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AUTOGKAFi SCONOSCIUTI 

di 

B E K N A B D I N O T E L E S I O 

Ben poco si conosce degli autografi di Be rna rd ino Telesio. Già 
Francesco Bar te l l i nelle preziose Note biografiche (Bernardino Te
lesio, Galeazzo di Tarsia), Cosenza 1906, p . 23, n o t a 3, r i fer i te le 
paro le di Sertorio Q u a t t r o m a n i nel la sua Cosenza : .« F u t a n t o 
domest ico di Giovanni Del la Casa che non si a l lon tanò ma i dal 
suo l a to , e t q u a n d o il Telesio non e ra col Casa, il Casa gli scr iveva 
sempre d i sua mano , et gli h a scr i t to t a n t e l e t t e re , che se ne po
t r e b b e scr ivere u n vo lume ben g r a n d e », soggiunse : « l 'epis tolar io , 
che sa rebbe s t a t o u n a r icca fonte d i not iz ie per il per iodo più 
i m p o r t a n t e della v i t a d i Be rna rd ino , soggiacque al lo stesso fa to 
de ' preziosi manosc r i t t i te les iani , d i cui non si h a p iù not iz ia ». 
Né le cose s t anno meglio pe r q u a n t o concerne il vo luminoso car
teggio del Cardinale Guglielmo Sir leto, del qua le il filosofo confessa 
« l ' infini ta b o n t à e cor tes ia » e sa « q u a n t o p r o n t a m e n t e favorisce 
t u t t i l ' huomin i e t m a s s i m a m e n t e li nos t r i paesan i ». Dal lo spoglio 
accura to del car teggio f a t t o da l la D o t t . Noemi Scipioni Crostarosa 
sono r i s u l t a t e so l t an to due l e t t e r e au tografe di Be rna rd ino al Sir
leto : u n a del 23 d i cembre 1569 ed u n a del 7 o t t o b r e 1583, p u b b l i 
ca t e da l la s u d d e t t a in ques to Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania 7 (1937) p p . 113-116. 

Nel manosc r i t t o Va t i cano L a t i n o 6946 fol. 128 c'è u n a p p u n t o 
per il Cardinale Orsino (Fulvio , succeduto nel la sede arcivescovile 
Cosent ina al f ra te l lo d i Be rna rd ino T o m m a s o Telesio) : « P r i m a che 
V.S . I l l .ma pa r t i s se r accoman . l e il Sr. Vincenzo Bombino e il Sr. 
Be rna rd ino Telesio ». 

F rancesco P o m e t t i , Carte delle Abbazie di S. Maria di Corazzo 
e di S. Giuliano di Bocca Fallucca in Calabria in Studi e Documenti 
di Storia e Diritto 22 (1901), p p . 241-306 e 23 (1902) p p . 11-47, a 
p ropos i to de l l ' a t to X X X I I r e l a t i vo a S. Mar ia di Corazzo p o r t a n t e 
l a d i c h i a r a z i o n e : « I o Be rna rd ino Tilesio fui p re sen te tes t imonio» , 
es i t ando a r iconoscere nel t e s t e il filosofo, anno tò : « I l celebre filo
sofo e ra v ivo nel 1549 (morì nel 1588) ; m a non è fàcile asser ire se 
a l l ' epoca del documen to egli fosse in Cosenza, e se lo stesso nome 
in quel t e m p o fosse p o r t a t o da a l t r i del suo casa to ». 



Ma ora, dopo q u a n t o p u b b l i c a m m o i n - A p p u n t i Telesiani in 
ques to Archivio Storico 7 (1937) p p . 215-221, su l l ' a t t i v i t à d i Ber
n a r d i n o come a m m i n i s t r a t o r e e affit tuario, non si p u ò p iù dubi
t a r e dell ' identificazione del t e s t imone nel filosofo. 

Quan to agli autografi d i opere del Telesio, è conosciuto u n 
manosc r i t t o della Bib l io teca Nazionale di Napol i segna to V I I I . 
C. 29 di fogli 148 di cm. 31 x 21,50 circa. Ne diede u n b r e v e cenno 
Francesco F ioren t ino , Bernardino Telesio, I I (Firenze 1874) nel-
l 'Avvertenza (pp. 323-324) p remessa a l l a s t a m p a del De fulmine 
(pp. 325-342), del De febribus (Quae et quomodo febres faciunt, p a 
gine 342-360) e del De rigoris, aestusque, qui rigorem excipit, causis 
(pp. 361-374), a n c o r a ined i t i . 

Ecco u n s u n t o della descrizione del manosc r i t t o da noi esa
m i n a t o . 

D a f. 1 a f. 29 si t r o v a n o q u a t t r o copie, d i cui due sono t u t t e 
d i m a n o del Telesio, del De usu respirationis (il ses to dei Varii de 
naturalibus rebus libelli ab Antonio Persio editi, Venezia 1590). A 
f. 14 si legge : R. D . M.r Philocahbs Pharaldus videat et referat. H o n . 
de P o r t a Vie. Gen. N e a p . 

D a f. 31 a 44 Quae et quomodo febres faciunt e De rigoris 
aestusque causis. 

I n fondo a l la p a g i n a 44 R. D . P r . Mag. Ph i loca lus P b a r a l d u s 
v idea t e t referat nobis (come sopra) . 

F . 45 R.me D.me , Vid i b u n c t r a c t a t u m Quae et quomodo febres 
e tc . i n s c r i p t u m et i n eo n ihi l inveni , quod sacrosanc tae catbol icae 
fidei, au t bonis mor ibus adve r se tu r ; e t ideo po te s t impr imi . 

Neapol i , d ie 11 Marj 1586. 
I m p r i m a t u r . H o n . de P o r t a Vie. Gen. N e a p . 
M. Phi loca lus P h a r a l d u s Carmel i t a v id i t . 

I d e m f. 55 

D a f. 46 a 51 Be rna rd in i Consent in i De Somno t u t t o di m a n o 
del Telesio : da f. 53 a 62 e d a 63 a 69 due copie dello stesso t r a t 
t a t o con correzioni e cance l l a tu re del Telesio, con in fine l a pos t i l l a : 

M. R. Mag.r Regens S.ti Augus t in i v idere ve l i t . H o n . de P o r t a 
Vie. Gen. N e a p . 

Aure l ius Caposanc tus P e r u s . Regens S.ti Aug.ni de Neapol i 
per legi t r a c t a t u m Excel lent i ss imi v i r i Be rna rd in i Telesii De Somno... 
n ih i l inveni q u o d a d v e r s u m s i t fidei ca thol icae a u t b o n i s mor ibus . 
P r o p t e r e a iudico d i g n u m qui i m p r i m i (po)ssit . 

D a f. 71 a 80 B e r n a r d i n i Consent in i De iis quae in aere fiunt. 
Bel la copia con poche correzioni del Telesio. 

I n u n foglio i n t e r p o l a t o (79) c 'è u n indice degli opuscoli d i 
m a n o de l l ' au tore , che d à u n ord ine diverso d a quel lo del f ronte
spizio dell 'edizione del Pers io , Venezia 1590. 



O R D I N E D E L L ' I N D I C E A U T O G R A F O O R D I N E D E L L ' I N D I C E D E L P E R S I O 

[ 1] De ijs q u a e in aere flunt. [ 2] De Cometis et Lac t eo Cir-
culo. 

[ 2] D e comet is . [ 1] De hi is , quae in Aere f iunt . 
[ 3] Quod an ima i un ive r sum. [11] D e I r ide . 
[ 4] D e usu resp i ra t ion i s . [ 6] D e Mari . 
[ 5] D e sapor ibus . [ 3] Quod An ima i un ive r sum. 
[ 6] De m a r i . [ 4] D e Usu resp i ra t ionis . 
[ 7] De coloribus. [ 7] De Coloribus. 
[ 8] De fulmine. [ 5] D e Sapor ibus . 

(De iis quae in aere fiunt [10] De Somno. 
cancellato). 

[ 9] De febr ium r igor isque cet . (mancano il De fulmine [8] e il 
De febrium cet . [9]). 

[10] De somno. 
[11] D e I r ide . 

D a f. 81 a 93 be l la copia in i s t ampa te l l o del De Iride ; da f. 95a 
104 De Cometis et de Lacteo Circulo, del qua le solo il t i to lo è di 
m a n o del Telesio ; d a f. 105 a 109 De Cometis d i m a n o del Telesio 
t u t t o au tografo con correzioni de l l ' au to re . 

A f. I l i , « V e n e n d o m i da V. S. 111.ma c o m a n d a t o che I o le 
faccia re la t ione del fulmine » e t c . È « u n a l e t t e r a di ragguagl io indi 
r i zza t a a l Telesio da qua lche m a g i s t r a t o Cosentino, a cu i egli, 
corsa l a not iz ia del f a t to , aveva d o v u t o chiederne informazioni », 
F . F io ren t ino , o. e , I I , p . 324. I l t e s to , lacunoso, ivi , p p . 340-342. 

D a f. 112 a 127 due copie del De fulmine. 
Ai. 120 . R . D . P r . Mg. Phi loca lus P h a r a l d u s v idea t e t referat . e t c . 
A f. 121 . Vidi h u n c t r a c t a t u m De fulmine q u o d in L u c a n a s 

t e r r a s decidi t i n sc r i p tum D n i Be rna rd in i Telesii, e t n ih i l in eo 
inveni , quod sac rosanc tae ca thol icae fldei, au t bon is mor ibus , adver -
s a t u r ; e t ideo po te s t impr imi . Neapol i , Die 11 Maij 1586. 

H o n . de P o r t a Vie. Gen. N e a p . 
M. Phi loca lus P h a r a l d u s Carmel i t . v id i t . 

I d e m f. 51 

(Il F io ren t ino , che r ip roduce ques to formular io a p . 340 r isolve 
il nome del Vicar io Generale in Hora t i u s , m e n t r e che ne l la s t a m p a 
del De rerum natura del Sa lv iano, Napol i 1586, si legge : I m p r i m a 
t u r , Honofrius de Porta). 

D a f. 128 a 138 B e r n a r d i n i Consent ini De Mari di a l t r a m a n o 
senza correzioni . 

D a f. 139 a 148 Be rna rd in i Consent ini De Mari t u t t o au togra fo 
con cance l l a tu re e correzioni . I n fondo : R. D . Mg.r Ph i loca lus 
P h a r a l d u s v idea t et refera t . H o n . de P o r t a Vie. Gen. N e a p . 



D a l Telesio sono s t a t e sc r i t t e le pag ine 15 — 44 ; 52 ; 105-109 ; 
139-148. Anche l e pagine 46-51 e 81-83 con tenen t i be l l a copia in 
i s t a m p a t e l l o del De Sonino e del De Iride possono essere del Telesio, 
come lo sono le correzioni in i s t ampa te l lo ne l l ' esemplare dei p r imi 
due l ibr i del De rerum natura, Napol i 1570, segnato X I V . E . 68 del la 
s tessa b ib l io teca Naz iona le di Napol i (v. so t to ) . 

I n conclusione i l manosc r i t t o della Bibl ioteca Nazionale di 
Napol i è u n a congerie di copie p r e p a r a t o r i e e d i bel le copie defini
t i v e p r e s e n t a t e a l la Curia Arcivescovile d i Napol i per o t t ene re 
l'imprimatur degli undic i opuscoli del Telesio : imprimatur che fu 
concesso senza t a g l i e modificazioni a l t e s to . 

P e r ò la s t a m p a di essi non ebbe luogo « per var ie c i rcostanze » 
(si scrisse) « non ben n o t e » : m a noi c rediamo s o p r a t t u t t o per l a 
m o r t e de l l ' au tore s o p r a v v e n u t a a i p r imi di o t t o b r e del 1588. È in
f a t t i da t e n e r p re sen te che l'imprimatur di Honofr ius de P o r t a 
Vie. Gen. N e a p . (il rev isore è F . P e t r u s R o b e r t u s a S. Mar t ino 
ord . min . de Osservant ia) figura anche nel la s t a m p a dei nove 
l ibr i De rerum natura presso Orazio Salviano, Napol i 1586 : ci sono 
anche esemplar i che p o r t a n o l ' a n n o 1587. A p p u n t o la c u r a del la 
s t a m p a de l l 'opera maggiore deve avere imped i to l a sollecita 
s t a m p a degli opuscoli , che dopo l a m o r t e de l l ' au tore , usci rono a 
c u r a di An ton io Pers io a Venezia so l t an to nel 1590, senza l a r ipro
duzione delle sopra r i p o r t a t e formole di imprimatur, m a col semplice 
Oum privilegio ne i singoli frontespizi . 

L a s tessa b ib l io teca Naz iona le di Napol i possiede ino l t re u n 
esempla re del la seconda edizione dei p r imi due l ibr i del De rerum 
natura (presso Cacchio 1570) segna to X I V . E . 68, con post i l le e cor
rezioni autografe , delle qual i a lcune sono in corsivo, a l t r e in s t am
pa te l lo . Ques ta cons ta taz ione au tor izza a d a t t r i b u i r e al Telesio 
anche t rascr iz ioni differenti dal soli to suo cara t te r i s t i co corsivo. 
O m e t t e n d o di p a r l a r e de l l ' esemplare dell 'edizione pr inc ipe dei due 
p r i m i l ibr i del De rerum natura (presso An ton io Biado , R o m a 1565) 
che si conserva a l l a Bib l io teca Naz iona le Vi t tor io E m a n u e l e di 
R o m a , segna to 7 1 . 3. D . 26, pe rché ne scrive b r e v e m e n t e G. Gen
t i le , Bernardino Telesio con appendice bibliografica, Bar i , La t e r za 
1911, p . 101, pas s i amo a t r a t t a r e dei due manosc r i t t i del De rerum 
natura e d i qua lche opuscolo minore (De fulmine, De coloribus, 
De febrium causis) che si t r o v a n o a l la Bib l io teca Va t i cana , e sono 
r imas t i s inora del t u t t o sconosciut i agl i s tudiosi . 

F u i messo sul la t r acc ia dei due manosc r i t t i te les iani dallo spoglio 
dell'Index alphabeticus Oodicum Manuscriptorum Bibliothecae Otto-
bonianae, che si t r o v a ne l la Sala di Consul tazione dei Manoscr i t t i , 
n . 86. A p . 595 si legge : « Teleni (sic) B e r n a r d i n i C o m m e n t a r i o r u m 
de r e r u m n a t u r a , q u o r u m e x t a t edi t io Neapol i a d o r n a t a a n n o 1586, 



n . 1287 (sic). Del ineat io ipsius auctor is sehedas u t p l u r i m u m exhi-
bens non t a m e n sat is o rd ina t e compac ta s , n . 1306 ». 

Però ne l l ' Inventar ium Codicum Manuscriptorum Latinorum Bi-
bldotheoae Vaticanae Ottobonianae. Pars I, di m a n o del Gal le t t i [Sala 
Consul tazione Manoscr i t t i n . 337] l a descrizione è p iù e s a t t a e 
par t ico la reggia ta . 

A pag ina 244 s t a sc r i t to : « 1292 » [è ques to il n u m e r o e sa t to 
del manoscr i t to : i l n . 1287 è il p r i m o di t r e Miscellaneorum tomi 
1287-1289 che non h a n n o a che fare con Telesio]. 

« Telesii (Bernardini) Commen ta r io rum de R e r u m N a t u r a , 
q u o r u m e x t a t edi t io Neapol i a d o r n a t a an . 1586. Del ineat io , ipsius 
Auctor is sehedas u t p l u r i m u m exhibens,"nec sat is o rd ina te c o m p a c 
t a s . Spiritum, 1 [È il pr incipio del t i to lo del capo 2 del l ibro I X ] . 
L iber ex P a p . fol. C. S. 221 . Vide n . 1306, u b i p a r s a l t e r a praece-
den t i s operis de N a t u r a R e r u m a d n.™* sequen tem t rans fe renda ». 
A pag ina 245 si legge : « 1306, Telesii (Bernardini) Operis de R e r u m 
N a t u r a Schedae al iae, u t i n n u m . 1292, pos t h u n c col locandae. 
Nam calorem [segue sot to : Quoniam quae odorem efflant res, che 
è il pr incipio del c ap . 15 del l ibro V I I ] . L iber ex P a p fol. C. S (cioè 
Chartae sunt) 

Manca il n u m e r o delle pagine , che fu po i segnato a lapis (1-243) 
nel manoscr i t to da qualche a d d e t t o a l la b ib l io teca , m e n t r e l ' u l t imo 
foglio p o r t a u n ' a n t i c a enumeraz ione a d inchios t ro (55, su cui 
vedi poco sot to) . 

Ment re che il Manoscr i t to N a p o l e t a n o cons ta di 148 fogli, i 
due Ot tobon ian i ne s o m m a n o 470, ossia più di t r e vo l te t a n t o . 
Però , t r a t t a n d o s i di t e s t i in e laboraz ione meno a v a n z a t a che nel 
Napo le tano , p reva le in essi u n a g r a n d e confusione nel l 'ordine dei 
fogli, spesso s tacca t i , m a l a m e n t e dispost i da i legatori , t a n t o che 
riesce dimoile r i s tab i l i re il segui to dei fogli, t a l v o l t a pas sa t i d a un 
manosc r i t t o a l l ' a l t ro . Anche in essi fra le mol te pagine autografe 
del filosofo si t r o v a n o inser i te copie d ' a l t r e mani , per lo p iù le stesse 
che a b b i a m o vis to nel manosc r i t t o Napo le t ano , degli opuscoli m ino r i , 
nel le qua l i copie l ' au to re opera p u r e t ag l i e correzioni. Assai spesso 
sono a p p u n t i vo lan t i , sc r i t t i su c a r t a di qua l i t à e fo rmato del t u t t o 
diversi, che avevano servi to per a l t r i usi, come ved remo . 

Non poss iamo qui e n t r a r e nel guazzabugl io dei fogli densi d i 
correzioni, cance l l a tu re e r ipet iz ioni di per iodi fino a t r e , q u a t t r o 
vo l t e di seguito, spesso difficili a leggersi, perché l a c a r t a g ià corrosa 
da l l ' inchios t ro ferroso u s a t o in quel t e m p o fu p r o t e t t a da l progres
s ivo disfacimento con c a r t a vel ina t r a s p a r e n t e , che col t e m p o è 
ingial l i ta e d i v e n u t a fragile. 

Pe r formarci u n ' i d e a degli spos t amen t i dei fogli, anche da u n 
manoscr i t to a l l ' a l t ro , ba s t i seguire l a vecchia numeraz ione speciale 



di Bernardini Consentini de Rerum Natura liber V, che nel le s t a m p e 
è invece il l iber V I I . 

L e pagine 1-12 si t r o v a n o nel cod. 1306 ff. 219-224 : po i 13-14 
senza n u m e r o sono a f. 213. Le 15-16 % L e pag ine 17-18 sono a 
f. 225. L e 19-20 ? Le pag ine 21-22 sono nel cod. 1292 f. 2 : l e 23-24 
nel cod. 1306 f. 235 : le 25-40 nel cod. 1292 ff. 5-12. L e pagine 41-42 
sono a f. 3 ( incollato da l marg ine es terno !) dello stesso m a n o 
scr i t to : così p u r e le 43-44 a f. 4. Le r e s t a n t i pag ine 47-55 si t r o v a n o 
nel codice 1305 ff. 239-243 . Con Libri quinti finis finisce l a scri t
t u r a a s t ampa t e l l o . È agg iun to ne l la sol i ta s c r i t t u r a m i n u t a del 
Telesio u n capi to lo : Quomodo sonorum quantitatem et distantiam 
percipiat spiritus Cap. (senza n u m e r o !) : nel le s t a m p e è il cap . 39 
e u l t imo del Liber VII. 

Come il liber quintus è d i v e n t a t o nel le s t a m p e il l ibro se t t imo, 
così a f. 70 del 1306 si t r o v a Libri tertij finis appos to al capi tolo 
Corpus animae organum eet. n u m e r a t o nel margine con 44, che 
nel le s t a m p e corr isponde al Liber V ca. X L I . 

L a differenza di due u n i t à ne l l a numeraz ione dei Libr i del 
De Rerum Natura deve d ipendere da l f a t t o che non furono com
pres i i p r i m i d u e l ibr i g ià ed i t i a R o m a e r ied i t i a Napo l i . 

Quan to alle r ipet iz ioni r i l ev iamo so l t an to che i capi tol i 31-35 
del Liber Vili delle s t a m p e , nel ms . 1306 sono r i p e t u t i in au to 
grafi o in copie r i v e d u t e da l l ' au to r e a ff. 87-89 ; 98-101 ; 7-8 (si no t i 
lo spos t amen to !) e 205-209 col la numeraz ione d a cap . 30 a 34. 

Men t re che i t i to l i dei capi tol i 32 e 33 a foglio 207 e 208 concor
dano coi capi tol i 33 e 34 delle s t a m p e , in fondo a f. 154 se ne 
t r o v a s t a c c a t a da l t e s to , u n a redazione d iversa : 
(c. 33) Quibus in t e r r i s q u i b u s q u e in corpor ibus sp i r i tus calidi, 

t enues pu r ique (fiat eaneell.) c u m et calidi crassique e t 
i m p u r i sp i r i tus fiant et fieri u t ro sque posse (le edizioni 
hanno : in corpor ibus m o d e r a t e calidi, t en u es p u r i q u e et 
calidiores t enu ioresque et impur iores , t u m et cal idi — et 
fieri hos omnes posse ; min ime vero calidos crassosque et 
puros ) . 

(c. 34) E t in qu ibus frigidi crassi impur ique , t u m et frigidi t enues 
p u r i q u e e t fieri u t ro sque posse (le edizioni hanno dopo 
pur ique : e t fieri u t r o s q u e hos , a t non crassos simul purosque , 
nec t enues impurosque) . 

Po iché non è qu i possibi le , pe r m a n c a n z a di spazio, segnare 
passo per passo le corr i spondenze del t e s t o dei singoli fogli con i l 
t e s t o s t a m p a t o , che spesso ne differisce (il cod. 1292 comincia con 
Spiritum ut proprium supremumque bonum e con t inua per 16 r ighe 
scr i t te cal l igraf icamente [ = — Lib ro I X , cap . 2 — S p a m p a n a t o I I I , 
p . 102] po i vengono t a n t i per iodi s taoca t i in c a r a t t e r e m i n u t o con 



correzioni : i l codice 1306, dopo a lcune r ighe sc r i t t e nel marg ine 
super iore con cance l l a tu re comincia con Quoniam quae odorem 
efflant res [— Lib ro V I I , c ap . 15 — S p a m p a n a t o I I I , 33]. Si ve 
d a n o i facsimili nel le Tavo le 1 e 2), ci l imi t i amo a r ip rodur re 
a p p u n t i e m i n u t e di l e t t e r e spars i nel codice 1292, in q u a n t o ven
gono a p r o i e t t a r e u n a luce i n a s p e t t a t a sul la v i t a e su l l ' a t t i v i t à di 
Be rna rd ino . 

Cod. 1292 f. 43 . 

A ) 

Molto Ecc . S. mio. 
V. S. m i h a m a n d a t o a d i re per lo francese che m i / r icordi d i 

far quel servigio col S. P o m / p e o Sersal i e t io non mi r icordo che el la 
/ mi h a b b i a c o m a n d a t a cosa a l cuna che / debba far a l S. P o m p e o . 
Però av i semelo /da to che io p a r t o adesso per P a t e r n o e t non sarò / 
in Cosenza p r i m a che non venga a d / Apr igl iano, che sarà il dì di 
S.to Po l i to [S. Ippo l i to , 13 agos to] . / Di Napol i h a b b i a m o di nuovo 
che le com/pagn ie sono p a r t i t e con g ran f re t t a si dice, / pe r F i a n d r a 
e t ques to mi fa creder l ' a l t r a / novel la che Mons. d i Ghisa sia en
t r a t o / in Borgogna . Sua M(aestà) non sta. mol to sana . / Che N . S. 
Dio l i doni l u n g a v i t a et con / ciò faccio fine con bac ia r le m a n i / 
di V. S. 

D i Cosenza all i 2 d i Agos to 1582. 

D . V. S. M. E c c . 
Aff.mo Ser(vo) 

Peda l i na 

Chi h a scr i t to ques t a l e t t e r a al Telesio è p r o b a b i l m e n t e quel 
Menico del la Peda l i na che figura t r a gli acqu i ren t i del g rano ne l 
con to segnato a fol. 160, o p p u r e u n o dello stesso casa to . 

B) 

Ecco il conto del g rano , d i m a n o del filosofo a f. 160 . 
« Dena r i che se receveno d a M (messer) Alberico Caruel lo in / 

con to del g rano d a t o q u e s t ' a n n o del 77, qua le s 'ha d a p a g a r e / in 
ques to anno a raggione di car l ini 8-^ . 

D a Innocen t i Barb ie r i per t 2 -^ (ducati) 2 : 0 : 12. D a Mar
silio Sciuro per t 2— (ducat i ) 1 : 3 : 10. D a Menico del la Peda l i na 
per t 6 in p a r t e (ducat i) 2 : 0 : 0. (t = t u m u l a : duca to è segna to 
colla sigla ). 

