antica e gloriosa 
abbazia benedettina di S. Maria di Oamigbano fino a farne 
perdere le tracce, insieme col casale al quale aveva dato il 
nome, mentre il tempo si è incaricato di disperderne la me
moria tra gli uomini. 

È stata una vera fortuna che le nostre ricerche nell'Ar
chivio Vaticano, che avevano altre direttive, ci abbiano 
dato la possibilità di raggiungere i risultati esposti e poter 
così riesumare un'istituzione che, per tutto il Medio-Evo, 
è stata tra le più importanti e attive in tutta la Valle del Crati. 

P . FRANCESCO EUSSO M.S.C. 





UN DOCUMENTO SULLA CONDANNA DI 

GIOACCHINO DA FIORE NEL 1215. 

È noto che al Concilio Lateranense del 1215, tenuto da 
Innocenzo I I I nell'ultimo anno di sua vita, fu condannato 
anche il famoso libello di Gioacchino da Fiore, De Natura seu 
essentia Trinitatis centra Petrum Lombaràum, col quale egli 
accusava il Maestro delle Sentenze di costruire una quater-
nità, cioè il Padre, il Figliuolo e lo Spirito e quella « quaedam 
summa res », comune alle tre persone divine. Dal canto suo, 
si esprimeva in termini così vaghi e imprecisi da difendere 
nella Trinità non un'unità di sostanza, ma piuttosto un'unità 
morale e similitudinaria, come se dicesse che « molte persone 
formano un popolo ». 

È un fatto che di questo Libello non se ne conosce nulla, 
all'infuori di quanto si contiene nella sentenza conciliare. 
Esso non risulta nell'elenco delle proprie opere che Gioacchino 
stesso ha fatto nel suo testamento ; né se ne ha notizia alcuna 
prima del 1215 : comparisce solo al Concilio Lateranense 
e poi non se ne sa più nulla. 

Questi elementi hanno indotto Francesco Foberti, il più 
convinto e accanito difensore dell'ortodossia di Gioacchino, 
a pensare che si tratti di un falso, di un apocrifo, presentato 
al Concilio sotto il nome di Gioacchino, per nuocere alla sua 
fama e colpire indirettamente l'Ordine Florense, da lui 
fondato 1 . 

1 Gioacchino da Fiore. Firenze, Sansoni 1934, 81-131 ; Gioacchino 
da Fiore e il Gioaechinismo antico e moderno. P a d o v a C.E.D.A.M. 
1942. 



Il Foberti non discute il contenuto del libello, il quale, 
così come giace, è. evidentemente ereticale, quindi condan
nabile e il Concibo non poteva fare a meno di proscriverlo. 
Il problema per lui è un altro : l'opuscolo, presentato al Con
cilio sotto il nome di Gioacchino, era realmente suo oppure 
era volutamente presentato sotto il suo nome da chi aveva 
interesse alla mistificazione ? 

Il Foberti è decisamente per la negativa e, poiché un 
adagio giuridico dice : « Ipse fecit cui proderit », avanza l'ipo
tesi che sia stato fabbricato dai Cistercensi, che non pote
vano perdonare a Gioacchino il suo clamoroso distacco dal
l'Ordine e la fondazione della Congregazione Florense, mal
grado l'opposizione e la scomunica delle supreme gerarchie 
dell'Ordine. 

Noi avevamo già fatto notare che le argomentazioni 
del Foberti erano tutt 'altro che solide 1 e il Buonaiuti aveva 
anche detto che i Cistercensi dovevano essere abbastanza in 
ribasso, se non avevano provveduto a dargb querela per dif
famazione 2 . Tuttavia la tesi non era da disprezzare, so
pratutto per il fatto cbe il Foberti si appellava ai testi stessi 
di Gioacchino, il quale nebe opere- autentiche sostiene una 
tesi trinitaria ortodossa, opposta a quella contenuta nel Libello 

incriminato e quindi non è da supporre che egli non avesse 
del criterio, per non trovarsi in contradizione con se stesso. 

Sull'argomento vi è ritornato Leone Tondelli a varie 
riprese 3 e vi è ritornato di recente anche Carmelo Ottaviano, 
profondi e appassionati studiosi di problemi gioachimiti, 
che hanno apportato un notevole contributo alla divulga
zione del pensiero del Profeta Silano. 

1 In «Miscellanea Francescana» an . X X X I V (Roma 1934) f. I I , 
113-114. 

2 Eterodossia ortodossa. In «Religio» X I V , 71-72. Cfr. L ' I n t r o 
duzione al De Artieulis Eidei, R o m a 1936, p . X X X I X - L I I I . 

3 II libro delle Figure di G. da F. Torino. S.E.I . (1940) ; Gioac
chino da F. e il Concilio Lateranense. I n « L a Scuola Cat tol ica » 
L X X X I (1943), 126 ss. 



L'Ottaviano, nel codice 1411 della Oasanatense di Eoma, 
contenente VInterpretatio in Apocalypsim, di Gioacchino, ha 
trovato un codicillo, in cui si legge : « Anno dominice incar-
nationis millesimo CCXV, mensis aprilis, tercie indictionis. 
Cum magister Eogerius, scriba domini cusentini archiepi
scopi de mandato ipsius iret Curatum in sacra quadragesima, 
et scriberet ibi opus quod dominus abbas Joachim super 
Apocalypsis exposicionem composuit, in die quo dominus 
Jesus cenavit cum discipulis suis... et opus quod dictus abbas 
edirederat contra sententias magistri petri lombardi », etc. 

Da questo documento, l'Ottaviano tira alcune conclu
sioni, tra le quali riportiamo le seguenti, che ci interessano 
più particolarmente : 

1) che gli archetipi gioachimiti si conservavano a 
Corazzo e non a Cosenza ; 

2) che nessuno in quell'ambiente, che ben doveva co
noscere Gioacchino, le sue opere e le sue dottrina, dubitava 
dell'autenticità del Libellus contra Lombaràum,. Difatti vi 
si dice : « Opus quod dictus abbas ediderat contra sententias 
magistri petri lombardi » e non « quod dicebatur edidisse » 1 . 

Un tale documento dovrebbe senz'altro demolire la tesi 
del Poberti, trattandosi di una testimonianza coeva e disin
teressata, la quale viene a specificare che Gioacchino aveva 
scritto il Libello, condannato dal Concilio Lateranenese pro
prio nel luogo, che si può definire la roccaforte di Gioacchino. 

Ma il documento, che potrebbe indurre in errore gli in
genui, difficilmente si giustifica agli occhi dello storico, il 
quale vorrebbe prima di tutto conoscere la ragione o i motivi, 
che hanno ispirato quel codicillo, al quale si fa allusione anche 
in calce alla vita di Gioacchino, scritta dall'Arcivescovo Luca, 
riportata dall'Ughelli 2. 

1 O t t a v i a n o C. Un documento intorno alla condanna di Gioacchino 
da F. nel 1215. I n «Gymnas ium Sicùlorum» N. S. I I , n. 2 (Cata
nia 1949), p . 291-292. 

2 Italia Sacra. R o m a 1662, I X , 283. 



Inoltre, non si capisce come mai Luca, Arcivescovo di 
Cosenza, amico, confidente, scriba e biografo di Gioacchino, 
abbia sentito il bisogno di procurarsi le opere dell'Abate 
solo nel 1215, cioè dopo la condanna del Concilio Latera-
nense e non prima. Ma non afferma Luca che durante la di
mora di Gioacchino a Casamari, « in secundo anno pontifi-
catus domini papae Lucri », egb gb si offrì come scriba « et 
bumibter die noctuque scribebam in caterno, in qui ipse 
dictabat » ? Che cosa faceva Gioacchino in quell'anno e mezzo 
passato a Casamari se non « sedulo dictans et emendans simul 
librum Apocalypsis, et librum Concordiae, ubi in ipso tem
pore bbrum Psalterb decem chordarum incoepit » ? i . Aveva 
proprio bisogno di mandare lo scriba Buggero a trascrivere 
il commento di Gioacchino ab'Apocalisse, se era stato pro
prio lui a scriverlo in Casamari ? E se Luca non aveva le 
opere di Gioacchino, ci sarebbe da domandarsi su quali ele
menti aveva egb costruito la sua Synopsis de vita et miraculis 
abbatis Joaehim ! 

Sembra poi molto strano che gli archetipi di Gioacchino 
dovessero trovarsi a Corazzo, da cui l'Abate si era allonta
nato fin dal 1189 per fondare la sua Congregazione Florense. 
Eon è ammissibile che egb lasciasse le sue opere nel mona
stero, da cui fuggiva ; anche perché nella sua lettera testa
mento non accenna affatto a questa possibilità, ma tutto fa 
supporre che i suoi scritti fossero custoditi nel suo Archi-
cenobio di S. Giovanni in Fiore e non altrove. L'Arcivescovo 
Luca perciò non aveva bisogno di mandare al lontano Corazzo 
il suo scriba, quando poteva avere molto più vicino e nella 
propria diocesi, con tut ta sicurezza, quello che gb occor
reva. E difatti i membri della Commissione di Anagni, che 
dovettero esaminare ed esprimere il giudizio sulle opere di 
Gioacchino nel 1255, non le chiesero a Corazzo, ma a S. Gio
vanni in Fiore, cioè ai Florensi e non ai Cistercensi. 

È evidente quindi che, ancora una volta, ci si trova in 
presenza di un falso perpetrato allo scopo di danneggiare la 

1 U G H E L L I , Italia Sacra. I X , ediz. c i t . , 280. 



fama di Gioacchino e colpire indirettamente la Congregazione 
Florense da lui fondata. 

Ma c'è di più. Le bugie hanno le gambe corte e il detto 
scritturistico : « Mentita est iniquitas sibi » trova anche qui 
la sua applicazione ; perché questa volta il falsario è stato 
così incauto che non ha saputo salvare nemmeno le appa
renze. Egb ignorava che b Concibo Lateranense aveva avuto 
luogo non al principio, ma aba fine del 1215. La cronologia 
non regge e c'è da meravigliarsi che l'Ottaviano non abbia 
rilevato l'incongruenza, che salta all'occhio anche di un 
profano. 

Quando infatti abbiamo ietto : « Anno dominice incar-
nationis millesimo CCXV, mensis aprili... in quo dominus 
Jesus cenavit cum discipubs suis etc. » ci siamo domandati 
se, per caso, non si trattasse di un errore di trascrizione o di 
stampa. Abbiamo voluto accertarci della realtà, consultando 
direttamente b codice casanatense 1411, dove al f. 191, cioè 
in fine, abbiamo riscontrato che non vi era alcun errore né 
di trascrizione né di stampa : si trattava realmente del gio
vedì santo del 1215, mese di aprile.. 

Ma se il Concibo Lateranense' si aprì il giorno di S. Mar
tino, cioè FU novembre del 1215, come poteva dire lo scriba 
Buggero : « quabter Innocentius papa tercius in concibo 
generab dampnaverat opus quod dictus abbas ediderat con-
tra sententias petri lombardi »? 

Ci sembra che sarebbe bastata questa semplice conside
razione per rigettare b codi cibo debo scriba -Buggero o quanto 
meno procedere con più cautela nell'apprezzamento di un 
documento, che nell'intenzione dell'Ottaviano, avrebbe do
vuto essere decisivo. 

Di apocrifi se ne incontrano molti nella storia ; ma ab-, 
bondano, in una maniera che sembra inverosimbe, nella let
teratura gioachimita. 

P . FRANCESCO BUSSO M.S.C. 





INTRODUZIONE STORICA ALLO STUDIO 
DELLA POESIA DIALETTALE CALABRESE 

{continuazione da {1950) 'pagg. 197-208) 

u. ' ; ' • 

Della Calabria reggina, il più noto fra i poeti dialettali 
rimane Giovanni Conia. Nato a Galatro nel 1752, sacerdote 
nel 1777, a Eoma, per alcuni anni, dove fu apprezzato come 
predicatore, ritornò poi in Calabria, nella sua Diocesi di Mileto. 
Dal 1793 al '99 parroco in Caridà, dopo a Zungri, quindi arci
prete in Laureana di Borrello, canonico della cattedrale di 
Mileto, insegnante di teologia e rettore di quel Seminario, 
fu per breve tempo, alla morte del vescovo Capece-Minutolo, 
avvenuta nel 1824, Vicario Capitolare. Evidentemente insod
disfatto di'rimanere, forse, in secondo piano o appartato dopo 
la nomina del nuovo vescovo, accolse di buon grado l'invito 
del vescovo Francesco M. Coppola, suo amico, e si trasferì 
ad Oppido Mamertina, coprendo cariche importanti nel Semi
nario e nella Cattedrale di quella Diocesi. 

Oratore assai famoso, il Conia divenne popolare per le 
sue poesie dialettali, scritte spesso occasionalmente, e, molte 
volte, neppure da lui stesso raccolte. 

L'intendente della Calabria Ultra l a , don Nicola Santan-
gelo, pare lo abbia invogliato a pubblicare le cose migliori, 
e, infatti, a lui, divenuto Ministro dell'Interno, è dedicato il 
volumetto, che uscì a Napoli nel 1834. Sopravvisse alla stampa 
delle poesie solo cinque anni perché morì in Oppido il 7 feb
braio 1839. 

Il titolo del volumetto —• Saggio dell'energia, semplicità 
ed espressione della lingua calabra nelle Poesie di. Giovanni 



Conia 1 è indicativo delle intenzioni che il poeta ebbe sia 
nello scrivere che nel raccogliere i suoi saltuari componimenti 
poetici. Ma, più espressiva ancora dello scopo appassionata
mente polemico del Conia, è la « disputa » fra la lingua Ita
liana e la Calabra, che, d'altronde, costituisce uno dei mo
menti più vivaci e caratteristici di questa poesia. Il Conia, 
uomo erudito e di gusto, ha buon gioco nel metter in imba
razzo la lingua Italiana, sdegnata dell'onore che si rende 
alla Calabra (evidentemente anche per le poesie di questo 
poeta). La Italiana si lamenta delle oscurità del vocabolario 
Calabro e della grammatica sgangherata. 

Diversi sono i tumoli, 
Cafisi, e le eannate, 
Le litre disparate 
Chi mai le può capir ? 
Chi ascolta dir cuccariehi, 
E eoppoli, e mondellì, 
E pignatelli, e squelli, 
Chi diamine dirà ? 
... Le barbare particole-, 
Quel mu, quel pemmu, e poca 
Che son ? Par che si gioca, 
Senza sapere a che ! 

Perita per l'offesa non meritata {Mali di tia non dissi: 
— a mia dassami stari...), la Calabra fa atto di modestia e 
di sdegno insieme : 

1 Napol i , 1834, presso Faus t i no e Fra te l l i De Bon i s . (Non sono 
m a n c a t e r i s t ampe popolar i . L a più recente , r ip roduce con notevole 
e lodevole fedeltà la p r i m a ediz., ed è quella c u r a t a d a P a s q u a l e 
Creazzo (Eeggio Cai., Soc. E d . Beggina, 1929), p r ecedu t a da scr i t t i 
dello stesso Creazzo, di F . Lamar i -Co vello e di F . Albanese . I n essa 
è r ip rodo t to u n disegno del bus to in legno, r i t r o v a t o nel seminar io 
di Oppido M., essendo vescovo mons . Antonio Cala t i , che io r icordo 
in t en to a r ipul i re quel vecchio pezzo di legno e ad aggiustar lo nelle 
pa r t i smussa te dal t empo) . 



Eu sempri l'accettai 
Ca sì meggliiu di mia : 
Non tanta protaria 
Mu mi sbrigogni. 

E qui, nell'ingiusto gesto di volerla « svergognare », 
sta il centro ironico e lietamente sdegnato della «risposta», 
cbe il Conia intreccia con sagacia e arguzia, riuscendo a met
tere in vivo risalto la psicologia del tipo calabrese ; semplice 
sano energico e ridanciano. Non si e risparmiata (la risposta) 
a esaltare la lingua italiana ; anzi si è « sbiduperata », per 
lodarla e si è persino umiliata : 

No mi negai pe goffa, 
Linguazza scancarata (a) 
Sguajata (6) scafazzata (c) 
E puru pe ju . 1 

Dissi ch'eu su la razza 
E tu si lu sozizzu, 
Ca tu si lu pastizzu, 
Ed eu cipuja. 

E giacchi ncarognasti 
Pigghiandula pe mprisa 
Mi 'ncumbi la difisa : 
Senti e trema. 

E qui la sequela dei demeriti della lingua italiana e quella 
opposta della calabra, in una simpatica antitesi che fa pen
sare a due sorebe in bte. 

Tu scordi l'eleganzia, 
Ti voi mettiri l'ali ; 
Eu parru naturali. 

1 (a) Sconnessa, (b) Seccante [forse meglio : volgare , senza mi
sura ] , (e) Calpestata (Note del Conia, eselusa la q u a d r a . Mi pa r e però 
ohe non sempre le parole i ta l iane usa te dal poe ta espr imano il signifi
ca to delle Calabre). 



E dugnu gustu. 
Mu dici nu penzeru 
Ti rot i a li figuri, 
E fai li cosi scuri 
Pe piaciri. 
Chistu pe lu Metafuru... 
Chiju pe Lligoria... 
E malapasca a tia 
No lu dicisti 1 

Poi sbottando si ricorda del suo antico lignaggio : 
La radica la trovi 
A tanti lingui. 

Nui simu ntra l'Italia 
E fummu Greci puru : 
E quanti nei ndi furu 
Genti strani. 
E quandu fummu Greci 
Tremau parbeu lu mundu ; 
E quandu sputu tundu 
Ancora trema. 

A mia dassami stari 
Ca tu porti la peju ; 
Ca tutti ti b leju 

Li calendi. 
E quandu no la cedi, 
Pinimu cu l'arrisi ; 
C'a nasu Calavrisi 
No sta musca. 

La poesia del Conia è bonaria e raggiunge b suo culmine 
nella « canzona faceta », scritta nella vecchiezza. Essa è come 
la sintesi della sua vita, una involontaria confessione nostal
gica entro le risate di cui è intessuta. « Dovendo il Poeta — 
così l'argomento cbe didascalicamente la precede — andare 
come Convisitatore in Zurgonadi, villaggio distante un terzo 



di miglio da Oppido, ha voluto un asino. L'Economo gli mandò 
il migliore, ma nel ritorno gli ha dato il peggiore ». Il vecchio 
predicatore sapeva bene che, pregato ad accogliere l'invito a 
predicare, era uso dei furbi mandargli buona cavalcatura 
per l'andata, lasciandolo « a billi e balli » (in impicci) al ri
torno. Questo motivo ritorna nella memoria con malinconia 
e compiacimento : 

Mi vidia ricivutu 
Cu garbu, ed allegrizza, 
Cu pompa, e cu grandizza 
Ed in triunfu. 
Ma poi pe la tornata 
Cavaju non si ahhiava, {trovava) 
La scorta si ammucciava (si nascondeva) 
Pemmu scappa. 

Eppure, dopo tanta esperienza, il poeta non ha imparato 
nulla (è questo l'elemento ispiratore della « canzona »), ina
datto com'è alle cose del mondo : 

Pistatimi sta testa : 
Cu tantu chi campai, 
Ancora no mparai 
La Santa Cruci. 

E qui l'ultima vicenda allegra. Il viaggio era breve ; che 
bisogno c'era « di sta furbaria » 1 

E pe sti quattro ancati (salti) 
Fari mbrogghi ! 
Eu no cercai cavaju ; . ' 
Nu ciucciu mi vastau : 
E bonu lu mandau 
Lu bonu amico. 

Al ritorno, invece, 

Nu ciucciu di cent'anni, 
E sfilettatu, e stortu, 
Ed orbu, e menzu mortu 
Mi fu datu. 



Qui la scena mette il poeta a fare da attore e da coro : 
e la sua arguzia e bonarietà scoppiano da ogni frase. 

Iivi pemmu cavarcu, ' 
Di primu si arrassau ; 
Appressu si ncrinau ; 
Paria ca fìgghia. 

Si notino i vari movimenti dipinti dalla efficacia dei verbi. 
In quattro settenari, quattro atti energicamente vivi : il 
poeta fa per cavalcare : la bestia si scosta con ripugnanza 
(s'arrassau), poi si piega sulle zampe (si ncrinau). All'impre
visto spettacolo (si indovina un piccolo pubbbco intorno) b 
prete poeta commenta lietamente : — Paria ca fìgghia ! 

Il viaggio è un succedersi di allegri incidenti, passando 
da una borgata all'altra, sino ad Oppido. 

Li immani a Trisibcu 
Hhiaccavanu di arrisi : (si smascellavano) 
Tuttu chiju pajisi 

Appi lu spassu. 

E il malcapitato canonico si sforza di far presto : 
E mina... ed bri... ed arr i ! 
D'arretu unu minava : 
Bonsignuri aspettava, 
Ed eu pungìa. 

Tenta allora di scendere dalla cavalcatura, ma non vuol 
darla per vinta (e se ne pente). 

Vinnimu a lu P b e r i 1 

Eccu ca si ndi veni 
Pupa cu Fragumeni... 2 

Auh maru mia ! 
Cui b potia tenìri ? 
Li chiacchiari ! gridati ! 
Li frischj ! b arrisati ! 
Ed eu nguttaca (crepava di dispetto) 

1 Contrada vicina ad Oppido. 
2 Canonici compagni nella visita. 



Gente allegra si tira l'asino sulle spalle, lo spinge a viva 
forza e lo « sciocco » poeta continua a resistere. Ma, alle prime 
case di Oppido, lo lasciano. 

Si ndaddunau lu ciucciu, 
Ca nuju nei fa guerra : 
Mi ministrau (depose) ja nterra, 
E si curcau (si coricò) 

Si tratta così un vecchio di ottant'anni ? 
E sà ca sti dinocchia 
Scruscinu pe vecchizza, 
E p e la debilizza 
Pannu cichiti (si piegano). 

m 

Si noti la efficacia e vivacità- nel descrivere lo stato della 
vecchiezza : le ginocchia « scruscianu », cioè tremano sì che 
se ne sente il rumore, e poi, per la debolezza, si piegano con 
un suono che quasi le rompe : cichiti. 

Che scorno, povero vecchio arguto ; ma che fare ? 
Ah ! ca vorria mparari ; 
Ma mo chi mparu cchiu 1 
Cu cu, cu cu, cu cu, 
Dissi lu cuccù. 

E, così, pare che saluti la vita : senza rammarico, lieto 
di essere stato l'uomo che è stato. 

Un uomo veramente vivo e colto, che seppe, con intelli
genza e modestia, esprimere sentimenti, cogliere scene di vita 
e d'occasione in versi spesso assai arguti : e incisivi, sempre 
con linguaggio dignitoso. La spinta a usare il linguaggio cala
brese non fu in lui solo fatto di ispirazione, ma anche di medi
tazione culturale. Conia, pur nei limiti suoi, è forse il poeta 
dialettale della Calabria più consapevole delle difficoltà del 
dialetto e della sua « energia » intrinseca, capace cioè di espri
mere ogni sentimento e pensiero. La varietà ricchezza e 
sceltezza del suo vocabolario è quanto mai notevole. Quando 
scrive a freddo pare che traduca ; quando invece è mosso 



da reale necessità interiore, trova espressioni vive, ariose e, 
talvolta, epigrammatiche. 

Se accetta modi e motti popolari allusivi, non è mai scur
rile e sa lavorare la frase e usar la parola appropriata, restando 
onestamente popolaresco. 

Questo vecchio abate di Galateo, dal faccione largo, occhi 
grandi, naso forte e grosso, bocca lievemente ironica, (tro
vammo in un sottoscala un suo busto di legno nel seminario 
di Oppido, unico segno che ne ricordi la figura), resta fra i più 
consapevoli e vivi poeti dialettali calabresi. 

5. 
• 

Il poeta più considerevole e popolare della Calabria ca
tanzarese è Vincenzo Ammira. Ma la distinzione provinciale 
non è una distinzione linguistica, perché nell'attuale provincia 
di Catanzaro vanno distinte, nel comune fondo verbale, al
meno quattro diverse zone dialettali, di cui tre (il Vibonese, 
il Mcastrese e il Catanzarese vero e proprio) con poesia d'arte, 
e il Crotonese, che io sappia, senza produzione poetica, tranne 
l'anonima o popolare. 

Di Vincenzo Ammira io discorsi in un saggio critico e 
bio-bibliografìco, al quale rimando il lettore curioso di parti
colare conoscenza 1 . Anche dopo vent'anni da quel saggio, 
sono del parere che l'Ammira resti uno dei maggiori poeti 
dialettali calabresi. E non certo per le sue produzioni da leta
maio — sul tipo, che fece pessima scuola, di Duonnu Pantu, ma 
per le poesie liriche e le umoristiche, raccolte in un volumetto 
dal titolo Poesie dialettali 2, che l'editore (il Aglio Domenico) 
distinse dalle Poesie italiane 3 , che contengono due tragedie. 
Nella produzione italiana, l'Ammira è un mediocre e spesso 

1 G A L A T I V. G., V. A. poeta e patriota calabrese. F i renze, 
Vallecchi, 1930. 

2 Vibo Valent ia , T ip . Froggio, 1929. 
3 Iv i . 



noioso versificatore ; nelle dialettali, invece, sciolto dal pro
saico e sentimentale del più fiacco romanticismo, ritrova 
se stesso, la sua schietta umanità di poeta.' Nelle poesie umo
ristiche, spesso è arguto e accòrto, ma talvolta scivola nella 
satira amara o licenziosa. Il culmine della sua ispirazione è 
invece in piccole composizioni, dove la meditazione del poeta 
risente del Leopardi, ma intonandosi a suo modo, come nella 
Urica « A la luna » : 

Pecchi stai malinconica 
Sempri, pecchi pensusa ? 
O Luna, mi fai ciangiari 
Standu accussì piatusa. 
Pari assulata, palUda, 
La mamma di li guai, 
Scanzi lu jornu e a l'umidu 
Poi passi andu vai. 

E vivo è nella « Ninna d'u britanteju » : 

Veni addormentati 
Subbra stu sinn, 
La hjocca è mammata, 
Tu puricinu 
Chi sutt 'a l'ali 
Si 'ngrugna e sta. 

O briganteju 
La ninna fa. 

Gli hanno ucciso il padre : 

Crisci : si orfanu, 
Lu patri amatu 
Briganti 'ntrepidu, 
T'hannu ammazzatu 
Facendo focu 
Di ccà e di ja. 

O briganteju 
La ninna fa. 



Vint'anni, cridimi, 
"N'ori toccai tila, 
Dormia 'tra l'erbi 
ch'havi la Sila, 
Senza timuri, 
Senza pietà 

O briganteiu, 
La ninna fa. 

E qui l'amore della donna fedele si fa speranza di ven
detta : 

Crisci : assimigghialu 
Ca nei si fìggbiu, 
"Nomimi si timidu 
Comu coniggbiu, 
Curri a lu varcu, 
Non stari cca. 

O briganteju, 
La ninna fa. 

Ti voggbiu vidari 
Cu la scupetta, 
Cu lu cervuni. 
Cu la giacchetta, 

Cu lazzi e ciondoli 
'Nquantità. 

O briganteju 
la ninna fa. 

Di notevole significato e bellezza è la poesia « A la na
tura », in cui le note leopardiane si trasformano in un gioco 
polemico sino al grottesco. E il tono è dato dalle prime bat
tute : 

Natura, di cca votati ' -
Nu morzu mu parramu 
Si surda ? o a mia rispiundari 
Non voi quandu ti chiamu % 



Ma la lirica più alta dell'Ammira, è, per unanime con
senso, « La pippa ». 

« La Pippa », è un componimento in ottave, con qualche 
lieve imperfezione e qualche prosaicità ; ma, nell'insieme, è un 
canto di nostalgia, vivamente ispirato, del già maturo poeta, 
che intreccia, attorno alla sua « pippa anticaria », i ricordi 
della sua vita. Soprattutto, è un canto di rievocazione della 
giovinezza, rappresentata nei momenti caratteristici, in uno 
sfondo paesano vivo anch'esso e compenètrato con le vicende 
del poeta. Tratti psicologici e tratti ambientali, cose persone 
e avvenimenti si unificano nel sentimento nostalgico del can
tore, che punteggia di umorismo tutto il quadro. Gli amori 
giovanili, la descrizione della sua irrequietezza incorreggibile 

(gridava patrimma mu marricogghiu 
e jeu na petra !), 

la rievocazione delle sventure 

(dintra llu carciaru scurnusu, amaru), 

tutto il poeta rivive senza fiele. E come rappresenta l'ardore 
del cuore innamorato, che non teme di affrontare la notte 
tempestosa pur di sentire almeno il segnale dell'innamorata 

(pannizzijava, ciangia lu ventu... 
e ncappottatu mi stava attentu 
cumu nu lepru s'ija' affacciava...), 

così, giunto all'ultima conclusione, si dichiara fedele alla 
vecchia pipa che, sempre, lo ha accompagnato nella sua esi
stenza : 

leu cu tia 'mbucca cumparu tandu, 
Ne mi lamentu, né riccumandu. 

Cadi lu suli, cadi la luna, 
li stiji cadinu, penza fracassu ! ; 
l'acceji cianginu, l'acqua sbaiuna, 
li munti juntanu, sassu cu sassu : 



nsemi si pistanu e, ad una ad una, 
li cerzi stimpanu : si fa nu massu. 
Stampa lu focu, tut tu cunzuma. 
Cu' ndeppi, ndeppi, cchiù non si fuma. 

6. 

Del dialetto catanzarese non conosco che i versi di Gio
vanni Patari. Questo nome è popolare, non solo a Catanzaro, 
dove il poeta nacque e lavorò nella scuola per quarant'anni, 
ma per la sua opera di giornalista che prese soprattutto ad 
oggetto di innumerevoli articoli, buttati giù aba lesta, l'ama
tissima Calabria. Da giovane scrisse di letteratura, ma, preso 
dalle lotte della città natale, si dette a dirigere un giornale 
umoristico, sul quale pubblicò tanta parte delle sue poesie 
dialettali : quadretti di vita, spesso con fissità fotografica, 
talvolta animati e veri, riproducenti il costume popolaresco. 
Una sua composizione più vasta è « A pigghiata », umoristico 
e non sempre castigato commento alla rappresentazione popo
lare deba « Presa » (arresto) di Gesù, che era uso farsi a Ga-
gbano, sobborgo di Catanzaro. Ha uno svolgimento apparen
temente diverso dal consueto, per la scena più vasta ; in so
stanza si restringe ancora in quadretti, nei quali b poeta era 
portato a concentrare la sua attenzione, più che mordace, 
bonaria e ridanciana. L'opera dialettale, b Patari la raccolse, 
anni or sono, in un volume dal titolo originale di Tirripitirri, 

un giocattolo popolare, in cui volle sintetizzare la motiva
zione schietta del suo sentire all'unisono col popolo. 

7. 

Vittorio Bufera 1 , che, per circa trent'anni, allietò gli 
amici con i suoi versi dialettali e, non senza rbuttanza, ne 
fece qualche pubbbca recitazione, si decise nel '49 a farne 

1 È n a t o a Conflenti il 23 d icembre 1877. Laurea tos i in ingegne
r ia , v ive a Catanzaro . 



stampare una selezionata raccolta dal titolo Prima cantu e 
ddoppu cuntu x. (Veramente io avrei preferito il più semplice 
e sintetico titolo che trovo ripetuto nelle sue lettere : Cantu 
e ccuntu). A distanza di molti anni da quando Bufera ci confi
dava l'ultima sua favola "nel caffè « Colacino » di Catanzaro, 
la lettura riposata delle sue poesie mi conferma nel giudizio 
di un tempo, che, cioè, la Calabria ha coltivato un nuovo poeta 
e fra i suoi migbori. « Non conosco b greeo — mi scriveva, 
or non è molto, con la sua consueta cordialità, — ignoro il 
latino — e, in fatto di lettere, sono un grande ignorante. 
Malgrado ciò, per quasi 60 anni, ho mortificato le Muse, in 
lingua e in vernacolo. Conscio, però, della mia pochezza, in 
tanto volger di tempo, non ho mai osato dar nulla aba stampa». 
Vero è che Bufera, non solo è uno schietto poeta, ma è un 
poeta tormentato da esigenze istintive di filologo-artista, 
con una spiccata tendenza classica, che rinnova l'esempio 
frequente di scrittori calabresi che portano nel sàngue l'ener
gia e il gusto della tradizione. A differenza dei maggiori poeti 
dialettali calabresi, che 0 popolareggiano o, come quelli del-
l'800, subiscono l'influsso romantico, egb ha una forma mentis 
di incoscio umanista che scrive in dialetto e vede con la chia
rezza e concretezza dei poeti latini. Nasce da questo severo 
senso dell'altezza della poesia — quasi bisogno di scolpire i 
propri sentimenti e, perché no ?, le proprie riflessioni — b tor
mento linguistico, neba doppia direzione deba scelta deba 
parola e della vivezza espressiva. D'altra parte, Bufera ha 
coltivato un dialetto caratteristico deba Calabria, quello a 
lui nativo, ma agb altri calabresi non facile per il materiale 
lessicale e più ancora per certe sue caratteristiche fonetiche 
che lo differenziano notevolmente anche dai dialetti di zone 
limitrofe, compresa la zona del Nicastrese, in cui Confìenti 
è compreso. Queste caratteristiche, adoperate da un artista 
come Bufera, danno maggior ribevo al linguaggio, in un can
tare che trae effetti dalle stesse forti accentuazioni sillabiche 

1 Roma , Bonacoi, 1949. 



con raddoppiamenti di lettere, soprattutto della r, resa, in
sieme, aspra e cantata. 

Ad apertura del volume si legge una confessione, inesatta 
come spesso accade ai poeti. 

Ogni t tantu 
Pigliu e ccantu 
A ra luna 
Na canzuna. 

E ra gente 
Chi me sente 
— Chissu — dice 
È nnu Alice ! 
Gente, farr i 
Quannu parri. 
Chini cantu 
E t tut tu chjantu ! 

No, non è tut to pianto il cantare di Bufera. Ed io desi
dererei che superasse questa sua impressione dolorosa, distac
candosi, per un momento, dal suo sentire e rileggendosi così 
come noi lo rileggiamo. Viva e forte è l'esigenza etica, che 
attraversa la sua poesia ; arguta, con l'arguzia specifica del 
favolista di buona razza, è la sua osservazione dei fatti degli 
uomini ; serena, quasi cullata al ritmo degli anni dell'adole
scenza, la sua nostalgia di luoghi e di gente del suo paese. E 
se soffre, soffre da forte, a suo modo reagendo con sferzate 
che scattano mosse dal suo sentimento di giustizia e di verità. 

Questo mi pare il contenuto etico-sentimentale di questa 
musa dialettale, che è apparsa inattesa fra i monti del Nica-
strese e che si modella sul sentimento della gente del paesetto 
natale per espandersi talvolta in forme quasi ambiziose di 
universale sentire. 

Besta da vedere se la riflessione, congenita in Bufera, 
non costituisca un impedimento al suo poetare. E io dico 
subito che talvolta l'impedimento è reale ; ma, per fortuna 
il più delle volte la morale conclusiva si fonde con la rappre
sentazione che l'ha preparata, in questo facendosi il poeta 



assai prossimo al Trilussa, sebbene di tendenze e forme di
verse dal grande romanesco. Eacconta bene, Bufera, e di
pinge ; solo quando si lascia prendere dal tono oratorio , non 
riesce ; ma quel tono non è il suo vero e più diffuso tono. 

Sentite come le cose particolari e insignificanti diven
tano espressive in ' U piecuraru e ri cani. 

Il pecoraio mangia il suo povero pane è i cani gli si af
follano intorno. Indifferente, il pecoraio ripone nel tascapane 
il poco pane rimastogli : i cani scompaiono. Un quadretto 
comune, nell'aperta campagna silenziosa. 

'E piecure mirìjanu a 'nna manca, 
E dde dduve me truovu a re gguardare 
Paru 'nna cista de vucata janca, 
Amprata supra l'erva ad asciucare. 

La pittura delle pecore raccolte in un canto, un po' di
scosto, è viva e concreta nell'immagine di una cesta di bian
cheria « amprata » (distesa) sull'erba ad asciugare. Accanto 
alla fontana che canta al fresco; semplice e vivo appare il 
vecchio pecoraio, che sgrana, « chianu chianu », il poco com
panatico (nnugna e calaturu) e un mezzo pane « scuru ». Ma 
il quadro statico, alla Gessner, si anima improvvisamente. 
« Putenza de l'adduru ! ». Come se fossero stati chiamati 
da un fischio (nu viscune), 

I cani d' 'o cuntuornu 
Li se pàrunu 'ntuornu, 

attendendo ciascuno se un'unghia glie ne getta ('si 'n'urra 
li nne jetta »). 

Il poeta si gode il quadretto di tanta attesa. Si diverte 
a considerare il piccolo cane rosso che ogni tanto si lecca il 
muso e inghiotte a vuoto, la cagnetta che « s'è « nculacchiata 
'n terra », agitando la coda nell'impazienza, il cagnaccio nero 
(«'nu crozzu e pilu scuru») che di tanto in tanto si lagna... 
Il pecoraio è assente a tanta attesa e mangia : di tratto in 
tratto allontana i cani con un « zàa » sgarbato, ma poi se li 
rivede intorno con cresciuta speranza ; speranza che si dile-



gua, come i cani, allorché l'ultimo pezzo di pane va a finire 
nella ben custodita sacca del pecoraio. 

Ho voluto anabzzare questa poesia per dar ribevo alle 
qualità artistiche di Bufera : chiarezza classica, come dicevo, 
cioè parola e frase concrete, prese sul labbro della gente, 
ma vive perché scelte e appropriate con un lavoro di lima 
assai accurato. Sono quabtà eccellenti dell'artista che, inna
morato di uno stile severo e sicuro^ può anche cadere nella 
staticità e freddezza : ma non avviene che di rado. Più peri
coloso può essere, invece, il movimento contrario, quando il 
poeta si esalta : allora il freno artistico è insufficiente e dà 
l'ibusione della poesia. Per esempio, non mi piace b tono di 
« Natale », troppo facbe, senza il consueto approfondimento 
e senza vera nostalgia, viva e vitale, invece, in « Tuornu a ra 
scola », in cui b sogno è fatto realtà poetica. 

— Tuppi, Tuppi ! — Ohin'è ? — Mi cce vuliti 
Assittato ccu bbue supra 'ssi vanchi 1 
Vue 'na mulbca tutti quanti siti, 
l u tiegnu a' varva e ri capibi janchi ; 
Ma me criscivi a cchista stessa scola 
Mo su'ttant'anni... 'IT tiempu cumu vola ! 

... — Trasu ? — Trasiti ! — 'E stesse cose care : 
I vanchi, 'e segge, 'u p>osticiellu miu ! 
Ve guardu 'mpacce e bbidere me pare 

Pped'ognunu de vue 'n'amicu miu. 
Tu certu si'... Ttumasi. Tu... Gabbriele. 
Tu Ciccu. Tu... Eusariu. Tu... Michele. 

Quest'ansia di ritrovamento è fortemente espressa nella 
stessa esitante gioia dell'enumerazione dei nomi dei compagni 
deb' adolescenza. 

II favoleggiare e ritrarre, caratteristici in Bufera, si 
fondono originalmente in « 'E due cammise », piccola disputa 
fra due lavandaie che celebrano l'una la camicia di seta e 
l'altra quella di ginestra. Tra le due donne s'intromette 

'Na ranocchia spurtiva, 
Chi facia ri sircizzi ab'antra riva. 



C'è, nella definizione dei pregi dei due tessuti, il diverso 
mondo delle portatrici, e prevale quello della lavandaia che 
rievoca la sua giovinezza : 

«N'uominu sulamente 
E ru sule l'hau bbista ; 
'A sita era battista 
"Nn'hau ccunusciutu gente ! 

Ma il favolista più autentico è nelle poesie in cui il poeta 
« ccunta » : e narra di due gatte, dell'agnello e del lupo, della 
felce e del roseto, della coniglia e della donnola ecc., espri
mendo,, sì, di volta in..volta, una sua morale, ma attraverso 
la rappresentazione, arguta e sorvegliata quasi sempre. E mi 
spiace di non poter scendere in analisi, che — in questo punto 
essenziale — pur sarebbero necessarie : mi auguro vengano 
fatte da altri. 

E ritorno al motivo etico-sentimentale, che, per consenso 
generale, sembra abbia trovato la sua voce migliore in « 'A 
funtana 'e Fruntèra », qualcosa, "quanto a caratterizzazione 
di questa poesia, come « La Fontana nella foresta » per Vin
cenzo Gerace. Non v'ha dubbio che « 'A funtana » è fra le 
migliori di queste poesie per ideazione, sentimento che la 
ispira, realizzazione artistica. Quell'appassionato sentire per 
le cose buone della propria e altrui esistenza — vista nel paese 
natale, che, del resto, esprime l'aspetto universalmente umano 
del poeta —, si traduce qui in un quadro chiaro e vivo in 
ogni particolare : la vecchia fontana è il punto in cui converge 
la comunità. 

Da quannu munnu è munnu 
Ssa funtanella è stata 

'A fata 'e 'sta cuntrata, 
Ha ppirinchiutu 'a vozza 
All'antinati mie fatigaturi 
E ppue l'ha rrifriscatu 'e cannarozza, 
'a t ramente de simente 
Inchjanu i surchi funni e dde suduri. 



PPe' ddare 'n'unuratu 
Pane a ra gente chi l'avia ssudatu, 
Ha 'mpastatu 'a farina 
De tutte 'ste mulina, 
Ed ha ccu t tut t i quanti i culaturi 
Abbivirata juri 
E rrose d'ogni mmise, 
Mo' ppe're gioje e mmo ppe' ri duluri 
De tut tu 'stu paise. 

Eppure viene abbandonata per le nuove fontane. Ma un 
giorno l'acqua si spegne nelle gole dei canali moderni, e la 
gente, come smarrita, si riversa alla vecchia « funtanella de 
Fruntèra »... 

Il poeta avrebbe dovuto fermarsi qui, senza la morale 
che mette in bocca alla fonte, implicita nella favola vera di 
quella « gente 'ngrata ». Comunque, anche così, « 'A Euntana 'e 
Fruntèra » resta rappresentativa di questo poeta, che esprime 
tanti aspetti della forte — umile e altera — anima calabrese. 

(continua) VITO G. GALATI 



CELICO DURANTE L'OCCUPAZIONE FRANCESE 

La serena, placida vita paesana, con i giorni tutt i eguali, 
non disturbati od alterati da avvenimenti interni che fornis
sero argomento diverso ai rapporti ed ai quotidiani conver
sari amichevoli che quella vita abmentavano d'un'atmosfera 
patriarcale, improvvisamente, l'8 dicembre del 1793 fu scossa 
da un debtto. Il crimine era tanto più rilevante e clamoroso, 
perché erano oltre trenta anni che un abitatore di Celico non 
vi cadeva ucciso x, e l'ora ed il luogo del debtto mettevano 
in ribevo l'agguato necessario, per impunemente spegnere 
un uomo di non comune coraggio e di gigantesca statura. 
Ancora sotto l'emozione del primo momento, b nome di colui 
che aveva ucciso Lucio Merenda passava sulla bocca di tutti , 
perché tutti ricordavano che il Merenda, fatto altezzoso della 
sua duplice condizione naturale aveva usato grosso sgarbo, 
ad un ragazzo. Vincenzo Perfetti, ferendo così l'ombrosità 
di una famiglia che innocuamente si prevaleva della sua ele
vata condizione sociale. Perciò fu che un fratello del ragazzo, 
Domenico, più degli altri risentito, volle trarre vendetta, si 
appostò nottetempo nel rione Celsito e sparò su Merenda 2 . 

1 1 L I B E R D E F U N C T O R U M delle Par rocchie di Celico e del r ione 
Minni to , che servono assai alla r icostruzione di quel t r i s te per iodo, 
in d a t a an ter iore a l l ' 8 -XII -1793 hanno la p r ima par t ico la che si r i 
ferisce a mor t e non n a t u r a l e sot to la d a t a del 9 novembre 1763 per 
« P e t r u s Cavallo. . . domi suae mor t e v io len ta obii t »... 

2 L a par t icola , nei L I B E R cit . , d i c e : «Luc ius Joseph Merenda 
vir Innocen t iae Ruggiero ae t a t i s suae a n n o r u m t r ig in t a quinque . . . 
i n loco ub i dici t Celsito ic tu sclopeti noc tu rno t empore in terfectus . . . 
Nul lum sac ramen tum recepit , quia illieo exp i rav i t . . . ». 

I par t icolar i del del i t to sono t r a t t i da E U G E N I O A R N O N I : La 
Calabria Illustrata, Cosenza, T ip . Municipale, 1876. 



Ma quel colpo sparato di notte per ragioni familiari spe
gneva anche quella placida vita che solo molto raramente 
aveva avuto dolorose interruzioni. Da allora, veramente si 
comincia a vivere sullo scrimolo del dramma. Le rivalità pae
sane, di famiglia, o di parentadi s'inseriscono nelle vicende 
di cui da lontano giunge l'eco, e sotto il colore di quei motivi 
si camuffano affrettando gli uomini in campi politici avversi 
con pose appariscenti di neofiti, facendo loro assumere posi
zioni pericolose. E perciò furon condotti al fatale errore onde 
si accelerò il passo alla disgrazia: quando l'ora giunse ognuno 
fu al suo posto contro il proprio avversario: gli odi fecero 
risucchio, ed il sangue chiamò altro sangue. La prima gior
nata di questa rosseggiante nemesi fu quella del 14 agosto 
del 1806. 

Il Generale Massena, deciso a farla Anita con la comitiva 
di Giuseppe Meranda da Minnito che era forte di cinquecento 
elementi di Celico, Spezzano Grande ed altri comuni vicini, 
tra cui non pochi quelli che ammantavano di colore politico 
basse brame, e che era tra le più attive nell'odio contro i 
francesi, aveva dato ordine di iniziarne la caccia a principiare 
dal ferragosto. 

Al corrente di ciò era quasi certamente la famiglia dei 
nobili Via x , la quale, di vivi sentimenti patriottici, usava 
trascorrere l'inverno nella dimora di Cosenza, frequentando 
e ricevendo ufficiali francesi, con uno dei quali la tradizione 

1 I Via, che con tano t r a i p ropr i a n t e n a t i un Viceré di Sicilia, 
due Cardinal i a l l 'epoca di Avignone, e rano da secoli s tabi l i t i a Celico. 
ALBERO GENEALOGICO cus todi to in famiglia. Nel '400 diede i na t a l i 
a Mat teo , il quale, lasciat i gli agi della d imora di Celico, andò a disim
pegnare umil i servizi nel Convento che S. Francesco di Pao la aveva 
appena edificato sulla v ic ina m o n t a g n a di Spezzano, morendovi in 
odore di s an t i t à . Nel secolo successivo nacque Vincenzo, teologo e 
filosofo che con u n ' o p e r e t t a sc r i t t a per d imos t ra re che Cristo e gli 
Apostol i non mangia rono carne per poco non provocò u n grosso 
guaio . Nello stesso secolo visse Felice, Vescovo di Ascoli Sa t r i ano . 
Nel se t tecento u n Giacinto che fu mol to u t i le alla Chiesa di Celico. 
Ampie not iz ie per t u t t i nel mio inedi to Chiese, Conventi e Confra
ternite di Celieo e Minnito. 



vuole stesse per stringere relazioni di parentela. Questo par
ticolare, che bastava da solo a ribadbe in maniera inequi
vocabile l'atteggiamento pobtico della famiglia, — d'altronde 
non condiviso dai suoi concittadini che in quel momento nu
trivano sentimenti realisti, — servì indubbiamente ad abe-
narle le simpatie di cui fin'allora era stata largamente cir
condata. 

Fosse caso, o frutto d'avvertimento, sull'imbrunire di 
quel giorno 14 la comitiva del Meranda transitò da Celico 
diretta sulle montagne. Il nobbe Francesco Via, risalito ap
pena da Cosenza per la dimora estiva, si trovava a rifarsi 
della calura del giorno su una terrazza del proprio palazzo, 
la vide passare, e come a sfogo orale del pensiero che quella 
vista gli aveva suscitato, ma inteso da quegli uomini brac
cati come dileggio, disse due innocui versi dialettali che tal
volta servono ad indicare il tramonto d'un tempo ancor 
recente : Nun canta echio, lu gallu chi cantava —• nun _fà le 
matinate chi facia. 

Udite da alcuni di quegb uomini, quelle parole furono 
come il rosso davanti b toro alle corride : la comitiva tornò 
compatta indietro, circondò il palazzo ed aprì un fuoco tem
pestivo e fitto. 

Asserragliati in fretta,, postisi dietro le numerose feritoie, 
signori e servitù, rispondevano con pari violenza e con tiri 
meglio aggiustati, Il sessantenne Gaspare Via, zio di Fran
cesco, mira e colpisce a morte il pericoloso brigante Schiglio. 
Imbestiati dalla perdita del compagno, da tante avversità 
e, sopratutto, di non poterla spuntare contro un esiguo nu
mero di persone, pressati dalla necessità di far presto, gli 
uomini di Meranda fanno ricorso alle fascine ed appiccano 
fuoco all'edificio. Tra le fucilate che non scemano d'intensità, 
le fiamme che mandano bnguate sempre più alte e le grida 
crescenti di minaccia, si resiste all'assalto con .disperazione e 
vigore forse sperando neb'impossibhe. I compaesani, alle 
prime fucilate si son tappati in casa e nessuno osa compro
mettere la propria vita per aiutare quella pericolante degli 
altri. Dopo un pezzo la resistenza affievolisce, e come l'offesa 



si aggrava, quella scema, alfine cede, ed il palazzo è invaso. 
Per ogni camera passa veloce un'ondata di scempio, e, dap
pertutto, vengono cercate e trafugate le suppellettili di valore 
che si sapeva vi erano abbondanti. Gaspare e Francesco, 
coperti d'oltraggio, vituperati, vengono trascinati fuori, sullo 
spiazzo davanti al portone. Scinti e sciammannati dagli strap-
poni del contenderseli, avviliti, sono fucilati a bruciapelo 
tra l'oscena baldoria degli sparatori. Preparato sollecita
mente un falò con le frasche che ardono attorno all'edifìcio, 
i loro corpi sono dati alle fiamme abbondanti che li ridu
cono presto in cenere spandendo un lezzo nauseante di carne 
bruciante che rende irrespirabile l'aria già appestata dalle 
polveri e dal fumo dei fuochi. 

Intanto un gruppo di quella comitiva ha assalito la vi
cina casa dei signori Noce — una famiglia antica tra le cospi
cue del paese per natali e per censo — che cede senza nep
pure tentare alcuna resistenza, ed è anch'essa sottoposta a 
sacco e fuoco. Ne vien tirato fuori Nicola che, ucciso davanti 
la porta, è trascinato lungo la strada selciata che passa da
vanti alla Chiesetta edificata dai suoi maggiori, è gettato nel
l'orrendo rogo che riempie di teatralità apocalittica la notte 
nascente annunziata dallo sparo di centinaia di fucili, mentre 
la gente nell'interno delle case si agita nel timore che l'ura
gano insanguinato travolga t u t t i l . Ed infatti l'impresa cri
minosa dilaga : sitibondi di sangue, quei forsennati ridiven
tati bestie proseguono nella delittuosa attività trasferendo 

1 Nel ci t . L I B E K , Par rocch ia di S. Michele, la par t ico la del 14 ago
sto p r e c i s a : « R. D . Fidel is Mauro , ae ta t i s suae a n n o r u m quadra -
g in ta qu inque circit . D . Gaspare Via q u o n d a m D. Prancisci fllius 
ae ta t i s suae a n n o r u m sexag in ta ; D . Pranciscus Via vir D . Au
rore Giu ranna ae ta t i s suae a n n o r u m t r ig in t a ; D . Nicolaus Noce 
vir D . Ba rba rae Riggio ae ta t i s suae a n n o r u m qu inquag in ta qu inque 
in Comm. S. M. C. a n t e fores eorem domus p lu r ibus ic t ibus bal l is te 
ignae interfect i , illieo, e t absque SS.. Sac ramento a n i m a m Deo red-
d ide run t ; eodem tempore , et in eodem loco quorum cprpora n e m p e 
D . Gasparis , e t D . Prancisci Via, e t D . Nicolai Noce igne combus ta , 
e t ad cinerem r educ t a fuerunt . . . D . P e t r u s Jacc ino ». 



il tragico baccanale in casa Mauro ove 'con le armi abbre
viano l'agonia al Sacerdote D. Fedele ultimo discendente 
della famigba della madre dell'Abate Gioacchino, d'alcun 
tempo giacente a letto gravemente a m m a l a t o S e il suo 
corpo non viene dato alle fiamme è perché l'ora si è inoltrata 
ed una pioggia è sopravvenuta a consigliare di non rimandare 
oltre il ritiro sui monti. L'uccisione del povero Reverendo, 
borbonico fedele, provava, se bisogno ve n'era, che la furia 
degb incolti accomunati nell'anonimo che promette impunità 
personab, scatenata sotto moventi politici, tutto travolge 
e distrugge non risparmiando neppure quelli che han promosso 
la loro ira ed armato la loro mano ed i loro spiriti. Spontaneo 
sorge alla memoria quanto pochi anni addietro scrisse uno 
storico russo, ed il richiamo nasce da un'affinità di episodi 
che non può sfuggire neanche ad una mediocre riflessione : 
«... i nobiluzzi liberab russi preparano per loro disgrazia delle 
assettate rivoluzioni bberali, poiché ogni assettata rivolu
zione sarà inevitabbmente seguita dalla rivolta popolare e 
da un nuovo periodo di torbidi «."Tanto più che queste parole 
si riferivano al periodo napoleonico. 