Questo a p p u n t o è i m p o r t a n t e , pe rché viene a fissare l ' anno 
(1577) nel qua le il Telesio s t a v a e l aborando il t e s t o c o n t e n u t o nel 
foglio 160, che nel verso è sc r i t to solo nel le p r ime dieci r i g h e : a l cun i 
per iodi del De Iride, c ap . X I (v. B e r n a r d i n i Telesii Consent ini Liber 
de Iride, Venezia 1590, p . 9 ). Nu l l a invece si r i cava da l le q u a t t r o 



somme di numer i , d i cui u n a di ben 21 pos te , obe si t r o v a nel f. 159 , 
perché ci sono so l t an to cifre. Lo stesso dicasi delle somme segna te 
a f. 182 verso come Introiti. 

C) 
Il foglio 179 è s t a t o r i cava to da l l ' i nvo l to -bus ta di u n a le t 

t e r a sped i ta al Telesio a Napol i con ques to indir izzo (v. t a v . 3) : 
« Al l 'Eco. S. mio Oss. I l S. Be rand ino Tilesio 

r a c o m a n d a t a a l S. Vincenzo Bombino 
Napol i ». 

(Sartorio Q u a t t r o m a n i , Lettere diverse, ecc. Napol i 1714, p . 169 
scrive invece : il Signor B e r a r d i n o Telesio). 

Be rna rd ino Telesio e Vincenzo B o m b i n o sono i due amici , per 
i qual i , a d esempio, il Cardina le Sir le to a v e v a a p p u n t a t o nel suo 
car teggio u n a raccomandaz ione da farsi presso il Cardinale Orsino, 
come è s t a t o sopra accenna to , a l p r inc ip io del l 'ar t icolo. Pecca to 
che non si usasse a l lo ra il t i m b r o pos t a l e colla d a t a , che av rebbe 
permesso di s tab i l i re il terniinus post quem delle poche r ighe t r a c c i a t e 
nel le due pag ine del foglio ! 

D) 
Nel verso del foglio 209 si t r o v a n o so l t an to dieci r ighe, che sono 

il pr inc ip io di u n a l e t t e r a v e r g a t a d a pe r sona rozza che usa u n lin
guaggio quasi d i a l e t t a l e . 

« Mul tu eci l lent i S(ignor) mio (S. mio aggiunto sopra la riga), 
umi l imen t i facimu / in tend i r i a b o s t r a ecillencia ch i / chi s imu pr i -
g iun non so perche el la / causa di gu i s t a p r ig iun ia nu i c r i d i / m u 
nav i r i fa l l i tu ma i m e n t r i che se / r v i m u a bos t r a ecillencia. Si v o s t r a / 
ecilencia r icanuss i chi av imu fa l l i tu / vos t r a ecillencia n i e (corretto) 
d u n q u e / non a l t r a sunu chi vu i ? scau di v o s t r a / ecil lencia a n t e n u 
e scau (1) Sici l ianu / ». 

Tes to i m p o r t a n t e per l 'or tografia e l a fonet ica . 

E) 
È cur iosa la m i n u t a au togra fa che si t r o v a a f. 180 . 
« Molto Ecc . S.or mio osser.mo 
Io cognosco mol to bene che non se conver rebbe ch ' io m i va less i 

del favore / d i V. S. in cer te cose ; m a poiché p iacque a Dio b e n e d e t t o 
che non havess i / ne figlioli, ne pa ren t i , b i sogna che la mi perdoni , 
e t che s ' inchini a / favor i rmi e t ( iam) in quel le cose basse et indegne 
d 'essere t r a t t a t e da lei . / Però li m a n d o l a copia delle fedi, che s ' h a n n o 
da fare et con ogni r eve ren t i a / l a supp(li)co che s ' inchini a farle sot
toscr ivere da q u a n t i li p a r r à che se convenga / e t h a b b i a a v a n t i 
l 'occhi la so l i tudine mia e t l a r eve ren t i a che li po r to ». 

Di che si t r a t t a % D i affari ma te r i a l i , o p p u r e di c a r t e per 
dispensa re la t ive al ma t r imon io di Be rna rd ino colla vedova D i a n a 
Sersale, sposa t a non p iù t a r d i del 1554 1 



Qui t o r n a o p p o r t u n o il confronto con u n a l e t t e r a del fratel lo 
Arcivescovo T o m m a s o a l Cardinale Sir le to del 10 apr i le 1568 
(Vat ic . L a t . 6189, f. 605). 

« Messer Be rna rd ino mio fratel lo hebbe già t r e p u t t i n i da u n a 
sua moglie, dopo la m o r t e del la qua le io hebb i cu ra a farl i a l levare 
et a t t e s i a l governo loro il meglio cbe seppi . . . Quest i pover i p u t t i n i 
h a n n o p a t i t o e pa t i scono g r a n d e m e n t e : v i è d i p iù ch 'esso mio 
fratel lo si t r u o v a di n a t u r a t a l e che senza offesa o del pross imo o 
del la maes t à d iv ina m a l a m e n t e p u ò v ivere solo e t senza moglie . . . 
È occorso che ques t i mesi pa s sa t i è r i m a s t a vedova u n a n o s t r a 
gen t i ldonna sorel la cugina del la moglie che fu di mio fratel lo. . . ». 

È di per sé ev iden te che in ques t a l e t t e r a si chiede l ' i n t e rven to 
del Card. Sir leto per o t t ene re la necessaria dispensa per il secondo 
ma t r imon io d i Be rna rd ino . Invece la m i n u t a del Codice 1292 p u ò 
beniss imo riferirsi a l l a dispensa che si doveva chiedere per il p r imo 
mat r imon io con D i a n a Sersale, a d esempio, dal g rado di pa ren te l a , 
d a t o che, come d ich ia ra il f ratel lo Arcivescovo, « in ques t a c i t t à 
li nobi l i sono quas i t u t t i p a r e n t i » . 

Siccome però nel la m i n u t a sono asser i te a mo t ivo del la di
spensa cose non vere (come l a m a n c a n z a di pa ren t i ) , si p o t r e b b e 
anche suppor re che il Telesio a b b i a qu i s tesa u n a pet iz ione per a l t r a 
persona r ivol tas i a lu i per a i u t o . 

P ) 
H a po i un 'eccezionale i m p o r t a n z a la m i n u t a di u n a l e t t e r a 

a d un Cardinale , senza d a t a , che si t r o v a a f. 213 dello stesso codice. 
(Vedasi t a v . 4 sul la qua le il l e t t o r e p u ò meglio seguire la va 
r iazioni) . 

Molto Rever(endo) S(ign)or mio O s s e r v a n t i s s i m o . 
P a r e n d o m i h a v e r e d a t o t a l fine a ques te nos t re cose che pos

sono c a m p a r e r e (et non p o t e n d o essere securo cariceli.). Po iché Dio 
gra( t ia) mi p a r e h a v e r e d a t o t a l fine a ques te nos t re cose che pos
sono compare re (cancellatura illeggibile) h o des ignato dar le a l l a 
luce, q u a n t o p r i m a (et se l i miei affanni e t la s taggione facesse ch ' io 
venissi lassù (?) à pigl iare ordene d a V. S. dove l ' havessemo da fare 
s t a m p a r e e t (a ch i cancellato) so t to nome di chi , il farei mol to voli 
(etse-voli canceU.) se mo (volinterissimo ?). Ad ogni m o d o p r i m a 
ch ' i l facci, penso m a n d a r l e a V. S. che mi favorisca di veder le e t 
corregerle, che non hav re i a rd i re di dar l i fuora senza che lei m'ass i 
curasse che possono farse ved(ere) et (fra pochi cancell.) fra pochi 
giorni comminc ia rò à m a n d a r l e à dirghilo (dirglielo ?) che (sto per 
cancell.), se copiano t u t t e (con di l igenza cancell.) con g ran soll ici tudi-
ne per ques to conto . E t pe rché ( l ' I l i .mo c o m m u n e p a t r o n e m o s t r a 
h a v e r e qualche desiderio che uscissero so t to il pa t roc in io come sa 
cancell.) mi p a r e bene che le domini (?) quel g r a n p r o t e t t o r e e t come 



sa l ' I l i .mo comune p a t r o n e (pare se degni have r (?) qualche mos t r i 
che caliceli.) se degni m o s t r a r e h a v e r e m o l t a benevolenza verso di 
me , e t del la (la corretto in le : cose cancell.) mia do t t r ina , (ho vo lu to 
cancéll.), e t s'io non m ' i n g a n n o l ' opra non è indegna d 'essere favo
r i t a da S. S. I l l .ma (d'essere f avor i t a da S. S. 111.ma sopra la linea : 
d'esser favor i t a da S. S. I l l .ma e t che pe r ordine e t del l 'Altezza 
cancell.) e t dal Ser(enissi)mo suo fra(te)llo e t che per or(di)ne loro 
esca da Firenze, et da l l a casa loro, e t come sa S. S. I l l .ma (mostr i 
che cancell.) se degni mos t r a r h a v e r n e qualche desiderio, h o vo lu to 
con ques t a mia supp( l ica)re V. S. non pa rendos i che la (V. S. nò 
oppure conparendos i che la sopra la linea : non p a r e n d o che la m a 
cancell.) ma l ign i t à de l l 'homini (nomini sopra la linea : -qual i (?) 
cancellato) non h a b b i n o m u t a t o la v o l u n t à sua (sua cancell.) di 
S. S. I l l .ma gli farei i n t ende re ch ' io (son per da r e fuori cancell.) 
son pront i ss imo q u a n d o così mi co (m)mand i S. S. I l l .ma (di fare 
s t a m p a r e l 'ope l 'opera t u t t a comple t a cancell.) e t che ques t a dot
t r i n a esca da Fi renze e t da quel la casa (donde da l l a qua le cancell.) 
[segue nel marg ine inter iore] la qua le è a m a t a (?) per il favore che h a 
f a t t o sempre a t u t t i li l i t t e r a t i ». 

Nel marg ine super iore : 

« S. S. I l l .ma non se sdegnerà (sdegnerà cancell.) p a r m i per ogni 
/ che S. 8. I l l .ma non se dor rà ma i (sendo cancell.) sendo difesa 
(da l l ' In cancell.) da l l ' inv id ia / la ve r i t à supe rna (in alto a destra) ». 

È ev iden te che ques t a m i n u t a di l e t t e r a r i gua rda un Card ina le 
di Fi renze, che h a un fratel lo Sovrano di casa Medici, ossia il Cardi
na le F e r d i n a n d o de ' Medici, succeduto po i il 19 o t t o b r e 1587 come 
g r a n d u c a di Toscana a l f ra te l lo F rancesco m o r t o senza figli. 

F u bonif ica tore di Val d i Chiana e di a l t r e zòne pa ludose : 
g r a n d e p r o t e t t o r e dei l e t t e r a t i e degli a r t i s t i , p ro tesse anche i g ran
diosi disegni di edizioni di t e s t i or ienta l i t r acc i a t i da G. B . Rai 
m o n d i per la S tamper i a Medicea (v. Notizie sulla storia delle scienze 
fisiche in Toscana cavate da un manoscritto inedito di O. Targioni-
Tozzetti, F i renze 1852, p p . 259-300). Si spiega qu ind i il desiderio 
del Telesio di s t a m p a r e l a maggiore sua opera presso l a t ipograf ia 
medicea so t to l a p ro tez ione del Cardina le e del Granduca . Desiderio 
p u r t r o p p o r imas to insoddisfa t to . 

Ma dove sa ranno a n d a t e a finire le copie che furono f a t t e fare 
« con g r a n sol leci tudine » e m a n d a t e da l Telesio al Cardina le 
Medici, come è d e t t o ne l l a m i n u t a ? 

Ques ta non p o r t a d a t a : m a s i amo in g rado di assegnar la a l la 
fine del 1569 o a l l ' in iz io de l l ' anno seguente , per l a i n a s p e t t a t a 
combinaz ione di aver t r o v a t o nel la l e t t e r a del Telesio al Cardina le 
Sir leto, sc r i t t a da Napol i il 23 d icembre 1569, ques to p a s s o : «Solo 
gli dirò che, Dio gratia, ho dato tal fine (non sul fine, come è s t a m -



p a t o in ques to Archivio 7, 1937, p . 113) alle mie cose, che mi pare 
possono darse. à luce e cosi penso fare, se da questi affanni mi sarà 
permesso ». 

L ' i d e n t i t à d i pensiero e di fo rma è t a l e da i ndu r r e a credere 
che l a l e t t e r a al Cardinal d i F i r enze e quel la a l Cardina le Sir leto, 
s iano s t a t e sc r i t t e nello stesso t e m p o , cioè a l l ' inc i rca la fine del 1569. 

D e t t o Card ina le di F i renze e di casa Medici e ra già e n t r a t o nel la 
biobibliografia te les iana, perché a lui e ra s t a t a ded ica t a u n a t r a d u 
zione in l ingua to scana dei p r i m i due l ibr i del De rerum natura e 
degli opuscoli Del mare e Delle cose che per l'aria si fanno e dei 
tremuoti ». 

Scrive in fa t t i L . Nicodemo, Addizioni copiose alla Biblioteca 
Napoletana del Toppi, Napol i 1683, p . 53 : « I due p r i m i l ibr i del 
Telesio De rerum natura, secondo l 'edizione d i Napol i del 1570, 
che. . . è la seconda, furono t r a d o t t i in l i ngua t o scana da Francesco 
Marte l l i , il qua le t r a d u s s e eziandio il t r a t t a t o del Mare dell ' istesso 
Telesio e l ' a l t ro delle cose che per l ' a r i a s i f anno e de ' t r e m u o t i ; 
m a non è s t a t a s t a m p a t a ques t a t r aduz ione . I l manosc r i t t o però 
della d e t t a t r aduz ione si t r o v a ne l la l ibrer ia del Serenissimo Gran 
D u c a di Toscana , e secondo che scrive il Signor Magl iabechi s t a 
scr i t to di buoniss imo c a r a t t e r e . Dedica il Marte l l i ques t a sua fa t ica 
a l lTl l .mo e E e v . m o Monsignor Card ina le Medici e l a seguente è 
u n a p a r t e del la ded ica to r ia del 1573 di F i renze . 

« Allo I l l 'mo et E e v . Monsignore Card. Medici, p a t r o n mio 
osservant i ss imo. 

N o n p o t e n d o io con a lcun segno p iù p ropo r t i ona to a l la gran
dezza e al mer i to di V. S. I . d imos t r a r l e la devo t ione de l l ' an imo 
mio, le p resen to il p r imo e secondo l ibro delle cose n a t u r a l i e t il 
t r a t t a t o del Mare e delle cose che in ar ia si fanno compos t i dal Sig. 
Be rna rd ino Telesio e da me nel la nos t r a l ingua t r a d o t t i , immagi 
n a n d o m i che S. V. I . come a m a t o r e del la Ver i tà , l a qua le nel le 
p resen t i opere, c h i a r a m e n t e si scorge, non debba dispiacere che fra 
i chiar issimi raggi del vos t ro sp lendore r i luca l a do t t r i na di quel-
l ' huomo a' t e m p i nost r i degno d ' ammiraz ione e suo servidore affe-
zionat iss imo, e se io sent i rò che ques te mie fat iche sieno in a lcun 
modo da V. S. I . b e n i g n a m e n t e r icevute , mi sforzerò q u a n t o p r i m a 
t r a d u r r e li a l t r i suoi scr i t t i , i qua l i egli non h a per ancora da t i a l le 
s t a m p e , e t r a t t a n d o della cost i tuzione delle p i a n t e e degli an imal i , 
le a p p o r t e r a n n o non meno d i l e t to ohe meravigl ia ». 

Del t r a d u t t o r e così scrive il p a d r e Giulio Negri , Istoria degli 
Scrittori Fiorentini, F e r r a r a 1722, p . 202 : « Quan to no to pe l suo 
nobil iss imo ed ant ichiss imo casato , t a n t o ignoto a r i gua rdo del 
t e m p o in cui fioriva, che p a r e possa dedurs i da l la dedicazione delle 
sue fat iche, al pr incipio del secolo dec imose t t imo. E r a ve rsa to 



nel le belle le t te re , nel la filosofìa e nel la poesia, come ne fanno r ip rova 
le sue opere . T radusse da l la l ingua l a t i n a ne l l ' i t a l iana , l 'opere dot
t i ss ime di Be rna rd ino Telesio : nel p r imo l ibrò e secondo del le 
qua l i si t r a t t a del le Cose N a t u r a l i . T radusse p u r e dello stesso u n 
T r a t t a t o del Mare e delle cose che ne l l ' a r i a si fanno. Ques ta t r a d u 
zione fu d a lui ded ica t a al Card ina le de ' Medici F e r d i n a n d o , che fu 
poi I I I G r a n d u c a e t rovas i nel la Rega le l ibrer ia dei Gran D u c h i di 
Toscana , nel loro pa lazzo di F i renze ». 

I l Bar te l l i , o. c. p . 48, r i co rda t a ques t a t r a d u z i o n e del Mar
tel l i , « che fu ded ica ta al Card ina le de ' Medici, g r a n d e amico ed 
es t imatore del filosofo », ne l la n o t a 1 osserva : « L a t r aduz ione , per 
ragioni che ignor iamo, r imase ined i t a . Si p u ò o r a spera re che si 
conservi in qua lche p a r t e ? ». 

Al d i l igente r icerca tore e r a sfuggito che i p r imi due l ibr i del 
De rerum natura t r a d o t t i dal Marte l l i e rano s t a t i edi t i da Francesco 
Pa le rmo , I manoscritti Palatini di Firenze I I I , F i renze 1868, 
p p . 120, dal codice CCCCXLIX, « quello stesso che il t r a d u t t o r e 
offerì a l Cardinale , poi g randuca , F e r d i n a n d o de ' Medici, e h a in
nanz i la dedica, colla d a t a 1573 », che cont iene anche le due 
ope re t t e minor i . I l P a l e r m o nel l 'Avvert imento, p . I , scrive : « I l 
Targ ioni nel la Selva di notizie (manoscr i t to . . . ) , r i corda : T r a ' codici 
de l la b ib l io teca rea le de ' P i t t i , v e n ' e r a u n o car taceo, che conte
n e v a l a t r aduz ione f a t t a da F r . Mar te l l i fiorentino del I e I I l ibro 
delle cose n a t u r a l i del Telesio. T rovo n o t a t o da Monsignor d a 
Somaja, in ce r te sue schede : Le opere del Telesio t r a d o t t e d a 
F r . Martel l i , de t t o Bocca to r t a , e r ano nel la g u a r d a r o b a del Gran
duca : o r a [a. 1626] non si t r o v a n o più. . . ». 

A noi, soggiunge il P a l e r m o , avvenne di t r o v a r e il codice e lo 
r i p o n e m m o in b ib l io teca . . . 

Ecco l a descrizione dello stesso codice t r a t t a da I Godici Palatini 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, I I , fase. 5 (Roma 
1897), p . 360. 

«Manosc r i t t o P a l a t i n o 844-[731-21,2]. Car taceo. Sec. X V I , 
m m . 246 x 177. Car te 248. 

Esempla r e calligrafico d i dedica, ind i r izza to a l Card ina le Fer 
d i n a n d o de ' Medici, l 'a . 1573. A p p a r t e n n e a l l ' an t i ca P a l a t i n a , poi al 
Museo di F is ica e Stor ia N a t u r a l e d i F i renze . 

L e g a t u r a or iginale in pe l le con l ' a r m a medicea sul le due faccio 
es terne : do ra to il t ag l io delle ca r t e . 

B E R N A R D I N O T E L E S I O , Opere filosofiche volgar izza te dal Fio
r en t ino Francesco Marte l l i . 

I l vo lgar izzamento è ded ica to al Card. F e r d i n a n d o de ' Medici , 
con l e t t e r a ded ica tor ia d a t a di F i renze l ' anno 1573. 

1. — Del le cose n a t u r a l i l ibr i due (c. 12 -204 ). 



2. — T r a t t a t o del Mare (c. 205 -223). 

3. — Delle cose che pe r l ' a r ia si fanno (224 -243) ». 

Poco dopo uscì in G. Mazza t in t i , Inventari dei Manoscritti delle 

Biblioteche d'Italia, I X (Forlì , 1899) Fi renze , Bib l io teca Nazionale , 
p . 33, a l t r a descrizione del manosc r i t t o segnato , I I , I I , 151. « T r a d u 
z ione d a Bernardino Telesio d i Francesco Martelli. L a l e t t e r a d i 
dedica è del 1573 : Al lo i l i . e t r e v . [ecc. e si r i p roduce il p r i m o 
per iodo] . P recede l a « T a v o l a di t u t t a l ' opera ». Car taceo in 4 g r a n d e 
sec. X V I - X V I I , ff. non n u m e r a t i . Leg . in m e m b r a n a . F u acqu i s t a to 
pe r l a Magl iabecchiana da l Fol l in i nel 1811 ». 

Ecco d u n q u e a d e m p i u t a la spe ranza del Bar t e l l i « che l ' opera 
si conservi in qua lche p a r t e » ed anche sugger i te le rag ioni per le 
qua l i r imase ined i t a . I l Mar te l l i d ich ia ra in fa t t i nel la dedica : « Mi 
sforzerò q u a n t o p r i m a d i t r a d u r r e li a l t r i suoi scr i t t i , i qua l i egli non 
h a per ancora d a t i a l le s t a m p e ». Ora l ' a t t e sa s t a m p a di t u t t i i 
nove l ibr i del De rerum natura t a r d ò a d uscire b e n t red ic i o qua t 
to rd ic i ann i colla d a t a 1586 e 1587, ed i l Mar te l l i mor ì p ropr io nel 
1587. D ' a l t r a p a r t e l ' o rma i o t t u a g e n a r i o Telesio t u t t o occupa to 
nel la s t a m p a del l 'opera maggiore d o v e t t e t r a s c u r a r e le opere mi
nori , le qual i usc i rono solo nel 1590 a cu ra di An ton io Pers io . 

P e s t a n o p e r t a n t o a lcuni quesi t i , a cu i r i spondere . Per qua l i 
r ag ion i naufragò il p roge t t o di s t a m p a r e a F i renze le opere del 
Telesio ? D o v e sa ranno a n d a t e a finire le bel le copie di cui p a r l a 
l a m i n u t a del la l e t t e r a à i Cardinale , fo rn i te maga r i anche dal l ' im-
primatur 1 Ques te sa rebbero ident iche o quas i a l t e s t o s t a m p a t o , 
m e n t r e che gli abbozzi e le copie con tenu t i nei due manosc r i t t i 
O t tobon ian i r a p p r e s e n t a n o lo s t ad io an te r io re di u n a p o n d e r a t a 
labor iosa enucleazione del pens iero filosofico del Telesio. Di q u i 
r i su l t a l ' i m p o r t a n z a dei due nuov i manosc r i t t i pe r lo s tud io del
l 'evoluzione del la filosofia te les iana , a i qua l i calza app ieno q u a n t o 
h a scr i t to Giovanni Gent i le in torno al già menz iona to esemplare del la 
Vi t to r io E m a n u e l e di Roma , 71 . 3. D . 26 in Bernardino Telesio 
con appendice bibliografica, Ba r i 1911, p . 101 : « D i mol to in teresse 
r iusci rebbe un m i n u t o confronto di queste due p r imi t i ve redazioni , 
d o c u m e n t o assai significativo del la cu ra con cui l ' au to re (cfr. sopra , 
p p . 202-203), a p p e n a d a t o in luce il p r i m o abbozzo de l l 'opera sua, 
si accinse a r ifarlo, insoddis fa t to e desideroso di u n a p iù ev iden te 
e convenien te s i s temazione del p ropr io pensiero » (anche in Opere 
complete X I , Il pensiero italiano del rinascimento, 3° edizione, accre
sc iu ta e r i o rd ina t a , Bar i , La t e r za , p p . 407-408). Già il suo t r a d u t 
t o r e Mar te l l i a v e v a a v v e r t i t o : « Se per a v v e n t u r a a lcuno riscon
t r a n d o ques t i miei sc r i t t i con l 'or iginale l a t ino , gli t roverà , in a lcuni 
luoghi diversi da quello, s app ia che ciò avvenne , pe rché l ' a u t o r e 
li h a egli s tesso u l t i m a m e n t e r i cor re t t i e in ques to modo acconci ». 



I l Marte l l i fino a l lora aveva a v u t o a disposizione il De rerum 
natura iuxta propria principia, ìiber primus et secundus, denuo editi, 
il De Mari, ìiber unicus, il De his quae in aere fiunt et de terrae 
motibus ìiber unicus ; t u t t i e t r e ed i t i a Napol i , a p u d Ios . Cacchium 
1570. S t r ano che il Marte l l i abb ia omesso di t r a d u r r e anche il De 
coìorum generatione opuscuìum pubb l i ca to p u r e da l Cacchio nel lo 
stesso anno nel la stessa veste t ipografica. 

Come i due manosc r i t t i deh Telesio sono v e n u t i a finire ne l la 
Bibl io teca Va t i cana ? 