Tuttavia i morti non hanno placato i vivi ; ed i vivi vo
gliono sciaguratemente altri morti : ognuno i suoi. Così l'in
domani ricomincia la tragedia. Bruno e Filippo Merenda, 
fratelb di Lucio, travolti in quell'ondata di carenza morale 
che dopo tredici anni di attesa fa ritenere giunto il momento 
di consumare la vendetta, raccolgono compagni ed assaltano 
la casa dei Perfetti. Sfondata la porta, entrati con furia, s'im
battono nel capo famiglia, Giovanni, un avvocato sessantenne 
probo ed onesto che va loro incontro, rattristato dal male che 
presente, per chiedere pace e ne riceve morte. Ancora ignare 
del crimine e dissennate dalla disgrazia che sentono rotolare 
sulla loro casa le donne cercano salvezza nella fuga. Scoperte, 
le inseguono fucilate, per fortuna maldestre, che, però, feri
scono una, Tommasina, che tuttavia riesce a salvarsi. Bima-

1 L a par t icola precedente precisa che» . . . corpus prefa t i D. F i -
delis Mauro die seguent i in Ecclesia S. Dominici sepu l tum fuit ». 



sti soli, — valicato il confine criminoso, quel cadavere non è 
più ormai una rampogna, un freno — quegl'inferociti prima 
saccheggiano e poi danno fuoco alla casa. Avviato lo scempio 
delle fiamme, i Merenda e compagni dilagano truculenti per 
l'abitato, rafforzati dalla paura della gente inerme, alla cac
cia dei superstiti Perfetti. Scoperto Francesco, lo uccidono ; 
rinvenuti nascosti in un rifugio improvviso Luigi e Filippo, 
giovanetti ignari e comunque irresponsabili li legano e li 
conducono davanti alla porta maggiore della Chiesa di S. Mi
chele ove hanno deciso di ucciderli. Gl'infelici chiedono allora 
di morir da cristiani e perciò d'essere assistiti dal Parroco 
D. Pietro Jaccino, un Sacerdote buono e mite versatissimo 
nelle lettere e nelle scienze, autore di buoni versi in latino, 
loro affettuoso maestro, il quale sa tanto bene prepararli al 
trapasso da indurli a concedere ampio perdono agli assassini, 
i quali, dopo averli fucilati, li dilaniano a pugnalate 1 . Del
l'infelice famiglia si salvarono un fratello di Giovanni e gli 
altri Agli di costui assenti in Matera e Cosenza. Per questa 
tragedia la famiglia abbandonò Celico e si trasferì in Eovito 
ove già aveva proprietà. 

Un altro delitto veniva consumato quella stessa mattina 
da mano anonima. L'ottuagenario Carlantonio Celsi, di nobile 
famiglia celicese aliena da politica ed amante dell'ordine, 
veniva ucciso a fucilate mentre usciva dalla Chiesuola del
l'Annunziata dopo avere assistito alle Sacre Funzioni 2 . 

Nel frattempo la notizia della strage dei Via giungeva a 

1 Tracce di quest i de l i t t i non si t rovano nei L I B E E c i ta t i . Ma 
certo pe rché i Per fe t t i ab i t avano nella Par rocch ia di cui non si sono 
r in t racc ia t i i regis t r i . 

Il racconto è r i cava to dal cit . A R N O N I , pa r en t e dei Perfe t t i . 
2 Not iz ie dei fa t t i accadu t i in Celico nelle g iorna te del 1 4 e 

1 5 agosto 1 8 0 6 , ol tre che nel cit . A R N O N I , in L U I G I ACCATTATIS : 

Vocabolario del dialetto calabrese, CastroviUari, Francesco Pa t i tucc i , 
1 8 9 5 ; L U I G I M A R I A G R E C O : Annali di Citeriore Calabria, Cosenza, 
Dav ide Migliaccio, 1 8 7 2 ; V I T T O R I O V I S A X L I : I Calabresi nel Bisor-
gimento Italiano, Tor ino , Tarr izzo e figlio, 1 8 9 3 ; G U S T A V O V A L E N T E : 
Michele Bije, in « B r u t i u m », a. X I X , n. 5 - 6 . 



Cosenza, ed i francesi si affrettavano a mandare a vendicare 
la famiglia. Quand'essi giunsero a Celico, quasi tutte le case 
avevano le porte sprangate, e molta gente aveva lasciato il 
paese per cercar rifugio in montagna. Persuasi dal silenzio 
della colpabilità di tutti, come scorgevano qualcuno gli tira
vano senz'altro addosso, probabilmente non per ordini rice
vuti in partenza, ma piuttosto per eccesso di comandanti. È 
fama cbe risalendo l'abitato intravidero in fondo, ad una fi
nestra una donna di spalle mentre si pettinava, e senz'altro 
le spararono 1 . Dal convento di S. Domenico, punto d'in
gresso per chi proveniva da Cosenza percorsero tutto il paese, 
tutt i terrorizzando, ma giunti in una stradetta cieca al sommo 
del quartiere Sopranisi, che ancora conserva nella topono
mastica tradizionale il nome di RUGA DEI MORTI, O VIA DEL 

SANGUE furono presi in agguato con olio bollente e lancio di 
oggetti e pressoché massacrati 2 . 

La morte accomuna i fedeb al Borbone ai partigiani dei 
Francesi e da quebe tre giornate il sangue si coagula nella 
foia di personali vendette, ed il paese non vive che nella tre
pidazione e di timori. 

Per più anni il debtto segnerà il trascorrer del tempo, 
amareggiandolo a tutte le famigbe. Gb atti di morte, fonte 
sicura di documentazione, non registrano cbe il decesso e 
la sua natura ; così che se è impossibile stabilire a quale fa
zione appartenessero gli uccisi, di qualcosa informano. È in 
grazia loro che oggi è possibbe ripercorrere le tappe luttuose, 
conoscere i nomi di coloro la cui vita segnò questo doloroso 
cammino. Queb'istesso giorno 16 che i francesi entravano 

1 Se mor ì , come pare , non se ne ha t racc ia nei cit . L I B E R . Ma 
forse per la ragione già espos ta della m a n c a n z a del vo lume Par roc
chiale. Del res to lo stesso A R N O N I , op.cit., aggiunge alla not iz ia del
l 'uccisione di Celsi : « ...e parecchi a l t r i gent i luomini assass inat i chi 
nel sopracenna to villaggio, chi ne ' Casali vicini , e chi f inalmente 
nella Sila ». 

2 Quest 'episodio è celebrato dal l 'on. Marchese R O B E R T O L U C I 
F E R O d 'Aprigl iano : Dodici poesie, Roma, Pinci , 1942, ed. f. c. in 
« Celico ». 



vendicatori in Celico, al fiume di Cannavino veniva ucciso 
da più colpi di fucile un Luigi Palumbo i , mentre un Marco 
Guido trapassava per « morte violenta », probabilmente eufe
mismo di pugnale. Passato l'uragano grosso di quei giorni, 
le morti- « violente e repentine » incalzano. 

Mentre il paese è ancora sotto l'impressione dell'ultimo 
morto non naturalmente, Antonio Monaco l'8 di settembre, 
ecco riprendere più viva l'agitazione a causa della notizia 
dell'arresto del medico Filippo Eije che dalle giornate di 
agosto aveva prese le armi e si era messo a far proseliti contro 
i francesi. Il 20 ottobre, condannato dalla Commissione Mili
tare Francese, è impiccato 2 . Ma non soltanto a Cosenza il 

1 D 'o ra in poi, salvo eccezioni, non si c i te ranno le fonti , doven
dosi r i tenere la fonte unica nei L I B E R cit . da me ut i l izzat i in I Libri 
Parrocchiali di Celico e Minnito, p u r e manosc r i t t o . 

2 Ne l l ' impor tan t i s s ima raccol ta delle sentenze esis tente nella 
Sezione del l 'Archivio di S ta to di Cosenza, per la cui consul tazione 
r ingrazio v i v a m e n t e il Di re t to re D o t t . Vincenzo Maria Eg id i e 
l ' amico Antonio dei Conti Capialbi , so t to la d a t a del 20 o t t ob re v i 
è che la Commissione Mil i tare r iun i t a « .. .à l'effet de juger le n o m m é 
Eije Fi l ippo agé de .36 ans docteur en medecin de profession, n é e t 
domicil ié à Celico, accuse d 'avoi r ex i té le peuple à s ' a rmer cont re 
le Franca i s , d 'avoir r e p a n d u des nouvelles a l l a rmantes , de s 'è t re 
a r m e lui m è m e , e t mis à la t è t e des Br igands , e t enfìn de n ' avo i r 
p resèn te q u ' u n fusil lorsque l 'ordre du desa rmemen t fut donne 
en conservan t d ' au t re s dans sa maison. . . L a commission mil i ta i re 
fesant droi t e t sur le d ic t requis i toi re , condanne à l ' u n a n i m i t é le 
n o m m é Fil ippo. Rije à la pe ine de m o r t ». 

L a sentenza venne esegui ta nel Vallone di E o v i t o ; e da allora 
gli orfani vennero ind ica t i nel paese col nome di F I G L I D E L L ' I M P I C 
CATO, D ' U ' M P I S U . 

Le diverse impu taz ion i p rovano l'isufficienza della t rad iz ione 
familiare che p re t ende Fi l ippo Ei je condanna to su denunz ia pe r 
occu l tamento d ' una ca rab ina al l 'ordine del d i sa rmo. Cfr. mio ci t . 
Michele Pije. 

I figli, Giuseppe e Michele, dopo che Giuseppe era s t a to pe r a lcun 
t empo cade t to della Guard ia del Ee , congiurarono contro il Borbone 
e furono processat i pe i fa t t i del 1848 in Celico. Estese not iz ie nel mio 
Celico nel Risorgimento —• Il processo pei fatti del 1848, in pubbl ica
zione nella « Bassegna Storica del Bisorg imento I t a l i ano ». 



sangue dei celicesi arrossa la terra. Due giorni dopo quell'ese
cuzione, a Terracina cade di piombo Ignazio Zumpano, ma 
a causa dei travagli del Regno la notizia giunge a Celico sol
tanto il 3 luglio 1808 sotto la cui data è registrata *. A Celico 
Minnito il 29 trapassa Bonaventura Abruzzino ; il giorno dopo 
ci giunge notizia che a Melissa è stata assassinato Serafino 
Arnone 2 . La tragedia finora alle donne ha lasciato soltanto 
le gramaglie, ma dal 27 novembre le coinvolgerà direttamente 
nel sangue. Apre l'elenco una Rosa Russo, che due giorni 
dopo viene seguita dal personaggio più rilevante della tra
gedia di Celico, da quel Giuseppe Meranda che aveva iniziato 
le pagine sanguinanti e che cade ammazzato neba Piazza 
di Minnito. Ma così com'egli l'aveva data a più componenti la 
stessa famiglia, quando l'ora giunse per lui non fu solo ad 
andarsene, poiché lo accompagnarono Pasquale e Bernardo, 
probabilmente suoi fratelli. 

Ormai l'odio e la paura seminavano delitti, coinvolge
vano tutti . Travolti da un'ondata irrefrenabile, non c'è vin
colo morale a rattenere dal compiere azioni indegne. A Bei-
monte, per ragioni di parentela coi Barone, si è stabilito 
Domenico Ricciuti, un gentiluomo la cui famiglia aveva avuto 
parte nei tempi passati nella direzione della vita di Cebco. 
Cedendo chissà a che cosa si fa delatore di una famiglia 
De Prezii di Dipignano causando la morte di un Giuseppe 3 . 

1 « Igna t ius Zumpano vir Ca thar inae Ripoli . . . t r ig in ta sex. . , 
c u m secures paenae a d Tr i remes d a n n a t u s E x u l a P a t r i a l i ret ex 
i tenere fessus e t con alescente causa ambre la re ampl ius non pa tens , 
p rope A u x u r vulgo dicto Ter rac ina c i t t à in Campagna di R o m a in te r 
al ias sues socios globulo p lumbeo ignito percussus. . . die vigesima 
secunda mensis 8bris 1806 cuius mor t i s fama publ ica e t tes t imoni is 
fide dignis b a b i t a in P a t r i a Mannetens i e t supra pervolav i t . . . H ip -
pol i to Mar t i re Pa rocbus ». 

2 « F a m a publ ica e t cer ta e t tes t imoniis fìdem digni h a b i t a 
in hac P a t r i a Manni tens i pervolav i t Se rapb inum Arnone v i rum 
Pranciscae Tornello ex facinorosis vulgo b r igan t i dict is m o r t e vio
l en t a percussus est Melisse sepu l tum fuisse... Hippol i tus Mar t i re P . ». 

3 L . M . G R E C O , op. cit. 



Tutti questi fatti hanno reso pieno d'amarezze il 1806. 
Ma la sua fine non che la fine del primo anno delle disgrazie: 
il 23 febbraio del 1807 la via del CIMITORO è arrossata di sàn
gue : da mano ignota viene spento Ignazio Ripoli. Per alcun 
tempo nessun nuovo fatto grave, ma il 26 giugno in un con
flitto in Sila cade Nicola Liotta, e l'indomani in paese Luigi 
Brisinda. Porse il popolo conosce la mano assassina, ma le 
particole ne tacciono : per Pietro Spataro che il 10 luglio 
viene ucciso in casa propria, quella a lui relativa si limita 
a dire « securis ab inimicis ». Davvero non si ha più tempo di 
piangere i morti, e forse non si sente più di farlo, tanto questo 
continuo disprezzar la vita è frequente. Il 27 settembre fu 
un'altra di quelle giornate che accrescono il mistero, con un 
quadruplice delitto : Nicola e Filippo Mele, transitando da 
località SOPRA DATILO vengono uccisi all'istante da fucilate, 
mentre Antonio Noce e Teresa Martirano, giovani sposi, 
restano uccisi nella propria casa. Esattamente un mese dopo, 
per ordine del Giudice, in Spezzano Grande viene fucilato 
Pasquale Abruzzino. Sebbene della Parrocchia di Minnito, 
e fuori di essa, invocali conforto d i im religioso del suo paese, 
conforto che gli reca il Parroco Jaccino. Forse la giustizia, 
ripresasi, colpisce coloro che in conseguenza dei disordini 
compirono brutte imprese. Questo sospetto viene confermato 
da un'altra esecuzione. È quella che riprende, il 19 giugno 1808, 
la serie dei morti non naturalmente, ed inaugura il terzo 
anno dei triboli. A Campagnano, presso Cosenza, viene ap
peso Pietro Ventura, e di morte violenta il 30 giugno scom
pare in S. Pietro in Guarano Giuseppe Tropea. Il 20 luglio 
il paese apprende che i « facinorosi » a Castrovillari, donde 
transitava, hanno ucciso Saverio Arnone, e che in conflitto 
contro i soldati francesi è caduto Giovanni Vidello 1 . Il 12 ago-

1 « ... vir Carmela, Li t r en ta . . . v ig in t i qua tuor . . . cum aliis 
sociis facinorosis vulgo dict is Br igan t i ex conflictu c u m mi l i t i bus 
CaUicanis in Terr i tor io Cotronensis hab i to , globulo p lumbeo ign i to 
perculsus, m o r t u s fuit, cujus mor t i s fama publ ica ex tes t imoni i s 
fide dignis h a b i t a in h a c Paroch ia l i Ecclesia Mannetens i pos t m o d u m 
u t supra pervo lav i t . . . ». 



sto giunge notizia che pure a Castrovillari era stato ucciso 
Pasquale Let t ie r i 1 ; e poi il 16 ottobre, in Sila, alla.Torre di 
Mollo, in combattimento contro i « Briganti » cade Santo Pati-
tucci ; il 20 dicembre si apprende che eguale sorte è toccata, 
presso Corigliano ad Andrea Molinaro. Si sente la necessità 
di sostare, di fermarsi in questa triste elencazione di tre anni 
di stragi, di assassinii e crudeltà. 

Il quarto anno, il 1809, l'apre un episodio impressionante. 
L ' I ! marzo il celicese Giambattista de Franco e Pasquale Bi-
sciglia di Casole, entrambi volontari, con un'azione di sor
presa immobilizzano il custode del casino Percacciante in 
Sila e vi si fortificano. Assediati dalle milizie di Abate, b va
loroso comandante di Cribari, uccidono a fucilate b mbitare 
che va ad intimar loro la resa."La notizia fa convergere legio
nari dalle terre vicine, e da Cosenza gli Svizzeri agb ordini 
del Capitano Cozza. Sono 500 persone radunate in assedio 
intorno al casino. Ma nessuno ardisce accostarsi, tanto chi 

Il Vidello doveva far p a r t e di u n a di quelle b a n d e d e t t e di 
P E D A C I S I ohe t a n t o comba t t e rono i francesi e cbe ebbero per campo 
t u t t a la Calabria . Cfr. per t u t t i , G U S T A V O V A L E N T E : Il sacco di 
Pedace nel 1806, in A . S . C . L . , a. XI -1941 - fase. IV, e 1942, fase. I . 

Non si b a not iz ia di u n conflit to t r a forze francesi e b r i gan t i 
in to rno a quella d a t a nella zona di Cotrone. Conflitti v i furono, in
vece, t r a gua rd ia civica di Cutro, Pol icas t ro , Rocca Be rna rda e ci t 
t ad in i di Cotrone ai p r imi di quel l ' anno, m a senza conseguenze ; 
so l tan to il 12 apri le le b a n d e del Golia e del Novello pene t ra rono in 
S. Mauro Marchesa to e v i compirono saccheggi. F u in quella g io rna ta 
che u n b r igan te r imas to ignoto fu ucciso con u n a coltel lata. Dopo 
quella d a t a bisogna giungere al 3 maggio , nello stesso S. Mauro , 
per avere u n ' a l t r a g io rna ta di lo t ta , conclusasi t u t t a v i a senza a lcun 
mor to da u n a p a r t e e da l l ' a l t ra . Ma n é allora n é poi F u r t o fu con t ro 
forze francesi. A R M A N D O L U C I F E R O : Cotrone dal 1800 al 1808, Co
t rone , Pirozzi , 1922-24. Pe r cui è da r i teners i ma l r iferi ta la no t iz ia 
del conflitto in cui cadde il Vidello. 

1 « . . . v i r Franciscae Tropea . . . t r i g in t a qu inque . . . cum aliis 
sociis facinorosis vulgo Br igan t i dictis ad t r i remes dannat i i s i re t 
in t r ans i t u p rope Castrovil larim cum mul t i s aliis interfectus fuit, 
cuius mor t i s fama publ ica e t tes t imoni is fide dignis hab i t a in hac 
Pa t r i a . . . ». 



avanza resta allo scoperto. Si pensa di mandare la madre del 
custode perché preghi lei di aprire, ma i due scannano il figlio 
e respingono la madre. Alcuni Svizzeri che si erano avanzati 
restano feriti ed alcuni morti. Allora si tenta la via dell'af
fetto, mandando ad implorare una donna amata dal Bisciglia. 
Costui, pensando ad un tradimento, le spara e l'uccide. Ma 
la donna era innocente ed era stata arrestata alcuni giorni 
prima. Due giorni dopo questo fatto, i soldati riescono a dar 
fuoco al casino. Compreso di esser perduti, i due iniziano il 
fuoco ad un magazzino ricolmo di strame per così coprirsi 
col fumo. Bisciglia, con la vagina del coltello che ha perduto 
atterrisce il soldato che è a custodia della porta sulla quale 
capita, e si salva ; De Franco, invece, preso dal fuoco, dive
nuto subito una torcia in movimento, è bersagbo ben visibile 
ed è mortalmente ferito, ma lo finiscono alcuni legionari, te
mendo svelasse gli accordi tra loro intercorsi. Non bisogna 
dimenticare che tra patrioti e legionari non erano pochi i 
fautori debe masse 1 . Ad accrescere la tragedia ora ci sono 
anche i forastieri : l'8 settembre un nuovo delitto colpisce 
Michele Greco di Spezzano Piccolo ; b 27 ottobre, di notte, in 
casa propria viene ucciso Giacomo Pugbese. 

La vita è sempre agitatissima, insicura, ma per fortuna 
b numero dei morti per violenza diminuisce. Però il 1810 
segna presto i debtti e comincia con una donna : Saveria 
Zumpano, b 17 gennaio, poi b 30 maggio Angelo Arnone ; 
l'8 lugbo Antonio Litrenta, forse in conseguenza delle stesse 
ragioni per cui fu ucciso Andrea Mobnaro, poiché ha sposato 
Maria Teresa Mobnaro, certo congiunta dell'Andrea. I morti 
incalzano, per decesso « violento » : b 20 lugbo Caterina Li-
trenta ; il 28 Vincenzo Troiano ; il 6 ottobre Teresa Tropea; 
b 25 Agata Granieri ; un mese dopo, il 25 novembre, Bosa 
Scarpello « soppressa in patibolo » a Campagnano. E così 
b 1810, iniziato nella sciagura da una donna, è chiuso da 
un'altra donna. Invero pareva che si fosse iniziato con un 
decrescere delle morti innaturali ; e come a spezzare la tra-

1 L. M. G R E C O , op. cit. 



gica monotonìa delle uccisioni ecco, tra le innaturali, una 
morte eccezionale che, apparentemente, non ha nulla a che 
vedere con la dominazione, ma che, forse, può avervi radici: 
il 21 gennaio per il freddo muore in Sila Fortunato Falcone, 
e poi altra morte che fece parlare il paese chiuse l'anno tra
gico : il 21 dicembre moriva Innocenza Ruggero, vedova 
di quel Lucio Merenda che stava alla radice della sciagura 
sua e dei Perfetti. 

Sono questi i nomi di tutt i coloro che hanno sparso il 
loro sangue nelle vicende di quegli anni 1 Forse dice il vero 
l'Arnoni quando scrive « Il solo comune di Celico-Manneto, 
nel breve periodo che va dal 1806 al 1810, contò circa dugento 
persone, fra gentiluomini e briganti, rimaste uccise ne' sopra-
cennati tumulti popolari ». Egli si è limitato a riferire i fatti 
dell'agosto 1806 ; quelli successivi sono tolti dai Registri 
Parrocchiali, ed uno manca. 

È indubbiamente dell'anno successivo, del 1811, l'epi
sodio che ebbe per primo teatro le campagne di Celico, rima
nendo sconosciuto il nome dei protagonisti. I soldati del Gene
rale Manhes sorpresero un vecchio che sfamava un giovane, 
magro, patito ed armato. Arrestati, confessarono di essere il 
vecchio padre andato a dar vitto al figlio brigante. Furono 
entrambi condannati a morte : prima il figlio e poi il padre 
salirono il patibolo 1 . 

La legge prendeva il sopravvento : comunque la si vuol 
giudicare, era la migliore ventura perché imponeva di ter
minare la carneficina tra fratelli. Il 19 marzo del 1811, in Celi
co stessa, Giuseppe Litrenta, veniva giustiziato. La morte non 
naturale colpisce uno solo : Francesco Jaccino, a Trebisacce. 

I morti, le vicende acuiscono l'amor della Patria che sola 
può dare ordine, giustizia, fratellanza ; e così, mentre ancor 
non sono spente le voci di odio e di vendetta, Domenico Ric
ciuti fonda nella sua Celico la vendita della Carboneria 2. 

1 A R N O N I , op. cit. Non vi è menzione in A N O N I M O : Notizia 

storica del Oonte Carlo Ant. Manhes, Napol i , Giovanni Ranucci , 1846. 
2 L . M. G R E C O : Intorno il tentativo de' Carbonari di Citeriore 

Calabria nel 1813. Cosenza, T ip . de l l ' Ind ipendenza , 1866. 



Per fortuna, il lungo, estenuante elenco di morti che se
gna la tragedia di un paese è finito, pur se ormai la quiete 
èra una dolce memoria del passato ed il Eegno aveva preso 
fuoco e le notizie di fatti disperati e di repressioni dure incal
zavano a far vivere di trepidazione chi era miracolosamente 
scampato alla tragedia che poteva inaspettatamente ripe
tersi. Conseguenze del lungo vivere agitato, come conseguenza 
certamente fu, trovando altra scusante ufficiale, il delitto 
del 29 maggio 1813 che costava la vita a Gaetano Via, un 
giovane diciannovenne particolarmente dotato di attitudini 
letterarie. E con questi davvero si chiude anche l'ultima conse
guenza delle giornate di sangue, e definitivamente segna il 
proposito della famiglia di restare lontana dalle vicende poli
tiche, invero meno cruente, del 1844, '48 , '60 e '70 che pur 
mossero la vita di Celico. E pur si diradano definitivamente 
i delitti ; il che prova come il paese non tralignasse, anche se 
la morte più prossima a questa, — sotto la data del 10 agosto 
1820 — è segnata per Salvatore Lavalle « violenta ex conflictu 
cum militibus in Silvis prope Turrim Petri Chicco ». 

GUSTAVO VALENTE 



VARIE 

L U I G I P A L M A 

Il giureconsulto L U I G I P A L M A nacque in Corigliano Calabro 
il 1 9 luglio 1 8 3 7 , da P ie t ro Paolo e da Maria Teresa Palopoli , e mor ì 
in E o m a il 3 gennaio 1 8 9 9 . I l suo p r imo maes t ro fu Giovanni Cirone 
d a Morano Calabro, colto educatore d i sen t iment i l iberali ingiusta
m e n t e d iment ica to , che nel 1 8 4 0 era s t a to ch iamato in Corigliano 
pe r i s t ru i rvi quella g ioventù é dalla cui scuola uscirono mol t i gio
v a n i che poi si dist insero nelle discipline giuridiche, d ida t t i che e 
m a t e m a t i c h e *; D a questo maest ro il P a l m a apprese l ' i ta l iano, il la
t i no , il greco, e le discipline delle scienze ma tema t i che , filosofiche, 
s tor iche e le t terar ie , nelle cui ma te r i e il Cirone era mol to do t to . 

Al sedicesimo anno di e t à il P a l a m a si . recò a Napol i , non solo 
per proseguire gli s tudi l e t t e ra r i a cui lo aveva a d d e n t r a t o il Cirone, 
ma anche per i n t r ap rende re quelli di d i r i t to a cui lo aveva sp rona to 
e d avv ia to il venerando suo conci t tad ino Berard ino Bombin i ( 1 7 8 9 -
1 8 6 9 ) , dal quale aveva appreso oltre agli e lement i di d i r i t to , anche la 
l ingua francese. E giacché in Napol i , com'è no to , sot to il governo 
assoluto dei Borboni non esistevano Cat tedre di ' Economia Poli
t i ca e di Dir i t to Costi tuzionale, il P a l m a s tud iò da sé queste scienze ; 
e per po te r meglio adden t ra r s i nel vas to campo della s tor ia e delle 
do t t r i ne giuridiche e filosofiche apprese da solo l ' inglese, il tedesco, 

1 0 spagnuolo ed il por toghese , s tud iando con tenac ia incomparabi le 
i classici la t in i e greci, i ta l iani e s t ranier i , senza t u t t a v i a t r a scura re 
gli s tud i le t terar i , med ian te i quali , no t a Domenico Pers iani ( 1 8 3 7 -
1 9 1 8 ) , suo coetaneo e compagno di s tud i alla scuola del Cirone, il 
P A L M A « acquistò quella temperanza di dettato, quella sobria eleganza, 
quella forma limpida dello stile ch'è quasi lo specchio riflesso della sua 
anima nobile e pura » 2 . 

A ven t i ann i si laureò in g iur isprudenza, m a subi to a b b a n d o n ò 
11 p roponimento di applicarsi all 'esercizio della avvoca tu ra . L ' a n n o 
dopo, 1 8 5 8 , scrisse sul t e m a propos to dal l 'Accademia P o n t a n i a n a 
u n lavoro dal t i tolo : « Storia critica della tragedia in Italia e confronto 

1 A M A T O G I U S E P P E , Crono-Istoria di Corigliano Calabro (Corigl. 
Cai., 1 8 8 4 ) , p p . 2 2 2 - 2 3 . 

2 P E R S I A N I D O M E N I C O , Commemorazione di Luigi Palma (in 
« I l Popolano », anno X X I I I , n. 1 0 ) , Corigliano Calabro, 1 9 0 5 . 



dei nostri tragici con i principali tragici stranieri », o t t enendo egli 
solo, t r a t u t t i i concorrent i , la menzione onorevole. I l P a l m a , espo
stosi a concorso per impiego governa t ivo , acce t tò un decoroso ufficio 
nell'Amministrazione di Acque e Foreste, con dest inazione a Vas to 
negli Abruzzi . 

AI pr incipio del 1861 pubbl icò in Napol i un opuscolo dal t i tolo : 
« Il Papa Pe ed il Papa non Pe », r ipubbl ica to nel 1865 nella « R iv i s t a 
Contemporanea » di Torino col nuovo t i to lo : « Il Papa e l'Italia », 
nel quale esponeva con quali mezzi politici- fosse possibile un i re 
R o m a a l l ' I t a l ia , come non u r t a r e la coscienza del mondo cat tol ico, 
e come garent i re la sovran i t à spir i tuale del P a p a . Ai concet t i di 
queste lung imi ran t i p ropos te d ' un g iovane ven t i t r eenne , m a vera
m e n t e degna d ' un g rande s ta t i s ta , fu poi in formata la famosa Legge 
delle Guarentigie, o p re roga t ive papa l i , del Maggio 1871, come lo 
stesso P a l m a si compiacque r icordare in u n a modes ta n o t a d ' un 
suo l ibro del l 'e tà p iù m a t u r a . 

Nel 1862 prese p a r t e al Concorso per la Ca t t ed ra deg l ' I s t i tu t i 
Tecnici con il saggio : « Armonie dell'Economia Politica con la Filosofia 
della Storia », o t t enendo così la nomina di Processore di Economia 
Politica e di Diritto dell'Istituto Tecnico di Bergamo, dove r imase 
circa dodici anni , di cui sei da Pres ide , p ro fondamente a m a t o pe r il 
suo sapere , per il suo ca ra t t e re onesto e franco, e per la sua modes t ia . 

Mentre insegnava in Bergamo il P a l m a scrisse e pubbl icò t r e 
opere cbe lo r endevano m e r i t a m e n t e noto in t u t t o il mondo . In f a t t i , 
nel febbraio 1866 presen ta al Concorso dell'Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere, d i re t to e pres ieduto da Cesare Cantù, u n a poderosa 
opera, scr i t ta in meno di c inque mesi, dal tìtolo : « Del Principio di 
Nazionalità nella moderna società europea », nella quale il P a l m a , 
con do t t r i na profonda e sapiente sintesi fa la s tor ia del principio di 
nazionalità dalle sue vaghe origini ed evoluzione, dalle 17 province 
imperia l i di Augusto alle sei Provincie R o m a n e di Adr iano r ispon
dent i alla fìsica configurazione geografica na tu ra l e , e dalle sue vi
cende feudali e municipal i al suo fatale risorgere ed affermazione 
moderna . Ques f 'ope ra , l 'unica p r e m i a t a in quel « concorso scientifico » 
del famoso Istituto Lombardo di Scienze e e Lettere, il P a l m a la p u b 
blicò il successivo anno (Milano, Treves, 1867) ded i cando la : « Ai 
concittadini di Gorigliano Calabro ». Nel 1869 pubbl icò, presso lo 
stesso edi toere : « Del potere elettorale negli Stati Uberi », opera p ro 
fonda ed esaur iente , d i v e n t a t a subi to classica, l oda t a dagli sc r i t to r i 
politici , c i t a t a nei Parlamenti e segna tamen te alla Camera inglese, 
t r a d o t t a in quasi t u t t e le l ingue d 'Eu ropa . Quindi pubbl icò : « La 
Rappresentanza Proporzionale nelle Elezioni dei Consìgli Comunali», 
ed i ta a Firenze nel 1873, cb 'è come un ' append ice del l 'opera p r e 
cedente . 



Quanto fosse chiara ed autorevole o rmai la personal i tà del 
P a l m a , bas t i dire che nel 1 8 7 2 e nel 1 8 7 3 la Faco l tà Giur idica di 
R o m a lo p ropone due vol te a vot i unan imi , a Professore di Di r i t to 
Costi tuzionale per l 'Univers i tà del l 'Urbe ; m a essendo questo pos to 
ambi to d a u n gran numero di persone influenti , t r a i qual i u n uomo 
poli t ico famoso, il Ministero quindi p ruden t emen te band ì regolare 
Concorso ; ed il P a l m a , superando di mol to t u t t i i concorrent i , oc
c u p a v a ne l l ' au tunno del 1 8 7 4 quella Cat tedra , p r ima da Professore 
s t raordinar io , e poco dopo ordinar io , dove s ' impose alla s t ima di t u t t i . 

Pe r incarico del Ministro della Pubbl ica Is t ruzione, Ruggero 
Bonghi , scrisse e pubbl icò nel 1 8 7 5 , presso il Sansoni in Firenze, 
l ' o p e r a : «L'Organamento dell'azione dello Stato in ordine alla Pub
blica Istruzione in Francia, Germania, Inghilterra e Slati Uniti di 
America », ch ' è un profondo s tudio di legislazione compara t a . Nel 
1 8 7 6 l ' insigne giureconsulto Pasqua le Stanislao Mancini, ch iama to 
al Ministero di Grazia e Giustizia, volle che il P a l m a occupasse, 
inolytr , anche la sua Ca t tedra di Dir i t to In te rnaz ionale . E mol te 
a l t re vol te il Ministero richiese l 'opera del P a l m a per lo s tudio e 
compilazione di p roge t t i di legge, t r a cui quello sulla Piforma elet
torale a scrutinio di lista, pe r incarico del Pres iden te dei Ministri , 
Agostino Depre t i s , che poi fu guas to e deformato da inconsult i 
emendamenti. Le sue nomine a membro del Consiglio Superiore della 
Istruzione Pubblica ed a Consigliere ili Stato infine d imost rano come 
e quan to apprezzato fosse il giudizio del P a l m a in mate r i a di Educa 
zione e di questioni di S t a to . 

Nel 1 8 7 7 - 7 8 il P a l m a pubbl icò , nella Biblioteca di Scienze Legali 
dell 'edi tore Giuseppe Pellas in Firenze, il suo celebre « Corso di Diritto 
Costituzionale »in due volumi, di cui la seconda edizione accresciuta 
appa rve in t r e volumi nel 1 8 8 0 - 8 1 , e la te rza edizione r i fa t ta , anche 
in t r e volumi m a inol tre accresciuta di u n volume complementare 
dal t i tolo «Questioni Costituzionali-,), appa rve nel 1 8 8 4 - 8 5 L . 

Questo magnifico « Corso di Diritto Costituzionale » servì di base 
e di guida a t u t t i gli scr i t tor i che in seguito scrissero opere, orga
niche o parzia l i , p iù o meno pregia te in ma te r i a di Diritto Costitu
zionale. Ad essa a t t insero anche scr i t tor i di s tor ia pol i t ica . 

Molte pagine occorrerebbero per r iassumere il con tenuto d i 
questo Corso obie t t ivo e solenne, nella cui Prelezione, ch 'è del 6 N o 
vembre 1 8 7 4 , il P a l m a credet te necessario avver t i re : « Ho l'alio onore 
di assumere in questo illustre Ateneo il compito di svolgere l'ordinamento 
C3stituzionzle dello Stato ; campo in cui si danno battaglia gli interess 

1 P A L M A L U I G I , Corso di Diritto Costituzionale (Terza edizione, 
Fi renze, 1 8 8 4 - 8 5 ) , voi. IV o Complementare , p . 3 5 3 . 



più contrastanti e le passioni più ardenti. Inutile dire che noi faremo 
—r cont inua egli a dire agli a s t an t i discepoli — ogni opera per non 
lasciarci trasportare dagli odii o dagli amori.di parie: noi entrando 
nella nostra aula, certamente ci studieremo ancora di non confondere 
il nostro seggio col giornale o colla tribuna parlamentare. Ma uno studio 
in cui si deve discorrere di Sovranità e di Poteri pubblici, di Pe e di 
Popolo, di Senati e di Parlamentari, di governi e di libertà individuali, 
di poteri riazionali e di autonomie locali, di Siato e di Chiesa, tocca 
a parecchie delle questioni più disputate e complesse del vivere politico 
e alle passioni più vive e profonde che da secoli abbiano commosso e, 
commuovono il petto degli uomini. Però se tali questioni fanno spesso 
incedere sopra il fuoco ardente,, talvolta senza nemmeno Villusione di 
cenere sovrapposti, se fan battere potentemente il cuore, elevano ancora 
le menti ; ed io mi imprometto che la nostra aula scientifica sarà chiusa 
ai venti delle passioni ». 

I l P a l m a discorre, via via, dei ca ra t t e r i e condizioni del Governo 
Cost i tuzionale ; delle sue a t t inenze con le a l t re discipline sociali ; 
degli Uffici e dei l imi t i dello S ta to ; della Sovran i tà ; delle forme- di 
Governo ; della divisione ed o rd inamen to dei Po te r i Pubbl ic i ; dei 
p roced iment i e r appresen tanze elet toral i ; dei p a r t i t i poli t ici ; delle 
Camere dei R a p p r e s e n t a n t i ; dei Ministeri ; del po té re giudiziar io ; 
della I s t ruz ione ; de l l ' o rd inamento e l imi te delle L ibe r t à , e tc . e tc . 
Egli stabil isce in somma i pr inc ip i d i re t t iv i dei Governi Rappresen
t a t i v i ; e d imos t ra la benefica influenza del Di r i t to Costi tuzionale 
sulla poli t ica, sul Di r i t to Civile e Pena le e su t u t t i i r a m i de l l 'Ammi
nis t razione, no t ando via via la sua s tor ica evoluzione a van tagg io 
delle pubbl iche l iber tà . 

Perché , egli dice « L'immobilità è dei fossili, dei corpi inorganici, 
nel mondo politico ciò che ha vita vuol dire che deve subire l'influsso 
delle nuove generazioni, che arrecano nuove idee e nuovi bisogni, delle 
nuove condizioni intellettuali e morali, economiche e sociali, nazionali 
ed internazionali1 ». 

Egli ammon iva inoltre , che « nelle relazioni fra gli Stati non si 
può procedere per sentimenti ; che non si può stare sul vago, nè appetire 
senza forze adatte, senza volere fermamente ed osare ; che hanno valore 
non i principii astratti di civiltà e di nazionalità che a noi paiono reg
gere il mondo, ma gl'interessi e le forze reali ». 2 

L a legge delle Guarentigie Pontificie del 1 3 maggio 1 8 7 1 , i cui 
d ic iannove art icoli sono res t a t i in vigore circa sessant 'anni , dal 
P a l m a era a c u t a m e n t e g iud ica ta un capolavoro giuridico della di-

1 P A L M A , voi. cit., p . 3 5 9 . 
2 P A L M A , op. cit., voi . I , cap . X . 



plomazia i ta l iana , ma cont ingente , e ne previde come fatale un ac
c o m o d a m e n t o in senso l iqu ida t ivo , quale s'è poi real izzato con i 
Patti del Luterano d e l l ' l l Febbra io 1929. In fa t t i , egli diceva fin 
da l 1885 nel c i ta to volume di Questioni Costituzionali, a A me basta 
coneludere che una specie di sovranità personale in Italia, cioè un si
stema di guarentigie dell'indipendenza della libertà e della digntià 
del Sommo Pontefice durerà sostanzialmente fintantoché dura il cat-
tolicismo odierno ,~ ossia finché ci saranno milioni di cattolici sparsi 
per il mondo, i quali crederanno in un capo infallibile che loro apra 

0 chiuda le porte del Paradiso. Finché ciò sia, il loro Sommo Gerarca 
potrà esser nato in Italia, ma non sarà eguale agli altri cittadini ita
liani, e non potrà non avere, in un modo o in un altro, quelle prero
gative che corrispondono alla sua alta e speciale condizione)). 

Nel 1879 pubbl icò a Torino, dal l 'Unione Tipografica Edi t r ice , 
1 « Trattati e Convenzioni in vigore fra il Segno d'Italia ed i Governi 
Esteri, Preceduti da un discorso sul Diritto Pubblico risultante da essi 
Trattati e Convenzioni », document i da lui raccolt i in due grossi vo
lumi , d i complessive pagine xrx-1323, ed i l lus t ra t i con profondo 
acume di giur is ta e di s t a t i s t a sommo ; seguiti nel 1892 dalla « Nuova 
Saccolta dei Trattati e delle Convenzioni in vigore fra il Pegno d'Italia 
ed i Governi Esteri a tutto il 1892 », in qua t t ro volumi, nei qual i i 
T r a t t a t i e le Convenzioni, poli t iche, consolari, commercial i , cultu
ral i e t c , sono aggruppa t i r ipa r t i t a rnen te in nove pa r t i e d ' una « Ap
pendice », in volume di circa 200 pagine , d i Trattati coli'Austria-
Ungheria, Germania,, Svizzera, Spagna e Danimarca. 

Ma l 'Opera del P a l m a che più d 'ogni a l t ra sfiderà il Tempo e 
sa rà sempre viva, per larghezza e profondi tàd i pensiero e per s t raor
dinar ia informazione storica, giur idica e poli t ica, e pu r t a n t o chiara 
e o rd ina ta nello stile e d ' una concisione e semplici tà ve ramente clas
sica, è quella ed i t a nel 1892 a Torino, presso gli stessi edi tor i , dal 
t i tolo « Studii sulle Costituzioni Moderne » 1 . In ques t 'opera eminen
t emen te storica e cri t ica il P a l m a d imos t ra l 'origine politico-so
ciale ed evoluzione del Dir i t to Costi tuzionale, nel cui svolgimento 
si vede n i t i damen te riflessa la s toria nazionale di ciascun popolo, 
con i suoi ideali , con le sue lo t te e con le sue conquis te . 

Egli par la solo sparsamente della Costi tuzione I ta l iana , perché 
essendo der iva ta dalla francese del 1830 e mass imamente dalla belga 
del 1831, non era perciò né nuòva né originale ; m a dedica u n in
tero capitolo ai primi tentativi di nuove Gostituzioni in Italia, p u b 
bl ica to l ' anno p r ima nella «Nuova Antologia» nella quale fece seguire 
a l t r i s tud i sugli a l t r i tentativi costituzionali ed effìmere Costituzioni 

P A L M A , Studii sulle Costituzioni Moderne (Torino, 1892), 



in I ta l ia dal 1 7 9 6 al 1 8 4 8 , ohe eiterò p iù a v a n t i e ohe sarebbe bene 
raccogliere in vo lume. 

Della Costi tuzione inglese egli par la quasi sempre con ammira 
zione, non solo in questo volume, m a già anche nel Corso l , dove 
infa t t i aveva scr i t to , t r a l 'a l t ro : « Gli ordini costituzionali odierni 
si fondano principalmente su quelli dell'Inghilterra, la quale, se non 
può dirsi di avere avuto la costituzione monarchica rappresentativa 
più anticamente delle altre nazioni, è però quella che prima l'ha svi
luppata, e meglio delle alti e l'ha perfezionata; sicché, come ebbe a dire 
Gnsist, è divenuta per il diritto politico moderno ciò che la vecchia Soma 
per il diritto privato Le sue origini ed il suo sviluppo sono vera
mente degni di poema e di storia, perocché non sorse dal cervello di alcun 
filosofo, né dalla mente di alcun legislatore, né dall'opera riflessa di 
un parlamento, né in un giorno o in un anno o in un'epoca determi
nata ; non è nemmeno scritta se non in qualche parte ; ma sorse dai 
germi e dalle istituzioni comuni ai regni medioevali, mescolati di ele
menti germanici, latini, ed ecclesiastici, crebbe lentamente e progres
sivamente in mezzo a' più aspri contrasti fra i re e la nazione, l Lord 
e i Comuni, la Chiesa di Soma e le altre Confessioni religiose ». 

Sovra tu t to però egli mer i t amen te a m m i r a la Costi tuzione degli 
S ta t i Uniti d 'America, la « più illustre e meglio provata 2 Ma gli 
Stati Uniti non sono soltanto un tipo di Stato federativo, lo sono anche 
di governo a repubblica democratica rappresentativa. Sotto questo aspetto 
i loro Padri hanno presentato al mondo lo spettacolo nuovissimo, non 
di un piccolo popolo come Atene o Firenze, ma di milioni di uomini 
reggentisi, non da un municipio o da una parte come la vecchia Soma, 
non da una stretta aristocrazia come Venezia, sibbene da sé per un va
stissimo continente ; eleggenti i loro legislatori e governatori, obbedienti 
alle loro leggi, agli ordini dei loro capi eesecutivi, alle sentenze dei loro 
giudici. Sicuramente, l'istituzione del loro Senato e della loro Corte 
Suprema, è degna, di essere posta a lato alle principali istituzioni poli
tiche che la vecchia o la nuova storia abbiano saputo creare 3 ». 

Ma dopo avere esa l ta to le v i r tù del demos amer icano, egli acu
t a m e n t e ne r i leva anche alcuni difet t i , t r a i qual i quello grav iss imo 

1 P A L M A , op. cit., p p . 5 1 - 5 2 . . 
2 P A L M A , op. cit., p . 5 6 . 
3 VACCARO F R A N C E S C O , Avvocati Giuristi e Magistrati Cosen

tini dal 1 2 0 0 al 1 8 0 0 (Cosenza 1 9 3 4 ; cfr. G R I L L O F R A N C E S C O , Av

vocati Giuristi e Magistrati Cosentini - A proposito di omissioni in un 
libro recente (in « Cronaca di Calabria », anno X L I , n . 2 6 ) ; I B I D . , 
Luigi Palma (in « Cronaca di Calabria ». anno X L I , n. 2 7 ) , Cosenza, 
2 6 e 2 9 marzo 1 9 3 5 . 



del s is tema elet torale che dal 1832 pesa come u n a fa ta l i tà sulla na
zione e ne insidia e corrompe i g rand i pr incipi i della famosa Costi
tuz ione . Del demos americano egli dice, in fa t t i : « È notissimo come 
lasci da parte i migliori ed elegga, se non sempre i peggiori, certo i me
diocri ; gli uomini più colti ed integri si allontanano dalla vita pub
blica, per l'impossibilità di lottare con gl'intriganti , e il campo lesta 
ai più corrotti. I ministri dei primi presidenti si chiamavano Hamilton, 
Jefferson, Adams, day, Oalohun, Webster. I primi presidenti si chia
mavano Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe ; i succes
sivi sono quasi tutti mediocri. E la elezione popolare è un modo di dire. 
Ghi elegge propriamente è il gruppo dei caporioni del paitito, il quale, 
per le elezioni del presidente, fa nominare i delegati alle Convenzioni 
degli Stati e quindi alla Convenzione nazionale, e propone come candi
dato chi dia guarentigia al partito di essergli meglio obbediente ; siste
ma cominciato per gli Stati nel 1824, applicato a tutta la Federazione 
mi 1832, ed ora divenuto universale e prepotente. Il popolo effettiva
mente non ha scelta che di votare per Vuno o per l'altro dei candidati che 
i caporioni dei partiti gli presentano, non già di scegliere il migliore ». 

Così, esaminando le Costituzioni moderne , egli compara t iva
men te d imos t ra come e da qual i mov imen t i polit ici e sociali sono 
n a t e , a t t r averso qual i vicende si sono affermate, a t t raverso quan te 
lo t t e d i pa r t i t i polit ici si sono modificate ed organate ; no tando i 
loro pregi , i loro difett i , e la loro var ia for tuna . 

Nel 1894 il P a l m a pubbl icò , nella Seconda Serie, vo lume I I , 
della Biblioteca di Scienze Politiche ed Amministrative del l 'Unione 
Tipografica di Torino, d i r e t t a da At t i l io Brun ia t t i , i « Testi delle 
principali Costituzioni moderne», con bibliografie, cenni storici e 
no te . Questo lavoro è p receduto , per Introduzione, da u n cenno sulla 
« Formazione e revisione delle Costituzioni moderne », di Att i l io Bru
n i a t t i (pag. V - L X X X V I I ) ; da un cenno su « Lo Svolgimento della Costi
tuzione Inglese dai tempi più remoti fino ai nostri tempi » d i E d o a r d 
P r e e m a n ' pag . L X X X I X - C L X V I ) ; e da u n esame de « Le Costituzioni 
Moderne », ossia de « Le Costituzioni dei popoli liberi » dello stesso 
P a l m a (pag. 1-570), ch 'è il medesimo lavoro ch'egli aveva pubbl i 
ca to due anni p r i m a col t i tolo : « Studii sulle Costituzioni moderne », 
a cui seguono i « Testi delle principali Costituzioni moderne » con 
cenni complementar i sulle pr incipal i leggi pol i t iche (pag, 571-1034). 
È da no t a r e però che degli S ta t i Uni t i d i America il P a l m a r ipor ta 
solo il t es to della Cost i tuzione dello Sta to di Wyoming , m a ciò solo 
perché i tes t i della Costi tuzione Federale e degli S ta t i di California, 
Illinois, Massachuset ts , Nebraska , New York, Pennsy lvan ia , e cenni 
sostanzial i sulle Costi tuzioni degli a l t r i S ta t i della Federazione, 
e rano s ta t i pubbl ica t i da Claudio J a n n e t t nella Prima Serie, vo
lume VI (Torino, 1891), pag . 959-1270), della stessa Biblioteca. 



Giunto a questo pun to , debbo avver t i re ohe il mio compi to 
non è quello di par la re di ciascuna opera del P a l m a ; m a credo ut i le 
c i tare inol t re i seguenti suoi s tud i , appars i .nelle maggiori r iv i s te 
del t empo e dai cui t i tol i si p u ò in tu i re la g rande impor t anza s to
rica e pol i t ica di essi. 

—• Nella « Riv i s ta Contemporanea >>, Torino : 

1. Delle Sommarie attinenze dell'Economia Politica colle altre disci
pline sociali. Febbra io , 1865. 

2. L'Italia e l'Equilibrio Europeo. Luglio, 1865. 

3. L'Impero Austriaco ed il Principio di Nazionalità. Apr i le e Mag
gio, 1868. 

—• Nello « Archivio di Sta t is t ica », R o m a : 

4. Il Censimento etnografico della Monarchia Austro- Ungarica. Fa

scicolo I I , 1876. 

—• Negli « A t t i della Accademia di Le t t e re Scienze ed 
Ar t i , Modena : 

5. Dell'Istruzione obbligatoria. Memoria P r e m i a t a al Concorso del 
1875-76, t omo X V I I , 1877. 

— Nello « Annuar io delle Scienze Giuridiche Pol i t iche e 
Sociali, Milano : 

6. La soppressione e l'istituzione dei Ministeri nel Governo Costitu-
tuzionale Italiano. 1880. 

— Nella « Rassegna di Scienze Sociali e Pol i t iche, F i renze : 

7. A proposito dell'istituzione d'un nuovo Ministero. 1 Apri le 1883 
e 15 Aprile 1884.. 

8. Le guarentigie della Magistratura in Italia. 15 Giugno 1884. 

9. La nuova riforma scolastica e la lotta dei partiti nel Belgio. 1 No
vembre 1884. 

10. Cinque anni d'istruzione obbligatoria in Italia. 1 Dicembre 1884. 

11. L'Espansione degl'Italiani all'estero. 15 Gennaio 1885. 

12. Storia dello scrutinio di Usta in Francia. 1 Maggio 1885. 

13. La legge Pendleton sugli impiegati negli Stati Uniti di America. 
1. Agosto 1885. 

14. La virtù politica dei popoli. 15 Se t t embre 1885. 

15. I benefici del tempo nella politica. 1 Lugl io 1888. 

16. La dottrina politica di Ciannotti. 1 Ot tobre 1890. 

— Nel « Digesto I ta l iano », Tor ino, 1892 : 
17. Conferenze e Congressi, s.v. 



18. Senato, s. v. • 

— Nella « N u o v a Antologia », R o m a : 

19. Il Ristabilimento del Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica 
nell'Assemblea Nazionale francese. Marzo 1873. 

20. La Rappresentanza proporzionale nelle elezioni dei Consigli Co
munali. Maggio 1873. 

21 . Guglielmo d'Humboldt e i limiti dell'azione dello Stato. Novem
bre 1873. 

22. Il Conte di Cavour. Dicembre 1873. 

23 . L'Insegnamento religioso nelle Scuole primarie e i Seminari ec

clesiastici. Giugno 1875. 

24. La libertà dell'Istruzione superiore nell'Assemblea Nazionale fran
cese. Agosto 1875. 

25. Una questione urgente parlamentare. — Il Regolamento della Ca
mera dei Deputati. Dicembre 1875. 

26. Le incompatibilità parlamentari. Febbra io 1877. 

27. Della Democrazia in Europa. 1 Aprile 1878. 

28. Il Trattato di Santo Stefano e il Diritto Pubblico Europeo. • 
15 Aprile 1878. 

29. I progetti di legge Ferry sulla Pubblica Istruzione, in Francia. 

15 Ot tobre 1879. 

30. Metternich. 15 Giugno 1880. 

31 . Il voto limitato nella nostra riforma elettorale. 1 Marzo 1882. 

32. La terza riforma elettorale inglese. 15 Maggio 1884. 

33. La letteratura ed il Principio di Nazionalità. 16 Se t t embre 1888. 

34. La Convenzione per la libertà del Canale di Suez. 1 Novem
bre 1888. 

35. Le nostre Alleanze. 1 Ot tobre 1890. 

36. I tentativi di nuove Costituzioni in Italia dal 1796 al 1815. 

16 Novembre e 1 e 16 Dicembre 1891. 

37. L'Ideale negli Stati Uniti d'Europa. 1 Agosto 1892. 

38. L'ideale e il reale nella politica. 16 Novembre 1892. . 

39. Una pagina di statistica elettorale italiana. 1 Gennaio 1893. 

40. L'Ordinamento del suffragio universale in Ispagna. 15 Febbra io 
1893. 

41 . Il nuovo progetto di Gladstone sull'Home rule irlandese. 15 Marzo 

42. La revisione della Costituzione belga. 15 Maggio 1893. 

43 . La questione del Senato nella revisione costituzionale belga. 15 Set
t èmbre 1893. 



44. La Costituzione Siciliana del 1812. 1 Marzo, 15 Aprile, 15 Giu
gno ed 1 Luglio 1894. 

45. Gli Arbitrati pubblici romani e gli Arbitrati internazionali odierni. 
1 Agosto 1894. 

46. Il tentativo costituzionale del 1820 a Napoli. 1 e 15 Apri le e 
15 Maggio 1895. 

47. Dal 1821 alle nuove Costituzioni del 1848 in Italia. 15 Gennaio 
e 15 Marzo 1896. 

48. La Costituzione a Napoli ed in Sicilia del 29 Gennaio al 15 Mag

gio 1848. 1 e 16 Gennaio 1898. 