I n origine quel confuso groviglio di c a r t e dove t te mescolarsi 
t r a i l ibr i e le c a r t e del Card. Sir le to , suo amico e p ro t e t t o r e , presso 
i l qua le si t r o v a v a in deposi to o per consul taz ione . P r e m o r t o a l 
Telesio quel l ' insigne p o r p o r a t o (il 7 o t t o b r e 1585), l a sua bibl io
t eca fu a c q u i s t a t a da l Card. Ascanio Colonna per 14 mi la scudi . 
Messa di nuovo in v e n d i t a dopo l a m o r t e di ques to card ina le , fu 
c o m p e r a t a per 13 mi la scudi dal D u c a Giovann i Angelo A l t e m p s 
il 6 agosto 1611. I l manosc r i t t o 1306 conserva ancora la l e g a t u r a 
in marocch ino con impresso in oro lo s t e m m a (capro sagl iente) , 
m e n t r e che il 1292 non l ' ha p iù , essendo s t a t o r i lega to in p e r g a m e n a 
so t to il Cardinale b ib l io tecar io An ton io Tos t i (1860-1866). L a bibl io
t e c a A l t e m p s i a n a fu po i a c q u i s t a t a insieme con l ibr i e codici di 
Cr is t ina d i Svezia d a Alessandro V I I I O t tobon i (1689-1691) per 
l a sua famiglia . F i n a l m e n t e Benede t to X I V L a m b e r t i n i acquis tò 
dagl i e red i del Card . P i e t r o O t t o b o n i iuniore mor to nel 1740, que l la 
r icca collezione des t inando la a l la V a t i c a n a : cfr. G-. Cozza-Luzi, 
De Ottoboniano-Yaticanis graecis codicibus nuper recensitis, in 
Fe ron -Ba t t ag l i n i , Oodices manuscripti Graeci Ottoboniani Biblio-
thecae Vaticanae, R o m a 1893, p p . X V s s . : v . anche Bignami-Odier , 
Guide au département des Manuscrits de la Bibliothèque du Vatican, 
Méìanges d'Archeologie et d'Histoire de l'École Francaise de Home, 
51 , (1934), p p . 219-221. 

Te rmin i amo ques t a b r e v e re laz ione col l ' espr imere l a soddisfa
zione di avere a d d i t a t o agli s tudios i del Telesio ques to prezioso 
ma te r i a l e in g ran p a r t e autografo , che offrirà l 'occasione di u l te
r ior i feconde r icerche. 

Ad esempio per i due opuscol i sul fulmine e sul le febbr i pubb l i 
ca t i dal F io ren t ino a b b i a m o nel cod. 1292 u n abbozzo p iù rud i 
men ta l e , come p r o v a l ' inizio del capi to lo I del De fulmine a f. 96 : 

« Fu lmin i s q u o d d u d u m nostras in t e r r a s decidi t » (l 'edizione h a : 
Lucanas in t e r r a s ) . Sono p ropr io q u e s t i due opuscoli che m a n c a n o 
nel l 'edizione c u r a t a dal Pers io nel 1590, dei qua l i poi farà r icerca 
Ser tor io Q u a t t r o m a n i in u n a l e t t e r a s c r i t t a da Napol i a Giovanni 
B a t t i s t a Vecchie t t i il 20 o t t o b r e 1598 con ques te pa ro l e (Lettere 
diverse, ecc. Napo l i 1714, p . 24) : « I o non ho qu i il l ib ro del le 



febbr i del Sig. Telesio : h o p r o c u r a t o che m i venga da Cosenza, in
sieme con u n bell issimo Discorso, che egli fa di quel folgore, che 
c a d d e in forma d i ferro a Cast rovi l lar i gli ann i a die t ro ». 

Orbene nel le nos t re r icerche a F i renze sugger i te da l la m i n u t a 
al Card. Medici e da l la t r aduz ione del fiorentino Martel l i , abbia
m o t r o v a t o due q u a d e r n e t t i d i quei due opuscoli nel l 'Archivio 
del la famiglia Guicciardini , così descr i t t i d a E . Kidolfì, Gli archivi 
delle famiglie Fiorentine I , F i renze Olschki 1934, p p . 203-208. 
« Miscellanea, IV , Ant ico G. 20. B u s t a con t enen t e n. 26 d o c u m e n t i 
sciolti, n u m e r a t i m o d e r n a m e n t e . 

So t to la l e t t e r a d) Manoscr i t t i d i indole l e t t e r a r i a e d i eru
dizione. 

Be rna rd in i Telesii cosent ini De fulmine quod lucanas i n t e r r a s 
decidi t . Q u a d e r n e t t o di c. 8 d i cu i 3 b i anche . Sec. X V I I , n. 22, 
De causis febr ium. È u n t r a t t a t e l l o diviso in o t t o capi to l i . 

CC. 12, delle qual i l a p r i m a e l ' u l t ima b ianche , n . 23 ». 
L ' e same di ques t i due n u m e r i 22 e 23 del l 'Archivio Guicciardini 

con t r ibu i rà a l la r icost ruzione del t e s to pubb l i ca to dal F io ren t ino 
sul la base del sop ra descr i t to Codice Napo le t ano V i l i . C. 29. 

Chi sa che non si possa t rova re qualche cosa t r a le ca r te del
l 'Archivio Medici — Tornaqu inc i , ora a l Museo Br i tannico , sulle 
qua l i r i ch iama l ' a t tenz ione K. W . Gransden, The Medici Papers in 
The British Museum Quarterly 20, n° . 2 (1955) p p . 27-30. Esse 
formano i seguent i Add. Mss 48,719-48,798 e 75,328-75,420. 

S I L V I O G I U S E P P E M E R C A T I 
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BERNARDINO TELESIO 
NELLA STORIOGRAFIA ITALIANA DAL 1872 AL 1953 

I . 

L ' O P E R A D I F . F I O R E N T I N O 

L a d a t a del 1 8 7 2 , con l a pubb l i caz ione del p r i m o vo lume del
l ' ope ra del F io ren t ino su Bernardino Telesio, segna i n d u b b i a m e n t e 
l ' inizio di p iù metodic i s t u d i sul filosofo calabrese e sull'« idea della 
n a t u r a nel R i so rg imento i t a l i a n o », com'era specificato nel so t to
t i t o lo del lavoro , il cui secondo vo lume venne pubb l i ca to nel 1 8 7 4 K 
P r e m i a t a dalla « Società p romot r ice degli s tud i filosofici e le t te ra r i », 
p re s i edu ta da l Mamian i , ques t ' ope ra è, forse, la migl iore del F io 
r en t ino , che v i profuse l a paz ien te r icerca e l ' indag ine c r i t i c a di 
c irca o t to ann i , a n i m a t o dal la pass ione per le idee professate , che 
lo t e n n e desto in t u t t e le fasi del suo processo m e n t a l e : dagl i en tu
s iasmi g iober t ian i della giovinezza a que l l i k a n t i a n i ed hegel ian i 
della m a t u r i t à , che raggiunsero i l ve r t i ce del suo pens iero , nono
s t a n t e l ' appa renza d i un impropr io pos i t i v i smo del l 'u l t imo per iodo 
della sua v i t a 2 . 

Sul p i a n o cu l tura le , i due vo lumi del filosofo d i Sambiase si 
i n tona rono a l me todo del la cosi d e t t a scuola s tor ica , che a v e v a fra 
i suoi sos teni tor i p iù espress ivi il Carducci e il D ' A n c o n a ; m a su 
quello filosofico, p u r nel g iudiz io ones t amen te fo rmula to , espr ime
v a n o quel lo s tesso a c c e n t u a t o animus d i r iscossa ideal is t ica , che 
e ra nel fondo del pens ie ro cr i t ico , e non inconsapevo lmente pole
mico, del F i o r e n t i n o . Spog l i a t a d i ogni p u r commossa o ra to r i a , 
l 'opera , a m p i a nella t e s s i t u r a d 'un t e m a non c i rcoscr i t to a l l ' au to re 
p r inc ipa le e r i vo l t a a l la documentaz ione d i u n a t e s i , con la felicità 
di regis t rare e lement i inedi t i , r e s ta sul filosofo di Cosenza la p iù 
impor t an t e di ques to per iodo per u n i t à di concezione, comprenden te 
uomini i s t i tu t i e idee del t e m p o . Nei pr imi capitoli , il F ioren t ino 
s tud ia l 'Accademia Cosentina, di cui t raccia , in ver i tà , più che la 

1 F I O R E N T I N O F . , Bernardino Telesio, ossia sudi storici sull'idea 
della natura sul Risorgimento italiano, Firenze, Le Monnier, I, 1 8 7 2 
(pp. 4 1 4 , in - 1 6 ° ) ; I I , 1 8 7 4 (pp. 4 7 2 ) . 

2 Cfr. C A L A T I V. C , Interpretazione di F. F., Roma , Arch. 
di stor. della filosofia, 1 9 3 7 (estr .) . 



stor ia ideale, le biografie degli uomini ohe si dist insero negli s tud i 
l e t t e ra r i e filosofici ; esamina quindi le opere del Telesio — nel la 
edizione di Napol i del 1 5 6 5 e 1 5 8 6 del De rerum Natura e in a lcune 
idee degli opuscoli, che nel l 'opera maggiore non avevano a v u t o 
pos to ; al larga l ' indagine ai discepoli e immedia t i seguaci del filo
sofo (quali il Qua t t roman i , il Persio e 1'« infedele» Agost ino Donio , 
l ' au to re del t r a t t a t o Sulla natura dell'uomo 1 , in cui il maes t ro non 
è nomina to) , e, t r a t t egg i a to le polemiche telesiane — quelle di 
Antonio Persio 2 e del Pa t r iz i , del Mar t a e del Campanel la —, 
si indugia nello s tudio dell ' idea della n a t u r a nel B runo e nel P o r t a , 
per r i to rna re alla filosofia del Campanel la (a cui dedica 1 0 0 pagine) , 
per poi t r a t t a r e del Vanini e di Leona rdo di Capua, dello Stelliola 
e di Tommaso Cornelio, e concludere con considerazioni su Galilei, 
Bacone e Cartesio. L 'opera , com'è no to , è a r r icchi ta di u n ' a p 
pendice e di « documen t i i ned i t i e r a r i », fra cui gl i opuscoli del 
Telesio De Fulmine, Quae, et quomodo febres iaeiunt, le obiezioni 
del P a t r i z i e le r i spos te del Telesio, e a l t r e cose minor i . 

Ne l l ' ampiezza del disegno, si e sp r imeva la dupl ice esigenza 
dominan t e la m e n t e del F io ren t ino : quel la storico-filologica 
(che lo h a f a t to definire i n e s a t t a m e n t e dal Calogero uno storico 
della filosofìa senza idee) e quel la specu l a t i va : q u e s t ' u l t i m a con il 
suo ca ra t t e r i s t i co genera l izzare , modera to , anche se non sempre 
fuso in u n i t à d i disegno ben rifinito, dagli sva r i a t i e l emen t i storici 
e documen ta r i . Diss i già, s t u d i a n d o a l t rove i l F io ren t ino , che egli 
scrive come par lando a voce a l t a ; e questo è lo stile del Telesio : 
non in t u t t o cura to , non pr ivo di r ipet izioni e di r i fer imenti 
(forse non t u t t i necessari) a idee di not i ss imi filosofi : segni, ques t i , 
del fare consue to del maes t ro , che comunica a f fe t tuosamente i r i 
su l t a t i delle p ropr ie r icerche e med i t az ion i quas i a p e r t a m e n t e con
fessandosi. Opera in t u t t o onesta , quando afferma e quando r ivela 
sue lacune, con la schiet tezza der ivan te da un ca ra t t e re che nel 
lavoro in te l le t tua le espr ime la sua n a t u r a eminen temen te mora le . 

1 Basilea, F roben io , 1 5 8 1 , cfr. F I O R E N T I N O , I , 1 1 5 e 3 2 1 - 4 1 . 
2 Cfr. per il P E R S I O : G A B R I E L I G I U S E P P E , Notizie della vita e 

degli scritti di Antonio Persio Linceo, in « Rendicont i Acc. Lincei , 
scienze mor . str . filos. », serie VI , voi . I X , p p . 4 7 1 - 9 9 ; F I R P O L . 
Appunti campanelliani, in « Giornale critico della filos. i ta l . », 
1 9 4 0 , p p . 4 3 5 - 8 ; G A R I N G., Nota telesiana : Antonio Persio, in 
« Giorn. crit . filos. i ta l . », a. X X V I I I ( 1 9 4 9 ) , p p . 4 1 4 - 2 1 ( in teressante 
per i f r amment i coord ina t i t r a t t i dall ' ind'edita Apologia e da a l t r e 
opere del Persio) . — Antonio Persio di Mate ra ( 1 5 4 2 - 1 6 1 2 ) è fra i 
telesiani più impor t an t i , anche per il r ipensamento della d o t t r i n a 
del Telesio. 



L ' i n q u a d r a m e n t o cr i t ico de l l ' a t t iv i tà t e les iana e degli a l t r i filo
sofi dei qua l i d iscorre è quello comune agl i s tud ios i r i sorg imenta l i 
r i spe t to al E ina sc imen to . Ma nel F io ren t i no agisce, con p iena con
sapevolezza filosofica, l ' i n te rp re taz ione che della E inascenza d e t t e 
B e r t r a n d o Spaven t a , a cui è ded ica to i l p r imo vo lume del l 'opera 
(il secondo reca il n o m e del l ' a l t ro amico ideal is ta , il De Meis) e a 
cu i si riferisce esp l ic i t amente come a maes t ro . È l ' impos taz ione 
che, sos tanz ia lmente , h a n n o color i to e d i poco modif icato gli s tu
diosi i t a l i an i d i t e n d e n z a sp i cca t amen te razional is t ica , con le pecu
l i a r i t à del l ' ingegno e degli s t u d i prefer i t i , s ino al Gent i l e . 

Dopo le indagin i in t u t t e le d i rez ioni della v i t a e del pens iero 
medievale , per opera d i s tud ios i d 'ogni naz ione col ta , e specia lmente 
europei , non si d ice n i e n t e d i i gnora to , e t a n t o meno d i poco r iguar 
doso, affermando che i l F io ren t ino h a un imper fe t to conce t to del 
Medioevo, che, a suo giudizio, « r a p p r e s e n t a v e r a m e n t e l ' infanzia 
della n u o v a civi l tà , per uscir dal la qua le e ra indispensabi le la edu
cazione del pedagogo », cioè de l l ' umanis ta . E cer to u n non val ido 
giudizio, — d ' a l t ronde asser i to ne l l ' immaginar io processo scien
tifico del pos i t i v i smo del Comte, — è quello del critico che 
« l a teologia è la fisica dei popo l i b a m b i n i » 1 . Ma p iù ade ren te a l 
vero egli è quando h a l 'occhio a i suoi au to r i , sì che, p u r r i p r e n d e n d o 
u n conce t to r i p e t u t o , lo r i emp ie della sua esperienza in te l l e t tua le , 
scr ivendo che il E i n a s c i m e n t o è, in g ran p a r t e , « s t r ano r imesco
l a m e n t o d i vecchiume e d i nov i t à , anzi « cozzo e miscuglio d i v i t a 
vecchia e d i v i t a nuova» , che p a r t i c o l a r m e n t e r inv iene nel Cardano 8 . 
E il passaggio, che t e n d e al r i s c a t t o de l l 'uomo e a l l ' acqu i s to d i nuo
v a po tenza , è lo s tud io del la « fresca e r igogl iosa n a t u r a 3 . Ma p o n e 
u n p rob lema , invece d i r isolverlo, affermando che « nel la p iù p a r t e 
dei filosofi del nos t ro E inasc imen to m a n c a l a coscienza della r o t t u r a 
t r a il mondo vecchio e i l n u o v o ; ei d iscredono — scr ive — e miscre
dono, e si dan l ' a r i a ed anche la persuas ione di crederci ancora . 
U n solo h a l a consapevolezza d i ques to con t ra s to , ed è il P o m p o -
nazz i ; gli a l t r i , incluso i l s o m m o Galilei , si c o n t e n t a n o della sepa
raz ione fra l a fede e la scienza, senza sospe t t a rne il con t r a s to » 4 . 
Però , dopo l a E inascenza , osserva il F i o r e n t i n o , non b a s t a p iù il 
dominio del la n a t u r a : nasce il dubb io ( a r t i s t i camen te espresso da l 
Goethe) che i l r i s c a t t o u m a n o esiga u n ' a l t r a scienza, che sca tur isce 
da l bisogno « d i r i c rea r l ' uomo, cioè d i fondare l a scienza dello spi-
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r i t o » 1 . Ma « F a u s t o che è p e r v e n u t o a padroneggia r l a na tu r a , si 
m o s t r a i m p o t e n t e a ques t a n u o v a creazione ». Del la quale , t u t t a v i a , 
i l F io ren t ino si i l lude di r inven i re le t r acce non già dove effett iva
m e n t e ne esis te il p r e sen t imen to , m a nel la p a r t e in cui , — esempio 
v e r a m e n t e s t r a n o in u n o sp i r i to concre to come il suo —, e s a m i n a 
la t eo r ia t e les iana dello spazio e del tempo, conf ron tando la con 
quel la ar is to te l ica . Ar is to te le nega lo spazio vuo to , considerandolo 
come la « relazione di u n corpo a d un a l t ro » ; Telesio invece af
fe rma lo spazio vuo to , definendolo « u n a ce r t a a t t i t u d i n e di r icevere 
i corpi » (aptitudo modo quaedam ad eorpora suspicienda) .2 E anche 
il t e m p o , da Ar is to te le cons idera to connesso al m o t o , Telesio lo 
r i t iene da ques to i nd ipenden te , perché « né il p r i m a né il poi gli 
vengono da l la q u a n t i t à ». E i l F io ren t ino osserva per il conce t to di 
spazio : c redendo i l Telesio di « s t a re a i sensi, senza adda r sene li 
sorpassa , pe rché se lo spazio è a lcunché d ' incorporeo, come si coglie 
col senso ? » 3 . E r i t i ene che 1'« ind ipendenza del conce t to di t e m p o » 
« i m p o r t a p iù di quello che il Telesio sapesse, o si credesse » i , pe rché 
in e n t r a m b e le cr i t iche, Telesio r a sen t a « l'idealità della natura », 
accennando a d u n a con tenenza incorporea , r i spe t to al lo spazio, 
e a d u n a d u r a t a e successione ind ipenden te da l mo to , r i spe t to al 
t e m p o . Di m o d o che — scr ive e r roneamen te — se ne l la t eor ica dei 
pr inc ip i n a t u r a l i si b a n d i v a n o le fo rme e l a finalità ar is tote l ica , 
come u n a idea l i t à che nasceva a l la efficacia delle cause n a t u r a l i ; 
nel la t eor ica dello spazio e del t e m p o egli fa b u o n viso a l la loro 
ideal i tà , l a qua le non solo os tacola la es is tenza dei corpi e del mo to , 
m a n e è l a condizione indispensabi le ». E g iunge a ques to invero
simile giudizio, inf luenzato dal lo schema s tor ico-specula t ivo dello 
S p a v e n t a : « I l N a t u r a l i s m o del R i so rg imento s ' i naugurava d u n q u e 
col Telesio in guisa d a contenere i ge rmi anco ra l a t e n t i del fu turo 
Idea l i smo : cosa — scr iveva i n g e n u a m e n t e —• che non p a r m i sia 
s t a t a a v v e r t i t a d a a l t r i ». E aggiungeva anco ra osservazioni che, 
p r i v e di f ondamen to , sono chiarif icatr ici del g r a d o di deviazione 
a cui lo hegel ismo s p a v e n t i a n o a v e v a c o n d o t t o gli s tessi maggior i 
seguaci, desiderosi d i confermare le idee genera l i del m a e s t r o . « Nel 
conce t to di Ar is to te le c 'e ra p iù e m e n o l ' idea l i t à di quel che ce ne 
fosse secondo il Telesio, a v u t o r i gua rdo a l modo di cons iderare 
l ' ideal i tà : c 'era più idea l i t à t r a s c e n d e n t e e meno idea l i t à ima-
n e n t e ; o, per dir p iù ch iaro , l a fo rma che cos t i tu iva l a ve ra idea l i t à 
n a t u r a l e r iusciva, di g rado in g rado , a d u n a forma t r a s c e n d e n t e ; 
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dove al con t ra r io il t e m p o e lo spazio m a n c a v a n o di ogni i dea l i t à 
ed e ran r i d o t t i a n u m e r o q u a n t i t a t i v o il p r imo, a l imi te estensivo 
il secondo. Ora se l a v e r a idea l i t à i m m a n e n t e della n a t u r a si fonda 
ne i conce t t i d i t e m p o e di spazio, questa non ebbe cominciamento 
se non dal Telesio, come non fu p i e n a m e n t e r iconosc iu ta p r i m a d i 
E m a n u e l e K a n t » 1 . 

Se s i r i tenesse, però , che la i ncomple ta impos taz ione genera le 
o le sforzature quas i ingenue e so rp renden t i in u n o s tudioso del la 
capac i t à specu la t iva e de l l ' ob ie t t iv i tà s tor ica del F io ren t ino abb iano 
inciso in modo da c o m p r o m e t t e r e r ad i ca lmen te i r i s u l t a t i della 
s u a opera, s i da rebbe u n giudizio i ne sa t t o . L ' ope ra r i m a n e anche 
oggi l a p iù i m p o r t a n t e s c r i t t a sul Telesio, e non per i soli a p p o r t i 
s torici e i t e s t i a cui si r iferisce : t e s t i s t u d i a t i d i r e t t a m e n t e e con 
ones tà ; m a per l ' i n t e rp re t az ione di numeros i a spe t t i della d o t t r i n a 
te les iana , di cui e samina i p r inc ìp i e li esplica in confront i i n d u b b i a 
m e n t e in te ressan t i r i s p e t t o a i filosofi s incroni e quas i c o s t a n t e m e n t e 
r i s p e t t o a d Ar is to te le . Giacché egli non solo v ide che il Telesio pole
mizzava con la d o t t r i n a dei c o m m e n t a t o r i ar is tote l ic i , m a che il 
s i s tema te les iano si forma in c l ima ar is tote l ico per assumere , v i a via , 
l a s u a s ingolar i tà , p iù che i n t e r a a u t o n o m i a . I l conce t to del nuovo 
ne l vecchio egli lo segue sul t e s t o te les iano , sia che s tabi l i sca il t r a 
passo dai pr incìpi genera l i della Fis ica ar is tote l ica , sia che consideri 
quello r i g u a r d a n t e i pr incìpi p iù pa r t i co la r i e l 'osservazione, p iu t 
t o s t o iniziale, dei fenomeni n a t u r a l i . Così i p r inc ìp i te les iani di 
materia, calore e freddo emergono nel la c r i t i ca del F io r en t i no in u n 
processo i n t i m a m e n t e ar is tote l ico e insieme con l a coscienza n u o v a 
della n a t u r a che v a s t u d i a t a in sé s tessa . E la sua cu ra è di non 
cadere in equivoci o d u b b i . Perciò r iconosce — sia p u r e cont raddi 
cendo a l l ' asser i to p r e s e n t i m e n t o ideal is t ico te les iano — che calore 
e freddo, pr incìpi a t t i v i , sono forze n a t u r a l i , e che i l moto è in t r in 
seco al calore, con le conseguenze che ne der ivano. 

Con minor v igore che nel la p r i m a p a r t e del De rerum natura, 
che gli a p p a r e p iù p r o p r i a m e n t e innova t r i ce , i l F io ren t ino esamina 
l a psicologia e la mora l e te les iane . E ciò avv iene per l a difficoltà 
del cr i t ico di concil iare la sua filosofia del conoscere e del l 'agire — 
mis t a di k a n t i s m o e di hegel ismo — con l ' a p p a r e n t e coerenza incoe
ren te , m i si lasci d i re , della d o t t r i n a del Telesio. 

I l quale , com 'è no to , r iduce il conoscere al sent i re , cioè lo spi
r i t o a l l ' an ima n a t u r a l e . Non p o t e v a il F io ren t ino non avve r t i r e 
il peso di u n pr inc ip io te les iano che, io credo, s t ronca al la rad ice 
l a sua vis ione genera le del E inasc imen to , che p u r vuol vedere fonda t a 
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in Telesio ; e cioè « che non si deve b a d a r e a l modo , come le cose 
sono conosciu te , m a alle cose stesse cogni te » (Non modus soilioet, 
quo res cognoscuntur, sed ipsae intuendae sunt res) 1 : p r inc ip io che 
impedisce di s tab i l i re u n a d ivers i tà fra sen t i r e e i n t ende re . Così che, 
se l ' i n t endere per il Telesio è u n sent i re affievolito, e ,il sent i re è 
il conoscere cer to , pe rché l ' i n t e l l e t to è u n senso i l languid i to ; e se 
t u t t o il conoscere è sent i re , immag ina re , r i cordare e rag ionare , m a 
in u n processo che r e n d e v i a v i a debole la cognizione del rea le , e 
l a scienza r a g i o n a t i v a (come l a m a t e m a t i c a ) è inferiore a l la scienza 
n a t u r a l e , « peggio po i l a metafìsica, scienza ombra t i l e » (I , 304) ; 
il F io ren t ino , che vedeva l a insufficienza della d o t t r i n a , se non i n t e r a 
l a sua originale rag ion d'essere, si t r o v ò fra l ' ammiraz ione pe r la 
coerenza na tu ra l i s t i ca e l ' ev iden te imposs ib i l i tà di giustif icarla. 
A n c h e le differenze fra gli esseri (il Telesio a t t r i bu i sce p u r e agli 
an ima l i l a ragione) sono in fa t t i r i d o t t e a i p r inc ip i i corporei , e dif
feriscono « calore, tenuitate, puntate nitoreque » (De nat. rer. 9, V i l i , 
c ap . X X I X ) . Coerenza costosa, pe rò . E il critico, r i p r endendo 
la esposizione del Compendìo della filosofìa te les iana del Campanel la , 
o b i e t t a : — « Ma come p u ò lo sp i r i to conoscere se stesso, cioè r i
f let tere in sé stesso se ogni conoscere è m o t o % ». 

N o n m e n o insoddisfa t to p rocede l ' e same del l 'e t ica te les iana , 
se anche sempre fra sussul t i d i ammi raz ione e delusione conclusiva. 
P e r Ar is to te le , scr ive il F io ren t ino , l a v i r t ù è f a t t a (è habitus) per 
Telesio è d a t a da l la n a t u r a , e non vi si p u ò aggiungere a lcunché 2 . 
E in ciò il Telesio h a rag ione perché , se il m o n d o et ico è f a t t o dal
l ' uomo , « l ' an imo non si p u ò più r i d u r r e a forza n a t u r a l e ». E lo 
s tudioso esc lama compiac iu to : « I l Telesio con ques t a consape
volezza, con cui nega ogni a l t r a p roduz ione che non fosse n a t u r a l e , 
ci si pa lesa come precursore de l l ' e t i ca spinoziana, al modo , s ' in tende , 
come si p o t e v a essere p r i m a di Cartesio ». Nè l ' a t t enz ione m i p a r e 
che migliori il pa r agone . Si compiace, inol t re , di un a l t ro r i fe r imento 
a Spinoza nel la ana logia t e les iana che il sup remo bene dello sp i r i to 
s t ia nella p ropr ia conservazione 3 . E loda il pr incipio secondo cui, 
p u r e credendo che oper iamo pe r nos t ro arb i t r io , oper iamo invece 
so t to l ' impero della n a t u r a , compiacendosi dell 'obiezione te les iana 
all ' habitus aristotel ico : — L a p r i m a consue tud ine d a quale consue
t u d i n e è n a t a . Come h a a v u t o incremento ? D a quale causa è 
s t a t o sp in to lo spir i to a p r o d u r r e ques te operazioni ì 4 . — E su 
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ques ta p a r t e r ibadisce cbe « il p rob lema etico però è pos to con u n a 
precisione mirabi le ; la sua soluzione è in ape r t a opposizione con 
quella d a t a da Aris totele , ed è quale l ' insieme del suo s i s tema ri
chiedeva. I l Na tu ra l i smo inaugura to da Telesio non p o t e v a a m m e t 
t e re a l t ro mondo che non fosse il na tu ra l e ». 

T u t t a v i a , r iconosciuta ques t a coerenza, so t to l inea al t res ì che 
l a mora l e te les iana « è f o n d a t a sopra u n pr incip io a n g u s t o ed egoi
st ico » 1 . Ma se Telesio, a pa r e r e del F io ren t ino , aveva ce rca to di 
e l iminare l ' an t i t es i a r i s to te l ica fra t r a scendenza e i m m a n e n z a , 
« con que l l ' a l t ra a n i m a c r ea t a da Dio, che appiccica — son sue 
paro le — come fo rma a l l ' uomo, r ip roduce l ' an t agon i smo che h a 
cerca to di togl iere in t u t t o i suoi l ibri , a t t r i b u e n d o a l l ' uomo due 
appe t i t i , d i cui u n o ane la a l la conservazione del la v i t a p resen te , 
l ' a l t ro a quel la della v i t a futura, ; ed inol t re due in te l le t t i , uno dei 
qua l i si ch iamerebbe meglio commemoraz ione , l ' a l t ro vo l to t u t t o 
al bene avveni re . Se non che l ' an t agon i smo ch 'e i r i m e t t e in c a m p o 
non h a più luogo nel la scienza, e n e p p u r e nel la v i t a presente , e 
perciò non ha nessun valore scientifico... L a migliore p r o v a del la 
i nu t i l i t à di quel dupl ica to di i n t e l l e t to e di vo lon tà che fa il Telesio, 
è lo averl i egli s tesso p r i v a t i di ogni c o n t e n u t o e di aver l i condanna t i 
all 'ozio, o a lmeno i n t e rde t t i v i t a n a t u r a i d u r a n t e ». E in t u t t a ques t a 
p a r t e si r imanifesta il l imite del l 'opera del F iorent ino : cioè la 
m a n c a n z a di p iena coscienza del s i s tema telesiano, vis to quindi 
nei suoi giust i confini e non riferito a problemi posteriori che gli 
sono es t ranei . 

I I . 

GLI S T O R I O G R A F I D E L SEC. X X 

Il po t iv ismo, che a v r e b b e p o t u t o dare qualche a p p o r t o di più 
sch ie t t a comprens ione a d u n n a t u r a l i s m o t a n t o innova to re , non h a 
d a t o che il modes to s tud io , d i f re t tolosa divulgazione p i u t t o s t o 
che di r i p e n s a m e n t o cri t ico, del Troi lo 2 i l quale , invece, si è reso 
benemer i to per la r i s t a m p a , f a t t a nel 1 9 1 4 , della Filosofia di B. 
Telesio di Montano Academico Cosentino, 3 ne l la cui in t roduz ione 
è f a t t a forse u n a eccessiva r i va lu t az ione del Q u a t t r o m a n i come 
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filosofo in con t ra s to con il g iudizio del F io ren t ino . Del la fret tolo-
s i t à genera l izza t r ice con cui i l Troi lo t r a t t a il suo t e m a , b a s t a n o 
poch i esempi . 

I l pens iero del Telesio « r a p p r e s e n t a — fra le t o rb ide ossessio
n a n t i visioni medieval i e cristiane del passato, (sic) e le t e r r ib i l i t e m 
p e s t e che già s ' addensano a l l 'or izzonte — u n m o m e n t o di graz ia : 
è il m o m e n t o classico, in cui lo spir i to , facendosi l a rgo fra le ombre , 
r i t r o v a la n a t u r a , e nella n a t u r a sé stesso » 1 . E ancora : « L ' a n t i c a 
in tu iz ione meravigl iosa di ve r i t à e di bellezza, che lo sp i r i to fosse 
già di per sé n a t u r a , era s t a t a o t t e n e b r a t a e soffocata q u a n t o più 
e r a s t a t o possibile ». E simili esagerazioni . Nel la esposizione, poi , 
del s is tema, ora r ica lca il F io r en t i no senza ave rne la forza, o r a lo 
c o n t r a s t a senza convincere . Per lu i la « corpulenza dello spir i to » 
te les iano — che è u n p a r l a r ch ia ro — « è, in guisa p u r a m e n t e na
tura l i s t ica , forma dell 'evoluzione c rea t r ice », 2 che è u n confondere 
le idee. E , per difendere a suo modo il Sensismo te les iano, cade in 
s t r an i giuochi di parole . « Umile , e l ementa re , manchevole — scrive — 
è il senso ; m a la ques t ione è u n ' a l t r a ; esso è o non è coscienza e 
spir i to . Chi vo r r à d i re che non sia ? ». 

Contro l ' ideal ismo asserisce che « i l sensazional ismo te les iano 
è u n organico nucleo di t eo r ia del la conoscenza capace di fecondi 
sv i luppi » (p. 55). Ma per lui l a pa.rte finale del De rerum natura, 
r i g u a r d a n t e l ' an ima c r e a t a da Dio, « è m e r a m e n t e formale e a p 
p a r e n t e » (p. 56). E conclude con l ' u l t ima s t ranezza , che a v r à f a t t o 
fremere le ossa del Telesio : « la n a t u r a c r ea t a si sost i tuisce a 
Dio » (p. 61). 

Sul p i ano della scienza n a t u r a l e , invece, u n con t r i bu to lo h a 
d a t o u n medico, E d o a r d o Z a v a t t a r i , nel vo lume La visione della 
vita nel Rinascimento e B. Telesio 3 , sos tenendo che il filosofo co
sen t ino proc lamò — son sue paro le — « che l a scienza deve rifarsi 
al le fonti , (e) che si deve sbandi r ogni in t e rp re taz ione metafisica 
e t r a s c e n d e n t e della n a t u r a » i . 

Senza p re tese filosofiche, in cui però r icade e s ' impiglia nel la 
impossibi l i tà sua di domina re l ' in te ro a rgomen to , s t ud i a l ' opera 
te les iana so t to l ' a spe t to della scienza biologica, nella quale r i t iene 
che abb ia d i r i t to a u n p o s t o i m p o r t a n t e « se non nelle ques t ioni 
par t ico la r i , cer to nel la vis ione genera le del la v i t a » 5 . Nessuno degli 

1 T R O I L O , Telesio, 1 9 . 
2 I b . , 54. 
3 Tor ino , Bocca, 1 9 2 3 . 

4 Op. ci*,., X I . 
5 Loc. cit.. 



s tor ic i delle do t t r i ne biologiche, egli scrive, fa menzione del Telesio, 
a d eccezione del Rodi , che t u t t a v i a lo c i ta e r roneamen te , collocan
dolo fra i neopla tonic i . Lo Z a v a t t a r i , che t r acc ia un p a n o r a m a della 
visione della n a t u r a ne l l ' an t i ch i t à nel Medioevo e nel R inasc imen to — 
su cui si devono fare r iserve per l ' incompletezza d ' informazione 
e l ' incer tezza cri t ica — pensa che il Telesio si ricolleghi «sp i r i tua l 
m e n t e e fors 'anche in p a r t e do t t r ina lmen te , ai filosofi presocra
t ic i » 1 m a cr i t icamente , cioè, secondo il giudizio di Francesco 
Bacone acce t t a to dal F ioren t ino e respinto dal Gentile, « des t ruendo 
q u a m os t ruendo melior » ; e iniziando un indirizzo che si fecondò 
negli imeediat i e g randi suoi successori 2 . Ribadisce il propr io 
giudizio sulla « intuizione p u r a m e n t e fisica della n a t u r a » del Telesio 
e i l suo « cont inuo t e n t a t i v o di c o m p l e t a m e n t e unificare t u t t e le 
forze na tu ra l i », in un cos tan te sforzo di collegare il mondo inor
ganico e l 'organico, cercando la « spiegazione dei fa t t i m e d i a n t e 
pr incìpi p u r a m e n t e mater ia l i », con la t e n d e n z a a r idur re « a leggi 
semplici e general i le var ie e le più complesse manifestazioni del
l ' in tero u n i v e r s o » 3 . Ma la p a r t e considerevole, per il fine p ropo
stosi, del lavoro dello Zava t t a r i , r iguarda , più che la fisiologia 
generale, quella speciale e l ' ana tomia , con lo s tudio — r i spe t to 
al Telesio e alle condizioni della scienza dal t e m p o suo sino a noi — 
degli a p p a r a t i della v i t a vege ta t iva , della v i t a di relazione e del
l 'embriologia. L 'esame, compiuto con criterio storico-teorico, 
m e t t e in r isal to le intuizioni te lesiane e la loro acutezza, le lacune 
e i mer i t i anche là dove, come nell 'embriologia, sembrerebbero 
inesistenti , in un rilievo che, per essere riferito a i processi e alle 
conquis te raggiunte , rafforza il mòni to che sorge dallo s tudio delle 
opere in torno al Telesio : mòn i to di non considerare l 'opera del 
g rande cosent ino fuori dei suoi pr incìpi . F r a in te rpre taz ione filo
sofica e in te rpre taz ione scientifica è s t a t o creato un vuo to 4 . 

L a s in te t i ca esposizione c r i t i ca di Guido De Ruggiero 5 è domi
n a t a da u n a pa r t i co la re esigenza : quel la di dar r isa l to alle conver
genze e alle differenze p iù no tevol i del la d o t t r i n a te les iana e del
l 'ar is totel ica . Es igenza r e a t t i v a alle facili declamazioni d i un Te
lesio di man ie ra ; non approfondi ta , però , t a n t o da cos t i tu i re un 

1 Op. oit., 108-9. 
3 F . B A C O N E , De principila atque originibm e tc . ; Z A V A T T A R I , 

op. oit., p. 109. 
3 Op cit, 135. 
4 Pe r l ' a spe t to geografico, cfr. R . A L M A G I À , Le dottrine geo-

fisiche di B. T.. P r i m o con t r i bu to al la s tor ia della geografìa scien
tifica nel Cinquecento. I n « Scri t t i di geografìa e s tor ia della geo
grafia », in onore di G. Dalla Vedova . Firenze, T ip . Ricci, 1908. 

5 D E R U G G I E R O G., Storia della filosofia : Rinascimento, Ri-



a p p o r t o a d e g u a t o al t e m a , arterie perché il c a r a t t e r e della sua opera 
s tor ica segna a l l ' au to re l imi t i di a r m o n i a se non di un i fo rmi tà . 

E s a t t o è il suo p u n t o di v i s t a che in Telesio v i è p iù ar i s to te
l ismo che non si sia vo lu to sot to l ineare , e che il De rerum natura 
si pone su u n p iano più al to r i spe t to alle t endenze na tu ra l i s t i che 
r inasc imenta l i , unendo ad esse « u n a v e n a di empir i smo, che lascia 
p resen t i re qualche a t t egg iamen to della filosofìa m o d e r n a » 1 . Do
v rebbe dire di p iù che «qualche a t t egg iamento» , per lo spir i to che 
domina l 'opera ; m a il suo è già un porsi con p r u d e n z a maggiore 
di quella che mol t i non abb iano a v u t o su ques to difficile t e r r e n o . 

I l De Ruggiero cr i t ica la considerazione te les iana della ma te r i a , 
t r o v a n d o n e con t radd i t to r i a la spiegazione. In fa t t i il Telesio sostiene 
in u n p u n t o che non è s t a t a « c rea ta da Dio per compiere d a sé 
a lcuna operazione, né per essere pe r sé sussis tente , m a solo per 
r icevere le n a t u r e agent i e o p e r a n t i » (De«r. nat. I, 5), e in un a l t ro 
che p u r non esistendo senza le n a t u r e agent i , è però intelligibile 
per sé ( I I , 20) 2 . E il De Ruggiero osserva che qui il « cri terio di 
Aristorele non r ivela mo l t a coerenza, perché , o la ma t e r i a è so
s tanza , e deve po te r da re da sé ragione della sua forma ; o r iceve, 
comunque , la forma, e al lora non è che p a r t e di sos tanza r icadendo 
nel la p o t e n z a ar is totel ica » 3 . P iù originale a p p a r e la ma t e r i a t e le 
s iana nella sintesi con le cause agen t i che l ' a t t r ave r sano : calore 
e freddo, en t i incorporei , « h a n n o il loro simbolo appa ren t e , l ' uno 
nel sole, l ' a l t ro nella t e r r a », sono cioè forze concrete . Ment re Ari
s tote le è cos t re t to a por re u n a « pr ivazione » per spiegare la gene
razione delle cose, — corr i spondente in qualche modo alla funzione 
nega t iva d ia le t t ica del freddo telesiano —, il Telesio a t t r ibu isce 
al suo principio u n a funzione a t t i v a m e n t e posi t iva, facendola 
forza reale e na tu ra l e . 

Pe r d imos t ra re , poi , che il filosofo cosent ino è mol to p iù vicino 
a d Aris tote le di q u a n t o non sia s t a to c reduto , sot tol inea che il Te
lesio appl ica l ' a rgomento della circolar i tà del mo to del cielo pe r 
spiegare il calore delle sfere celesti, perché a un nobilissimo corpo 
conviene u n nobil issmo moto , e nel caso telesiano, u n a nobil issima 
qua l i tà . 

I n sos tanza , il De Ruggiero sost iene che « l ' ab i tud ine men ta l e 
a pensa re nelle forme del l ' a r i s to te l i smo è p iù forte di qua lunque 
propos i to di d is taccars i da Ar is to te le », e conclude l a sua impos ta 
zione — a cu i fa seguire a l t r e considerazioni d i con t r a s to e di ac
cos tamento fra il cosent ino e Aris tote le — affermando che « chi 

1 Op. cit., p . 110. 
2 II D E R . c i ta dal l 'ed . Spampanato. 
3 Op cit., p . 111. 



legge per esteso la farraginosa opera del Telesio, avve r t e che essa 
vive in un c l ima non diverso da quello dei per ipa te t ic i con tem
porane i : sono m u t a t i i dommi m a non il me todo , né la forma 
m e n t a l e ; e il senso e il va lore delle an t i t e s i sono p r e d e r m i n a t i dal
l ' indir izzo che p rendono le t e s i ar is tote l iche » 1 . Giudizio vero sol
t a n t o in p a r t e , giacché come nel l 'opera te les iana è i m m a n e n t e 
l 'ar is totel ismo, chiaro e fo r temente voluto è il suo a p p o r t o n a t u 
ral is t ico, con r i su l ta t i che vanno a d e g u a t a m e n t e misu ra t i nel loro 
valora . Lo stesso De Ruggiero, a d esempio, sot to l inea che il Te-
forrna e Controriforma, Bari , La te rza , 1937, Voi. I I , p p . 110-121 
lesio, consapevole dello s t a to delle conoscenze scientifiche, ausp ica 
che la « indagine d a lui p resen t i t a t r ov i ne l l ' avveni re dei cul tor i 
meglio p repa ra t i , « u t homines on o m n i u m modo scientes, sed 
o m n i u m fere po ten te s fiant ». E aggiunge che è qui accenna to già 
il principio baconiano della « scienza come po tenza pra t ica , che 
ci chiarisce il c a ra t t e r e s t r e t t a m e n t e na tura l i s t ico delle aspirazioni 
telesiane » 2 . 

I l para l le l i smo del la r icerca è s t a t o agg rava to , col peso del la 
sua au to r i t à , da l Gent i le , il quale , nel suo s tud io sul Telesio, sost iene 
l 'esclusione della indag ine scientifica ( isolandola nel la cur iosi tà 
e rud i t a ) , p o n e n d o invece come va l i da — ed en t ro cer t i l imi t i — 
la sola r icerca filosofica. Telesio è per lui « u n metafisico ; e u n me ta 
fisico ma te r i a l i s t a » 3 , perché « l 'o rgano con cui costruisce la sua 
metafisica è quello che è servi to e serv i rà sempre a t u t t i i metafisici, 
il pens iero pu ro ». E qui è ev iden te l ' impos taz ione r a d i c a l m e n t e 
ideal i s t ica per cui t u t t i i filosofi, dai presocra t ic i ai pos i t iv is t i e m a 
te r ia l i s t i d 'ogni gradazione , sono dei metafisici, in q u a n t o , s empre 
che si p o n g a n o pr incìpi universal i ne l l ' i n te rp re taz ione del m o n d o , 
fanno della metafisica. Impos t az ione pericolosa per le conseguenze 
alle qual i il Gent i le g iunge, spec ia lmen te nel la r icos t ruz ione cr i t ica 
del pensiero filosofico, di cui annu l la la var ie tà e le direzioni di
vergent i e t u t t o risolve in u n a maggiore o minore adeguazione 
al l ' idea che l ' idealismo hegeliano, filtrato in quello spaven t i ano 
e gent ia l iano, si è f a t t a della s tor ia . Così il Telesio del Gentile è un 
meter ia l is ta idealista, che giunge a in tu i re u n g rande principio, 
quello della n a t u r a che h a in sé le sue ragioni, ossia il pr incipio 
de l l ' immanenza . L a n a t u r a è « p e n s a t a so t to t r e a t t r i bu t i o forme 
fondamenta l i », che « nella loro assoluta universal i tà , sono veri e 
p ropr i pr incìpi metafisici nel senso aristotel ico e non h a n n o nul la 
di sensibile e di empirico, benché la loro manifestazione avvenga 

1 Op. oit., p . 114. 
2 Op. oit., p . 115-6. 
3 G E N T I L E , B. T., Bar i ,La te rza , 1911, p . 64. 



negli ogget t i del senso. Che anzi l ' intuiz ione eentrale , e eoe il 
nocciolo del pensiero telesiano, è a p p u n t o u n a negazione p iù riso
lu ta , più nergica che non fosse in Aristotele, della empir ic i tà o rea l t à 
immed ia t a di codesti princìpi , e quindi nell 'affermazione del cara t 
t e r e netafìsico e m e r a m e n t e t r a scenden ta le di essi » K Telesio, col 
sostenere l ' un i tà di ciò che, asserendo la t rascendenza , P l a tone e 
Aristotele avevano separa to , — la forma e la ma te r i a della n a t u r a 
che è u n a e inseparabi le —, non av rebbe asseri to che « Videa e 
quello che alla filosofia ant ica , come al pensiero volgare si r appre 
sen t a quale sos t ra to necessario alla realizzazione dell ' idea. I n t e sa 
l a n a t u r a come divenire o generazione con t inua di forme, ques to 
divenire « si schemat izza come mov imen to che avviene nel la m a t e 
ria, m a è l ' a t t ua l i t à della forma » 2 . I l che è vero se serve a indicare 
l ' un i t à asser i ta dal Telesio, m a in bocca a l fondatore de l l ' a t tua l i smo 
è equivoco t a n t o più che deforma il na tu ra l i smo telesiano e ne 
scambia i t e rmin i in esplicite formule idealist iche, pe r poi r ip iegare 
su posizioni a t t e n u a t e . Via via infa t t i il G-entile è cos t re t to a segnare 
l imiti , sino a dire : « D a queste e simili incertezze si s«orge di sicuro 
che il Telesio non aveva la chiara consapevolezza della n a t u r a 
metafisica dei suoi principii » 2 . Subi to dopo, però, soggiunge : 
« N o n impor ta . . . L a n a t u r a deve avere nelle sue viscere l ' e te rna 
opposizione, dal cui t ravagl io si genera la v i t a in t u t t e le sue forme. 
Questo è il na tu ra l i smo telesiano ; pe r ques to na tura l i smo B . Te
lesio s t a a l l ' avanguard ia della Rinascenza » 3 . Difficoltà di impo
stazione, come si vede, che non toglie u n suo valore in te rp re ta t ivo 
alla tesi del Gentile, cioè quello del ca ra t t e re metafisico che si può 
enucleare dal l 'opera del Telesio, t a n t o più che egli, in opposizione 
allo stesso Fiorent ino , pone in rilievo l ' impor tanza del l 'e t ica tele
s iana e non si a d o m b r a di fronte al l ' intel let to aggiunto , che spiega 
e giustifica il divino ne l l 'uomo e la sua conservazione ol t re la v i t a 
na tu ra l e . Segno di u n passo innanzi nella va lu taz ione del Telesio, 
sulla cui o rma si è pos to , sebbene con a r i e n t a m e n t o diverso, anzi 
neotomist ico, il più recente s tudioso del filosofo cosent ino, Gia
como Soleri. Al quale si devono u n non mol to vas to ma , per il 
me todo e gli scopi, impegna t ivo s tudio del De rerum natura 4 e 

1 Op. cit., p p . 6 5 - 6 . 
2 Loc. cit., p . 6 6 . 

3 Loc. cit, p . 8 1 . 
4 S O L E R I G., Telesio, Brescia, L a Scuola, 1 9 4 5 ; I D . , La meta

fisica di B. T. in Biv. di fil. neoscolastica, 3 4 ( 1 9 4 2 ) , p p . 3 3 8 - 5 6 ; 
I D . , Le dottrine teologiche di B. T., ibid. , 3 8 ( 1 9 4 6 ) , p p . 3 2 3 - 3 7 ; I D . , 
Le dottrine antropologiche di B. T., ibid., 4 1 ( 1 9 4 9 ) , p p . 3 2 0 - 4 1 ; 
I D . , T., in E n c . Cat tol ica, R o m a s.a, voi . X I , p p . 1 8 7 4 - 7 . 



u n a de t t ag l i a ta indagine della metafìsica telesiana. I l Soleri h a 
esposto o b i e t t i v a m e n t e il pensiero di Telesio (sebbene in r i a s sun to 
eccess ivamente s t r inga to) , r i l evando , nel la conclusione di c iascuno 
capi to lo , i « p u n t i deboli e insostenibi l i» , s empre con la coscienza 
di cons iderare il filosofo nelle var ie direzioni della sua speculazione 
e con la convinzione che « Telesio è uomo del suo t e m p o ». A giudi
zio di questo critico il filosofo cosentino « conserva la fede e la forma 
men ta l e incline al l 'as trazione dell 'epoca precedente , men t r e lo s t a to 
d ' an imo , le aspirazioni , l 'ogget to stesso d i r e t t a m e n t e s t u d i a t o è 
u n a l t ro . Non più l 'universa le , il t r a scenden te , l ' e te rno ; m a il con
c re to indiv iduale , sensibile, nei suoi a s p e t t i i m m e d i a t i e nelle sue 
cause pross ime e d i r e t t e ». P e r d u r a v a la confusione fra filosofìa e 
scienza empir ica e il Telesio « da t r e pr incipi i f ondamen ta l i me ta 
fisici-fisici » volle dedur re « t u t t o l ' u m a n o sapere filosofico-scienti
fico ». P a r t e dal senso, m a con « la vecchia forma a s t r a t t r i c e del 
filosofo medievale », con la differenza che « p r ima si t r a t t a v a di u n a 
m e n t a l i t à universa l izza t r ice », l eg i t t ima , m e n t r e « o ra si t r a t t a di 
u n a immaginaz ione general izzat r ice , che fallisce al vecchio compi to 
e- non raggiunge il nuovo ». Così che la metafisica si è fisicizzata ». 