49. A proposito della guerra e della pace fra gli Stati Uniti di Americ 

e la Spagna. 16 Se t t embre 1898. 

T u t t i ques t i studi, messi insieme, po t rebbero formare c inque o 
sei volumi in-8 di t recento pagine ognuno . Ma mol t i a l t r i s tud i di 
Di r i t to , di Economia , di Pol i t ica e d ' I s t ruz ione , cbe mi sfuggono 
o cbe furono fusi nelle opere organiche, egli pubbl icò ol tre che nelle 
r iv is te c i ta te , e specia lmente nella « Nuova Antologia », anche in 
a l t re no te r ivis te del t empo , t r a le qual i « Poli tecnico » di Milano, 
« L e t t u r e del Popolo di Milano, « Eco dei Giovani » di P a d o v a , « A t t i 
de l l ' I s t i tu to Lombardo » di Milano, « A t t i del l 'Accademia di R o m a » . 

Luigi P a l m a s ta t u t t o nelle sue opere, classiche per chiarezza, 
concisione, ob ie t t iv i t à e profondi tà di pensiero. Morì, come abb iamo 
vis to , il 3 Gennaio 1899, in Roma , a l l ' e t à di 62 anni , assisti to dalla 
buona moglie, Elena Bolasco, figlia d i Antonio , ch'egli aveva spo
sa ta in E o m a il 5 Maggio 1879, la quale non gli sopravvisse a lungo. 
Ignoro dove sia a n d a t a a finire la sua notevole bibl ioteca amorosa
men te lasciata al Municipio di Roma . 

Troppo silenzio circonda la figura chiara ed eminente di questo 
uomo, specialmente t r a i suoi stessi conterranei . 

Luigi P a l m a fu Giureconsulto con t e m p r a di S ta t i s ta . L a sua 
c i t t à na t ia , Corigliano Calabro, il 25 Giugno 1905 gli t r i b u t ò solenni 
Onoranze dedicandogli una lapide marmorea sulla facciata della 
casa dov'egli nacque ; una via, ch 'è quella dove ques ta casa è si
t u a t a , de t t a d 'allora «Via Luigi Palma»; ed un bus to marmoreo" 
nel « Collegio Girolamo Garopoli » ; il cui discorso inaugurale, semplice 
e solenne, fu p ronunc ia to dal suo conci t tad ino ed amico Domenico 
Persiani , no t a figura di pa t r i o t a e di g iur is ta calabrese nobil issima. 

Disse t r a l 'a l t ro , e veracemente , il Persiani nel c i ta to Discorso : 
« L'animo suo, sempre terso come limpido cristallo, non fu mai ottene
brato dall'egoismo, dall'ansia del potere, dall'avidità delle futili ono
rificenze, dalla sete ignobile delle ricchezze Fu nominato senza ri
chiesta Consigliere di Stato ; ma a questo Uffizio meritato da lui, nulla 
aggiunse alla sua gloria splendidissima, acquistata con forze sue prò-



prie, senz'ausilio di Mecenati, senza blandizie ai potenti, senza il 
ciarlatanesimo del mutuo incensamento E se incuria di popolo in
cosciente ed ignavia di Governo gli preclusero la via alle grandi azioni, 
Ei generosamente beneficò con gli scritti e colla parola, e lasciò dietro 
a sè orme incancellabili di pensieri, di consigli, di dottrine 

Amò colla patria comune, di speciale affetto, questo lembo di 
terra natale ; amò i parenti e gli amici ; idolatrò la vecchia genitrice, e 
per estasiarsi in quel viso venerando correva qui ansioso d'ogni più 
remota parte d'Italia ; idolatrò la compagna gentile che con lui divise 
gioie e dolori ». 

Nella s tor ia della Giur isprudenza la figura di Luigi P a l m a r isal ta 
n e t t a e chiara t r a quelle dei p iù eminent i classici del Dir i t to , qual i 

Alberico Gentil i , Gaetano Argento , Gianvincenzo Gravina , Gae tano 
Filangieri , Gian Domenico Romagnosi , Pasqua le Stanislao Mancini , 
per chiarezza d'eloquio, per cri terio storico, per realismo pra t ico , 
per senso civile e morale . Pe rché Luigi P a l m a , che si era d isse ta to 
alle fonti v ive della scienza giur idica romana , ch'egli solea chia
mare « la Ragione scritta », e del d i r i t t o pubbl ico moderno , è gloria 
pur iss ima del Principio di Nazionalità e del Diritto Costituzionale, 
Amministrativo ed Internazionale. E di Lu i p u ò anda re ve ramen te 
orgogliosa la na t i a Calabria. 

F R A N C E S C O G R I L L O 
New York, giugno 1951. 





ITALO-GRECI E ITALO-ALBANESI 
NELL'ARCHIVIO DI PROPAGANDA FIDE 

(Continuazione : efr. XVI (1947), pp. 113-133, XVII (1948), pp. 165-
180, XVIII (1949), pp. 178-190 e XIX (1950), pp. 185-196). 

Voi. V I . 
1781-1810. 

Fol . 3. — Il P . G i a m b a t t i s t a Alessio, del monas te ro di Mezzojuso, 
des t ina to Vicario apostolico della Corsica per i Greci, chiede un sus
sidio, per po te r fare il viaggio. 

Foli . 5-6. — « N o t a dei p iù r i l evan t i disordini che regnano t r a 
glTtalo-Greci esis tent i nel Regno di Napol i ». I n maggioranza sem
brano osservazioni imparz ia l i . Senza da ta , m a fine del X V I I I secolo. 

Fol . 7. — Lo ieromonaco Acacio Signolo avendo lasciato Pisola 
di Candia dopo la presa di essa dai Turchi , ebbe dopo varie av 
ven tu re la famiglia c a t t u r a t a dai corsari t u r ch i . E venu to a R o m a 
e chiede u n sussidio. Senza da ta , m a di cer to della fine del X V I I 
secolo, la presa di Candia essendo del 1669. 

Poli . 9-10. — Simone Schirò a Gargano, n a t o di p a d r e la t ino 
e m a d r e albanese, di Contessa, chiede di po te r passare al r i to b i 
zan t ino per mancanza di sacerdot i in Contessa. 1780. 

Foli . 13-15. — Vincenzo Cancade, sacerdote greco e professore 
nel Seminario di Rossano, è preso da g rand i scrupoli nella rec i ta 
dell'ufficio b izan t ino . Chiede di po te r dire a suo pos to il b reviar io 
la t ino . Copia del parere dell 'Arcivescovo di Rossano Mons. Andrea 
Cardamone , Rossano, 2. I X ; 1781. E favorevole a l l 'ora tore , ed espone 
in modo che sembra esa t to t u t t e le discrepanze t r a i sacerdot i al
banesi r iguardo al modo di in tendere l 'obbligo della rec i ta dell'uf
ficio. Senza rescr i t to . 

Fol . 19. — Di Angiolo Franceschi , Arcivescovo di P isa , P isa , 
I I . X I I . 1780. D a il vero r i t r a t t o di Pa t r iz io Stefanopoli usci to dalla 
P r o p a g a n d a , non volle p o r t a r e la b a r b a e perciò fu mal vis to da i 
Greci. Man m a n o levò dal suo ab i to ogni d is t in t ivo d i sacerdote 
greco, e vest ì d i cor to da Aba te , con cap ig l ia tura frizzata, e così 
p e r d e t t e ogni credi to anche presso i La t in i . Pe r a l t ro , non m a n c a 
di t a len to , e, volendolo, po t r ebbe riuscire bene . 

Fol . 2 1 . — Concessione di a l ta re pr ivi legia to . 



Fol . 23 . —• Commendat iz ia per Teodoro Codardi , sacerdote 
« greco-lat ino », cioè di r i to b izan t ino cat tol ico, di San ta Maura . 
Senza firma. Pesaro , 14. X I . 1780. 

Fol . 25. — Pat r iz io Stefanopoli non p u ò essere d ispensato dal 
g iu ramen to da lui fa t to quando era a lunno di P r o p a g a n d a , pe rcbé 
il suo pa t r imonio è s t a to confiscato dai Frances i . L a P r o p a g a n d a 
gli da u n sussidio di 30 scudi per u n a sola vo l ta . 24. I . 1781. 

Foli . 27-28. —• Il Cardinale de Bernis Ambasc ia tore di F r a n c i a 
chiede il luogo solito nel Collegio Greco per u n a lunno venu to dalla 
Corsica. Albano, 20. V I I . 1781. 

Fol . 29. — Pa re r e di Angiolo Franceschi , Arcivescovo di P isa , 
sulla d o m a n d a di a lcune famiglie melk i te la t in izzate di L ivo rno di 
po t e r r ipigl iare il r i to b izan t ino . Che c iascheduna suppl ichi ind iv i 
dua lmen te pe r accer ta re i mo t iv i . P isa , 24. I X . 1781. 

Foli . 31-37. —• L e t t e r e di s t a to di Giovanni Doxa rà , Ancona, 
2 1 . X I I . 1781 e 5. IV. 1782. 

Fol . 33 . —• Del Vescovo di Girgent i , sulla d o m a n d a di Si
mone Schirò a Gargano, da Contessa. A Contessa sono 800 Al
banes i d i r i to b izan t ino , obbl igat i al p rece t to pasqua le con nove 
confessori del loro r i to , e 1500 La t in i p a r i m e n t e obbl igat i al p re 
ce t to con so l t an to c inque confessori. Quindi l 'esposto dello Schirò 
è falso. Pa le rmo , 5. IV. 1781. 

Fol . 39. —• P i e t ro Bellizzi, Arc ipre te di Civi ta , espone che vi 
sono pochi L a t i n i nel paese, che l 'Arc ipre te non è obbl iga to al peso 
di t ene re l 'Economo cura to la t ino ; ma , affinché de t t i L a t i n i non 
rest ino p r i v a t i degli Sacrament i , chiede la facol tà di poter l i ammi 
n is t ra re in r i to r omano , facendo r innovare la S. E i se rva da u n sa
cerdote d i s t an t e di t r e o q u a t t r o miglia. A l t r a copia fol. 4 1 . Si è 
scr i t to a Mons. G i a m b a t t i s t a Coppola, Vescovo di Cassano, p rò in-
format ione . 

Fol . 42. — Memoriale del de t t o sacerdote Bellizzi in n o m e di 
t u t t i i sacerdot i i ta lo-albanesi , pe r po te r uniformarsi all 'Orologio dei 
Basil iani a scopo di ev i ta re le discrepanze. Al t ra copia fol. 72. 
Senza rescr i t to . 

Foli . 44-45. —• Trans i to del sacerdote Guglielmo Tocci, Re t t o r e 
del Seminario di Rossano, al r i to r o m a n o . Gli v ien concesso il t r an 
sito pe rcbé era Re t to r e di u n Seminario la t ino , ma la m i n u t a del 
rescr i t to è cancel la ta . 

Fol . 47. —• U n Greco di K u t a y e h in Asia Minore, Antonio , 
fa t tosi francescano, d u b i t a v a della va l id i tà della sua cresima. I l 
P . Michele Marcapoli , a lunno del Collegio dei Cinesi in Napol i , ne 
chiede informazione a Mons. Stefano Borgia Segretario di P ropa 
ganda . Napol i , 4. V I . 1782, Il 11. V I . 1782 la P r o p a g a n d a scrisse 
che non si doveva d u b i t a r e della va l id i t à di d e t t a cresima. 



Foli . 49-50. —• Dal Cardinale Bufalini , Vescovo di Ancona , 
Montesicuro, 25 . V I I . 1782. D o x a r à è t o r n a t o a L ivorno per curars i 
e vor rebbe r imanerv i . Si cerca u n , successore per la par rocchia greca 
di Ancona . In ques ta l e t t e ra il Bufalini si d imos t ra mol to avverso 
ai Greci. 

Foli . 51-59. —Affar i di Giacinto Archiopoli . Espone come avendo 
la p ropr ia giurisdizione r i s t r e t t a a l l ' ambi to del Collegio di S. Be
nede t to Ullano, non p u ò fare t u t t e le cerimonie del r i to : è t e n u t o 
dai con tad in i per un semplice p re t e : d i p iù h a inteso che si t r a t t a 
di fare u n Vescovo di r i to b izant ino , per la^ Sicilia. Chiede il p r i 
vilegio di p o r t a r e il sacco, che gli era s t a to promesso già dal 1758, 
e m a n d a l 'originale della l e t t e ra della P r o p a g a n d a . Che, essendo va
can t e la sede di Bis ignano, se ne approfi t t i pe r dargli la giurisdi
zione sopra i due paesi di S. Benede t to Ullano e di S. Sofìa (foli. 
57-58, l e t t e ra del 4. I . 1783. In te rcede in suo favore il di lui fratello 
Ignazio Archiopoli (cappellano del E e di Napoli) , Napol i , 14. I X . 
1782 (fol. 51) ; segue, foli. 53-56, u n p ro-memor ia sulla quest ione 
del Vescovo. 

Foli . 60-63. — Francesco Bidera , Pa le rmo, 5. VI . 1783, da conto 
del suo s t a to e par la delia p r o g e t t a t a erezione di un Vescovado di 
r i to b izan t ino per la Sicilia. M a n d a la r i spos ta ad u n a l e t t e ra di 
u n mercan te a lbanese di Salonicco, Marco Menesio, in cui esso r a p 
presen ta il disprezzo cbe hanno i L a t i n i d 'Or iente pe r i i r i to bizan
t ino , r appresen tando lo come tol lera to da Roma a scopo di ev i t a re 
maggiori mal i . Testo greco della l e t t e ra , foli. 64-66 : versione i t a 
l iana, foli. 67-71 ; Pa le rmo 2. VI . 1783. Risponde a t u t t i i quesi t i 
del Menesio. I m p o r t a n t e per la s tor ia dei preg iudiz i , 

Fol . 43 . — P a r t e della Relazione della diocesi di Rossano man
d a t a da Mons. Andrea Cardamone Arcivescovo alla Congregazione 
del Concilio, nel 1783, e t r asmessa alla P r o p a g a n d a . Pa r l a di Vac-
carizzo, S. Cosmo e Macchia e vi descrive il miscuglio dei r i t i . 

Po i . 78. — Pa re r e di Mons. G i a m b a t t i s t a Coppola Vescovo di 
Cassano, sul t r ans i to del sacerdote a lbanese Francesco Saverio Mor-
t a r o di Civi ta al r i to r o m a n o . Cassano, 12. I . 1783. Dice cbe in Ci
v i t a sono sopra 1200 an ime , 500 L a t i n i con due sacerdot i , l ' uno 
vecchio e l ' a l t ro incapace ; m e n t r e sono, ol tre il par roco , di r i to bi
zan t ino , s e t t e a l t r i sacerdot i del medesimo r i to .Quind i è favorevole 
al t r a n s i t o . . . ... 

Fol . 79. — L e t t e r a di s t a t o di Salvatore Mandala , del l 'Ora
tor io della P i a n a . P i ana , 11, V. 1784. 

Fol . 81 . —• Il Segretario della Concistoriale Negroni chiede co
p ia del Breve del. . . febbraio 1784 con cui Mons. Giorgio Stassi fu 
n o m i n a t o , Vescovo greco della Sicilia. 



Foli . 83-84. — Mons. Giorgio Stassi chiede di po te r d ispensare 
dal l 'uso della ca rne per la s e t t i m a n a del Tirofago, poiché gli Alba
nesi mescola t i con i L a t i n i m a n g i a n o carne in quella s e t t i m a n a e 
sono presi di scrupoli . Segue, fol. 84, u n memor ia le in cui chiede 
dispensa anche della Quares ima degli Apostol i , da r idurs i alla p r i m a 
ed a l l ' u l t ima s e t t i m a n a so l tan to , come si p r a t i ca in Calabria . Re
scr i t to , luglio 1784 : « D 'o rd ine di N . S. si è scr i t to al Vescovo Or
d i n a n t e in Calabria perché informi sopra l 'uso che vi h a ne ' digiuni 
presso quei Greci e spec ia lmente sopra la suppos t a dispensa sul di
g iuno de ' SS. Apostol i ». Fol . 87 : r i spos ta di Archiopoli , S. Bene
d e t t o Ullano, 14. V i l i . 1784. Foli . 8 8 - 8 9 : copia dei rescr i t t i della 
S. C. del 22. I I I . 1762 sopra i digiuni , i la t in izza t i e l ' amminis t ra 
zione degli Sac rament i ai La t in i . Pe r la Quares ima degli Apostol i , 
« supp l j candum SS.mo prò d ispensa t ione a b obse rvan t i a p raefa tae 
Quadrages imae S. Pe t r i , e t c o m m u t a t i o n e m r e m i t t e n d a m esse arbi
t r io Ord inar io rum ». — Per i Greci passa t i al r i t o r omano , ed i L a 
t in i a queUo b izan t ino , il pas sa to v iene rat if icato colle necessarie 
dispense, p u r c h é non si t r a t t i di comun i t à m a di ind iv idui , se si 
t r a t t a di Albanesi pas sa t i al r i to r omano , e p u r c h é ra t ione popul i 
e t Ecclesiae preva lga il r i to b izan t ino , se si t r a t t a di L a t i n i fat t is i 
d i r i to or ientale . —• Pe r i La t in i f rammischia t i ai Greci, « suppli-
c a n d u m SS.mo u t f acu l ta tem concedat sacerdot ibus graeciae admi -
n i s t r and i Sac ramen ta in casibus t a n t u m necessi ta t is ». Ma nel l 'udienza 
del 7. X I . 1762, Clemente X I I I prescrisse per la commutaz ione de 
la Quares ima dei SS. Apostol i i Vescovi dovessero me t t e r s i d ' ac 
cordo e riferire alla S. Sede per aver u n a regola uniforme. Per i La
t in i f rammischia t i agli Albanesi , che si insinui ai Vescovi la t in i d i 
m a n d a r e nei paesi u n a vol ta l ' anno u n sacerdote l a t ino . — Fol . 91 : 
rescr i t to alla d o m a n d a dello Stassi, 25 . I X . 1784 : « Si è sc r i t to al 
Vescovo greco di Sicilia, e si è d i spensa ta p a r t e della Quares ima 
a v a n t i i SS. Apostol i . Si r i sponda che ind ich i qual p rovv idenza po
s ter iore fu d a t a sulla Quares ima di S. P ie t ro , g iacché il decreto 
m a n d a t o non la de te rmina , e quale p re sen temen te sia la p ra t i ca 
della medes ima ». 

Foli . 91-92. — Il sacerdote Antonio Lazza re t to Schirò di Mez-
zojuso p r e t ende di essere s t a to cos t re t to ad abbracc ia re il cel ibato 
da i suoi geni tor i e chiede il permesso d i pigliar moglie, r imanendo 
sospeso dal la L i tu rg ia . Rescr i t to , 13. V I I I . 1786 : « L e c t u m ». 

Foli . 93-94. — Giacinto Archiopoli da conto come le pioggie 
ed inondaz ion i avendo rov ina to il m o n t e sop ras t an te al Collegio di 
S. Benede t to Ullano, questo v a per icolando, e chiede che la S. C. 
in te rponga i suoi uffici presso il Be di Napol i per o t tenere un a l t ro 
s i to . S. Benede t to , 14. V I I I . 1784. 

Fol . 95. — Pa t r i z io Comneno Stefanopoli chiede di essere r i 
cevu to dent ro u n ospedale. Napol i , 4. I X . 1784. 



Poli. 97-101. —• Angelo Bellizzi, sacerdote di r i to b izant ino di 
S. Basile, t rovandos i in Napol i e non avendo cappel lania nella chiesa 
greca della c i t tà , vor rebbe celebrare in r i to romano . I l Cardinale di 
Napol i è di pa re re cont rar io , pe rché nessuno gl ' impedisce di cele
b ra r e in r i to b izant ino , e se non h a nul la da fare a Napol i ohe v a d a 
al suo paese, dacché i sacerdot i non m a n c a n o in Napol i . 10. V I . 1786. 

Poi . 103. —• Michelangelo Chinigò t o r n a a d insistere per il t r an 
sito al « r i to migl iore». 1787. Segue 113. 

Foli . 105-110. — - M e m o r i a sulla v i t a di Giovanni D o x a r à ed 
a lcune le t te re di lui . Ancona, 8. I . , 12. I I . 1787. Segue fol. 117. 

Fol . 111. —• Il sacerdote Anton ino Lazza re t to e Schirò di Mez-
zojuso t o r n a (cfr. foli. 91-92) a chiedere la facoltà di po te r pigliar 
moglie, non sentendosi la forza di r imane re celibe. 12. I I . 1787. « Sulla 
pet iz ione si scriva a Mons. Stassi Vescovo greco in Pa le rmo , perché 
ins t ruisca il suppl icante .sul l ' i r regolar i tà della d o m a n d a ». Bispos ta 
di Stassi, fol. 120 : Pa le rmo , 31 . V. 1787. Al t ra l e t t e ra dello stesso, 
Pa le rmo , 26. V I I . , fol. 122, in cui pa r l ando delYEtsi Pastoralis, dice 
che Benede t to X I V . si era pen t i to di aver la p romulga ta , . Al t ra 
dello stesso, fol. 124 : 2. V i l i . 1787. L e t t e r a dello Schirò foli. 126-127. 
L e t t e r a di Stassi , fol. 135 : 3. V I I . 1787. . 

Fol . 115. —• P ie t ro Bellizzi, par roco di Civita, chiede di po t e r 
ammin i s t r a re i Sac ramen t i in r i to romano ai pochi La t in i di Ci
v i t a . 1787. 

Foli . 139-141. — Elia Papadak i s , sacerdote greco d imoran te in 
Ajaccio, essendo l 'unico sacerdote greco della c i t t à e sprovvis to di 
ass is tente chiede di po ter passare al r i to romano . . 1788. 

Fol . 144. — D o x a r à d à conto di essere s t a to e le t to par roco 
greco di L ivorno . Ancona, 1. X I I . 1789. 

Foli . 151-154. —• Il Cardinale de Bernis Ambasc ia tore di F ran 
cia r accomanda u n certo A b a t e Demet r io de Comnène per il posto 
di P re l a to Ord inan te in Roma . Maggio 1790. Segue u n a le t te ra in 
francese del de t to Aba te al Cardinale. 

Foli . 155-170. —• Carteggio con vot i , ecc. dell'affare della r idu
zione deh'Officio alla n o r m a dell 'Orologio Comune o di quello di Grot
t a fe r ra ta per quelli che sono e x t r a chorum. A d o m a n d a dei sacer
dot i P ie t ro Bellizzi, Vincenzo Fer rar i . 1791. Al t r i document i sul
l 'Orologio di Grot ta fer ra ta . 

Foli . 171-174. —• Memoriale di Michelangelo Chinigò sulle con
seguenze degli sforzi di Giulio Var ibobba e di Nicola Masci per in
t rodu r re il r i to romano in S. Giorgio. 2. V I I . 1792. 

Foli . 175-217. —• Car te re la t ive all 'elezione di Francesco Bu-
gliari a Vescovo o rd inan t e delle Calabrie. Giacinto Archiopoli e ra 
mor to il 6 aprile 1789 (fol. 180 v°). I l Re t t o r e per in te r im del Collegio 
Corsini fu il sacerdote a lbanese Luigi Pascucci , Re t t o r e di fa t to 



dal 1762 (fol 180 v°). I l Bugliari , sul conto del quale si avevano le 
migliori informazioni, era s t a to già proposto per il Vescovado di 
S. Marco (Let tera di Mons. Caleppi al Cardinale Antonel l i Prefe t to , 
27. I . 1792, foli. 175 e 178). PoU. 180-183 : supplica del Re t to r e P a -
scussi per aver il vescovado : a l t ra copia foli. 210-212. — Poli . 186-187 
commenda t iz ia di u n pa r t i t o della gen te di S. Cosmo contro il Bu
gliari in favore del compaesano Guglielmo Tocci. - Poli . 188-189 : 
a lcuni di S. Benede t to chiedono il compaesano Francesco Saverio 
Rodo tà . - Fol i . 190-206 serie di tes t imonianze in favore del Rodo tà . -
Fol i . 214-217 car te in favore del Pascucci . 

Fol . 218. —• L e t t e r a del Pascucci , 8 . 1 . 1792, per sapere se deve r i 
nunz ia re alla carica di Re t tó r e dopo la n o m i n a del Bugl iar i a Vescovo. 

Fol . 219. —• Francesco Bugliar i chiede libri a favore di diverse 
chiese. S. Benede t to Ubano , 28. I . 1793. 

Foli . 224-227. —• Carte in to rno al l 'ordinazione di un ta le Giorgio 
figlio di Rosario Dascalo, da Salonicco, per la chiesa di L ivorno , 
dietro d o m a n d a di De Mori. Segue 230-231, 237, 243, 249. 

Fol i . 228-229. —• Descrizione degli errori dei Greci di Ancona , 
mol to avversa ai Greci, f a t t a da u n L a t i n o anonimo al Prefe t to di 
P r o p a g a n d a . E f i rmata « N . N . il p iù pecca tor del mondo ». 

Foli . 233-236. — Michelangelo Chinigò t o r n a a chiedere il per
messo di pigliar moglie. Ciro, 16. I L 1794. Al t re car te in proposi to . 

Foli . 251-252. —• Il Sindaco, gli E le t t i ed i q u a t t r o sacerdot i 
di S. Costant ino Albanese (chiamato S. Costant ino de Noia) chie
dono libri l i turgici, 9. IV. 1794. 

Fol . 254. — Di Zaccaria David , in to rno alle rend i te della chiesa 
di Ancona ed alla nomina del par roco. Ancona, 23 . V. 1794. - Fol . 259 : 
r i sposta del Cardinale Vincenzo Ranuzz i Vescovo di Ancona, 23 . V I . 
1794. - Fol . 264, l e t te ra di Zaccaria Dav id , 25 . V I I . 1794. 

Fol . 256. — Di Giovanni Doxarà , Livorno, 16. V I . 1794. Chiede 
di po ter conferire insieme ba t t e s imo e cresima, come fu concesso agli 
Armeni di L ivorno , e m a n d a copia della l e t t e ra del Cardinale An to 
nelli al par roco a rmeno Giamba t t i s t a Garabied, Roma , 25 . X I . 1784, 
in cui vien r improvera to l 'uso (ruteno) di conferire s e p a r a t a m e n t e 
da un sacerdote la cresima fuori del ba t t e s imo . 

Foli . 261-262. — Affare del Melkita Giorgio Frangi , sedicente 
passa to al r i to r o m a n o e che voleva r ipassare a quello b izan t ino . 
L e t t e r a dell 'Arcivescovo di P isa Angiolo Franceschi , 30. V I . 1794, 
e del parroco di Livorno Atanas io De Mori, L ivorno , 23 . V I . 1794. -
Fol . 268 : l 'Arcivescovo di P isa r ingrazia del permesso da to al F rang i 
di po ter cont inuare a vivere nel r i to b izant ino . Firenze, 19. V i l i . 1794. 

Fol . 266. —: L e t t e r a senza impor t anza di Pasqua le Rodo tà , 
S. Benede t to Ullano, 19. V i l i . 1794, m a in cui si pa r l a del sacerdote 
melki ta be t leemi ta (?) Salvatore Carus. 