I l Soleri insis te nel r i levare che è ignora to da l Telesio il pen
siero medieva le e incompreso è Ar is to te le , a cu i t u t t a v i a è fe rmo. 
E l 'e r rore « proviene r a d i c a l m e n t e da l la metafìsica che regge il si
s t e m a ». Con ques te e a l t r e lacune ed errori , il cr i t ico vede nel Tele
sio complessi la t i posit ivi , sì d a - a d d i t a r e — p u r senza che il filosofo 
possa compierla egli stesso — u n a r ivoluzione più significativa. 

« L 'evoluzione s tor ica — egli scr ive — svolgerà mol t i ge rmi 
te les iani : l 'influsso è bas i l a re e decisivo per l ' empir i smo e il sensismo 
mater ia l i s ta ; è forte anche per il raz ional i smo fenomenis ta (mecca
nic ismo car tes iano e spinoziano) . U n paz i en t e ed accu ra to raffronto 
di t e s t i fa scoprire in Telesio fort i e insospe t t a t i precedent i dei pen
sa to r i c o m u n e m e n t e r i t e n u t i iniziatori del pensiero moderno » 1 . 
I l filosofo a p p a r e al Soleri come un Giano bifronte : « p r e m e t t e u n a 
metafisica, m e n t r e dalla pr imordia le e iniziale affermazione del senso 
e dal la b r a m a del concreto , emerge l 'uomo dei t e m p i nuov i » 2 . Si 
m u o v e fra esigenza metafisica d e d u t t i v a e « aspirazione ad u n a 
scienza fisica, i n d u t t i v a , p r o p r i a delle scienze empir iche ». Solo che 
il Soleri conclude che « Telesio è essenzia lmente un filosofo e non 
uno scienziato ». E qui mi pa r e segnato il suo l imite p iù incerto, 
perché r iapre u n prob lema non lo risolve. 

1 Op. cit., p . 145. 
2 Ibid., p . 145-6. 



Quest i ed a l t r i l imi t i accenna t i , vuol supera re Nicola Abba
gnano , 1 i n t e r p r e t a n d o u n i t a r i a m e n t e Umanes ino e R inasc imento 
come « storicizzazione de l l 'uomo nel la sua s tor ia», cons iderando i l 
m o m e n t o filologico-umanistico come conqu i s t a del l 'uomo a t t r a v e r s o 
l ' i nve ramen to del pas sa to e il n a t u r a l i s m o come r icerca « di ciò cbe 
è, della n a t u r a quale può essere conosciu ta in se stessa a l di fuori 
d i ogni considerazione o pr incipio che la t r a s c e n d a . L ' a t t e g g i a m e n t o 
na tura l i s t i co si sa lda a l l ' a t t egg i amen to umanis t i co , pe rché m u o v e 
dal lo stesso bisogno di definire l'essere oggettivo ne l la sua ogget t i 
v i t à e di definirsi di f ronte a d esso. L ' u o m o non d iment ica più se 
stesso ne l la conoscenza e non d iment ica perciò m a i l ' ogge t t iv i t à 
di essa, il t e rmine che la definisce nel suo va lore : l 'ogget to n a t u 
ra l e » 2 . Nel conoscere, « egli si definisce e r iconosce il va lore di u n 
ogget to , che dev 'essere in teso di pe r se stesso, nel la sua a u t o n o m i a . 
Perciò le de te rminaz ioni t r a scenden t i , senza scompar i re , cessano 
di essere solo t r a s cenden t i ». L a pol i t ica a s sume il va lore più r a p p r e 
sen t a t i vo : essa « d i v e n t a il r i conosc imento e l ' a c c e r t a m e n t o delle 
condizioni effettive nel le qual i si real izza la v i t a comune dei popol i , 
e del modo in cui ques t e condizioni possono essere u t i l i zza te per 
consol idare e rafforzare la v i t a comune » 2 . 

I n ques t a visione esistenzialist ica, che h a il mer i to di e l iminare 
mol t e incertezze, m a il demer i to di non ass imilare i n t e r a m e n t e l a 
va r i e t à mul t i forme r inasc imen ta l e (per es. de l l ' a r te ) , Telesio « r a p 
p re sen t a il p r imo passo v e r a m e n t e no tevole che il R inasc imen to 
abb ia compiu to » nel la conquis ta del secondo fondamen ta l e t e r m i n e 
del r i n n o v a m e n t o . Si p u ò dire che egli, p u r n o n essendo r iusc i to 
a fondare e giustificare p i e n a m e n t e l ' indagine na tu ra l i s t i ca , l ' ha 
però ind i r izza ta « nel la sola direzione nel la qua le essa p u ò servire 
a l l ' uomo per i n t ende re e real izzare se stesso » 3 . L ' A b b a g n a n o , che 
r i m a r c a che se la scienza mode rna , « qua le r isul tò per ope ra di Ga
lilei, non h a c e r t a m e n t e nu l l a a che fare col grossolano empir i smo » 
te les iano, deve però a ques to « l a formazione d i q u e l l a m e n t a l i t à 
che nel la n a t u r a vuo l vedere so l t an to la n a t u r a » ; m a l a d o t t r i n a 
del Telesio, l i m i t a t a da l l a concezione empir is t ica , che impedisce 
« il comple to ogge t t iva rs i del la n a t u r a di f ronte a l l ' uomo », « anche 
l à dove la metafìsica an imis t i ca impedisce la conqu i s t a di t a l e a u t o 
nomia », è i m p o t e n t e nei mezzi, non ne l la conoscenza del fine 4 . 

1 A B B A G N A N O N. , Bernardino Telesio e la filosofia del Rina
scimento, Milano, 1941 ; l e , Telesio, Milano, 1941. (Cfr. ree . di 
G. S O L E B I , in Rinascita, a V, 1942, p p . 541-43). 

2 Telesio, p . 6 e seg., e p . 10-12. 
3 Op. cit., p . 49. 
1 Op. cit., p . 49-50. 



A u n a revisione cri t ica, mol to a t t e n t a , h a so t topos to le in ter
pre taz ion i de l l 'Abbagnano e del Soleri il Di Napol i nel saggio Fisica 
e metafisica in Bernardino Telesio t . Mosso d a i n t e n t i chiarificatori 
e, vorre i dire, d a u n a reazione de l l ' obb ie t t iv i t à s tor ica con t ro le 
sogget t ive r icostruzioni che non rendono con in te ra fedeltà il pen
siero telesiano, il Di Napol i h a r iproposto i t e rmin i del p rob lema 
fisico e metafisico del Rinasc imento , r ich iamandos i a i significati s to
rici di quelle scienze per mos t r a re che secondo quegli indirizzi svolse 
il suo pensiero il Telesio e non in ordine a posizioni pos ter ior i . Cioè, 
volle scrivere u n a filosofia del la n a t u r a ne l l ' ambi to delle dis t inzioni 
ar is tote l iche, m a con in tenzioni ant iar i s to te l iche , e cioè con lo scopo 
di s tud ia re la n a t u r a « in se s tessa », e quindi al di fuori di concet t i 
metafisici. T u t t a v i a , cadde c o n t i n u a m e n t e in concet tual izzazioni che 
lo r i p o r t a v a n o a d u n a metafìsica, senza per ques to p r e t ende re di 
fare u n a p ropr i a metafisica, che, anzi , e sp l i c i t amente la esclude, 
e, q u a n t o al t r a scenden te , lo pone nel lo stesso senso del la Rivela
zione e lo giustifica a n c h e con l a rag ione . N o n è d u n q u e il Telesio 
u n metafìsico e, t a n t o meno, un metafìsico mate r ia l i s t a , come pre
t e n d e il Soleri e come a v e v a sos tenu to , cont raddicendos i , il Gent i le . 
L ' e same dei p rob lemi che lo conducono a ques te conclusioni, il Di 
Napol i lo sv i luppa con mol t a ser ie tà e forza di connessione fra 
t e s to te les iano e r i ch iami storici . E ques to gli è possibile perché , 
a differenza degli a l t r i storiografi, h a conoscenza del la teologia 
c r i s t iana e può meglio v a l u t a r e posizioni men ta l i e obbie t t ive , che 
sono sfuggite agli s tudiosi p receden t i . L ' in t e rp re t az ione del Di 
Napol i è t u t t a v i a i ncomple t a e lascia dubb i sul la va lu t az ione ge
ne ra le del Telesio. Bisogna a t t e n d e r e la sua p romessa di un l avoro 
più ampio , che, m a n t e n e n d o — come in a l t r i suoi scr i t t i — il r igore 
scientifico, evi t i impos taz ion i di n a t u r a religiosa, che non s iano 
p e r f e t t a m e n t e ade ren t i a l l a reale posizione filosofica te les iana . 

Benché su un p iano di specifica ricerca, il b reve s tudio di 
Anton io Corsano su La psicologia telesiana 2 non può non sfiorare 
alcuni dei problemi più discussi del pensiero del Telesio. I l Corsano 
osserva che nella complessa controvers ia sul l 'anima, a g g r a v a t a da l 
s incret ismo platonico-aristotel ico del Pico e dalle polemiche de l 
Pomponazz i col Nifo, la psicologia te les iana h a d a t o « energico 
impulso di semplificazione » al problema, costr ingendo l 'a lessandri-
smo alla conseguenza più radicale, cioè a negare a l l ' uomo il pos to 

4 I n « Rassegna di scienze Filosofiche » e in estr . , Bar i , T i p . 
Res ta , s. a.. 

1 I n Giornale critico della Filosofia italiana, a. X X I (1940), 
fase. I . (gennaio-febbraio) p p . 5-12. X . 



di centro e simbolo del l 'universo. I l che è vero . Ma il Corsane non 
p u ò non sot tol ineare nel Telesio gli influssi del s incret ismo diffuso 
da l Nifo nella cu l tu ra napo le t ana e persino di e lement i flciniani ; 
e, dopo aver t r acc ia to s in te t i camente il c a ra t t e r e de l l ' an ima secondo 
il De «rerum natura, s ' incontra inev i tab i lmente nel p rob lema del
l ' an ima infusa da Dio e la considera come ossequio a l l ' insegnamento 
della Chiesa, senza avver t i r e che, nel l 'accet tazione della soluzione 
or todossa del creazionismo mist ico, il Telesio pone u n a esigenza 
anche psicologica, cioè r i g u a r d a n t e la pienezza del conoscere e vo
lere, che l ' an ima corporea non p u ò soddisfare. Comunque , le osser
vazioni del Corsano sul c a r a t t e r e de l l ' an ima n a t u r a l e sono acu t e 
e obie t t ive . 

I va r i p u n t i di v i s t a s in qui e samina t i , pos tu l ano l 'esigenza 
cr i t ica di u n a n u o v a r icost ruzione, che super i i con t r a s t i ind ica t i 
e ader isca al reale pensiero che a n i m a l 'opera te les iana , per por l a 
ne l l a sua verace posizione r i spe t to a l E ina sc imen to e a l la influenza 
che h a eserc i ta to nel pens iero mode rno . L 'e laboraz ione s inora svol ta 
dagl i s tudiosi i ta l iani non è cer to vana , anzi cost i tuisce un consi
derevole cammino verso la des idera ta s i s temazione cr i t ica ; e, na 
t u r a l m e n t e , esige u n esame della storiografìa s t ran ie ra , che r igua rda , 
s o p r a t t u t t o , il pos to d a t o al Telesio nel le opere di s tor ia del la filo
sofìa. 

Ar is to te l i smo e an t i a r i s to te l i smo ; an t i t e s i fra scienza n a t u r a l e 
e filosofia ; empi r i smo e metafisica ; i m m a n e n t i s m o e dual i smo : 
ques t i i t e m i pr inc ipa l i degli in te rn i dissidi del pensiero te les iano, 
m a quest i , ins ieme, i t e m i d a cui può sgorgare, conseguente e n o n 
equivoca , ch ia ra e non oscura ta , l a posizione s tor ica del Telesio 
nel E inasc imen to , d i cui è uno degli a spe t t i p r inc ipa l i e p iù val idi 
a spiegarlo e arr icchir lo. A rendere oscura ed equivoca nel suo signi
ficato e concreto valore ques ta posizione h a i n d u b b i a m e n t e contr i 
bu i to il var io or ientars i del pensiero filosofico nel corso degli u l t imi 
t r e secoli e la conseguente t e n d e n z a a sop ravva lu t a r e o sminuire 
l 'uno o l ' a l t ro a spe t to , senza ogge t t ivamen te definirne la reale por
t a t a . A d aggravare queste fort i e forse inevi tabi l i esigenze polemiche 
di indole generale h a con t r ibu i to l ' a t t egg iamento di a lcuni s tudiosi , 
i quali h a n cercato di p iegare il s is tema telesiano alle propr ie p ro 
spe t t ive . Questo ut i l i tar io modo di vedere nasce dalla imperfe t ta in
t e rp re taz ione del cri terio, che non si possa r icostruire il pensiero 
filosofico senza u n a filosofia : in te rpre taz ione i n q u i n a t a da l p re sup
pos to che ogni r icost ruzione è sogget t iva , m e n t r e è vero il cont rar io : 
cioè che t a n t o più profonda è la r icostruzione q u a n t o più d imos t ra 
la r ea l t à di un o r i en tamen to filosofico. I l criterio sogget t ivo del cri
t ico — ; cioó la sua filosofia — d iven t a ogget t ivo in proporz ione della 
sua coscienza storica, ohe svela la ve r i t à del suo ogget to . Nessuno che 



ragioni p u ò p re tendere u n a ogget t iv i tà apersonale , m a è vero al tresì 
che l 'ogge t t iv i tà impegna la capac i t à del critico a saper conquis ta re 
la ver i tà , non a mescolare alle p ropr ie v e d u t e le a l t ru i . Se, d u n q u e , 
non si può edificare revisione cr i t ica senza do t t r ina , è a l t res ì incon
t e s t ab i l e che i va r i e c o n t r a s t a n t i p u n t i di v i s t a dei cri t ici diven
t a n o , a u n cer to m o m e n t o , essi stessi a rgomen to di i ndag ine pe r 
u n giudizio più conclusivo. 

Ta le giudizio è il compi to della n u o v a cr i t ica filosofica per ade
rire ai pr incipi genuini de l l 'opera te les iana e comprendere la fun
zione che h a eserc i ta to . 

E ques to è anche il vo to che formulo dal la c i t t à di Be rna rd ino 
Telesio, congiun to al s e n t i m e n t o di g r a t i t u d i n e verso coloro che 
h a n n o sinora s t u d i a t o l 'opera di ques to « vene rando p a d r e della 
n a t u r a i filosofìa », come lo celebrò il Galilei . 

V I T O G . G A L A T I 

N O T A B I B L I O G R A F I C A 

Sulla biografia del Telesio, s tudio conclusivo è quello di B A R -
T E L L I F R A N C E S C O , Note biografiche (B. Telesio - Galeazzo di Tarsia), 
Cosenza, A r t u r o Tr ippe , edi tore, 1906. (La p a r t e r i gua rdan t e il 
Telesio va da p . 7 a p . 73). 

Si confronti anche per la polemica sulla precedenza del r i t ro
v a m e n t o di document i : D E C H I A R A S., Bricciche Telesiane (Co
senza, Tip . L . Aprea , 1897) e la no t a in B A R T E L L I a p . 11-2. 

Nel 1914, per l ' inaugurazione in Cosenza di un m o n u m e n t o 
al Telesio, venne pubbl ica to u n numero unico con scr i t t i di var i 
au to r i . 

Ai lavori esamina t i nel presente tes to , si aggiungano i seguenti , 
i qual i hanno , però, s o p r a t u t t o ca ra t t e r e biografico o ambien ta le : 

S E R R A N . Telesio in Ritorni letterari e sentimentali, Napol i , 
Ed . de « L a Toga », 1934. 

M E R C A T I G . S I L V I O , Appunti telesiani in « Arch. s tor . per la 
Calabria e la Lucan ia », Roma , a. V I I , 1937, fase. I I I - I V . 

S C I P I O N I - C R O S T A R O S A N. , Lettere inedite di Bernardino Telesio 
e Giano Pelusio nel carteggio del Cardinale Guglielmo Sirleto. Iv i , 
a. V I I , 1937, fase. I I , p p . 105-120. 

A L T A M U R A A N T O N I O , Noterelle sul Cinquecento calabrese, Iv i , 
a. X I X , 1950. fase. I , p p . 54-7. 

P E P E A., B.T., in Almanacco Calabrese, 1952, p p . 80-6. 
S E R S A L E S., Tasso Telesio e i Sersale, 1935, Roma . 
F I R P O L., Tradizione filosofica della Calabria. 
P A C I E. , Natura delle cose, in « Dizionario Le t t e ra r io delle 

Upere e dei Personaggi », V. p p . 19-20, Milano, Bompian i , 1948. 



Del De rerum natura è s t a t a pubbl ica ta , so t to gli auspici della 
Società Filosofica I t a l i ana a cura di V I N C E N Z O S P A M P A N A T O , u n a 
edizione in t r e voli, dal l 'edi tore A . F . Formiggini : I , Modena, 1910 
libri I - I I I (pp. 332), I I , Genova, 1913 libri IV-V (pp. 328), I I I , 
E o m a , 1923 (libri V I I - I X p p . ). 

L a s tesura della p r i m a edizione dei due p r imi libri è del 1565 
(pubbl ica ta a E o m a presso Anton io Biado) , m a di essa il Telesio 
non fu soddisfat to e modificò il suo lavoro « d a cima a fondo », come 
scrive lo S p a m p a n a t o , r ipubbl icandolo nel 1570 a Napol i , presso 
Giuseppe Cacchi. L 'ope ra in te ra in nove libri venne pubb l i ca t a 
pe ' t ip i di Orazio Salviani, Napoli , 1586. Lo S p a m p a n a t o si p r o p o 
neva di pubbl icare u n qua r to vo lume con saggi delle edizioni a n t e 
riori a quella del 1586, « delle polemiche che si accesero d u r a n t e la 
v i t a e dopo la m o r t e del l 'autore , delle « contemplazioni » di Fi l ippo 
Mocenigo e delle « quest ioni » di A n d r e a Cesalpino, caso m a i r in
t racceremo u n a r i s t ampa genovese del 1588 del De rerum natura 
in cui sono con tenu te , del compendio i ta l iano del Q u a t t r o m a n i , 
degli elogi e delle orazioni che si lessero o si scrissero in memor ia 
del Telesio ». E aggiungeva : « Ma ne occorrerà allora u n qu in to 
per gli undici opuscoli — i t r e usciti il 1570 r ividero la luce per 
cura del Persio, ven t i ann i dopo, con a l t r i sei che r igua rdavano 
il sonno, l 'uso della respirazione, i sapori , l ' ir ide, le comete e chi 
governa l'animai universum ; il decimo, in torno alle febbri , s t am
p a t o il 1586 presso il Salviani, e l 'u l t imo, concernente il fulmine, 
che res tò inedi to con t u t t a la licenza de ' Superiori o t t e n u t a in quello 
stesso anno », pubb l ica t i nel 1874 dal F iorent ino . E u n quin to 
volume sarebbe s t a t o necessario — concludeva il solerte Spam
p a n a t o — « anche per gli scr i t t i minor i e di d iversa specie, pe ' do
cument i , gli indici e, in fine, u n a succinta not iz ia di ciò che a m a n o 
a m a n o verrò osservando e a p p u n t a n d o ». P u r t r o p p o , il qua r to e 
il qu in to volume n o n vennero pubbl ica t i , lasciando incompleto u n 
p iano e labora to con cura degna di quel diligente e do t t o s tudioso 
che fu lo S p a m p a n a t o , il quale aveva a v u t o incoraggiament i nella 
sua fat ica d a Felice Tocco e da Giovanni Gentile. 

Si aggiunge, ora, il r inven imento di autografi telesiani che 
ap rono nuove possibil i tà per la r icostruzione e formazione del pen 
siero del telesio, e per ques to a spe t to r imando a l l ' accura ta relazione 
di S I L V I O G. M E R C A T I : Autografi sconosciuti di Bernardino Telesio 
in Archivio stor. per la Calabria e la Lucania, 1956, fase. I - I I . 



L'ARTE MAGNO-GRECA 

E LE INFLUENZE ITALICHE 

Quando si affronta il p rob lema de l l ' a r te nel la Magna Grecia 
e Sicilia, e si affronta col p ropos i to storico, col p ropos i to cioè di 
collocare il m a n u f a t t o ne l l ' ambien te e nelle circostanze che lo crea
rono, noi ci t r o v i a m o di f ronte a u n a g r a v e difficoltà. Sapp iamo 
cioè, e ved iamo, che il m a n u f a t t o è greco ; t r o v i a m o però che h a 
qualcosa in più e qualcosa in meno dei m a n u f a t t i corre la t iv i nel la 
m a d r e p a t r i a . L a p e r m a n e n z a cioè dei Greci in I t a l i a non è s t a t a 
u n fenomeno p u r a m e n t e ester iore ; i Greci son d ivenu t i così in t ima
m e n t e c i t t ad in i della n u o v a t e r ra , che ques t a lor seconda n a t u r a , 
agg iun tas i a l l a originaria, h a lasc ia to u n ' i m p r o n t a sul la loro p ro 
duzione a r t i s t ica . Non si t r a t t a del cl ima, per lo meno del cl ima 
so l t an to ; sono i c o n t a t t i etnografici con gl i I t a l ic i — Siculi, Lucan i , 
B r e t t i — che h a n n o d e t e r m i n a t o u n a facies regionale par t ico la re , 
la qua le a p p a r e non solo nelle opere p iù a p e r t a m e n t e indigene come, 
in Sicilia, nel kouros di Selinun^e, m a anche , se p u r in g rado e 
forme p iù coper te e t imide , in t u t t e le creazioni a r t i s t i che locali . 
T u t t i quell i che si son dovu t i occupare del p r o b l e m a adope rano a 
ques to r iguardo , come fo rmula r i solut iva , il t e r m i n e « fenomeni di 
colonialismo » ; assieme a l cos iddet to « r i t a r d o coloniale » c'è gene
r a l m e n t e u n a differenza di esigenze ma te r i a l i e mora l i ne l la v i t a 
del la colonia, r i spe t to a l la m a d r e p a t r i a , differenza che si r ive rbe ra 
necessar iamente nel documen to figurato ; e gli archeologi e lencano, 
a ques to propos i to , u n a maggior corporei tà , u n a maggior indivi 
dua l i tà , u n maggior real ismo : iper tens ione di a lcuni e lement i e di 
a lcune notaz ioni , soppressione o diminuzione o smussamen to di 
a l t r e : r icerca cos t an te di etìias, m a non di ethe raffinati e filosofici, 
bensì dell'ethos n a t u r a l e di ogni v iven t e ; come se non si conce
pissero figure iner t i , m a so l t an to figure v ive : indifferente se g rand i , 
piccole, rozze o a d d i r i t t u r a b r u t t e : p u r c h é vive l . 

1 P e r es. M A R C O N I , Efebo di Selinunte 1 9 2 9 ; I D . , « Hi s to r i a » 
Milano 1 9 3 0 , 6 4 5 ; F E R R I , « N u o v a Cul tu ra » 1 9 3 1 , 2 9 5 ; I D . « Le 
A r t i » 1 9 4 0 , 1 6 2 (Medma) ; P A C E , Arte e Civiltà della Sicilia An
tica, I I , 1 9 3 8 , 8 1 . 



Queste sono le cons ta t az ion i degli archeologi . Ma evidente
m e n t e si p u ò e si deve a n d a r o l t re . Chi si occuperà u l t e r i o r m e n t e di 
ques to bell issimo e impor t an t i s s imo t r a i p rob lemi de l l ' a r t e an t i ca 
n o s t r a h a anco ra d inanzi a sé mol to c a m m i n o da percorrere . Noi 
a b b i a m o finora « l e t t o » e « t r a s c r i t t o » i m o n u m e n t i , m a l a l e t t u r a 
e la t rascr iz ione cons t a t ano p iù che spiegare ; e l 'Archeologia deve 
anche spiegare, essendo Stor ia . 

Occorrerà qu ind i innanz i perciò : 

a) de l imi ta re sul t e r r e n o e su l la c a r t a le aree greche e le 
aree i ta l iche ; finché e dove s a r à possibi le s t ab i l i rne le l inee di 
c o n t a t t o . 

6) pors i i l p r o b l e m a degli even tua l i p r e s t i t i degli I ta l ic i ai 
Greci, e dei Greci agl i I t a l i c i ; t e n e n d o ben p re sen t e che, p u r essendo 
b a r b a r i gli I t a l i c i pe r i Greci, non pe r ques to possono esser consi-
cons idera t i de s t i t u i t i di in teress i a r t i s t i c i e t a n t o meno p r i v i d i 
v i t a l i t à commercia le ; sono po i c e r t a m e n t e super ior i a i Greci per 
coesione etnografica. 

* * * 

I Greci, in generale , s t a n n o sulle coste ; sono m a r i t t i m i . Ces
sano le loro t r acce (o d iven tano sal tuar ie) a l le p r ime gole delle 
colline subappennin iche , dal le qual i in sù cominciano gli I ta l ic i . 
Questo ho r i scon t ra to p e r s o n a l m e n t e in Calabr ia a Locri , a Gioiosa, 
a Nicotera , a A m a n t e a e così v i a un p o ' d o v u n q u e ; ques to s t a t o di 
cose vorre i che i Colleghi, i qua l i l avo rano in Magna Grecia, gior
n a l m e n t e e d i l igen temente fissassero per g iungere a u n a p r i m a deli
mi taz ione topografica : l a qua le non cos t i tu i rà c e r t a m e n t e l a n e t t a 
divisione t r a due mond i — che non è m a i esis t i ta — m a so l t an to 
sa rà i l p r i m o c o n c r e t a m e n t o grafico del p rob l ema ; non si cerca di 
s tab i l i re e inna lzare un d ia f ramma, m a sempl icemente di indicare 
l a l inea di incon t ro t r a due m e n t a l i t à e due c ivi l tà . L ' i m p o r t a n z a 
di u n a del imitazione di ques to genere si p u ò r icevere da u n a recen
t i s s ima — ancora non n o t a — cons ta taz ione f a t t a a Centùr ipe , 
dove, a l l a fine del V, o a i p r imi del IV secolo, t r o v i a m o gli a b i t a n t i 
p a r l a r e e scrivere un gergo mis to 1 di greco e di siculo ; il qua le 
siculo, poi , non è a l t ro che u n a v a r i e t à del l a t ino , come regolar
m e n t e del res to doveva essere, g ius ta le definizioni del la glot tologia 
p ro tos tor ica . 

Si t r a t t a qu ind i di due organismi ben vivi e v i ta l i ; da l loro 
c o n t a t t o , se nasceranno os t i l i tà e guer re e aggressioni, p r endono 

1 F E R R I , l'iscr. di Centùripe e le sue esigenze archeologiche ; in 
corso di s t a m p a in « L a t o m u s » . 



origine n u t r i t i commerc i . I Greci espor te ranno vasi , t e r r eco t t e 
f igurate e d ip in te ; dagl i I t a l i c i ve r r anno i b ronz i « appennin ic i » 
e t u t t o ciò che Oski, E t r u r i ed Apu l i b a n n o p o r t a t o o c rea to sul 
suolo d ' I t a l i a . Ma ol t re i l v icendevole c a m m i n o degli ogget t i , v i 
sa rà la cos tan te vicendevole pene t raz ione delle due m e n t a l i t à : 
u n a dovrà « imbarbar i r s i » pe r vivere , l ' a l t r a ellenizzarsi per p ro 
gredire e per po te r vendere . E ques to per va r i secoli e con v a r i e 
v icende. 

È così del ineato, pe r sommi l ineament i , il p rob lema a l la cui 
soluzione sono c h i a m a t e le Sopr in tendenze del la Magna Grecia e 
della Sicilia : grave p rob lema , che inves te , assieme col l ' a r te , u n a 
compl ica ta ca t ena di specialissimi a spe t t i religiosi e t a l o r a anche 
l inguist ici . In genere, nelle a r t i an t iche , t u t t e , la figura non h a 
u n a consis tenza p rop r i a al di fuori del la rel igione. Ma se l a cono
scenza della religione è necessaria per leggere e capi re appieno un 
documen to della Grecia classica — almeno fino al V secolo — ; che 
si dov rà dire de l l ' impor tanza del f a t to re religioso nel la Magna Grecia 
e nel la Sicilia, dove, a p a r t e u n a maggiore e p iù t enace rel igiosi tà 1 , 
deve postulars i , come n a t u r a l m e n t e verificatasi, u n a mescolanza 
di e lement i religiosi i ta l ic i e pre i ta l ic i da un l a t o con quel l i greci 
da l l ' a l t ro ? 

Po r t e rò a lcuni esempi . H o d o v u t o occuparmi , a lcuni a n n i or 
sono 2 , dello Heroon di Garaguso (Lucania) : si t r a t t a di u n t e m 
p i e t t o in m a r m o , senza colonne, con t e t t o a sp iovent i e t r acce di 
colorazione (Fig. 1), (pubbl ica to in « Not iz ie Scavi » 1941, 253) e 
con dimensioni 0,51 x 0,36 x 0,42. Orbene, ques te dimensioni , 
la ch iusura i n t e rna dell'oifeos, l a p o r t a che è u n a finestra q u a d r a t a 
anziché u n a po r t a , m a , più che a l t ro , lo spor te l lo di ch iusura di 
ques t a finestra, il qua le è cos t i tu i to da u n a bel l issima s t a t u e t t a 
di D e m e t r a in t r o n o , l a cui spal l iera è t a g l i a t a i n t enz iona lmen te 
per far la combaciare col quadr i l a t e ro de l l ' ape r tu ra — oltre , po i , 
t u t t o il corredo concomi tan te di s t a t u e t t e c tonie di D e m e t r a e si
mil i — : t u t t o ciò in somma d imos t ra ch i a r amen te che si t r a t t a di 

1 Ad esempio le l a m i n e t t e « orfiche ci de l ineano s i tuazioni reli
giose di t o n a l i t à p ro fondamen te pie e a p e r t a m e n t e superst iziose, 
difficilmente r in t racc iab i l i ne l la Madre p a t r i a . A Cirene, a l t r a colo
n ia i l lus t re , la rel igione funerar ia delle cos idde t te « Dee' I gno t e » 
assume significati che r e s t ano unici , spiegabil i so l t an to o con in
fluenze locali, o con iper tens ioni di p ie tà . Pe rché l 'esegesi dei pi-
nakes p r e sen ta sì g r a n d i difficoltà 1 Pe rché la va lu t az ione delle 
me tope del t e m p i e t t o del Sele non soddisfa appieno, se non si f anno 
in t e rven i re f a t to r i ar t is t ic i locali ? 

E così v ia . 
2 « Rendiconti Lincei » 1948, 402 sgg. 



u n ' u r n a cinerar ia . L a cosa in sé non recherebbe soverchia mera
viglia, anche se t r o v a t a su suolo greco : m a qu i s iamo in a rea cer
t a m e n t e lucana e non si p u ò davvero so t tacere l a coincidenza delle 
n o t e u rne e tn i sche chiusine dove l a Kourotrophos s edu t a « c h i u d e » 
il l a to cor to del t e m p i e t t o - u r n a . L ' u r n a - t e m p i e t t o di Garaguso 
p o t r e b b e esser,. quindi , il p r i m o segnale di u n a ovvia convergenza 
e commist ione religiosa fra I t a l i c i — in senso la to , ben in teso , e 
compres iv i i pre i ta l ic i e gli an i ta l ic i — e Greci. 

I l fenomeno del res to r iceve amp ia conferma da i due famosi 
t e m p i e t t i di Medina (« No t . Scavi », 1 9 1 3 , Suppl . 6 9 ; e « Rendi
con t i Lincei » c i ta t i ) . Anche Medma, per quan to greca, è zona li
mi te , come indica il t opon imo anellenico. Quest i due t e m p i e t t i 
(fìgg. 2 , 3 , 4 ) sono s t a t i pubb l i ca t i come model l i di t empio greco 
e su di essi è s t a t a i m b a s t i t a anche u n a s t r a n a teor ia sul l 'or igine 
del triglifo (De Mangel) ; e sono invece s i cu ramente due u r n e ci
ne ra r i e « a c a p a n n a », con e lement i , sia pure , desun t i da l la g rande 
a r c h i t e t t u r a . Lo d imos t r a u n a serie d i c i rcostanze. A n z i t u t t o , il 
t e t t o a g ronde sporgent i in fuori senza per i s t i l io : dove ma i esistono 
ce r te g ronde in u n oikos greco % (che dovrebbe poi avere il t e t t o 
a t e r razza !) ; g ronde concepib i l i forse so l t an to in E t r u r i a . Lo di
mos t r ano anche le por te , pa rabo l ica nel maggiore, a finestra a r c u a t a 
ne l minore . La vo l t a nel t e m p i o greco del V° secolo è inconcepibile, 
non pe rché i Greci ignorassero la vo l t a (esiste in o r ien te fin dal 
I I 0 mil lennio a. C ) , m a perché essa vo l t a non poteva pe r ragioni 
d i s immet r i a esser a d o p e r a t a . Essa in fa t t i non è susce t t ib i le d i u n a 
misurazione modula re , se non a t t r a v e r s o u n n u m e r o i r raz ionale , 
e i Greci non h a n n o conosciu to i n u m e r i i r raz ional i se non a l la fine 
del V° secolo — e solo con soluzioni empir iche e geomet r iche . 
T u t t o ciò è no to \ m a bisogna r ipe te r lo e dirlo u n a b u o n a vo l t a 
per sempre , pe rché si usa con t inua re a p a r l a r e dei « model l i » t em
p la r i d i Medma. Del res to t u t t o il ma te r i a l e di P i a n delle Vigne a 
M e d m a è p e r f e t t a m e n t e regolare per u n a necropoli . L a famosa 
ma t r i c e Colloca (« N . Scavi », ibi , 6 1 ) d i cui Orsi fu il f o r t u n a t o va-
lor izzatore , è funerar ia in t u t t o e per t u t t o : o l t re l a p resenza del la 
donna defunta e dell ' .erma l a t e r a l e s inis t ra , si h a il preciso d a t o di 
f a t t o che il r i l ievo, col qua le fu possibi le comple ta re l a scena 2 

der iva da u n a delle necropol i d i Medma. L 'Ors i , che p u r e pers i 
s t eva pensando a un t e m p i o di u n a « mis ter iosa d iv in i tà » (p. 6 9 ) 
non t rovò t r a c c i a di m u r a e dove t t e pos tu l a r e « àggeri di t e r r a » 

1 T H E U E B , Peripteraltempel 1 9 1 8 , 6 6 . 
2 R izzo , in «Memor ie Acc. N a p o l i » IV, 1 9 1 7 , 1 2 5 segg. ; S E -

C H A N , Études sur la tr. greeque, 1 9 2 6 , 2 2 6 . 



Fig . 2. - Tempie t t o di Medma - F ianco des t ro . 



*• 3. - Tempie t to di Medina - Lo stèsso, di 

F ig . 4. - Tempie t to di Medina. 



(sic. !). Trovò so l t an to piccoli f r ammen t i a rch i t e t ton ic i (provenient i , 
penso , da edicole o heroa) ; nu l l a m a r m o e nu l l a p i e t r e s q u a d r a t e ; 
t r o v ò maschere che son t u t t e funerar ie ; « mezzi b u s t i » che son 
egua lmen te funerar i o c ton i i ; u o m o su t a r t a r u g a , squ i s i t amen te 
funerar io ; geni a l a t i , Sa t i r i e Ninfe ; e u n a g r a n d e quan t i t à , di 
kourotrophoi, r i do t t e , nel la quas i t o t a l i t à , al le , sole t e s t e . Queste 
D e m e t r e e rano sedu te ed esposte c e r t a m e n t e in p ien ' a r i a , come ho 
d i m o s t r a t o in « L e A r t i » I I , 1940, 168. E dove, se non sopra la 
t o m b a , come a T a r a n t o o a Cirene ? E r a p e r t a n t o , quel la di P i a n 
delle Vigne, u n a v a s t a necropol i che , in u n d a t o m o m e n t o , a l l a fine 
del V° secolo, h a cessato di esis tere come t a l e . I l t e r r e n o è S t a t o 
a b i t a t o o co l t iva to ; si è d o v u t o « e x a u g u r a r e » — come, P i s i s t ra to 
p r i m a e Nicla poi exaugu ra rono e desacrarono Delo — quel la zona, 
e t u t t o il ma te r i a l e sacro è s t a t o a m m a s s a t o in u n a o più fosse. 
L 'operaz ione è s t a t a f a t t a dai Greci s tessi ; i n fa t t i a l t r i non avreb
bero a v u t o ques to scrupolo rel igioso. Nel l ' agorà di A tene gli scava
to r i Amer ican i h a n n o r i scon t ra to fenomeni simil i (« Hesper ia » 1936, 
36 segg. ; 348 segg.) ; comunque , si t r a t t a d i f a t t i c o m p l e t a m e n t e 
i n t o n a t i a l la m e n t a l i t à greca K To rnando a i « t e m p i e t t i - u r n e », 
d u n q u e , d i remo che a p p u n t o la loro forma e so l t an to la loro forma 
li es t ran ia da l t empio greco-dorico del V° secolo, e li a p p a r e n t a 
invece con le u rne di t u t t a l ' a rea eu ropea del per iodo del b ronzo 
e poi del ferro. Non occorre far r icerche lunghe e fa t icose ; gli 
e lenchi de l l 'EBERT r ive lano t u t t a u n a serie di coincidenze che arr i 
vano t a l v o l t a fino al g rado della i n t e r cambiab i l i t à ; come a W o e d t k e 
e a Obliwitz in P o m e r a n i a (V taf. 67), o a Ia i sp i tz in Boemia (V 
taf. 71 : t a r d o neoli t ico) . Non è qu ind i né a r r i sch ia to , né sforzato 
pensa re , per Medma, a influenze i t a l i che , o p re i t a l i che , « pela-
sgiche » o « med i t e r r anee » ; o a l t r e ancora . 

E l 'elenco non è chiuso. U n a g r a n d e serie di i n t e re s san t i monu
m e n t i — per q u a n t o di l i m i t a t a v a r i e t à e d i lavoro microtecnico — 
è cos t i t u i t a dal le t a v o l e t t e fittili d i Locr i a bassori l ievo d ip in to . 

A Locri , la loca l i tà Mannel la , dove furon t r o v a t e , è luogo di reli
gione ant ich iss ima e c e r t a m e n t e pregreca . È ca r a t t e r i zza to d a un 
Xaqx-x, u n a specie di depress ione o sp ro fondamento del t e r reno , 
che agli occhi del p r i m i t i v o a v r à r a p p r e s e n t a t o per mi l lenni uno 
dei t a n t i orifizi del l 'a ldi là , u n a delle t a n t e vie pe r cui le an ime spa
riscono nel corpo del la Madre Ter ra , e ne r i t o r n a n o poi nel flusso 
pe renne della v i t a e della m o r t e . 

1 D a aggiungere B R O N E E R , in « Corinth E x c a v . » I , 4 (1954) 
p . 97 e a. (deposito di figurine sacre) . 



I n ques t i e consimil i casi l 'archeologo sa in p recedenza che deve 
a s p e t t a r s i e t r o v e r à t r a c c e e res idui d i v a r i s t r a t i e tnici , t r acce e 
documen t i d i s is temi religiosi diversi . Nelle r appresen taz ion i di 
ques te t a v o l e t t e è vano qu ind i cercare esegesi r i c a v a t e dai n o s t r i 
o t t i m i m a n u a l i di s to r ia del la religione greca. A n z i t u t t o , infa t t i , 
l a Mannel la è sul l imi te t r a la fascia cost iera « greca » e l a collina 
subappennin ica , boscosa o bru l la , argil losa e franosa, a b i t a t a dagli 
I t a l i c i ; in secondo luogo l a n a t u r a rel igiosa del topos p resc inde dai 
d ia f rammi usua l i dei secoli e dei popol i . P e r t a n t o nei pìnàkes è a 
priori d o c u m e n t a t a u n a lunga serie dei p i ù s v a r i a t i e lement i reli
giosi, coord ina t i e a m a l g a m a t i da l la visione l ivel latr ice greca, a r t i 
s t ica e religiosa a u n t e m p o , per la qua le i m o r t i v ivono e convivono 
pa ra l l e l amen te a i v iv i , ma d i u n a v i t a esangue, pa l l ida , senza scopo 
e senza gioie, senza dolci i l lusioni . Queste cose i m a n u a l i non le 
insegnano, ma si app rendono dai t e s t i e da l la conoscenza del 
mul t i forme mate r i a l e . 

D a augura r s i p e r t a n t o che ques to gh io t to ma te r i a l e archeolo
gico venga pres to i n t eg ra lmen te offerto, nel la sua es ter ior i tà figu
r a t a , agli s tudiosi , da l la cui col laborazione, e so l t an to da ques ta , 
sorgerà poi quel la rosa di esegesi c o n t r a s t a n t i o convergent i , neces
sar ia a p r e p a r a r e il fu turo t e r r eno di in tesa . Solo a l lora p o t r e m o 
v a l u t a r d a vicino l ' a r t e dei pinakes, l ieve, calligrafica, soffusa d i 
mis ter iosa e, quas i vor re i d i re , t r a s o g n a t a t r ag ic i t à , documen to 
plur isecolare di u n mondo rea le v is to a t t r a v e r s o il nebuloso vela
r io del la rassegnazione. 

I n pa ro le p o v e r e : anche a Locri , a r t e greca e componen t i 
indigene var ie . 

* * * 

Questi pochi g r u p p i d i m o n u m e n t i servono o t t i m a m e n t e a 
m e t t e r e a fuoco il p rob l ema che a t t e n d e gli archeologi e gl i s torici 
de l l ' a r t e magno-greca . N o n si t r a t t a d i cancel la re o annu l l a r e il 
g ià f a t to , m a di perfezionare l ' inves t igaz ione scientifica. I p rob lemi 
del t e m p o di Orsi sono cresciut i : a l l a r g a t i in superficie e inspess i t i 
in p rofond i tà . L 'Ors i h a ca r a t t e r i zza to colla sua g r a n d e persona
l i t à t u t t a un ' epoca d i inves t igazione e di s tud io . A d a l t r i , ora, la 
cont inuaz ione ; nel la quale , en t ro il g r a n d e q u a d r o delle re lazioni 
fra Grecia Madre e Magna Grecia, e a t t r a v e r s o l ' a l t ro ancor p iù 
g r a n d e e p iù oscuro q u a d r o dei s u b s t r a t i e tnici , occuperà i l p o s t o 
d 'onore il p rob lema della or ig inal i tà de l l ' a r t e magnogreca . Anche 
qui fa capolino la p ro tos tor ia , come coefficiente bas i l a re e indispen
sabile di ogni nuova costruzione s tor ica de l l ' an t i ch i t à . 

S I L V I O F E R R I 



IL MERCUEION 

Alle an ime asse ta te di perfezione ascet ica che negl i vdtimi secoli 
dell 'a l to medioevo ane lavano, ne l l ' es t rema p a r t e del mezzogiorno 
d ' I t a l i a , ad un luogo di quie te e di profonda sol i tudine ; a quelle 
schiere a t t e r r i t e di monac i che nello stesso t e m p o cercavano dispe
r a t a m e n t e un asilo ove sfuggire alla morsa dei cont inui pericoli im
minen t i , br i l lava u n a v iv ida luce sca tur ien te da u n a regione per
m e a t a di pace e della p iù in tensa p i e t à religiosa. 

Quella regione era d e t t a del Mercurion, e, p u r non potendosi 
s tabil i re con esat tezza quando essa divenne un faro di ascet ismo ce
lebre ed accorsato come l 'Olimpo in Asia minore e il m o n t e Athos 
nella Grecia, è probabi le che per p r imi accolse melk i t i di l ingua 
greca che, fugat i dalla Siria e dalla Pa les t ina dal la conquis ta a r a b a 
del terzo decennio del secolo se t t imo, si sparsero dal la Sicilia fino a 
E o m a l , lasciando tes t imonianze del loro passaggio in Calabria 
in manosc r i t t i come il Codice pu rpu reo di Eossano, ed oreficerie 
qual i a lcuni rel iquiar i del Museo Civico di Seggio 2 . Essi de t t e ro 
l ' avvio a quella affinità di idee che sempre intercorse t r a il Mercourion 
e l 'Or iente crist iano 3 e quasi s i curamente anche al l 'enorme in te 
resse per la t rascr iz ione dei codici. 

I n segui to, pu r non esagerando l ' influenza delle persecuzioni 
iconoclast iche del secondo decennio del secolo o t t avo , al t r i ascet i 
dove t te ro pervenire nella regione allorché i monac i r icercarono quei 
luoghi che per essere a i confini del l ' impero, come la Calabria set
ten t r ionale , sa l tua r i amente e senza n e t t e del imitazioni d o m i n a t a 

1 P . P . E O D O T À , Del... rito greco in Italia, E o m a 1 7 5 8 ss. I I , 
p . 5 6 ; C. K O R O L E W S K I J , Basiliens italo-grecs et espagnols, in « Dic t ionn . 
d 'His to r . et de Geogr. Eccles. » VI , col. 1 2 0 2 ; M. S C A D U T O , Il mo
nachismo basiliano nella Sicilia medioevale, Roma , 1 9 4 7 , p p . 1 8 ss. 

2 B . C A P P E L L I , L'arte medioevale in Calabria, in « Paolo Orsi », 
Roma , M C M X X X V , p p . 2 7 6 s. ; A . L I P I N S K T , Medioevo! Cold-
smith's art in Calabria, in « Goldsmi th ' s J o u r n a l » London , X X I X , 
1 9 3 3 , p . 6 6 . 

3 A . C A P P I , Santi e guerrieri di Bisanzio nell'Italia meridionale, 
append . a P A O L O O R S I , Le chiese basiliane della Calabria, F i renze, 
( 1 9 2 9 ) , p . 2 6 1 ; A . V A C C A R I , La Creda nell'Italia meridionale, in 
« Oriental ia Christ iana, I I I , ( 1 9 2 5 ) , p . 3 0 3 ; E . A N I T C H K O F , Joachim 
de Flore et les milieux courtois, Roma , M C M X X X I , p . 4 9 . 



dai longobard i e dai b izant in i r isent irono poco o nul la delie perse
cuzioni che, se mai , contr ibui rono a sv i luppare la t endenza mona
st ica b i zan t ina a l l ' anacoret ismo ed alla v i t a e r ran te , fino a che, ri
conqu i s t a t a la Calabria da Niceforo Poca ed organizzata u n a difesa 
b izan t ina del l ' I ta l ia meridionale , i monac i che emigravano in massa 
dalla Sicilia innanzi agli stessi invasor i che li avevano scacciat i dal
l 'Asia minore e da l l 'Eg i t to , invece di dirigersi come p r i m a avven iva 
verso la Balcania . 2 , scelsero a l t r e d i re t t r ic i di marc ia , in p a r t e avv ian
dosi verso la Te r ra di O t ran to , in p a r t e r isalendo da Reggio la peni
sola, secondo un mov imen to del ineato e preciso nella cronologia e 
nella topografia 3 , fino a giungere così- a d ingrossare le schiere dei 
pen i t en t i del Mercurion. I monac i che nel decimo secolo a r r ivavano 
nella regione con ques ta u l t ima onda t a , v i t r o v a v a n o fiorenti «is t i 
tuzioni monas t iche e, t r a l 'a l t ro , già s tab i l i te 4 quelle t r e t a p p e di 
esistenza per le qual i il monaches imo bizant ino è o v u n q u e passa to : 
eremitaggi , l aure e cenobi . Varie agiografìe 5 ci informano del ful
gore ascetico del Mercurion in ques to per iodo, de r ivan te dai suoi 
t a n t i monas te r i ed eremi e dal la g rande ricchezza in ter iore degli 
uomini che li ab i t avano oltre, che per la v i t a eroica f a t t a di obbe
dienza, macerazioni e contemplazione, per l 'ospi ta l i tà e l a assistenza 
mora le e mater ia le la rg i te a piene man i , senza as t ra rs i da i dolori 
del mondo , alla popolazione locale misera e scarsa, per il lavoro x h e 
in conformità alla Regola codificata da S. Basilio 6 non era m a i t r a 
scura to e si appl icava nei mod i p iù var i ed a d a t t i alle t endenze di 
ciascuno : dalle opere del l 'agr icol tura al la t rascrizione dei codici, 
allo s tudio ed alle discussioni teologiche. 

F r a t t a n t o , quas i pre ludendo alle confederazioni monas t i che 
che poi i N o r m a n n i ins t i tue ranno e sull 'esempio di q u a n t o a n d a v a 

1 J . G A Y , L'Italia meridionale e l'impero bizantino eie, ( t rad
i to, F i renze, 1 9 1 7 , p p . 1 5 8 ss. ; A. C A F F I , op. cit., p . 2 6 0 ; A. M E D E A , 

Oli affreschi nelle cripte eremitiche pugliesi, Roma , 1 9 3 8 , I , p . 1 8 ; 
E . P O N T I E R I , Tra i Normanni nell'Italia meridionale, Napol i , 1 9 4 8 , 
p . 4 7 . 