Fol . 270. — Nicola Maria Tocci di S. Cosmo, discendente di 
an t ena t i di r i to b izant ino al di fuori di un solo genitore, cbiede di 
po ter passare al r i to b izant ino , per farsi sacerdo te . S. Cosmo con tava 
allora circa 625 persone con due sacerdot i . Faceva ques ta d o m a n d a 
a r ichiesta dell 'uno dei due sacerdot i o r ien ta l i , Guglielmo Tocci, 
che voleva un economo cura to per coad iu tore . Fo l . 278 : pa re re sfa
vorevole di Mons. Andrea Cardamone Arcivescovo di Rossano, 
10. I . 1796. - Fol . 279 : memoria le di Guglielmo Tocci. - Fol . 281 : 
supplica del Sindaco e degli governant i di S. Cosmo a t a l effetto. - . 
Fol . 300 : replica di Guglielmo Tocci e di t u t t i quelli di r i to b i z a n t i n o . 

Foli . 272-276. - Affare della n o m i n a del pa r roco greco di Ancona , 
la chiesa essendo p r i v a t a di sacerdote da sei ann i . Memoriali della 
nazione e le t te ra di Zaccaria David , 27. I L 1795. Segue 287-288, 
302-303. 

Foli . 283-284. —• Nicola di Marco, Siciliano, sacerdote, chiede 
di po te r reci tare il solo Orologio invece dell'ufficio completo meno 
alcuni giorni di festa, e fa la s tor ia di t u t t e le dispense da t e in p ro 
posi to . . 

Fol . 289. — Mons. Angiolo Franceschi , Arcivescovo di Pisa, 
r accomanda il g iovane Costant ino Mano di Costantinopoli , che, t ro 
vandosi a lunno del Collegio Cicognini d i P r a t o , si fece cattolico e fu 
a b b a n d o n a t o dai genitori per questo f a t t o . 15. X I I . 1795. 

Fol . 291 . —'• A n n a Gerendini di L ivorno , m a r i t a t a ad un Greco, 
chiede di po ter passare al r i to b izant ino , come è s t a to concesso ad 
al t r i . 25. IV. 1796. 

Foli . 293-298. —• Viaggio in R o m a di Anastas io Pe t ropol i sa
cerdote greco di L ivorno . 1796. 

Foli . 306-307. —• Francesco Bugliari , Vescovo di Tagaste , dà 
conto dell ' impossibil i tà di t rova re nelle colonie albanesi di Calabria 
un sacerdote per Ancona, e soggiunge che con Regio decreto del 
1. I I . 1794 il Collegio Corsini è s t a to t rasfer i to a S. Adr iano e che 
quindi le le t te re a lui des t ina te non devono più esser m a n d a t e a 
S. Benede t to . 12. I X . 1796. 

Foli . 308-309. — Le t t e r a di Marino De Crassan, avvoca to di 
Sinigaglia, 29. I X . 1796. N a r r a come ha assisti to nei suoi u l t imi mo
men t i un ricco negoziante greco venu to alla fiera di Sinigaglia e che 
non h a p o t u t o far assistere dal sacerdote greco di Ancona pe rché la 
chiesa di Ancona è senza sacerdote, benché la chiesa abbia sufficiente 
rendi te . Segue, foli. 310-314, l'affare deUa chiesa di Ancona . Alla 
v e n u t a dei Francesi Marino Crassan cambiò fede, poiché foli. 316-325 
si t r o v a un foglio s t a m p a t o : Discorso pronunciato dal cittadino Ma
rino Crassan di Ceffaionia... nell'occasione in cui dietro alla libertà 
del culto per ordine dell'eroe General Bonaparte concessa al rito greco 
non unito alla Chiesa Bomana fu celebrata in detta chiesa di 8. Anna 



la 'prima messa coli'intervento del cittadino Meuron, Console Cenerate, 
con somma esultanza di Creci. 15. V i l i . 1797. 

Foli . 326-334. — Affare del t rans i to al r i to b izant ino delle La t ine 
m a r i t a t e con Greci a Livorno . 1799. 

Foli . 337-341. —• Distinta ed esatta relazione della venuta de' Greci 
in Corsica e del loro stato presente nella medesima, fatta dal Signor 
Abate Stefanopoli. Sarebbe, secondo u n a no t a marginale , del 1800. 
L ' a u t o r e deve essere Pa t r i z io Stefanopoli . 

Foli . 344-352. —• Breve relazione della venuta de' Greci da Morea 
in Corsica e loro dimora, scritta per ordine dell'Illmo e Pev.mo Mons. 
Nicolò Lercari, Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda 
Fide, canonico di S. Giovanni Laterano. - Anonima . Lercar i è sfato 
Segretario di P r o p a g a n d a dal 1743 al 1757. 

. Foli . 354-358. —• A.M.D.G. Breve relazione dello stato presente 
delti Greci dimoranti in Aiaccio dentro il Pegno di Corsica, scritta 
per ordine dell'Ill.mo e Bev.mo Monsign. Nicolò Lercari Segretario 
della S. O. di Propaganda Fide. E f irmata da Demetr io Stefanopoli . 

Foli . 361-363. — N o t a d 'archivio su i Greci di Corsica. 

Fol . 365. — Nicola Daniel i , chiede di po te r celebrare in r i to 
r o m a n o nel caso che fosse cos t re t to al g iu ramento ed espulso. 1800 
(sic ! m a è posteriore) . 

Fol i . 366-368. —• Vincenzo Anastas io Pe t ropol i chiede la chiesa 
di Ancona . P a d o v a , 4. 11. 1800 ; L ivorno , 2 1 . I I . 1800. Nella seconda 
l e t t e ra n a r r a quello che è successo, in Ancona al t empo della inva
sione francese. 

Fol . 370. —• Il sacerdote Anton ino Lascove t t i e Schirò di Mez-
zojuso chiede libri . Mezzojuso, 10. V I . 1800. 

Foli . 372-377. —• Le t t e r e di Vincenzo Anastas io Pe t ropol i vor
r ebbe venire a E o m a , ove cercherebbe di sos tentars i col dedicarsi 
a l l ' insegnamento . 1801. Segue 402 : si è fa t to domenicano a Fiesole. 
Segue foli. 406, 411, 416, 418, 426, 429, 431 . Chiede l 'elemosina. 

Fol . 379. —• Mons. (Lorenzo) Caleppi (Segretario dei B r e v i ? ) 
chiede informazioni sulla nomina del Vescovo greco in Sieilia, Mons. 
Stassi essendo mor to . 19. X I I . 1801. 

Foli . 380-401. —. Carte sulla chiesa greca di Ancona in t e m p o 
dei Francesi , t a lvo l t a in doppio esemplare . Segue fol. 407. 

Foli . 409, 410, 414, 420. — Greci di L ivorno . 1802. 

Fol . 422. —• Carlo Mat te i (Romano , poi A b a t e di Grot tafer
r a t a ) , Vice-Procura tore del l 'Ordine di S. Basilio (Grot ta fer ra ta , 
25 . I . 1803) da u n pare re favorevole al la d o m a n d a de l l 'Abate Arse
nio Tosi, che aveva chiesto di po te r celebrare in r i to r omano , t a n t o 
più che non era Aba te di governo. Segue, fol. 423, il memoria le del 
Tosi. E r a in Por t ic i per comando del Re di Napol i Fe rd inando IV, 



occupato a decifrare i pap i r i r i t rova t i nella P o m p e j a n a esis tente nel 
Museo della c i t t à . 

Poli . 434-480. — Chiesa greca di Ancona, 1803. 

Poli . 485-486. —• Vincenzo Anastas io Pe t ropol i h a lasciato i 
Domenican i ; è venu to in Livorno per ufficiare la chiesa greca, m a 
non è s t a to acce t t a to : si offre per andare in Valachia. 4. X I I . 1803. 
Al t r a le t te ra fol. 488. - Poi . 490 : le t te ra di Girolamo Chelli Prepos to 
di L ivorno , in cui si danno curiose informazioni sul P ie t ropaolo , 
già ortodosso, fat tosi greco cat tol ico, domenicano, poi di nuovo greco 
cat tol ico. Livorno, 3. I . 1804. Segue foli. 492, 496, 502, 508, 510, 514, 
516, 519, 521. Il Pe t ropol i d à l ' impressione di un vero scagnozzo. 

Fol . 487. —• L e t t e r a di s t a to di Giovanni Doxarà , parroco di 
L ivorno . 16. X I I . 1803. Al t r a fol. 517, del 2 1 . X I I . 1804. 

Foli . 494-495. — Del Cardinale G... Arcivescovo di Genova, 
11. I I . 1804, in torno al :« p lagio» ( = pira ter ia) che dicev^si t e n t a t o 
dai Greci nel Genovesato. 

Fol . 498. — Di E . . . Arcivescovo di Pa le rmo, 10. I I I . 1804, in
to rno ai medesimi pericoli per la Sicilia. 

Fol . 500. — Copia di l e t te ra di un Greco di Livorno, Paolo Sta-
derini , 12. I I I . 1804, in cui nega che sia s t a t a d a t a esecuzione alla 
grazia che gli era s t a t a concessa, ohe la sua n ipot ina possa unifor
mars i al r i to b izant ino , grazia che l 'Arcivescovo di Pisa Angiolo Fran
ceschi t r a t t e n e v a . - Fol . 504 : l 'arcivescovo di P isa si scusa, Pisa , 
16. IV. 1804 e chiede un dupl icato del rescr i t to di concessione, sog
giungendo che il zelo di Doxa rà è t roppo a rden te . - Fol . 505 : l e t t e ra 
del Prevos to di L ivorno Girolamo Chelli, 9. IV. 1804, in cui si dice 
cbe il D o x a r à aveva nella sua parrocchia so l tanto 17 an ime incirca. 

Foli . 512-513. —• Copia di p a r t e di dispaccio del Nunzio di Vienna 
Severoli, 16. V I I . 1804, sul r iconoscimento da pa r t e del l 'Aust r ia 
dell 'Arcivescovo di Filadelfia d imoran te in Venezia e sulla erezione 
di un tempio p ro t e s t an t e in Venezia. 

Fol . 523. — D o m a n d a di Pet ropol i in torno ad un caso ma t r i 
moniale . Livorno; 27. V. 1805. 

Fol . 525. — L 'Agen te di P r o p a g a n d a a Livorno, Gae tano Celesia, 
r a ccomanda u n a d o m a n d a del Cappellano cura to della chiesa greca 
di L ivorno , P ie t ro Stefanopoli , 27. V. 1805 e 29. V I I . 1805. - Fol . 329 : 
d o m a n d a di Stefanopoli : chiede u n luogo nel Collegio Urbano per 
t r e dei suoi n ipot i (cfr. fol. 530 v°), poiché il Collegio Greco « ricevere 
non po teva a lunni impossibi l i ta to dalle passa te vicende ». Livorno, 
26. V i l i . 1805. 

Fol . 527. — Di Angiolo Franceschi , Arcivescovo di Pisa , 
12. V i l i . 1 8 0 5 : r icominciano le quest ioni in Livorno t r a il parroco 
greco ed il cappellano cura to . . 



Poi . 531. — Vincenzo Anastas io Pe t ropol i chiede u n a elemosina. 
L ivorno , 2. X I I . 1805. —• Al t re le t tere dello stesso, degli ann i 1805-
1808 : foli. 541, 549, 555-557, 564-570. 

Poli . 533-534. — Fede ba t tes imale di Michele B r u n e t t i , di riat
t ici (!), ba t t ezza to il 5. I X . 1791 da l l ' a rc ipre te Vincenzo Drames ino . 
L a fede è del 6. X . 1805. —. Al t r a fede dello stesso, in cui dichiara 
che dal l 'esame dei vecchi libri parrocchial i nel 1755 nacque P ie t ro 
Brune t t i , p a d r e del precedente , che fu per necessi tà b a t t e z z a t o alla 
la t ina del sacerdote la t ino Orazio Veneziani , essendo Arcipre te greco 
Salvatore Basile, e de t to P ie t ro B r u n e t t i era figlio di Atanas io Bru
ne t t i , n a t o il 17. I I I . 1675, essendo arciprete D . Giorgio B l u m e t t o . 

Poh . 535-540. — Copia di u n a bolla di Paolo I I I , 3° Nonis De-
cembribus anni Incarna t ion is 1546, con cui si esenta il monas te ro 
di Begina Coeli di Napol i dalla giurisdizione dell 'Arcivescovo per 
so t tomet te r lo a quella de l l 'Abate di S. P ie t ro a d Aram, monac i e 
moniali dei Canonici regolari di S. Agost ino. Si par la , in esso di 
« Ecclesiam S. Mariae a d P l a t e a m Neapo l i t anam ». Avrebbe da fare 
con P ia tac i % 

Poi . 547. —• Memoriale anonimo di un suddiacono albanese e 
di r i to b izant ino che chiede di po te r pigliar moglie. Senz 'anno, m a 
sarebbe poster iore al 1805. Porse si riferisce al caso esposto foU. 559-
560 : un suddiacono albanese chiede di po te r sposare u n a vergine da 
lui deflorata. Rescr i t to : « L e c t u m ». 

Poi . 552. —• Caso di Regina Pana jo t t i , n a t a greca cat tol ica, 
b a t t e z z a t a dal sacerdote ortodosso e da lui c res imata : volendosi 
fare Cappuccina, in Trieste, il Vicario Capitolare chiede se si deve 
cresimarla di nuovo . Risoluto nel S. Ufficio il 13. I I I . 1806, m a non 
si d à il rescr i t to . 

Poli . 575-576. — U n greco di Cefalonia, Niceforo Loverdo fat
tosi cat tol ico e fissatosi in Ancona , chiede gli a r r e t r a t i di un sussidio 
che gli ven iva da to . Ancona , 10. V i l i . 1816 (!). 

•£< Fol i . 579-580. — I l sacerdote Giovanni Aminioni , inv ia to di 
Cirillo Tanas P a t r i a r c a di Ant iochia in Roma , r accomanda per la 
carica di Vescovo Ord inan te vacan t e per la r inunz ia di Mons. Basilio 
Ma t ranga (1737), il sacerdote melk i t a Salomone B u m a di Laodicea , 
segretario del P a t r i a r c a Cirillo. 

Voi. V I I . 
1811-1825. 

•J» FoU. 5-6. — D o x a r à espone come la Begina d ' E t r u r i a gli 
abb ia conferito il t i to lo di A b a t e m i t r a t o e chiede la conferma pon
tificia per lui ed i suoi successori. Senza d a t a . 

•£< Foli . 7-8. — Pare re in propos i to del Vicario capi tolare d i 
L ivorno Girolamo Gavi , L ivorno , 13. V I I . 1814. 



Foli . 9-10. —• Mons. Arcivescovo t i to la re di Ancira, in terpel
la to in proposito, ' p ropone di dare a l D o x a r à u n a piccola croce co
me quella dei canonici di P isa , Roma , 14. X I . 1814. F u scr i t to al 
D o x a r à il 30. V I I . 1814. 

Foli . 11-12. —• Memoriale di Spir idione Senadinos, di Corfu, 
v e n u t o in Ancona : chiede di farsi cat tol ico e d o m a n d a u n sussi
d io . 1816. — Al t r i document i su di lui foli. 48-58. 

>$< Fol . 16. —• Il Cardinale L i t t a Prefe t to di P r o p a g a n d a rac 
c o m a n d a al Cardinale Di P ie t ro Gran Peni tenz ie re e P r o t e t t o r e del 
Collegio Greco il D o x a r à per succedere a Giovanni Azluni nella ca
r ica di P re l a to o rd inan te . 8. IV. 1816. 

•£< FoL 17. —• Foglio informat ivo sul Doxa rà , f irmato dal Car
dinale L i t t a . 

>J< FoU. 19-21. —• L u n g a biografia del Doxa rà , p robab i lmen te 
i n sp i r a t a da lui stesso. 

'•J< Foli . 23-24. —- Mons. Ranier i A l b a t a , Arcivescovo di Pisa , 
scrive cont ro la d igni tà abbaz ia le p re tesa da l Doxa rà . Firenze, 
23 . IV. 1816. 

•J< Fol . 27. — I I medesimo da buone informazioni sul Doxa rà , 
m a soggiunge che ha già pa lesa to l ' idea che si aveva in R o m a di farlo 
Vescovo. Fi renze, 29. V. 1816. —• Fol . 29 : pa r t ec ipa di m a n d a r e 
a l t re informazioni spedi te da L ivorno . D e t t e informazioni t rovans i 
a fol. 30, m a sono anonime. 

Fol . 32. — Il Cardinale Giuseppe Morozzo, già Nunzio in To
scana, dice di non r icordars i che il D o x a r à abb ia a v u t o aderenze 

• con scismatici . Roma , 5. V I . 1816. 

Fol . 34. — Bigl iet to del Cardinale L i t t a Prefe t to di P r o p a g a n d a 
al P revos to di L ivorno Girolamo Gavi per avere informazioni se
gre te sul Doxa rà , m a n d a t o per ord ine del P a p a . 14. VI . 1816. 

Foli . 36-37. — ! Rispos ta del Girolamo Gavi al Cardinale Di 
P ie t ro P r o t e t t o r e del CoUegio Greco : L ivorno , 26. V I . 1816. 

>{< FoU. 38-39. — Il Cardinale Giuseppe Morozzo al Cardinale 
Di P ie t ro , Roma , 4. V I I . 1816. Dopo le informazioni del Gavi , si 
d ich ia ra cont rar io alla p romozione del D o x a r à a l l 'episcopato. 

Fol . 40. — Il P . Alessandro Ba rdan i , dei Pred ica tor i , E o m a 
Minerva, 8. V I I . 1816, da conto al Cardinale Di P ie t ro di ciò che 
operò col D o x a r à per ordine del Cardinale Morozzo allora Nunzio 
in F i renze nel 1805, r iguardo alle relazioni del D o x a r à con gli sci
smat ic i , ed espone la difesa del Doxa rà . 

•J< Fol . 42. —• Giuseppe Azluni, P re la to o rd inan te , chiede per 
coad iu to re il P . Epifanio Masio P r io re di Gro t ta fe r ra ta . 

•£< Fol . 44. — Dopp ia p ropos t a del Cardinale di P ie t ro per il 
pos to di P re l a to o rd inan te : il P . Tomaggian i di Pera , Conventuale , 



Pres iden te del Collegio dei Peni tenz ia r i Apostolici in S. P ie t ro , e 
D . Nicola Dracopol i sacerdote la t ino di Chio. 

•J< Poli . 45-46. — E s t r a t t i del Diar io R o m a n o ossia Chracas 
de li 2 1 . IV. 1770, 19. V. 1770, 8. V i l i . 1795, 29. V i l i . 1795 : t u t t i 
b r an i cbe r igua rdano i P re l a t i o rd inan t i . 

Foli . 25-60. — Greci di Ancona . Le t t e r e del l 'Agente di P ropa 
g a n d a e del Vescovo di Ancona Carlo R igan t i , 26. V. 1816 e 12. 
X I I . 1816. 

Foli . 62-65. — Espos to del D o x a r à ident ico a quello obe t ro 
vasi foli. 5-6 : t o rna a cbiedere la conferma del suo d i s t in t ivo e nei 
medes imi t e rmin i . 

Fol i . 66-67. —• « S ta to delle colonie grecbe un i t e d ' I t a l i a ». Da l 
tes to si vede cbe è pos ter iore al 1821. Si riferisce alla Sicilia. 

Fol i . 68-73. — Car te re la t ive allo s tab i l imento in Riesi (Sicilia) 
di un nuovo I s t i t u t o religioso. Non b a cbe fare con gli Albanes i . 

Fol i . 74. 98, 100, 104, 114, 118, 120-128. — D o c u m e n t i su 
Spir idione Sinadinos . 

Fol . 76. — Dispensa ma t r imon ia l e per u n Greco di Genova. 
1817. Segue fol. 80. 

Fol i . 78, 9 6 ; 102, 106, 107, 116. — Car te sul Greco Demet r io 
Baicuzzi di Z a n t e , fa t tosi cat tol ico in Ancona . 

Fol i . 82-88. ;—• Relazione di Mons. Francesco Chiarchiaro, Ve
scovo t i to la re di Lampsaco e P re l a to o rd inan t e per la Sicilia, sullo 
s t a to delle colonie albanesi dell ' isola. Pa le rmo , 2. I I I . 1817. Ecco 
la s t a t i s t i c a : Mezzojuso : 6 cbiese, 15 sacerdot i , 5.000 an ime, u n 
monas te ro con 5 ieromonaci . I L a t i n i h a n n o u n a chiesa ed u n par -
M i c o . — Palazzo Adr iano : 6 chiese, 22 sacerdot i , 5.000 an ime . I 
La t in i hanno u n a chiesa ed u n par roco . — Contessa Ente l l ina : 
4 chiese, 7 sacerdot i , 3.000 an ime . I La t in i hanno l 'uso di u n a chiesa 
greca con t r e sacerdot i . Chiesa l a t ina in costruzione. —- P i a n a dei 
Greci : 7 chiese, p iù due per il Collegio di Maria e l 'Ora tor io , 22 sa
cerdot i , 6.000 an ime . I L a t i n i con tano 5 sacerdot i . 

Nei Foli . 84-87, Mons. Chiarchiaro n a r r a la s tor ia del monas te ro 
di Mezzojuso e fa le sue p ropos te : l ibero t r ans i to dal r i to r o m a n o al 
b izan t ino , per soppr imere le terr ibi l i fazioni, e d ipendenza dal Ve
scovado greco. Che S. Crist ina Gela il di cui par roco era di r i to bi
zan t ino possa r ipigl iare il r i to b izan t ino . 

Fol . 92. — Dispensa ma t r imon ia l e pe r Giovanni Aspio t t i . Se
gue fol. 131. 

Fol i . 110-111. —• Mons. Francesco Chiarchiaro, Pa l e rmo , 26. 
V I . 1817, t o r n a sulle sue p ropos te . Che il Vescovo greco sia sufra-
ganeo dei Vescovi la t in i colle facoltà di Vicario Generale ed abb ia 
res idenza in P i a n a . To rna a p r o p u g n a r e l 'unificazione del r i to . Vor
rebbe vedere in seguito e re t t a l ' eparchia greca pe r le q u a t t r o co-



Ionie, e sv i luppa t i i Basi l iani . L e t t e r a i m p o r t a n t e ed in te ressan te , 
m a sc r i t t a in ca ra t t e r e mol to m i n u t o . 

Fol i . 112-113. — Bispos ta al quesi to : se u n Greco fa t tos i ca t 
tolico e r ipassa to al l 'or todossia sia colpevole di apostas ia . 

Fol i . 133-166. — Carte re la t ive ad u n a ve r t enza t r a Gregorio 
Pieraggi A r c h i m a n d r i t a di Gro t t a fe r ra ta ed Alessandro F i l ocamo 
A b a t e di Mezzojuso. 1818. 

Fol . 167. — Giorgio Mat ranga , Arcipre te della P i ana , chiede 
di po te r r ip r i s t inare l 'uso di p o r t a r e il SS.mo Sacramento in proces
sione den t ro il « tafos » il Venerdì Santo , p ra t i ca to an t i camen te 
dalle colonie di Sicilia,, e che dice essere s t a to d iment ica to dagli 
« ignoran t i Greci ». Riferisce che così si faceva nel Collegio Greco 
di R o m a . 2. V. 1818. 

Fol . 169. — Affare dei due fratell i Simo, Greci di Ancona, che 
volevano farsi cat tol ici . L e t t e r a del Vicario Generale di Ancona 
Luigi Ugolini . 22. V I . 1818. 

Fol i . 171-172. — Affare di Basil io Pol i topulo , Greco di Pe ra , 
fat tosi cat tol ico e perciò persegui ta to dagli ortodossi . 

Fol . 175. —• Mons. Francesco Chiarchiaro, P a l e r m o , 17. X I I . 
1818, accenna alla sua l e t t e ra dei fogli 110-111 e vor rebbe ave re 
comunicazione delle repl iche che gli furono fa t t e . 

Foli . 177-178, 186, 188-288, 311-313. — Carte var ie sulla chiesa 
greca di Ancona . , , • • . 

Fol i . 179-184. —• Affare di Giorgio Compara to , la t ino di P i a n a 
dei Greci, e del suo t r ans i to al r i to b izan t ino . 

Fol i . 289-292. — Giovanni Ulacacci , so t to -cura to di L ivorno , 
vo r rebbe collocare u n suo figlio nel Collegio di P r o p a g a n d a finché 
quello Greco non sia r i ape r to . L ivorno , 4. X I , 1819. 

Foli . 296-306. — Affare del t i to lo d i A b a t e mi t r a to di Doxa rà , 
Fol i . 295-297 : suppl ica di D o x a r à a P io V I I , 5. I I . 1822, per aver 
finalmente il Breve confirmatorio. Fol . 300 : suppl ica del D o x a r à 
alla Regina d ' E t r u r i a . Foli . 301-302 : suppl ica del Doxa rà al P a p a . 
Diverse ca r te su l l ' a rgomento , m a nessun Breve di conferma. 

Fol . 307. — L e t t e r a senza i m p o r t a n z a del Nunzio di Napol i , 
del 18. IV. 1820, in cui si accenna al nuovo Vescovo greco delle 
Calabrie, Domenico Bellusci. 

Fol . 309. — Affare Sinadinos . 

Fol . 315. —• Francesco Saverio Pascucci , di Macchia Albanese, 
so t tod iacono , aveva preso moglie credendo poter lo fare. Chiede la 
sana tor ia , m a vor rebbe conservare la moglie . 

Foli . 317-324. — L e t t e r a del Segretario della Concistoriale 
Baffaele Mazio al Cardinale Della Somaglia memb ro della P r o p a 
ganda , per scusare la Concistoriale di essersi occupa ta della nomina 



del Vescovo Domenico Bellusci e dell'affare della Gollegiata' di 
P i a n a dei Greci. ' . 

Poli . 325-349. —• I l Vescovo greco di Afta , Ignazio , aveva p u b -
pl ica to in Valachia 'fol. 329), m e n t r e d imorava a P i sa , u n l ibro 
contrar io al d o m m a cat to l ico . L ' a r c h i m a n d r i t a Cirillo Riccio ( = Ri -
zos, d i Paros) m a n d a al Segretario di P r o p a g a n d a Mons. Carlo Ma
r ia Pedic ini un ep ig ramma composto da Ignaz io , e pa r l a di u n li
bro da lui compos to in r i spos ta a ques t i due scr i t t i . Ne m a n d a il 
t i to lo e l ' indice. In due p a r t i , passa in r iv i s ta t u t t e le divergenze 
dommat i ebe , l i turgiche, con mol t a prol iss i tà . I l manosc r i t to di circa 
340 pagine era s t a to consegnato a Nicola Daniel i nel Collegio Greco, 
per la revisione (fol. 325). — Poli . 345-346 : versione di u n indir izzo 
del Rizos al P a p a , e prolisso e senza in eresse. — Poli . 347 : chiede 
ab i t i —• Poi . 349 : chiede u n sussidio. 