2 P . C H A R A N I S , On the question of the hellenization of Sicily and 
Southern Italy during the middle age, in «The American Historical 
Review », L I I , 1 9 4 6 , p p . 7 4 ss. 

3 Cfr. B . C A P P E L L I , S. Nilo ed il cenobio di S. Nazario, in A.S.C.L., 
X X , 1 9 5 1 , p p . 4 3 ss. 

4 Vita di S. Nilo abate etc, ( t rad . it. di A. Rocchi) , Roma , 1 9 0 4 , 
p p . 6 , 1 9 . 

5 Vita di S. Nilo etc, c i t . pass im ; Eistoria et laudes ss. Sabae 
et Macarii etc, (ed. Cozza Luigi) , Roma, MDCCCXCII I , pass im ; 
0 . G A E T A N I , Vitae Sanctorum Siculorum etc, P a n o r m i , 1 6 5 7 , I I , 
p p . 8 0 ss. ; A. A G R E S T A , Vita di S. Nicodemo etc, Roma , 1 6 7 7 , 
pass im. 

6 S. B A S I L I I , Begulae fusius tractatae, in M I G N E , P . G . , X X X I I . 



Fig . 1. - Mormanno , Chiesa di 8. Caterina. 



a t t u a n d o s i nel l 'Olimpo e nel Monte A thos \ v i appa r iva u n a unifi
cazione nella direzione per lo meno spi r i tuale dei monas te r i ed un 
avv ic inamento al monaches imo occidentale specialmente per l ' a t t i 
v i t à di qualche g rande capo, come S. Saba il Giovane che eserc i tava 
la sua missione non so l tan to come sarebbe s t a to normale sui cenobi 
da lui fondat i in var ie local i tà t r a loro d i s tan t i , m a anche - su quelli 
prees is tent i dei Taormines i e dei Siracusani 2 ed a l t r i . a b i t a t i da mo
naci siciliani r iuni t is i secondo i diversi luoghi di provenienza . 

Le var ie agiografie che descrivono l a v i t a che nel secolo decimo 
santif icava il Mercurion, danno al luogo stesso un alone di celebri tà 
e di leggenda che lo pone quasi a l di fuori del t empo e dello spazio. 
Non m a n c a però qualche tes to r e d a t t o da persona che conosceva 
d i r e t t amen te il s i to, che delinea la regione con rea l t à e precisa co
noscenza geografica. Così Oreste pa t r i a rca di Gerusa lemme nelle 
sue Vite dei SS. Saba, Cristoforo e Macario d i Collesano 3 , ci descrive 
il Mercurion come u n a soli taria provincia monas t i ca incunea ta t r a 
i confini di Calabria e Longobard ia , al l imi te cioè dell ' impero bizan
t i no e del p r inc ipa to di Salerno al controllo dei qual i così sfuggiva, 
come al l 'a l t ro del vescovado di Cassano allo Jon io in cui nel secolo 
decimo r ien t rava , t u t t a a m m a n t a t a di folte ed aspre boscaglie po
pola te da u n a mol t i tud ine di anacore t i di ambo i sessi. 

Se si confrontano ques to ed a l t r i passi di Oreste con il r acconto 
del biografo di S. Leon-Luca di Corleone 4 in cui na r randos i il pas
saggio del l 'eremita da l m o n t e Mula al Mercurion si stabil isce un 
r appo r to di immed ia t a v ic inanza t r a ques t i luoghi e gli a l t r i , che 
conservano gli stessi nomi di Mormanno e di Avena, e con la nar 
razione della Vi ta di S. Nilo di Rossano 5 circa il numeroso g ruppo 
di monas te r i presso il d i s t ru t to castello di Mercurio di cui si conosce 
il s i to, o il viaggio del bea to dal Mercurion al cenobio di S. Nàzar io 
presso l 'omonima local i tà nel Cilento, nonché con u n a not iz ia del 
geografo a rabo E d r i s i 8 che indica u n a connessione topografica t r a 
la foce del Lao , la spiaggia della Scalea ed il castello di Mercurio, 

1 F . C H A L A N D O N , Histoire de la domination normande eri Italie etc.., 
Par i s , 1 9 0 7 , I I , p p . 5 8 6 ss. ; G . R O B I N S O N , History and Gartulary 
of the Greeìc Monasteri/ of St. Elias and St. Anastasius of Carbone, 
« O r i e n t a l a Chris t iana », 1 9 2 8 - 3 0 , X I - 5 , p p . 3 2 7 ss. ; X I X - 1 , doc. 
4 6 , p p . 7 1 ss. ; C. K O R O L E W S K I I , op. cit., coli. 1 2 1 0 s. ; M . S C A D U T O , 
op. cit., p p . 1 8 0 ss. 

2 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit . , pass im. 
3 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit. , p . 1 4 . 

4 0 . G A E T A N I , op. cit., I I , p p . 8 0 s. 
5 Vita di S. Nilo etc., cit. , p p . 6 s. ; 9 . 
6 E D R I S I , Italia, ( t rad. i t . Amar i e Schiaparell i) , in « A t t i R. 

Accademia dei Lincei », 1 8 6 6 - 7 7 , Ser. V, V i l i , Roma , 1 8 8 3 , p . 1 2 9 . 



stupisce come quan t i si sono interessat i della zona la abbiano t a n t o 
va r i amen te ub ica ta . 

Bisogna p u r dire che nella r icerca del si to dell ' insigne regione 
monas t ica , della quale a p iù riprese mi sono occupato , è assai spesso 
v e n u t a meno u n a serena ed e sa t t a va lu taz ione dei fa t t i e dei d a t i 
ed anche una precisa conoscenza storico-geografica della Calabria, se 
si è c reduto poter la por re nei pressi di T a u r i a n a 1 o di P a l m i 2 o alle 
falde del massiccio del Po ro 3 . E d anche quando si è f inalmente r i
conosciuto che il Mercurion a n d a v a r icercato nella Calabria set ten
t r ionale , l 'ubicazione di esso è s t a t a l a t a ed oscillante t r a il terr i 
tor io di Rossano 4 , quello che si s tende t r a Cassano allo .Ionio e Ca-
s t r o v i l l a r i 5 e l ' es t rema p a r t e nord-occidentale della provincia Co
sent ina 6 . L 'or igine dell 'equivoco, che non si è ancora del t u t t o 
diss ipato, risale al Gay ' che se da una p a r t e con l 'appoggio di var ie 
agiografie e della denominazione del fiume Mèrcure, che però non 
è affluente del Lao , m a t u t t a u n a cosa con esso, h a colto la ver i tà 
circa il si to del Mercurion, da l l ' a l t ra è s t a to un p o ' vago e malsicuro 
nella del imitazione della zona. L a quale v a pos ta lungo la va l l a t a 
del Lao , che nel medioevo ed anche a t t u a l m e n t e dal la popolazione 
locale è de t to Mèrcure per quasi t u t t o il suo corso ed h a segnato 
da l l ' an t i ch i tà al secolo decimo o t t avo e per u n breve t r a t t t o ancora 
lo segna, il confine se t ten t r iona le del l 'es t rema p a r t e della penisola 
i ta l iana . Questa designazione della regione del Mercurion h a a v u t o 
la sua p r i m a ed e s a t t a t r a t t a z i o n e topografica conva l ida ta da p rove 
documentar ie , dal medico ed uman i s t a E d u a r d o Pandolfi per fe t to 
conoscitore dei luoghi, in un l ib re t to r imas to pressoché sconosciuto 8 . 

A p a r t e però q u a n t o si è d e t t o , l 'affascinante a rgomento è 
s t a t o in generale poco tocca to in profondi tà . Solo qualche accenno 
nella sintesi su l l ' I ta l ia b izan t ina del Caffi 9 , nello s tudio sui monac i 

1 A. Di SALVO, Ricerche... intorno a Metauria e Tauriana, Napol i , 
1 8 8 6 , p . 9 9 . 

2 G . SCHLUMBERGER, L'epopèe byzantine etc, Par i s , 1 8 9 6 , p . 4 6 6 . 
3 P . TORALDO, Per la storia di Torre Galli in Calabria, in 

« B r u t i u m », Reggio di Calabria, I I , 1 9 2 3 , nn . 6 - 7 - 8 . 
4 D . L. T A R D O , I codici melurgiei della Vaticana, in. A .S .C .L. , 

I, 1 9 3 1 , p . 2 3 4 . 
5 A. CAFFI, op. cit., p . 2 9 4 . 
6 C. KOROLEWSKII , op. cit., col. 1 2 0 2 . 
7 J . G A Y , Saint Adrién de Calabre etc, in « Mélanges de l i t t e r . 

et d 'His t . relig. publ iés à l 'occas. du jubi lé de Mgr. de Cabrières », 
1 8 9 9 , I, p . 2 9 3 ; lo stesso, L'Italia meridionale e l'impero bizantino 
etc, cit . , p p . 2 4 7 s. 

8 E . P A N D O L F I , Il beato Leoluca abate e Mormanno, Castrovi l -
lari , 1 9 0 9 . 

9 A. CAFFI, op. cit., pass im. 



basi l iani del Korolewskii 1 e nel vo lume sulla Calabria del Di to 2 ; 
m e n t r e u n vas to capitolo del l ibro dell 'Anitcbkof 3 su Gioacchino 
da Fiore cerca r i t rova re p receden t i de l l ' insegnamento del monaco 
Silano nella teor ia e nella prass i monas t i ca mercur iensi . Pe r maggiore 
aderenza al sogget to sono però da n o t a r e u n a succosa n o t a di S. G . 
M e r c a t i 1 ed uno scr i t to in cui il compian to P . Mat te i Ce re so l i 5 p u b 
bl icava ed i l lus t rava a lcuni document i r i g u a r d a n t i var i monas te r i 
della zona non t u t t i però, a mio parere , e s a t t a m e n t e ub ica t i *. Men
t r e u n p o ' p r ima si era in teressa to della quest ione il Binon 7 che in 
u n saggio sul ciclo di S. Mercurio si espr imeva, cont ro la supposi
zione dello Schlumberger 8 che vedeva nel la denominazione di Mer
curion il r icordo di un t empio pagano sacro al Dio Mercurio, nel senso 
che il n o m e della regione sarebbe der iva to dal cul to reso dai monac i 
b izant in i a l Santo mar t i r e di Cappadocia . 

A m b e d u e ques te asserzioni lasciano u n p o ' perplessi . Se u n a 
sembra u n po ' ingenua per il f a t to discutibi le che u n solo sacello 
pagano avrebbe da to l a denominazione a t u t t a u n a vas t a zona, 
l ' a l t ra pecca nello stesso senso in q u a n t o solo sosti tuisce al sacello 
u n luogo di culto dedica to a S. Mercurio, quando si t enga presen te 
che, p u r esis tendo effet t ivamente nel la regione u n monas te ro con 
ques to t i to lo esso però non a p p a r e m a i nelle font i p iù an t iche », ed 
inol t re che n é la regione in te ra , n é il fiume, né l ' ab i t a to scomparso , 
che t u t t i der iverebbero il loro n o m e d a quello del m a r t i r e di Cesarea, 
p o r t a n o od hanno p o r t a t o , come di regola avv iene in simili casi, 
l ' appel la t ivo di San to . 

Conget tura pe r conge t tu ra si p o t r eb b e invece forse suppor re 
che t a l i denominazioni s iano t u t t e de r iva te da quella del fiume che 
a d u n cer to m o m e n t o , come è del res to a v v e n u t o al prossimo Sy-
bar is d o c u m e n t a t o come Coscile a lmeno da i pr imiss imi t e m p i della 
dominazione n o r m a n n a 1 0 , p e r d u t o il p r imi t ivo n o m e di Lao m a n t e -

1 C. KOROLEWSKII , op. cit., pass im. 
2 0 . D I T O , La Calabria, Messina, M C M X X X I V , p p . 1 7 1 ss. 
3 E . ANITCHKOF, op. cit., p p . 2 3 ss. 
4 S. G . MERCATI, 8. Mercurio e il Mercurion, in A.S.C.L., V I I , 

1 9 3 7 , p p . 2 9 5 ss. 
6 D . L . MATTEI-CERESOLI, La Badia di Cava e i Monasteri 

Greci della Calabria superiore, in A.S.C.L., V I I , 1 9 3 7 , p p . 1 7 4 ss. 
6 B . CAPPELLI, Varte medioevale in Calabria, c i t . p . 2 8 5 ; lo 

stesso, Una voce del Mercurion, in A.S.C.L. X X I I I , 1 9 5 4 , p . 8 , n . 1 . 
' S. Binon, Essai sur le cycle de Saint Mercure etc, in « Bibl io-

t é q u e de Fècole des H a u t e s E t u d e s », L U I , Par is , 1 9 3 7 , p p . 1 0 1 s. 
8 G . SCHLUMBERGER, op. cit., p . 466. 
9 B . CAPPELLI, Una voce del Mercurion, c i t . p p . 9 s. 

1 0 G . CRUDO, La 88. Trinità di Venosa, T ran i , 1 8 9 9 , p . 1 9 3 , 
n. 1 . Il documento è d a t a t o : maggio 1 0 9 7 . 



mitosi so l tanto nella t rad iz ione le t te rar ia , av rebbe loca lmente as
sun to quello riferentesi a d u n a spe t to par t ico la re della complessa 
idea che i greci ed i r oman i 1 si e rano format i di Hermes e di Mer
curio : a quella funzione cioè che il fiume dal l 'epoca protos tor ica a 
quella magnogreca ed a t u t t a l ' e tà seguente fino alle medioeval i 
invasioni barbar iche , aveva assolto, m e t t e n d o in comunicazione 
t r a loro per scopi economici e n a t u r a l m e n t e anche cul tural i , le coste 
dello Jon io e le regioni in t e rne sul l 'odierno confine Calabro-Lucano 
con le spiagge del Ti r reno ; funzione che al la psiche popolare locale 
dove t t e sembrare a d u n cer to m o m e n t o t a n t o essenziale e conna
t u r a t a alla v i t a stessa della zona, da fare appa r i r e quasi il fiume 
come la personificazione stessa del Dio. Così, se non si t r a t t a di u n a 
denominazione recente , cosa che m i riesce impossibile s tabi l i re , 
quella minore d iv in i tà r o m a n a del commercio r a p p r e s e n t a n t e la 
m o n e t a di a rgen to 2 ven iva anch 'essa personificata nel fiume Argen
t ino , che affluisce nel Lao scendendo da quel l ' intr ico di m o n t a g n e 
boscose che circonda l 'odierna Orsomarso e che p roducevano e pro
ducono g rande q u a n t i t à di o t t imo legname da a rdere e da costru
zione. 

A t ene re conto del da to di fa t to che a t t u a l m e n t e il Lao è di 
n o r m a de t to Mèrcure so l tan to nel suo a l to corso che si svolge t u t t o 
in Basi l icata, ver rebbe da chiedersi se il Mercurion non corrispon
desse in effetti a ques t a zona, la quale p resen ta nel suo dia le t to 
u n ' a l t a percentuale di vocaboli der iva t i dal greco ed è r icca di t o 
ponimi che r ich iamano la greci tà b i zan t ina , specialmente nei din
to rn i di Viggianello e di E o t o n d a , nel cui a t t ua l e per imet ro sorgeva 
il monas te ro di S. Andrea o S. Sofia menz iona to nel Chronicon Car-
bonense ed esist i to a lmeno fino al 1 7 0 4 3 . 

Ma, m e n t r e non è possibile localizzare nella p r e d e t t a zona 
a lcuna delle fondazioni monas t iche no te dalle agiografie che ci r i
mangono dei g randi san t i i ta lo-bizant in i che vissero al Mercurion, 
queste stesse ci indicano i l imi t i della provincia ascetica, con il ri
cordo del castello di La ino fa t to nelle Vi te dei SS. Cristoforo e 

1 K . K E R É N Y I , Hermes, la guida delle anime, in « Miti e Misteri », 
Tor ino, 1 9 5 0 , p p . 9 1 ss. 

2 M. GALDI , La religione degli antichi romani, in Storia delle 
religioni d i r e t t a dal P . TACCHI V E N T U R I , Torino, 1 9 3 4 , ss., I, p . 4 8 7 . 

3 G . BACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, 
Roma, 1 9 0 2 , I I , p p . 9 0 , 1 0 7 ; G . ROHLFS, Scavi linguistici nella Ma
gna Grecia, Roma , M C M X X X I I I , p p . 6 0 , ss. ; G . ROBINSON, op. cit., 
X I - 5 , p . 3 2 7 ; ( V . EICCA) , Descrizione della diocesi di Gassano allo 
Jonio, (ms. del 1 7 0 4 , in mio possesso), f. X ; Carta d'Italia del T.C.I., 
1 : 2 5 0 0 0 0 , fol. 4 2 . 



Macario di Collesano 1 e con l 'a l t ro del Castello di Mercurio che com
parisce in quelle S. Leon-Luca di Corleone, S. Nilo di Rossano e 
S. Saba di Collesano 2 . Ai qual i t e rmin i che segnano i due capi della 
profonda gola chiusa t r a m o n t a g n e precipi t i e scoscesi t e r r azzamén t i 
vallivi, nella quale scorre t umul tuoso il Lao nel suo medio corso, 
bisogna però aggiungerne un a l t ro , cioè l ' ab i t a to d i Avena si to sul
l 'a l to dei t e r r azzament i meridional i , nella cui con t r ada d e t t a di 
Mal tempo sostò S. Leon-Luca di Corleone 3 recandosi al Mercurion 
dalle impervie soli tudini del limitrofo m o n t e Mula che è quindi e r ra to 
porre , come si è fa t to 4 , nei pressi immed ia t i di Cassano allo Jon io . 

Questi confini r inser ravano il medioevale centro di appl icazione 
e propagazione delle idee ascet iche b izan t ine in t e r r a calabrese, 
centro che veniva isolato dal mondo e quas i dal t empo non so l tan to 
dalle asper i tà del si to, m a anche dalle due fortezze che ne vigi lavano 
gli sbocchi : quella di La ino , succeduta a l l ' ab i t a to indigeno e poi. 
ellenizzato sito alla confluenza del Lao con il Ba t tend ie r i , a l quale 
si è g ius t amen te conge t tu ra to appar tenessero gli incusi con la leg
genda Aa ivo ; 5 , che, e r e t t a in posizione formidabile e r i corda ta dal
l 'epoca longobarda in cui appa re anche come gas ta lda to , pro teggeva 
la regione dalle eventua l i offese del r e t ro te r ra a t t r a v e r s a t o dal la 
v ia Popi l ia 6 , e l 'a l t ra , anch 'essa ben munita:, di Mercurio, sor ta pro
bab i lmen te per opera di un nucleo di gente che al l 'a lba del l 'e tà 
ba rbar ica abbandonò , perché o rmai malsicuro, il prossimo centro 
costiero romano erede della greca Laos R imanendone ora gli 
avanz i su un enorme rupe in v is ta della s t r e t t a delle m o n t a g n e da 
cui, come da favolose bocche di drago, i r rompono nella so t topos ta 
p i anura il Lao e l 'Argent ino che propr io a i suoi p iedi r iuniscono le 
loro acque ormai acqu ie t a t e e p ig ramen te fluenti verso il prossimo 
mare . 

L a regione cui quest i fa t tor i na tu r a l i e s t ra tegic i davano un 
senso di isolamento, m a nello stesso t empo di g rande sicurezza, ne-

1 Ristoria et laudes SS. Sabae et Macarii etc., cit. , p . 8 7 . 
2 0 . CTAETANI, of. cit., I I , p . 8 0 ; Historia et laudes SS. Sabae 

et Macarii etc, cit. , p . 4 6 ; Vita di S. Nilo etc, cit. , p p . 4 8 , 5 0 . 
3 0 . GAETANI, op. cit., I I , p . 8 0 ; E . P A N D O L F I , op. cit., p . 6 . 
4 P . P . R u s s o , Il santuario della Madonna delle Armi presso 

Oerchiara, Roma , ( 1 9 5 1 ) , p . 1 1 , 
6 B . CAPPELLI, Laino ed i suoi Statuti, in A.S.C.L., I , 1 9 3 1 , 

p . 4 0 8 ; P . ZANCANI MONTUOEO, Siri-Sirino-Pixunte, in A.S.C.L., / 
X V I I I , 1 9 4 9 , p . 1 7 , n . 2 ; lo stesso, Sibari, Poseidonia e lo Heraion, 
in A.S.C.L., X I X , 1 9 5 0 , p . 7 8 , n . I . 

6 B . CAPPELLI, Laino ed i suoi Statuti, cit . , p p . 4 1 0 ss. ; ivi b ibl . 
lo stesso, Appunti per l'ubicazione di due monasteri basiliani, in 
A.S.C.L., V I I , 1 9 3 7 , p . 2 9 0 . 

7 B. CAPPELLI, Una voce del Mercurion, cit. , p . 2 . 



cessarti l 'uno e l ' a l t r a alla p u r a contemplazione in u n periodo con
t i n u a m e n t e fluido e torb ido , a p p a r e anche oggi a p p a r t a t a e scarsa
men te ab i t a t a . Ma è r icchissima di memorie b izant ine , a cominciare 
dai numeros i topon imi nei pressi di La ino , dove era anche il mona
stero di S. J a n n i de Cucza si to nella con t rada omonima e sorto, 
come a p p a r e da i r inven imen t i a v v e n u t i nel secolo scorso, sui res t i 
d i u n a villa r o m a n a 1 , fino alla medioevale e d i ru ta chiese t ta dedi
ca t a a Santo Luca i vicino Avena 2 , Essi poi cont inuano a r i t rovars i 
p iù a valle nella denominazione stessa del l ' ab i ta to di Papas idero , 
presso il quale ce r t amente si t r o v a v a in con t rada S. Stefano l 'omo
n imo cenobio fondato da i SS. Cristoforo e Macario di Collesano 
vicino al medio corso del Lao 3 . E d infine urgono in torno agli avanz i 
del castello di Mercurio, sopra e so t to il quale ferveva più intensa-
samen te la v i t a monas t ica con i cenobi r icordat i nelle agiografie di 
S. Nilo e di S. Nicodemo ed a l t r i ancora in v is ta dell 'asceterio ni-
l iano di S. Michele Arcangelo sulla serra Bonangelo 4 e del mona
stero di S. Nicola di Trèmulo nella local i tà che man t i ene ina l t e ra to 
il nome 5 . 

Se il si to di ques t 'u l t imo cenobio è ve ramente delizioso, t u t t a 
la regione del Mercurion chiusa t r a i mon t i , m a non lon tana dal mare 
che si presenta con il suo specchiarsi nel cielo, è bellissima e sugge
s t iva , e per i r icordi classici e b izant in i , pregni quest i di u n a p ie tà 
ascet ica quasi d isumana, che affollano la m e n t e e l ' an ima, e per il 
suo aspe t to solenne e p r imi t ivo da to le dai fitti boschi e dalle mac
chie di elei e carpini stesi sulle a r d u e pendic i delle mon tagne d i rupa te , 
ai cui piedi che r inserrano u n a breve e fresca valle, b a t t o n o frago
rose e spumose le acque del Lao e dei numeros i afluenti che incidono 
anch 'essi p rofondamente il t e r reno . 

Ma to rno to rno la zona così circoscri t ta vi erano ancora a l t re 
propaggini ascet iche non p rop r i amen te d ipendent i , m a più o meno 
a d essa legate da ugual i interessi di edificazione religiosa : quelle 
cioè di m o n t e Mula, di La t in iano nel l ' a l ta valle del Sinni, di Lago-
negro e di Aie ta 6 , sì che u n a indagine sul Mercurion deve anche 

1 B . CAPPELLI, Laino ed i suoi Statuti, cit . , p p . 413 s. 
2 B . CAPPELLI, Una voce del Mercurion, cit., p p . 8, n. 1. 

3 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit. , p . 87. 
4 Vita di S. Nilo etc, cit. , p p . 6, 7, 36, 48 e pass im ; A . A G R E -

STA, op. cit., pass im ; B . CAPPELLI, Una voce del Mercurion, p . 7. 
5 D . L . MATTEI-CERESOLI, op. cit., p p . 177 ss. ; B . CAPPELLI, 

Una carta di Aieta del sec. XI, in A . S . C . L . , X I I , 1942, p p . 210, 213. 
6 B . CAPPELLI, L'arte medioevale in Calabria, cit . , p . 286 ; lo 

stesso, accensione alla guida d'Italia etc, in A . S . C . L . , V i l i , 1938, 
p p . 406 ss. ; lo stesso, Una carta di Aieta etc, cit. , p p . 212 ; lo stesso, 
Aieta, in « B r u t i u m », X I I , 1942, n . 3. 



t enere conto di ques te a l t re regioni che hanno con esso v ib ra to al
l 'unisono. 