Fol . 351 . — Di Giovanni Borgia , Re t t o r e del Seminario di Pa 
lermo, Napoli , 12. V. 1821. I n t o r n o alla r i a p e r t u r a del Seminario 
a lbanese di P a l e r m o . 

Foli . 353-358. — Affare di u n cer to G i a m b a t t i s t a Marinelli di 
Camerino, diocesi di Ancona, mor to il 8/9. X I I . 1820 nel convento 
dei Francescani r i format i a Tinos . 

Fol . 360. — Pa re r e di Mons. Carlo Ruot i Arcivescovo di Ros
sano, in torno alle dispense per le Quaresime r ichieste dal Vescovo 
o rd inan te delle Calabrie Domenico Belusci. Rossano, 13. VI . 1821. 

Foli . 362-369. — R i a p e r t u r a della chiesa « greco-lat ina » di 
Ancona . I l Cardinale Nicola R igan t i , Vescovo, aveva chiesto u n 
cappel lano : si m a n d a colà l ' a r ch imandr i t a Cirillo Rizos. — Segue 
foli. 372-376. 1820. 

Foli . 370, 380-385, 403, 456. — Accet taz ione nel Collegio Ur
bano di Nicola Ulacacci , figlio di Giovanni Ulacacci, so t to-parroco 
di L ivorno . 3. V i l i . 1821 e segg. F u ammesso come convi t to re . 

Fol . 374. — Mons. Francesco Chiarchiaro, Vescovo o rd inan t e 
per la Sicilia, r icorda , il p iano da lui p ropos to nel 1817 r iguardo 
al l ibero t r ans i to dal r i to r o m a n o a quello b izant ino e chiede ohe 
venga preso in considerazione. Pa le rmo, 13. V i l i . 1821. 

Foli . 386-400. — Greci di Ancona . Cirillo Rizos era s t a to accu
sa to presso il Cardinale R igan t i di pa r l a re con gli scismatici , eppure 
aveva guadagna to u n g iovane alla fede cat tol ica , e s t ava pe r gua
dagnarne due a l t r i . Quel g iovane, Giorgio Papadopou los , di Rumel ia , 
a r r iva to a Roma , fu ricevuto nell 'Ospizio dei Convertendi.-•— Foli . 
393-394 : poesia di Cirillo Rizos ded ica ta a Mons Carlo Pedicini 
Segretario di P r o p a g a n d a . — Fol . 397 : dichiarazione di u n giovane, 
Eus tach io Paol id is M a v r o m a t t i , da Adr ianopol i (fol. 473), che vo
leva farsi cat tol ico ed en t r a r e in qualche Collegio. 



Poli . 405-407. —• Lo ieromonaco greco Ioasaf di Samos, p ro 
fugo da Chio in Ancona, espone come i Turch i hanno saccheggiato 
l ' isola di Samos dopo la r ivoluzione greca. Vorrebbe farsi cat tol ico. 
Agosto 1822. E r a della famiglia P e t t i n a t o di Genova ed aveva sog
g iorna to presso il me t ropo l i t a d i Brussa, poi di Magnesia, P la tone , 
impicca to da i Turch i . 

Poi . 411 . — Greci d i Ancona : Cirillo Rizos non conclude, 
occorre t rova re u n a l t ro cappel lano. Agosto 1822. Segue foli. 419-422. 

Poh . 413-417. -—• Affare del l 'ordinazione del la t ino Giorgio 
Compara to di P i a n a dei Greci. Fol . 416 : elenco dei la t in i educa t i 
nel Seminario greco di Pa l e rmo dai t e m p i del P . Giorgi Guzze t ta , 
so t to i successivi Re t to r i : Giorgio Guzzet ta , Paolo Pa r r ino , Gior
gio S tass i , . N(icola ?) Cbet ta , N . . . Cos tant ino , Francesco Chiar
chiaro . —• Fol . 417 : Albanesi educa t i nei seminar i la t in i . Segue 
423-433. —• Fol . 4 2 4 : elenco di var ie famiglie a lbanesi passa te al 
r i to r o m a n o . Fol . 432 : n o t a dei lat ini passa t i al r i to b izan t ino da l 
1612 al 1819. 

Foli . 433-441. — : Pe r aver o rd ina to Giorgio Compara to , l a t ino 
ammogl i a to , Mons. Francesco Chiarchiaro era s t a to sospeso dal l 'uso 
dei Pontif icali . Fece u n a suppl ica al P a p a per l 'assoluzione, e d e t t a 
suppl ica venne accolta . T u t t o il car teggio . 1822. Segue foli. 454-455. 

FoU. 442-444. —• Faco l t à di celebrare concessa al sacerdote 
greco Giuseppe B u r à di Chio, v e n u t o a R o m a e fa t tos i cat tol ico. 1822. 

Foli . << 46-453, 463-464. — Greci d i Ancona . 1822. 

Foli . 458-461. —• I Greci della Corsica avendo p e r d u t o il loro 
par roco El ia , av rebbero volu to avere il loro conc i t tad ino Giovanni 
Ulacacci . 1822. Ma avendo la P r o p a g a n d a l ibera to ques t ' u l t imo dal-
l 'obbligo di pagare la r e t t a pel m a n t e n i m e n t o del figlio Nicola nel 
Collegio Urbano , sot to condizione che sarebbe r imas to in L ivorno , 
Egl i acce t tò di desistere dal p ropos i to di recarsi in Corsica. 

Foli . 465-466. — Di Francesco Chiarchiaro, Pa le rmo, 16. X I I . 
1822. Dice di esser s t a to preconizzato nel Concistoro del 23 . I X . 1816, 
e consacra to a R o m a nella Basil ica dei SS. Apostol i il 26. I X . dello 
stesso anno . F u sospeso dal l 'uso dei Pontificali dalla P r o p a g a n d a 
nella Congregazione del 12. V i l i . 1822 a mot ivo dell 'affare Com
p a r a t o , poi , assolto, si l a m e n t a di essere s t a to condanna to senza 
essere s t a to in teso e senza le canoniche ammoniz ioni . 

Fol i . 467-471. —• Greci di Ancona . Cirillo Rizos, des t i tu i to , è 
p a r t i t o per Tr ies te e la chiesa è senza sacerdote , ufficiata da u n 
sacerdote l a t ino . Fol . 491 : v i è m a n d a t o Giuseppe B u r à (cfr. fol. 
442). Gennaio 1823. Segue fol. 4 9 6 : B u r à firma: «greco- la t ino» . 

Foli . 473-480. —• Eus tach io M a v r o m a t t i di Adrianopol i , p ro
fugo greco (cfr. fol. 397) chiede u n pos to per po te r insegnare il greco 
le t te ra r io ed i m p a r a r e il l a t ino . 



Foli . 483-486. —• Greci di Corsica. Il monaco me lk i t a Agabio (!) 
Angelo (Banna , fol. 485) chiede di po t e r a n d a r e in Corsica. L ivo rno , 
6. I . 1823. H a g u a d a g n a t o alle sue idee Giovanni Ulacacci , e ques to 
u l t imo lo r a c c o m a n d a . L ivorno , 8. I . 1823. 

Fol i . 487-488. — Il Cardinale P ie t ro Grav ina , Arcivescovo di 
Pa le rmo , al Cardinale Pro-prefe t to di P r o p a g a n d a , 14. I . 1823. D a 
b u o n a t es t imonianza degli Albanesi d i Mezzojuso e di S. Cris t ina 
Gela, e si scusa di non aver p o t u t o ins is tere t r o p p o sul l 'osservazione 
del l 'E ts i Pas tora l i s r iguardo alla m a n c a n z a di Regio E x e q u a t u r . 

Fol i . 489-494. —• Mons. Francesco Chiarchiaro r ingraz ia di es
sere s t a to assolto e t r a t t a dei cappel lani della pa r rocch ia greca di 
Pa l e rmo . Pa le rmo, 17. I I . 1823. 

Fol . 498. — Il sacerdote Giuseppe B u r à è s t a to r iconosciuto 
poco a t t o alla cura di Ancona . Segue foli. 502-503. 

Fol . 500. —•' Sull 'opposizione che faceva Mons. Francesco Chiar
chiaro ai Regolament i della Collegiata di P i a n a dei Greci. 

Fol . 504. —• Mons. Ludov ico Stefano Della P o r t a , Vescovo di 
Ajaccio, 28 . I . 1823, dice che si conformerà e s a t t a m e n t e alle p re 
scrizioni de l l 'E ts i Pas tora l i s . 

Foli . 506-511. —• L'Assessore del S. Officio chiede e lement i pe r 
po te r r i spondere alla suppl ica del Vicario Generale di Tursi r iguardo 
alla dispensa da concedersi al popolo di Castroreggio delle due Qua
res ime degli Apostol i e della Madonna che non osservano più. 13. 
I X . 1823. —• Fol . 5 0 8 : memor ia le a n o m e dei Calabresi per vedere 
c o m m u t a t e le t r e Quaresime meno la g rande in t r e giorni di digiuno 
ed in u n a novena di as t inenza p r i m a del N a t a l e . — Fol . 510 : n o t a 
su l l ' a rgomento . 

Foli . 512-536. — Carteggio sul l 'erezione della Collegiata d i 
P i a n a dei Greci. Segue fol. 541 . 

Fol . 537. —• Ioasaf o Giuseppe B u r à chiede di po te r celebrare 
con p a r a m e n t i la t in i , o un sussidio per farsi u n p a r a m e n t o . 

(continua). 

P . C I R I L L O K O R O L E W S K T 



IN ME MORI AM 

LUIGI DE FRANCO 

L U I G I D E F R A N C O , n a t o a Caocuri (Catanzaro) il 1 7 Apri le 
del 1 8 8 0 , mor to a Catanzaro il 2 8 dicembre del 1 9 5 0 , non storico 
e non filosofo, nel senso p iù comune delle parole , non scr i t tore di 
cose di s tor ia e di filosofìa, appa r t enne come pochi a l t r i alla p iù vera 
s tor ia della sua Regione, cioè alla s toria della cu l tura calabrese nei 
p r imi c i n q u a n t ' a n n i di questo secolo. 

H o dinanzi a me, concessemi in visione dalla p ie tà dei figli, un 
buon numero di le t tere scr i t te a lui da Benede t to Croce e da Giovanni 
Gentile nel periodo 1 9 0 4 - 1 9 1 5 circa. Ciascuna di esse espr ime t a l e 
u n a s t ima del suo ingegno, ta le una , p iù che speranza, certezza nelle 
sue possibi l i tà di storico e di filosofo, da po te r far chiedere, con stu
pore , come mai dalla v i t a di lui non sia venu to alcun r i su l ta to di 
produzione scientifica o le t te rar ia , d i insegnamento scolastico od 
accademico, come il suo nome non, debba appar i re qui , in questa 
r iv is ta che gli fu sì cara, senza il corredo bibliografico col quale so
gliono chiudersi le necrologie degli uomini colti e diffusori d i cu l tura . 

A chi lo conobbe, come fu di noi , da vicino, e lo a m ò ed apprezzò, 
la r i spos ta viene a b b a s t a n z a facile, col pensiero della t rad iz ione 
famigliare meridionale e pa r t i co la rmen te calabrese, inesorabi lmente 
definitrice, t a n t e e t a n t e volte , di dest ini u m a n i . I n alcune delle 
le t tere alle qual i ho accennato , il d r a m m a da lui sofferto è chiara
m e n t e del ineato, ol t reché sent i to , da in te l le t t i e cuori di amici , e 
convissuto . 

L U I G I D E F R A N C O avrebbe p o t u t o ce r t amen te essere quello che 
i suoi amici di Napol i a t t endevano cbe egli fosse, quello che lo inci
t a v a n o ad essere. Ad un cer to p u n t o della sua v i t a non volle e, r iso
lu t amen te , senza debolezze e senza es ter ior i tà d i r i m p i a n t i — non 
senti i mai , né credo che a l t r i abb ia sent i to da lui, in t a n t i ann i 
amicizia , u n a paro la che si potesse dir t a le — lasciò il circolo di col
t iss imi al quale aveva d e g n a m e n t e a p p a r t e n u t o in quegli anni un i -
vers i ta r i i napole tan i , per t o rna re nella sua provincia , p r i m a al p i c 
colo paese m o n t a n o , poi a Ca tanzaro , ove era ancora v iva la memor i a 
d i ' tm"suo zio, vescovo di a l t a d o t t r i n a e di p i e t à e ca r i t à singolari, 
ad esservi uomo di legge, avvoca to civil ista fa t tosi pres to insigne e 
r icercat iss imo, pubbl ico ammin i s t r a to r e do t to e in tegerr imo ; a d 



esservi s o p r a t t u t t o , se vogl iamo r iassumere più in profondo la sua 
persona l i t à spir i tuale , amico e sosteni tore degli interessi della cu l tu ra 
nella società in cui visse, l avorando ass iduamente pe rché si a t tuasse 
il suo sogno di u n a intel l igenza locale e regionale ben p r e p a r a t a , 
a t t e n t a alle voci p iù lon tane del sapere , agg iorna ta sempre e onesta
m e n t e comba t t i va . 

Storia e filosofìa con t inuarono a d essere, n a t u r a l m e n t e , i fon
d a m e n t i del suo sapere e del suo operare , in cui v i t a morale e cul
t u r a si ident i f icavano. I l Vico, di cui era pa r t i co la rmen te s tudioso, 
e Francesco De Sanct is r imasero i suoi due g rand i maes t r i del pas
sa to , il Croce e il Genti le quelli del presente , così legato a quel pas
sa to ; m a la sua m e n t e seppe spaziare assai ol t re , fra i classici an
t ich i che leggeva e i n t e rp re t ava con sapienza e con gus to , da Pla
t one a Cicerone a Tac i to , fra gli scr i t tor i s t ranier i , dallo Shakespeare 
al Goethe e ai russi dell '800, sino ai moderniss imi francesi, b r i tannic i , 
amer icani . F u ideal is ta , d i u n ideal ismo fat tosi col t empo e con 
l 'esperienza della v i t a t u t t o suo e v e n a t o di u n a sp i r i tua l i t à cri
s t i ana n u t r i t a in lui con t inuamen te , sino a l l 'u l t imo giorno, dalla let
t u r a del Vangelo, in cui t r o v a v a le soluzioni mis te r iosamente irrefu
tabi l i che la scienza e la giust iz ia u m a n a non sapevano da re alla 
sua al t iss ima sensibil i tà morale . 

E b b e sempre, in questo suo pensare e porgere agli a l t r i il suo 
pensiero, il coraggio del Maestro di v i t a , che sa renders i anche , ove 
occorra, impopolare ed ingra to , pu r di serbar fede alla sua ver i tà . 
Lo r icordo, u n giorno della p r i m a v e r a del 1913, quando lesse nella 
bella Villa Municipale di Catanzaro u n a sua commemoraz ione di 
Andrea Cefaly, d inanz i alla stele del P i t t o r e i n a u g u r a t a poco p r i m a 
alla presenza dì gran pubbl ico e di mol te au to r i t à . Fece u n a bellis
s ima, p i a n a e lucida, lezione di es te t ica , c roc ianamente , s ' in tende , 
m a con u n a originale e coraggiosa precisione di v e d u t e sullo specifico 
a rgomen to . Non p iacque ai p iù e fu cr i t ica to , giacché egli vedeva 
a c u t a m e n t e nel Cefaly u n va len te a r t i s ta , e t a lora poe ta , d i pic
cole cose soffuse di grazia sen t imenta le e d i i n t i m i t à domest ica e 
paesana , m e n t r e il pubbl ico , non esclusa g ran p a r t e di quello dei 
col t i , si era a t t e sa l 'esal tazione del p i t t o re « poli t ico » ed ep icamente 
gar iba ld ino . E fu impopolare t a n t e e t a n t e a l t re vol te , consapevol
men te , anche nelle sue non mol te m a medi ta t i s s ime sc r i t tu re gior
nal is t iche, in periodici d i sua in iz ia t iva o di amici , con i qual i , l ibe
r a m e n t e e sempre in per fe t ta coerenza col suo ideale mora le , con
sen t iva . Vi c o m b a t t é ba t t ag l i e sapient i per il l iberismo economico, 
per la giust izia t r i b u t a r i a nel Mezzogiorno, per l ' a l l a rgamento del 
suffragio elet torale , per l'efficacia e il decoro della Scuola in Calabria . 

Della Scuola fu pa r t i co la rmen te amico, sosteni tore, difensore ; 
della Scuola di t u t t i i g rad i , ma s o p r a t t u t t o di quella delle classi p iù 



popolar i , della Scuola dei m o n t a n a r i e dei contadini delle zone p iù 
lon tane e p iù imperv ie della sua t e r ra . Vide perciò con gioia nel 1921 
assumersi l ' incarico di gran p a r t e di t a l i scuole quell 'Associazione 
per gli Interessi del Mezzogiorno di cui e ra s t a to in Calabr ia u n o 
dei pr imissimi a comprendere lo spir i to e a d a iu ta re l 'opera, e la
vorò , nel l ' es ta te e ne l l ' au tunno di quel l ' anno, a R o m a e a Catan
zaro , a p repara r l e il t e r reno e a me t t e r l a in condizione di operare 
subi to , le a t t i rò poi consensi e s impat ie , snebbiò prevenzioni e dif
fidenze, ne segui con in te ressamento quot id iano l 'opera e l 'affermarsi 
fra le popolazioni . 

L ' i n t ens i t à degli affetti famigliari , in lui grandiss ima, e ta le da 
sot toporlo spesso a fat icbe non lievi, non gli imped ì di col t ivare con 
vera ser ietà di passione l 'amicizia ; sino al p u n t o di fare di ques t a 
v i t a come un a l la rgamento ed approfondimento , in cert i sensi, d i 
quel l 'a l t ra . . E b b e come u n a g ra t a e, a vol te , quasi t enera p red i le 
zióne per gli amici venu t i da t e r re lon tane dalla sua a s t ud i a r 
ques ta d i s in te ressa tamente , e dimostra t ig l is i poi presi da amore 
sincero per ciò cbe egli era p o r t a t o i s t i n t ivamen te e m e d i t a t a m e n t e 
ad amare . Ne fu subi to s t ima to ed apprezzato come lino dei loro più 
intel l igent i col laboratori nel Mezzogiorno. Giust ino F o r t u n a t o sa
p e v a di lui e gli voleva bene e ne era r i cambia to di u n affetto gran
dissimo, n u t r i t o di larghe e compiu te l e t tu re , s i lenziosamente r e 
ve ren te . Aveva u n a ammiraz ione speciale per Leopoldo F r a n c h e t t i , 
di cui gli erano note , ad u n a a d una , t u t t e le benemerenze di fronte 
alle popolazioni meridional i , quasi ignora te dal p iù degli I t a l i an i 
e da mol t i degli stessi uomini colti e responsabil i del Mezzogiorno. 
P iù vol te , dal 1912, ebbe r a p p o r t i col F ranche t t i , allorché quest i , 
f a t to pres idente dell 'Associazione, ven iva a Catanzaro nei suoi giri 
di osservazione e di con t a t t o in Calabria. Conobbe allora anche Um
ber to Zano t t i Bianco, accompagna tore del F r a n c h e t t i , e gli fu sem
p re . amicissimo, r imanendo sempre ascoltat issimo dal l 'uno e dal
l ' a l t ro come informatore preciso e giudice acu to e sicuro della v i t a 
regionale. Conobbe in seguito, d u r a n t e la sua collaborazione « scola
s t ica » con l 'Associazione, Gae tano P iacen t in i ed ebbe anche per lui , 
ins tancabi le e geniale organizzatore , ammiraz ione profonda. F u 
g rande amico di Giuseppe L o m b a r d o Radice , da lui conosciuto nel 
circolo filosofico di Napol i , ed u n a cui sorella, m o r t a i m m a t u r a 
mente , doveva essergli sposa : ne era venu to , e r imase fino a l l 'u l 
t imo , fra quelle due sensibilissime anime, u n affetto per il quale non 
dice forse nemmeno a b b a s t a n z a il chiamar lo f ra terno. A Catanzaro 
egli fu l ' i n t rodu t to re delle idee pedagogiche del l 'amico, il diffusore 
del suo pensiero, quale veniva manifes tandosi nelle r iv is te e nei l ibri , 
il suo por tavoce , spesso in funzione polemica a b b a s t a n z a faticosa 
presso insegnant i e professori. Si a t t i r ò anche in questo parecchie 



avversioni , m a perseverò sino a l l 'u l t imo, conscio di comba t t e r e u n a 
buona , doverosa ba t t ag l i a ; così bene, d ' a l t ronde , volle e seppe fare 
nella sua lunga pres taz ione di opera ammin i s t r a t i va , in cui il d i r i t to 
e l ' ones tamente ut i le , il giovevole a t u t t i e non so lamente ai pochi 
ed ai g ià pr ivi legiat i fu il suo pensiero cos tan te , senza r i sparmio di 
fat ica e senza preoccupazione di p r iva to interesse. 

D a queste sue spesso to rmen tose vicende di v i t a morale egli 
s a p e v a sollevarsi anche col gus to , che in lui era sicurissimo e cont i 
n u a m e n t e eserci ta to , della poesia, della quale - Salvatore Di Gia
como, Francesco Gaeta , Michele P a n e , Vi t tor io B u t e r a : i « suoi », 
p iù vicini e p iù cari , m a il Carducci , il Foscolo, il Leopard i , il Manzoni 
e D a n t e , le g rand i ombre del passa to lon tano e del recente , fra le 
qual i si consolava, p a c a t a m e n t e , come gli era propr io , esal tandosi -
e ra finissimo le t tore , a sé e agli a l t r i . E fu ques ta sapienza di l e t tu re 
e di in terpre taz ioni , d i r ievocazioni e di accos tament i i r a il passa to 
e il p resen te a dargl i , insieme con l 'opera di t u t e l a della famiglia 
numerosa e con il p iù dignitoso esercizio della a t t i v i t à professionale, 
la forza di soppor ta re lunghi ann i di assenza, forzata e insieme invo
lontar ia , da quel lavoro che p iù p r o p r i a m e n t e egli sen t iva suo e nel 
quale sapeva t u t t o trasferirsi : il l ibero, dis interessato, m e d i t a t o 
lavoro per il pubbl ico bene . T o r n a t i t e m p i migliori , sperò di poters i 
r ime t t e re al l 'opera, in cui l a . sua lunga esperienza sarebbe s t a t a 
preziosa ai giovani , così spesso cos t re t t i a d improvvisars i ; m a il 
corpo s tanco non lo sorresse più , in u n cumulo di inqu ie tud in i e di 
sofferenze fìsiche soppor t a t e con u n a forza d ' an imo da saggio an
t ico, che incu teva ammiraz ione e r i spe t to . 

Così si chiude la pag ina di s tor ia da lui sc r i t ta idea lmente ;per 
noi essa r i m a n e sempre aper ta , nel r icordo e nella stessa coscienza 
del bene che ce ne è venu to ; e vo r remmo che ta le r imanesse anche 
per i nos t r i figli, ad is t ruir l i ed ammonir l i , con severa dolcezza, sulla 
n a t u r a dell ' impiego che l ' uomo colto può e, Egl i av rebbe de t to , 
deve fare di sé per il p iù vero, c ivi lmente , bene del suo pross imo. 

G I U S E P P E I S N A E D I 



ACHILLE RIGGIO 

Nel mese di se t tembre , è mor to a Reggio il nostro collabora
to re Achille Riggio. Poco lo conoscevo persona lmente , avendolo in
t r av i s t o di sfuggita due, t r e vol te : m a avendogl i chiesto alcuni mesi 
or sono alcuni cenni sulla sua a t t i v i t à per- la r iv i s ta « Il P o n t e », 
mi m a n d ò queste pagine cbe r ip roduco in tegra lmente con le di lui 
ingenu i t à giovanil i e le speranze, t r o n c a t e dalla mor t e . Aveva negli 
u l t imi t e m p i r i s t r e t to e approfondi to i suoi s tud i sulla Tunis ia ba r 
baresca e in questo campo era d iven ta to maes t ro . - a.s.c.l. 

Un p o ' per t rad iz ioni familiari (un mio prozio pa t e rno è s t a to 
con Giovanni Nicotera a Sapri) , u n p o ' per inclinazione, sono s t a to 
sempre a s inistra . Mazziniano fervente p r i m a e d u r a n t e la p r i m a 
guerra , alla quale presi p a r t e su due front i (Carso-Albania), la mia 
a t t enz ione — dopo l 'armist iz io -—• si rivolse ai problemi sociali. Avevo 
già s tud i a to le do t t r i ne economiche delle p iù i m p o r t a n t i scuole di 
E u r o p a , m a non mi ero m a i soffermato sulla quest ione meridionale 
e sul s indacal ismo. Questo perché" la mia cu l tu ra l e t t e ra r i a si era 
fo rma ta maggiormente a t t r averso i classici an t i ch i e moderni , con
d i t a di futur ismo e di avangua rd i smo . Da l 1911, o meglio, dal 1912, 
dal la L ib ia (ho preso p a r t e anche alla guer ra i ta lo- turca) ho se
gui to il m o v i m e n t o del Mar ine t t i , m a nel 1919, col mio art icolo 
« F u t u r i s m o in pecca to » (« H u m a n i t a s », Bar i ) , mi s taccai dalla 
b r iga t a scapigl ia ta . Avevo capi to che i futur is t i , in poli t ica, erano 
conservator i e reazionar i . Ma p r i m a del 1919 — du ran t e la guer ra — 
m'e ro messo in r appo r to con a l t r i cenacoli l e t te rar i . Conobbi, così, 
la p roduz ione dei vociani, quella del Pap in i , il « present ismo » della 
« Gazze t t a l e t t e ra r ia » di Milano, ecc. Mi accostai p u r e ad u n a r iv i s ta 
r o m a n a , cbe Lei , forse, r icorderà , la « Giovane E u r o p a » di Rosalia 
Gwis Adami , che pubbl icò alcuni miei ar t icoli sul l 'Albania. E sulla 
Albania pubbl ica i a Catania , presso il G ianno t t a , nel 1918, u n volu
m e t t o dal t i tolo «Nel paese di Skanderbeg ». Gli anni 1918-1919 
chiudono i miei svaghi le t te rar i . Mi occupo della mia Calabria, e 
sostengo u n a polemica con Nino S a m m a r t a n o (divenuto poi « pezzo 
grosso » della cu l tu ra fascista) sulla quest ione meridionale (« H u m a 
ni tas », Bar i ) . E ro allora g iovane sot to capo nella s tazione di Catan
zaro Mar ina . Rilessi le opere del Marx, quelle dei nos t r i mer id iona
l ist i , dei nost r i poli t ici , m' ingolfai nello s tud io della s tor ia econo-



mica, e m ' incon t ra i , u n "bel giorno, con Georges Sorel. Fu i s indaca
l i s ta convinto , p ropagand i s t a , organizzatore di scioperi poli t ici , ecc. 
Paga i sempre di persona con gravi processi a Catanzaro , Po tenza , 
Locri (allora Gerace) ; sospeso dal g rado e dallo s t ipendio , t rasfer i to 
per puniz ione in Basi l icata , nella s taz ioncina di Tr iv igno. Qui con
t i nua i la mia opera s indacale, e pubbl ica i u n opuscolo, « Ferrovier i 
calabresi », Po tenza , 1922, in pieno trionfo fascista. I miei p recedent i 
e l 'opuscolo decisero del mio esonero dal servizio nel g iugno del 1923. 

L a mia n u o v a v i t a cul tura le s ' inizia a Tunisi , dal 1928. In quella 
c i t t à esisteva u n cer to mov imen to antifascista , f iancheggiato dai 
socialisti francesi del luogo. E b b i u n a violenta polemica col gior
nale ufficiale della colonia i ta l iana , « L 'Un ione ». I miei scr i t t i ap 
pa rve ro sul quot id iano socialista francese « Tunis socialiste », m a 
poi , m i a l lontana i da t u t t i pe rché mi ero accor to che gli ant i fascis t i 
tunis in i ignoravano ogni cosa del l ' I ta l ia , e che la polizia francese 
era al servizio del consolato i t a l i ano . Mi dedicai , quindi , allo s tudio 
della s tor ia di Tunisi , specia lmente in r appo r to a l l ' I ta l ia mer id io
nale . E b b i accoglienze benevole da P ie r re G r a n d c h a m p , dal prefe t to 
di Tunisi Charles Monchicour t , fine l e t t e ra to e storico di valore , 
da J e a n Fa r rug i a de Candia, numismat i co , da Hassen Hussein Abdul 
W a h a b , accademico del Cairo, e Ministro del Bey , ecc. Ma chi h a 
da to impulso decisivo ai miei s tud i è s t a to propr io Lei , caro Di re t to re , 
quando mi h a aper to le colonne del nos t ro « Archivio Storico Cala
b ro Lucano» , col p r imo art icolo «Schiavi calabresi in Tunis ia ba r 
baresca ». D a allora ho rov i s t a to gli a rchiv i tunis ini , con l 'appoggio 
autorevole del G r a n d c h a m p , e, q u a n t u n q u e io fossi u n antifasci
s ta , parecchie r iv is te d ' I t a l i a acce t t a rono i miei scr i t t i . I p iù famosi 
or iental is t i nos t r i m ' incoraggiarono, da Michelangiolo Guidi al Be-
guinot , al Bossi de l l ' I s t i tu to or ientale di E o m a , ed a l t r i specialist i 
d i s tor ia med i t e r ranea accolsero i miei scr i t t i . A Tunisi ho sa lva to 
migliaia di document i dei v a r i consolati cr is t iani e della Missione 
dei Cappuccini i ta l iani . Ho p r o n t o il mate r ia le per u n a s tor ia d i 
H a m u d a Bey, e per la s tor ia economica di Taba rca , l ' i sole t ta tun i 
sina di Genova. Ho in corso di pubbl icaz ione sei ar t icoli di sogget to 
barbaresco a Catania , R o m a e Napol i . Le accludo la l is ta dei miei 
scr i t t i pubb l ica t i al d i fuori del nos t ro « Archivio ». Questa b reve 
sintesi della mia a t t i v i t à è so l tanto per Lei , che p o t r à ut i l izzar la 
come vorrà . 

1. Bibliografia sommaria dell'Oriente e dell'Africa, ossia indicatore 
sintetico degli scritti piò, curiosi e rari, e di quelli più importanti, 
pubblicati in Italia, con speciale riguardo ai paesi islamitici, 
dall'anno 1495 ai primordi del Novecento, ecc. Tunisi , Ediz ioni 
«I l Ghibli », 1933. 



2. Note per un contributo alla storia degli italiani in Tunisia. I - Sag
gio bibliografico. II - Documenti relativi alla comunità giudaica 
livornese. Tunis i , Bascone e t Muscat , 1936. 

3. Oronaca tabarchina dal 1756 ai primordi dell'Ottocento, ricavata 
dai registri parrocchiali di Santa Croce in Tunisi. « Revue Tuni -
sienne », Tunisi , 1937. 

4. Tabarea e il riscatto degli schiavi in Tunisia. Da Kara-Othman 
dey a Kara-Moustapha dey 1503-1702. « A t t i della R . Depu ta 
zione di S. P . per la L igur ia », Genova, 1938. 

5. Schiavi genovesi nell'Archivio consolare veneto di Tunisi (1779-
1784). « Giornale storico e le t te rar io della Ligur ia », Genova, 1939. 

6. Relazioni della Toscana granducale con la reggenza di Tunisi 
(1818-1823). « Oriente Moderno », Roma , 1940. 

7. L'avventura tunisina di re Teodoro. «Archivio storico di Cor
sica », Roma , 1943. 

8. Tunisi e il regno di Napoli nei primordi del secolo XIX. « Oriente 
Moderno », Roma, 1947. 

9. La guerra algerino-tunisina del 1807 nel diario di un diplomatico 
olandese. « Oriente Moderno », Roma , 1948. 

10. L'avventuroso riscatto del principe Paterno' (Set tembre-Dicem
bre 1797) « Archivio storico siciliano », Pa le rmo, 1947 (ma 1948). 

11 . Genovesi e tabarchini in Tunisia settecentesca. « A t t i della Società 
Ligure di S.P. », Genova, 1948. 

12. Origini della guerra veneto-tunisina (1784-1792). « Oriente Mo
derno », Roma, 1949. 

13. Esclaves et missionnaires en Barberie (1672-1682). « Revue Afri-
caine », Algeri, 1949. 

14. Gli stati barbareschi e la Calabria. — E s t r a t t o dalla Riv is ta II 
Ponte, anno VI , nn. 9-10, s e t t embre -o t tob re , 1950, p p . 1040-1046. 

15. Notizie sul cimitero di Sant'Antonio Abate e gli schiavi cristiani 
in Tunisia nel secolo XVIII. — Es t r a t t o da Oriente Moderno, 
anno X X X I , nn. 1-3, 1951, p p . 38-47. 

U M B E R T O R A N I E E I 

Il 23 agosto decorso si è spento i m p r o v v i s a m e n t e il D o t t . 
U M B E R T O R A N I E R I di Cosenza : uomo di profonda do t t r i na filoso
fica e poli t ica, sempre vicino al l 'Associazione per gli In teress i del 
Mezzogiorno. Dello scomparso va pa r t i co la rmen te r i corda ta l 'opera 
in favore delle scuole meridional i al lorché fu Segretario par t ico la re 
del Ministro Giovanni Genti le . 



L U I G I N U N Z I A N T E ; 

È deceduto il 14 dicembre 1951 a San Ferd inando di Eosarno 
(Eeggio Calabria) ove v iveva da mol t i anni cont inuandovi saggia
mente , in mezzo a quella popolazione agricola, l 'opera degli avi , Luig i 
dei Marchesi Nunz ian te , fratello del Marchese Ferdinando, che fu 
benemer i to pres idente dell 'Associazione Nazionale per gli interessi 
del Mezzogiorno dal 1922 al 1941. Sua maggior cura,ol tre la direzione 
della vas ta azienda agricola der ivante dalla lunga opera di bonifica 
dei Nunz ian te nel terr i tor io rosarnese, fu l 'assistenza agli Orfani del 
t e r remoto del 1908 p r i m a , poi degli Orfani della guerra 1915-'18 
nell 'Orfanotrofio in t i to la to al n ipote Vito, caduto nella stessa guerra . 
L a memor ia del genti luomo benefico e si lenziosamente operoso r i m a r r à 
v iva nei cuori d i quan t i seppero apprezzarne, con la bon tà , la lunga 
dedizione ad un lavoro di esemplare significato sociale ed umano . 

S E B A S T I A N O A E T U R O L U C I A N I 

Al t ra grave pe rd i t a è quella di un raro spir i to , di u n p e r f e t t o 
umJtqista : S E B A S T I A N O A R T U R O L U C I A N I , n a t o ad Acquav iva delle 
F o n t i nel 1884. Caro dis interessato amico, prodigo delle sue scoperte , 
dei suoi pensieri per i nna to amore di ver i t à . Ogni t a n t o lo vedevamo 
a r r iva re a Palazzo T a v e r n a con quel suo incedere impacc ia to , che 
la sua debole v is ta r a sen t ava la cecità. Veniva per espormi le sue 
idee su cer te mone te greche, pe r d iscutere sulla musica greca, sulle 
possibi l i tà del c inematografo, su a lcune villanelle pugliesi che 
av rebbe voluto ch ' io pubbl icass i , su Vivaldi il suo g rande amore , 
sulla famiglia degli Scar la t t i , e per espormi i r i su l ta t i dei suoi espe
r imen t i sulla caccia al falcone. Da queste conversazioni nacque 
l ' idea del suo art icolo sul codice Vat icano sull 'ar te della caccia col 
falcone di Feder ico I I e d i alcuni a l t r i ar t icoli accolti nel nos t ro Ar
chivio Storico. Le sue conversazioni e rano sempre n u t r i t e d i idee, 
r i su l ta to dei suoi s tud i , ch 'egl i generosamente m e t t e v a in circola
zione senza tenere che appar issero sue. 

Nel 1925 con Ot tor ino Bespighi aveva pubbl ica to presso Barbe ra 
« Orpheus », u n vo lume di iniziazione e s tor ia della musica . P iù t a r d i 
da Hoepl i (1396) un aureo vo lume t to Mille anni di musica, e nel 
1939 da Le Monnier u n Domenico Scarlatti. Occupandosi o l t re che 
di musica di c inematograf ia aveva nel 1928 scr i t to u n vo lume 
L'Anfiteatro, ove a v e v a cos t ru i to u n a au t en t i ca d o t t r i n a del m u t o , 
come an t i tes i del la scena normale , e nel 1942 dal Ticci di Siena 
Il Cinema e le arti ove p r o s p e t t a fondamen ta l i quist ioni dello schermo. 
Alcune delle sue scoper te l e t t e ra r ie si r i t rovano nel vo lume t to 
« Leggere D a n t e » ed i to dalla Moderniss ima nel 1939. 



I l Conte Guido Chigi a Siena lo ebbe coadiu tore impareggiabi le 
nelle sue settimane musicali senesi che furono per lui come uno st i 
molo alle sue r icerche su Scar la t t i e su Vivaldi . U l t i m a m e n t e aveva 
p r o g e t t a t o u n film sulla v i t a di Vivaldi , n e aveva steso la sceneg
g i a tu ra e infine aveva scr i t to u n a commedia sul g ran music is ta , 
che secondo il suo i n t e n d i m e n t o doveva qua e là essere c o m m e n t a t a 
da b ran i musicali dello stesso. 

Malato , mezzo cieco, con u n a sord i tà ogni anno più grave , era 
t u t t a v i a a m a t o da q u a n t i lo conoscevano per la sua inesauribi le 
generosi tà e b o n t à . 

Di t a n t o in t a n t o t o r n a v a a r iposarsi e r infrancarsi a d Acqua-
v iva delle Fon t i , e alla sua mor te , il 7 d icembre 1950, u n a luce si è 
spen ta nel cuore dei suoi innumerevol i amici . 

a.s.c.l. 



RECENSIONI 

CALABRIA - Paso, speciale della R iv i s t a « Il P o n t e », a n n o VI n . 9 - 1 0 
Se t t embre -Ot tob re 1 9 5 0 , F i renze , L a N u o v a I t a l i a . 

ALMANACCO C A L A B R E S E , I s t i t u t o Grafico Tiber ino , Roma , 1 9 5 0 . 

Dopo un p r imo fascicolo regionale dedica to al P i e m o n t e (Ago
s to -Se t tembre 1 9 4 9 ) la R iv i s t a fiorentina « I l P o n t e » ne ha dedi
cato un secondo alla Calabria : i due es t remi fisici, e non so l tan to 
ta l i , della r ea l t à cont inenta le i t a l iana . L ' incar ico iniziale della reda
zione del fascicolo fu affidato, per le ragioni plausibil issime che u n a 
prefazione di re t tor ia le espone amp iamen te , a U m b e r t o Zano t t i 
Bianco, il quale ne p reparò sin dal 1 9 4 9 il sommar io e ne cercò i 
col laborator i , d ivenu t i poi , cer to ol tre il suo pensiero e le sue previ 
sioni, u n p o ' t roppo numeros i , a scapi to a lquan to della coesione e 
della chiarezza del r i su l ta to e t a lo ra , al cont rar io , manca t i , essendo 
v e n u t i meno alle stesse loro promesse di col laborazione. 

Nel doppio e denso fascicolo di quasi 4 0 0 pagine la ma te r i a è 
d i s t r ibu i ta in sei sezioni (La Calabria quale ju e quale è, di 1 1 art icoli , 
La Tradizione Culturale, di 7 , Problemi Sociali d'Oggi, di 7 , Aspetti 
Politici, di 6 , Poeti e Narratori, di 1 1 , La Calabria vista da..., di 6 ) 
alle qual i segue un ' append ice di recensioni di opere d ' au to r i var i i 
calabresi usci te fra il ' 4 8 e il ' 5 0 . Gli au to r i sono in t u t t o 4 7 , dei 
qual i 3 6 calabresi , gli a l t r i in mass ima p a r t e buoni conoscitori della 
Eegione per averv i soggiornato e l avora to a lungo. 

Delle sei sezioni ci pa r e che la meglio r iusc i ta possa dirsi la 
p r ima , con i suoi scr i t t i più a m p i e p iù comprensivi ; m a n c a t u t t a 
via, a rendere v e r a m e n t e compiu to il quadro storico della Eegione, 
l ' e tà n o r m a n n a , che p u r e fu così a l t amen te significativa nell 'asse-
gnare alla Calabria u n a sua p a r t e nella s tor ia del Mezzogiorno ; 
manca , si p u ò dire, il per iodo fra la cessata dominazione spagnola 
e gli inizi del Bisorgìmento , ed è l acuna non meno grave , t a n t a 
p a r t e della fisionomia della Calabria a t t ua l e si è fo rmata propr io in 
quel per iodo che v ide sorgere in essa la borghesia professionista e 
p ropr ie ta r i a d i ter re , affermarsi lo s ta ta l i smo accanto al famiglia-
r ismo economico nella v i t a regionale ecc. Anche del per iodo del Bi 
sorgìmento e di quello pos t - r i sorgimenta le ci pa re che p o t e v a essere 
de t to di più, per esempio r iguardo al fenomeno del br igantaggio e 
a quello del l 'emigrazione, così s t r e t t a m e n t e collegati l ' uno con l 'a l t ro 
nei loro fondament i economico-sociali . 



Nella seconda p a r t e ci s embra da desiderare il quad ro della 
cu l tu ra a t t ua l e calabrese, i s t i n t i vamen te aderen te alla ant ichiss ima, 
tenaciss ima t rad iz ione e nello stesso t e m p o sensibilissima agli u r t i 
della modern i tà , la quale, come avviene nei paesi u n p o ' lontani e 
a p p a r t a t i , t u r b a e d isor ienta p iù di quel che t rasformi ed innovi ; 
u n a cu l tu ra cui mancano anche mezzi, favore di ambien te sociale, 
facil i tà d i r appor t i con a l t re cu l ture p iù aggiorna te e p iù p rovv is te . 
P i u t t o s t o sacrificata è r imas t a in ques ta p a r t e l ' a r te , non b a s t a n d o 
cer to i due buoni art icoli , dell 'Aeberli sulle a r t i figurative a t t u a l i e del 
F r a n g i p a n e sulle maes t ranze di Calabria, non di remo a d esaurire , 
m a nemmeno a delineare il vas to e complicat issimo argomento ; nel 
p r imo ci è p iac iu ta par t ico larmente la r ievocazione, ampia e adegua ta 
al valore del l 'a r t i s ta , di Domenico Colao, p i t t o re che non es i t iamo 
a me t t e r e fra i massimi de l l ' I ta l ia del '900 e t e m p r a di a r t i s t a ta le , 
nella sua poet ica « paesan i t à », da porgere mate r i a di ispirazione e 
di a m m a e s t r a m e n t o assai u t i le per i g iovani a r t i s t i della Regione ; 
nel secondo è da apprezzare la minuz iosamente precisa ricchezza 
di informazione, cui nuoce so l tanto , senza colpa del l 'Autore, l ' ab
bondanza di refusi t a lora imba razzan t i (chiesette graduate in luogo 
di quadrate, iconografia per icnografia ecc.) che è r iscontrabi le d 'a l 
t r onde un p o ' in t u t t a la pubbl icazione. 

L a te rza p a r t e , quella « sociale », ci pa r e meno r iusci ta del le 

p r i m e due , non perché "non vi s iano anche in essa cose assai i n t e 

ressant i , come, ad esempio, l 'ar t icolo di M. Rossi Dor ia sulla Cala

bria agricola e il suo avvenire, pe r accennare solo al p iù complesso 

di t u t t i e a quello che p u ò offrire maggiore ma te r i a di medi taz ione 

anche polemica, m a perché si vor rebbe t rova rvene di più, t a n t a è 

l ' impor t anza del problema sociale nella v i t a della Regione e t a n t o 

esso v i è d ivenu to i nqu ie t an t e ; manca , per esempio, il quadro della 

economia a t tua l e del Paese nei suoi riflessi sociali, per quel che r i 

gua rda i suoi t en t a t iv i , così in teressant i , di uscire da i l imi t i della 

p roduz ione e dei merca t i agricoli per en t r a r e decisamente anche in 

u n a fase indust r ia le , sempre in s t re t to legame con l 'agr icol tura . 

Qualcosa di simile ci pa re si possa dire della qua r t a pa r t e , quella 

degli a spe t t i politici , che può interessare assai come raccol ta di vi

sioni personal i di uomini bene espert i e anche benemer i t i della v i t a 

pol i t ica regionale, m a che certo è ben lungi dal dare di ques ta u n a 

visione s to r icamente comple ta . Molto ci sarebbe da dire sulla qu in ta 

p a r t e , m a ce ne as ten iamo, d a t o il suo ca ra t t e r e di antologia l e t t e -

rar io-poet ica in cui confluiscono vecchio e nuovo (più nuovo , o di 

vo lu to come tale , che di vecchio, ma il meglio è ancora nella t r ad i 

zione, non calabrese, del Verga, quando è ones tamente acce t t a t a ) ; 



no t i amo so l tan to con piacere l ' inserzione, in ques ta p a r t e , di d u e 
schie t te figure di poe t i regionali , il g ià p iù no to Michele P a n e e l a 
recent iss ima felice r ivelazione del favolis ta , m a non solo ta le , Vi t 
tor io Bufera . 

Nella sesta p a r t e piacciono alcune voci d i schiet tezza p a e s a n a 
nel cogliere aspe t t i , deficienza, v i r tù i s t in t ive e male soccorse della 
v i t a calabrese, accan to a impress ioni di non calabresi , i ta l iani e 
s t ranier i , v e n u t i in Calabria cento e p iù ann i fa o in quest i u l t imi 
ann i ; t u t t e , queste u l t ime specia lmente , però meno acu te e persua
sive di quelle di Corrado Alvaro , nel suo scr i t to iniziale del fasci
colo, L'animo del calabrese, ben a l t r imen t i ricco di esperienza is t in
t i va e di esperienza l u n g a m e n t e m e d i t a t a . 

L ' u l t i m a p a r t e , quella delle recensioni, ci pa re in ve r i t à a l quan to 
es t ranea alla pubbl icazione , non p r e p a r a t a come è da quello sguardo 
alle condizioni a t t ua l i della cu l tu ra calabrese che nel fascicolo, come 
abb iamo de t to , m a n c a . 

Abb iamo insis t i to su quelle che ci sono sembra te le manche 
volezze più ev ident i della pubbl icazione. Ciò non significa u n giu
dizio negat ivo su di essa, t u t t ' a l t r o . L ' i m p r e s a fiorentina e di U . 
Zano t t i Bianco (autore , per di più, di t r e scr i t t i fra i meglio pensa t i 
e d o c u m e n t a t i del fascicolo, sulla t rad iz ione classica, sulla scuola, 
e sulle finanze locali) è da r i teners i nel suo complesso cosa assai 
u t i l e alla r ivelazione, che p u r t r o p p o per mol t i I ta l iani , anche 
colti , è t u t t o r a necessaria, della Calabria pa s sa t a e della a t t u a l e . 
L ' in teresse susci ta to da essa in ambien t i di cu l tu ra r imas t i sinora 
indifferenti o quasi a problemi come quello calabrese nella v i t a della 
Nazione, è s t a t o assai notevole ed è anche bene p r o m e t t e n t e . L a 
Calabria offre a giovani I ta l ian i volenterosi t u t t o r a larghissimo campo 
di s tudio e di var io lavoro, per il quale ogni p a g i n a del fascicolo p u ò 
dare i suoi sugger iment i . Sarebbe ora in te ressan te conoscere a fondo 
l 'accoglienza del l ' impresa da p a r t e dei Calabresi. P e r quan to ci r i 
sul ta , pa r e sia s t a t a non genera lmente buona , giacché è s e m b r a t o , 
s o p r a t t u t t o ai Calabresi di Calabria, che il quadro della Regione 
sia r iusci to t roppo fosco e t r i s te , che si siano messi in luce p iù i di
fet t i della r ea l t à calabrese cbe i la t i pos i t iv i ed i pregi . C'è qualcosa 
di vero in t u t t o ques to (e a lcune p iu t t o s to superficiali impressioni 
di se t tent r ional i venu t i o t o r n a t i a p rova re la sensazione della « t r i 
stezza calabrese » par rebbero da r ragione a ta l i semplici cr i t iche) , 
m a è vero che anche p ropr io per ques ta reaz ione locale l ' impresa di
mos t ra il suo ca ra t t e r e di sincera p r o v a di amiciz ia m e d i t a t a fra 
I t a l i an i desiderosi di l avorare ins ieme p iù consapevolmente e perciò 
p iù efficacemente. 



L'Almanacco Calabrese 1951 è usci to a R o m a alcuni mesi dopo 
il fascicolo di « Il P o n t e » e, p u r essendo s t a to , come spiega u n a n o t a 
i n t r o d u t t i v a del Di re t to re Tullio De Luca , idea to e composto indi 
p e n d e n t e m e n t e da quello, h a in comune con esso alcuni collabo
ra to r i , specialisti in mate r i e var ie di cu l tu ra storica, le t te rar ia , eco
nomica . Si p resen ta assai bene t ipograf icamente e con a b b o n d a n z a 
felice di i l lustrazioni del paesaggio, del l 'a r te e del cos tume, con 
ev iden te super ior i tà , a questo r iguardo , sul fascicolo di « I l P o n t e ». 
Comprende u n a p r i m a p a r t e s tor ico- le t terar ia con 20 art icoli , u n a 
seconda economica con 12 art icoli , e un ' append ice , nella quale con
siste però il vero e propr io Almanacco, recante , oltre il calendario 
1951, elenchi di pa r l amen ta r i , di a u t o r i t à ecclesiastiche, di magi
s t r a t i e di funzionari di var ie pubbl iche amminis t raz ioni ; in u l t imo 
è un elenco dei Comuni della Calabria con i re la t iv i pr incipal i 
da t i s ta t is t ic i . 

Gli au to r i sono, in complesso, meno numeros i che nel fascicolo 
« Calabria », e la cosa t o rna a van taggio del l 'organici tà della pubbl i 
cazione : in t u t t o 31, dei qual i 25, se non er r iamo, calabresi in mas
s ima p a r t e v iven t i fuori della Regione, gli altri conoscitori esperti 
di ques ta sot to p u n t i di v is ta par t ico lar i . 

L a p r i m a p a r t e , che è quella che p u ò interessare più d i re t t a 
men te i le t tor i di ques ta Riv is ta , ha s t r e t t a r i spondenza con le 
p r ime due del fascicolo fiorentino, .sia per l ' i den t i t à di parecchi ar
goment i , sia per il compar i rv i di alcuni degli stessi au to r i , a comin
ciare da Corrado Alvaro con q u a t t r o v ive pagine i n t r o d u t t i v e sulla 
Gente di Calabria che comple tano assai bene quelle del capitolo 
dello stesso au tore nel fascicolo « Calabria », aggiungendosi le une e 
le a l t re , in modo che d i r emmo definit ivo, al r i t r a t t o che della Ca
labr ia e dei Calabresi Alvaro ci h a da to in t a n t e sue pag ine prece
den t i . Anche in ques ta p a r t e il p roced imento è anal i t ico, per l imi
t a t e monografie, e p u r e qui si fa desiderare il quad ro completo e 
anche a t t u a l e della cu l tu ra calabrese. Notevole vi è u n a breve m a 
mol to va r i a antologia di descrizioni e impressioni calabresi di scri t
to r i s t ranier i dei secoli X v T I I - X X , che Luigi Parpagl iolo ha e s t r a t to 
o p p o r t u n a m e n t e dalla sua a t t e sa Antologia , in p reparaz ione nella 
collezione L'Italia negli Scrittori Italiani e Stranieri. 

L a seconda p a r t e ci sembra in complesso meglio r iusc i ta della 
p r ima , e p iù delle p a r t i corr ispondent i del fascicolo fiorentino, p u r 
avendo anch 'essa il c a ra t t e r e di raccol ta di b rev i monografie al
q u a n t o d i spa ra t e nel con tenu to ; m a se ne p u ò r icavare notevole 
u t i l i t à per l ' abbondanza della documentaz ione , in cifre, da t i , no t i 
zie tecniche ecc., e per la chiarezza p ra t i ca delle indicazioni e delle 
p ropos te . I l quadro della rea l t à economica della Calabria riesce d a 
t u t t o ciò di non t roppo facile costruzione, è vero , m a gli e l emen t i 



d i esso possono dirsi quasi t u t t i p resent i e offerti con sufficiente 
larghezza al l e t to re s tudioso. Con t ra r i amente a quel ohe avviene 
nel fascicolo, il quadro sociale della Regione vien fa t to r i su l tare d a 
quello economico, specia lmente in alcuni ar t icoli che r igua rdano più 
d a vicino la quest ione agrar ia e le t rasformazioni fondiarie in corso. 

L 'Appendice è i n d u b b i a m e n t e ut i le , m a ta le sarebbe r iusci ta 
ancora di più se alle not iz ie di ca ra t t e r e p u r a m e n t e ammin i s t r a t ivo 
o demografico si fossero aggiunte a l t re indicazioni , per esempio sulla 
p rop r i e t à te r r ie ra (grande, piccola, media) , sulla produzione locale 
(agricol tura, a r t ig i ana to , indus t r i a ) , sulle opere di assistenza sociale 
ecc. : cose che p o t r a n n o appa r i r e nelle edizioni successive, per cui 
facciamo sincero augur io , del l 'Almanacco. L a pubbl icaz ione p o t r à 
eserci tare, con la sua regolare per iodic i tà , un ' inf luenza notevole sulla 
conoscenza della Regione sia da p a r t e dei Calabresi sia da p a r t e 
degli I t a l i an i t u t t i , specia lmente se nella sua p a r t e i n t r o d u t t i v a se
guirà anno per anno l 'affermarsi della Regione r i spe t to a i suoi sin
goli de t e rmina t i problemi di cu l tura , di economia, d i v i t a sociale. 
Ad ogni modo questo p r imo volume viene assai o p p o r t u n a m e n t e 
a d accostars i al fascicolo di « I l P o n t e » e a completar lo , offrendo 
agli s tudiosi del p rob lema calabrese u n a l t ro s t r u m e n t o assai ut i le 
di informazione e di riflessione. 

a.s.c.l. 
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