Si è de t to e r ipe tu to che i monac i i ta lo-bizant in i quas i per abi
tud ine si r i fugiavano in ricoveri assai precar i i : e perché spesso i t ine
r a n t i per cos tume di v i t a e per il cont inuo t imore dei mussu lmani 
e perché anche in e tà a v a n z a t a preferivano v ivere in sol i tudine. 
Per queste ragioni fino al consol idamento della dominazione nor
m a n n a che pose su nuove basi i cenobi basi l iani , i monac i non 
avrebbero d imos t ra to a lcun in te ressamento non t a n t o per decorare, 
q u a n t o per costruire le loro dimore 1 . T u t t o ciò è vero, m a solo in 
p a r t e ; poiché var ie notevol iss ime chiese calabresi e lucane colte 
ed umili , s t r e t t a m e n t e connesse con il mov imen to monas t ico i ta lo-
b izant ino , documentano u n a a t t i v i t à cos t ru t t i va e decora t iva du
r a n t e la fase bas i l iana-b izant ina ; come, per c i tare qualche esempio, 
il g ruppo omogeneo delle chiese di S. Luca d 'Aspromonte , della Cat
tol ica di Stilo e di S. Marco di Rossano, e poi la bas i l ichet ta d e t t a di 
So t te r ra a Paola , le chiese di Sant 'Angelo a Monte Raparo in Basili
ca t a e di Pozzolio a S. Severina, nonché var ie a l t re minor i 2 . 

Ora i g rand i monac i che g iungevano al Mercurion nella p r ima 
m e t à del secolo decimo t r o v a v a n o la regione popo la t a di anacore t i , 
m a insieme folta d i nuove e p iù p rogred i te forme di v i t a monas t ica , 
cioè le laure e i cenobi che non sol tanto sono espressamente men
z ionat i dalla Vi ta di S. Saba di Collesano 3 , quan to devono implici
t a m e n t e ammet t e r s i e per i pa ragoni che t a lvo l t a vengono i s t i tu i t i 
t r a la v i t a eremit ica e quella in comune e per il bisogno che, spesso 
alcuni dei monac i più perfe t t i sentono, di isolarsi da i loro fratelli per 
condurre soli o con qualche compagno un più o meno lungo periodo 
di in tensa medi taz ione . Abb iamo così, a p a r t e l 'elogio di S. Nilo 
per l a v i t a anacoret ica , il r icordo dell 'eremo dominan t e il castello 
di Mercurio, dove lo stesso si chiudeva, della fovea o caverna nei 
pressi di Avena in cui si r i t i r a v a S. Leone-Luca, dell 'asceterio mon-

1 CH. D I E H L , L'art byzantin dans l'Italie meridionale, Par is , -
1894, p p . 41 e 111 ; J . G A Y , L'Italia meridionale e l'impero bizan
tino etc., cit. , p . 244. ; C. KOROLEWSKII , op. cit., coli. 1195, 1209. 

2 MINISTERO E . N. , Elenco degli edifici monumentali, LVIII-
LX. (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria) , 1938, p . 178 ; P . ORSI , 
Le chiese basiliane della Calabria, F i renze, (1929), p p . 9 ss. ; P . L O J A -
CONO, Restauri alla chiesa di 8. Marco a Rossano, in « Boll. A r t e 
Min. E . N . »>, X X V I I , 1935, p p . 374 ss. ; P . F . R u s s o , La chiesa bi
zantina di Sotterra a Paola, Cosenza, 1949 ; G . P A L A D I N O , La Badia 
di S. Angelo al Raparo in Basilicata, in « Boll . A r t e Min. P . I . », 
1919, fase. V, p p . 57 ss. ; B . CAPPELLI, L'arte medioevale in Calabria, 
cit., p p . 277 ss. 

3 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit. , p . 14. 



Fig. 5 . - Orsomarso, Chiesa di 8. M. di Mercuri, 





Fig . 7. - Scalea, Chiesa dello Spedale, (Restì di affresco). 



Fig. 8. - Bossano, Chiesa della Panaghia (Affresco di S. 
Giovanni Crisostomo). 

I 



t a n o sul Sinni ohe serviva agli interiori colloqui di S. Saba nel terr i 
tor io di La t in iano 1 . 

Si che ques ta stessa coesistenza di var i mod i di v i t a ascet ica 
viene a farci ch ia ramente conoscere come già nel decimo secolo al 
più t a rd i , al Mercurion e nelle vicine zone, ol tre le g ro t t e na tu ra l i 
od escavate ed i s an tua r i t roglodi t ic i , non dovevano manca re piccole 
chiese ed ab i taz ion i in m u r a t u r a per i monac i . 

T u t t o ciò del resto è anche esp l ic i t amente confermato d a var ie 
agiografìe, che, per q u a n t o t a l v o l t a vaghe, spesso r ispecchiano lo 
s t a t o effettivo delle cose, le qual i ci n a r r a n o di var ie fondazioni mo
nas t iche la cui costruzione h a impos to var i ann i d i lavoro od a l t r i 
par t ico lar i che si riferiscono a d opere mura r i e : quale, per il p r imo 
caso, l 'erezione di u n monas te ro a d opera di S. Leone-Luca di Cor-
leone, in un luogo inde te rmina to della regione mercuriense che costò 
se t t e ann i d i ass iduo lavoro 2 e per il secondo al t r i e p iù numeros i 
esempi . Così l ' a l t ro cenobio dello stesso S. Leone-Luca nei pressi 
di Avena che r isul tò a lavoro compiu to di notevole bellezza 3 , o le 
chiese in t i to la te a S. Michele ed a S. Stefano, inna lza ta di p i a n t a 
la p r i m a e r e s t a u r a t a l ' a l t ra da i SS. Saba, Cristoforo e Macario di 
Collesano sulle r ive del Lao , dopo aver p r i m a diboscato e r ipul i to 
a fondo i si t i prescelt i ed in torno alle qual i sorsero in un secondo 
mo men to le abi taz ioni dei monac i 4 , oppure il cenobio di S. Lorenzo 
cost rui to dal la stesso S. Saba presso un prees is tente orator io nella 
regione di La t in i ano , e forse sulla des t ra del Sinni nelle v ic inanze 
de l l ' a t tua le Francav i l l a sul Sinni (Potenza) , che fu t u t t o c i rcondato 
di m u r a di protez ione così salde che res is te t tero al la violenza di u n a 
di quelle t r e m e n d e piene che il fiume Sinni suole p o r t a r e 6 . Ciò senza 
con ta re che, non a m m e t t e n d o costruzioni monas t i che nel secolo 
decimo nel Mercurion e nei te r r i to r i limitrofi, non r iusciremo m a i 
a spiegarci e s a t t a m e n t e perché S. F a n t i n o , maes t ro di S. Nilo, nel 
m o m e n t o di lasciare la regione mercuriense per il Cilento, nella pre
visione e nel l 'orrore delle incursioni mussu lmane , piangesse non la 

1 Vita di S. Nilo etc, cit. , p p . 24, 31 ; Sistoria et laudes SS. 
Sabae et Macarii etc, cit., p . 18. L a « fovea » di S . Leon Luca è r i
corda ta in un documento del 1101 : v. B . CAPPELLI, Note e documenti 
per la storia di Mormanno, A . S . C . L . , X I I , 1942, append . docum. I I , 
p . 34 ; lo stesso, Una voce del Mercurion, cit. , p p . 7-8, anche per 
l 'ubicazione dell 'eremo ni l iano. 

2 0 . GAETANI , Op. dt., I I , p . 81 . 
3 0 . GrAETANI, op.cit., I I , p . 81 . 
* L'istoria et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit. , p p . 15, 83, 

187. 
* Historia et laudes SS. Sabae et Macarii etc, cit. , p p . 17, 18, 

23, 89. 



sola profanazione m a anche la dis t ruzione to t a l e e l ' incendio delle 
chiese e dei monas te r i e dei l ibri in ques t i conservat i 1 . 

I n conseguenza è da p resumere che l ' aspra regione che v ide 
t a n t e a r d u e peni tenze, macerazioni e preghiere, conservi t r a i boschi 
ed i d i rupi delle sue m o n t a g n e g ro t t e eremit iche e rest i degli o ra tor i 
e dei cenobi sor t i nel secolo decimo e nel periodo posteriore, perché 
l a v i t a religiosa n o n si spense colà con la p a r t e n z a di S. Nilo e di 
S. Saba, m a vi cont inuò , sebbene r a l l en t a t a nel suo r i t m o . 

Questi due g rand i san t i s embrano inol t re r app re sen t a r e i due 
poli verso cui il Mercurion ad opera del monaches imo i talo-bizan-
t ino , che cont inuò nel medioevo la funzione di media to re delle cor
ren t i or iental i ed occidental i già nello stesso luogo v e n u t e a c o n t a t t o 
ne l l ' an t ich i tà classica, si è o r ien ta to : sia per il suo r i to oscil lante 
t r a quello b izant ino ed il la t ino , sia per il d i r i t to romano , longobardo 
e b izant ino che vi fu seguito, sia per il suo dia le t to che r isente della 
l ingua l a t ina e di quella greca 2 . Si può dire che S. Nilo appar tenesse 
al mondo b izant ino , perché t u t t o il per iodo della sua p e r m a n e n z a 
al Mercurion ha g rav i t a to verso Rossano, dove finalmente è r i tor
n a t o v ivendovi ancora parecchi ann i p r i m a di a l lon tanarsene defi
n i t i v a m e n t e e perché anche in terra, c a m p a n a ed in t a r d a e t à si pro
c l amava greco 3 . È da r i tenere che invece S. Saba fosse p iù imbevu to 
di idee occidental i e per i va r i viaggi compiu t i nei t e r r i to r i longo
ba rd i dove furono assai r ichieste ed apprezza te le sua saggezza 
e la sua esperienza, e per il suo stesso peregr inare per i diversi 
monas te r i b izan t in i che a lui facevano capo, si t i , o quasi , in ter-

1 Vita di S. Nilo etc, cit. , p . 4 1 . 
2 J . G A Y , L'Italia meridionale e l'impero bizantino etc, cit. , 

p . 532 ss. ; pe r u n a sommar ia documentaz ione su t racce di d i r i t to 
longobardo e b izan t ino nel Mercurion ed ai suoi margin i , v . B . CAP
PELLI, Note e documenti per la storia di Mormanno, in A . S . C . L . X I , 
1941, p p . 172 s. ; lo stesso, Una chiesa bizantina di Normanno, in 
A . S . C . L . X V I , 1947, p p . 33 s. ; per la l i turg ia b izan t ina d u r a t a a 
La ino fino al 1567, a Rivello fin dopo il 1572, ed a l t rove, v. P . P . 
RODOTÀ, op. cit., I, p . 356 ; G. RACIOPPI, op. cit., I I , p p . 133, 2 5 3 ; 
B . CAPPELLI, Laino ed i suoi Statuti, cit., p . 4 1 4 ; per il d ia le t to , 
G. ROHLFS, op. cit., p p . 60 ss. ; pe r la coesistenza negli stessi luoghi 
di longobardi e b izant in i , v. G. RACIOPPI, op. cit., I I , p p . 134 ss. ; 
B . CAPPELLI, Un gruppo dì chiese medioevali della Calabria setten
trionale, in A . S . C . L . VI , 1936, p p . 43, ss., 48 . 

3 Vita di Nilo etc, cit. , p p . 15, 47, 51 ; Vita S. Adalberti epi
scopi Pragensis, in « Aeta Sanctorum Ordinis S. Benedicti », Veneti is , 
1738, VI I , p . 825 ; B . CAPPELLI, Gli inizi del cenobio niliano di S. 
Adriano, in «Boll , della Bad ia Greca di Gro t t a fe r ra t a» N . S . I X , 
1955, p p . 1 ss. 



r a l a t inamel la regione di La t in i ano , a i margin i del Cilento e a 
Lagonegro 1 . 

I pochi document i di a r t e che si n o t a v a n o o r imangono al Mer
curion e nelle zone l imitrofe n a t u r a l m e n t e r isentono di ques t i diversi 
influssi. Cosi le forme a rch i te t ton iche più ant iche , che res tano però 
in scarso numero , si volgono al mondo bizant ino cui appa r t engono 
anche le denominazioni di a lcune chiese, come quella d i s t r u t t a d i 
S. Luca i presso Avena, che" p resen ta un t i tolo t r a greco e volgare, 
o la r i fa t ta parrocchiale di Papas idero dedica ta a S. Costant ino , 
che è ignoto alla l i turg ia la t ina , o le chiese a La ino dedicate a S. Ma
r ia L a Greca, che nel n o m e conserva la sua b izan t in i t à , e a S. Teodoro 
il cui cul to, che è d o c u m e n t a t o anche a Mormanno 2, fu i m p o r t a t o 
in Calabria dai monac i b izan t in i 3 ; m e n t r e in t u t t a la va l la ta del 
Lao , da Ro tonda a La ino e Papas idero , era diffusa la venerazione 
per la S. Sofia o meglio la Div ina Sapienza. 

Già gli stessi t i to l i di queste fondazioni, ora t u t t e t r as fo rmate 
o scomparse , palesano un originario impian to di t ipo orientale : cosa 
che viene magg io rmen te avva lo ra t a dal fa t to che qua lcuna di esse 
conservava, come S. Maria L a Greca di La ino e S. Sofìa di Papas i 
dero, p i t t u r e b izan t ine , e qualche a l t ra cela icnografìe e forse anche 
a lza t i di gus to b izan t ino sot to le s t r u t t u r e posteriori . Nella p a r t e 
p iù a l ta di La ino infa t t i , se o rmai r imane solo il r icordo di quella 
chiesa di S. Sofìa in cui i r app re sen tan t i del l 'Univers i tà del borgo 
si r iun ivano a del iberare quasi per essere insp i ra t i dalla saggezza 
d iv ina 4 , in S. Teodoro, pos ta sul culmine del mon te e b a t t u t a senza 
posa dai ven t i che ur lando salgono dalle c i rcostant i e fresche valli, 
r e s tano , nella disposizione di alcuni m u r i es terni in te r ra t i , t racce di 
u n a p r imi t iva costruzione a croce equi la te ra . 

Ma più di queste forme complesse sono numerose le piccole e 
semplici chieset te genera lmente o r ien ta te verso levante , che diret
t a m e n t e si collegano alla t rad iz ione monas t i ca b izan t ina di Calabria 
e del l ' I ta l ia meridionale in genere secondo un t ipo che proviene 
dal l 'Asia minore e specialmente ' dal la Cappadocia 5 . Sono umil i e 
disadorne costruzioni usa te come luoghi di r iunione e di preghiera 
dei monaci e degli e remi t i v iven t i nei cenobi e nelle laure vicine, 

1 Historia ed laudes S. Sabae et Macarii etc, cit. , p p . 39, 46, 
92 e pass im ; B . CAPPELLI, S. Fantino, S. Nilo, S. Nicodemo, in « Boll, 
della Bad ia di Gro t t a fe r ra ta », N . S. I l i , 1949, p . 111. 

2 G. R O B I N S O N , op. cit., X I - 5 , p . 327. 
3 P . WOLBACH, Un medaglione d'oro con l'immagine di S. Teo

doro, in A . S . C L . X I I I , 1943-44, p . 71 . 
1 Statuti di Laino, (ed. B . Cappelli), in A . S . C L . , I , 1931, p . 430. 
5 B . CAPPELLI, Una voce del Mercurion, c i t . p . 1 3 : iv i b ibl . 



m a ohe poi si diffusero numerose e nelle c a m p a g n e e ne i centr i a b i t a t i 
a p iù d i re t to c o n t a t t o con la fioritura ascet ica. 

Qualcuna di esse a p p a r e condo t t a secondo u n a p i a n t a ed u n 
alzato un p o ' fuori del consueto, come quella d i S. Cater ina al l 'estre
mo l imi te dell 'odierno a b i t a t o d i Mormanno, compos ta d i u n a p i c c o l a 
au la quasi q u a d r a t a , con ingresso la tera le e coper tu ra a t r a v a t e 
a d uno spiovente , e d i u n minuscolo san tua r io leggermente sopra
elevato con vol ta a b o t t e so t to u n t e t t o a due spiovent i , secondo 
u n a disposizione cioè che, p u r r i d o t t a all 'essenziale, r icorda la pa r t i 
zione e l ' impian to della t a n t o p iù nobi le chiesa di S. Marco di Ros
sano e delle a l t re affini 1 . 

Ma il g ruppo più numeroso è d a t o da quelle chieset te a d u n a 
n a v a t i n a re t tangolare , p o r t a d i ingresso su uno dei l a t i maggior i 
e san tuar io t e r m i n a n t e con u n a o t r e abs idi . Questo t ipo di assai 
mediocri dimensioni era diffuso per t u t t o l ' i s tmo di comunicazione 
dalle mar ine joniche a quelle t i r rene , con i va r i esemplari ora t u t t i 
scompars i in to rno a Castrovil lari , con quelli semidi ru t i di Cassano 
e di Morano e gli a l t r i es is tent i ed in p a r t e r imaneggia t i di Rossano 2 . 
Se n e r i t rovano po i nella regione mercuriense e nelle l imitrofe con 
qualche esempio no to , due ancora inedit i nei pressi di Policastrello 
e di Cipollina e s icuramente a l t r i non ancora segnala t i . Quelli s tu
d ia t i si d is t inguono t r a loro per t a l u n e pa r t i co la r i t à d i p i a n t a e co
p e r t u r a e l ' impiego di mate r ia le diverso. Così, se u n a semid i ru ta 
chiese t ta della vecchia Girella, le cui rovine sembrano lo scenario 
i m m a n e di u n a fiaba eroica, era forse in origine coper ta con vol ta a 
b o t t e e p resen ta u n a sola abside e s t r e t t e finestrelle a d arco a t u t t o 
sesto in m a t t o n i a v i s t a 3 , r i facendosi a d un t i po di decorazione pre t 
t a m e n t e b i zan t ina analoga o simile a q u a n t o si n o t a nella ca t t e 
dra le vecchia di S. Severina, nella chiesa d i S. Giovanni Vecchio 
di Stilo, nella ex ca t t edra le di Umbr ia t i co ed a l t rove 4 , differenti 
appariscono quelle di Scalea e di Mercurio. 

1 B . CAPPELLI, Una chiesa bizantina di Mormanno, c i t . p p . 3 8 , 
ss. e fìgg. 1 , 2 . 

2 E . MIRAGLIA, Le antichità di Castrovillari di D. Domenico 
Casalnovo, Milano, 1 9 5 4 , p p . 4 7 , 4 9 , 5 9 , 6 2 , 8 2 , 8 3 ; B . CAPPELLI, 
Un gruppo di chiese medioevali della Calabria settentrionale, c i t . p p . 4 8 
ss. e fìgg. 1 -3 ; P . LOJACONO, op. cit., figg. 4 - 5 ; M. T . MANDALARI , 
Le grotte di Rossano Calabro, in A . S . C L . , V I I , 1 9 3 7 , t a v . I I , fìgg. 2 ; 
B . CAPPELLI, Rossano bizantina minore, in A . S . C L . , X X I V , 1 9 5 5 , 
p p . 3 9 ss. e figg. 3 - 7 . U n a consimile p i a n t a p resen tano genera lmente 
le cr ip te eremit iche pugliesi, cfr. : A . M E D E A , op. cit., I, p . 3 4 . 

3 B . CAPPELLI, Un gruppo di chiese medioevali della Calabria 
settentrionale, cit. , p p . 7 9 s. 

4 P . ORSI , op. cit., p p . 4 7 , 2 1 5 ss. e figg. 2 5 , 2 9 , 1 4 6 ; G . M A R -



Ques t 'u l t ima , ora dedica ta a S. Maria e da m e pubb l i ca t a da 
poco \ innalzandosi propr io là dove erano il castello di Mercurio 
ed uno dei t a n t i monas te r i cbe lo c i rcondavano, è fino ad ora l 'unica 
t e s t imonianza visibile di t u t t o un passa to di eroismo spir i tuale nel 
cuore del Mercurion. Essa, cbe era sforata da u n a serie di finestrine 
a feritoia in p ie t ra , b a il t e t t o a t r a v a t u r a a doppio sp iovente ed 
u n ' a l a con coper tu ra p iù bassa a d uno spiovente , affiancata al la 
n a v a t i n a con san tuar io abs ida to e c i rcondato d a u n a banch ina con
t i nua , si d a appar i re , a p a r t e le finestrine e la banch ina , p ropr ia 
ques ta di chiese e cr ip te siciliane e pug l i e s i 2 , simile alla chiesa dello 
Ospedale di Scalea di recente i l lus t ra ta da Gisberto M a r t e l l i 3 . Questa 
però, come quella d i S. Cater ina di Mormanno, p resen ta la piccola 
n a v a t a coper ta da t e t t o ad uno spiovente p iù al to e disposto in senso 
contrar io a quello dell 'ala paral le la ed è p rovv i s t a di t r e absidi , di 
cui le la tera l i r i cava te nello spessore del m u r o per imet ra le . 

Si po t r ebbe credere che queste costruzioni a due n a v a t e , se-
non è meglio par la re di un vano aggiunto per le necessità della chiesa 
con cui comunica per un ' ape r tu ra , cos tan temente s i ta presso il san
tua r io , siano propr ie del Mercurion e delle zone marginal i . Ma anche 
per ques ta icnografìa ci t r ov i amo innanzi a d un pa r t i t o a rch i t e t to 
nico no to al ve r san te calabrese jonico, da to che essa appa re in t u t t o 
simile a Rossano : e nella bella e colta chiesa della P a n a g h i a 4 dove 

«anche il vano minore è abs ida to , e nel l ' a l t ra di S. Nicola-al l 'Olivo 
che, pe r q u a n t o r imaneggia ta , serba par t ico la r i tà icnografiche ed 
u n a finestra in p i e t r a con arco a t u t t o sesto, che sembrano ripor
t a r l a a l periodo b izan t ino . 

Se la chiesa dello Spedale di Scalea conserva rest i di d ip in t i , 
a b b i a m o p u r t r o p p o solo il r icordo di var i a l t r i cicli p i t tor ic i che de
coravano chiese e monas te r i b i zan t in i della zona. Sono così svan i te 
per sempre le affrescate immagin i a ccompagna t e da leggende in 
ca ra t t e r i greci, che i l luminavano la chiesa di S. Sozonte , che fu 

TELLI, Prime ricerche sulla ex cattedrale di TJmbriatico, in « Calabria 
nobi l i ss ima», Cosenza, I I I , 1 9 4 9 , p . 2 1 2 ; B . CAPPELLI, Un gruppo 
di chiese medioevali della Calabria settentrionale, cit, p . 5 5 . 

1 B . CAPPELLI, Una voce del Mercurion, cit. , p p . 1 0 ss. e figg. 1 - 3 . 
2 P . ORSI , Sicilia bizantina, Roma , 1 9 4 2 , p p . 2 3 , 4 3 , 5 0 e figg. 1 2 ; 

A. M E D E A , op. cit., p p . 3 4 , 6 0 , 1 7 4 , 2 1 6 e re la t ive icnografie. 
3 G. MARTELLI, Delle chiese basiliane della Calabria etc, in 

« A t t i d e l l ' V I I I Congresso di S tud i b izant in i» , Roma , 1 9 5 3 , p p . 1 8 8 s. 
e figg. 5 , 6 . 

4 P . LOJACONO, op. cit., fig. 5 (l ' icnografia a fig. 4 si riferisce 
invece alla chieset ta di S. Maria del Pilerio) ; m a ora v. B . CAP
PELLI Possano bizantina minore, cit. , p p . 4 4 ss. e figg. 4 - 7 . 



anche u n centro di cu l tu ra e di scr i t tor i di cod ic i 1 , alle falde sud-
oriental i del m o n t e Mula. E con esse sono spar i te le a l t re es is tent i 
nel monas te ro di S. Ciriaco a Buon vicino e quelle che r e n d e v a n o 
meno t e t r e le rugose pa r e t i della pross ima g r o t t a d e t t a di R o m a n o 2 : 
des t ino ugua lmen te sub i to dagli affreschi, anch 'ess i con iscrizioni 
in le t te re greche, che ancora nel se t tecento i l leggiadrivano le chiese 
del monas te ro di S. J a n n i de Cucza e di S. Maria L a Greca a L a i n o 3 . 

Bisogna' così r ip iegare su q u a n t o ancora r imane a Papas ide ro 
densa di memorie b izant ine , dal la piccola cappel la quas i q u a d r a t a 
di S. Sofìa nel cui in te rno appar iscono, sia p u r e i r r imediab i lmente 
guas t i ed impias t r icc ia t i , b randel l i di u n a decorazione p i t to r i ca 
r a p p r e s e n t a n t e u n a teor ia di san t i a figura in te ra ora accompagna t i 
d a inscrizioni la t ine , al san tua r io di S. Maria di Costant inopol i do
m i n a n t e il corso precipi toso del Lao . I l san tua r io , che p o r t a un t i to lo 
con il quale spesso in Calabr ia si venera l 'Odigi t r ia , non t a n t o perché 
ve ramen te si pensasse essere ques t a l 'unica rappresentaz ione della 
Madonna p o r t a t a dal l 'Oriente , m a q u a n t o perché era la p iù an t i ca 
e no ta , connessa con l 'espansione del m o v i m e n t o basi l iano e forse 
anche con la diffusione della l i turg ia b i z a n t i n a 4 , conserva un vene
r a t o affresco. I n esso sono ormai cristal l izzati sia quel senso di bi
zant in i smo che h a pe rmea to p rofondamento la v i t a e l ' an ima cala
brese, sia il r icordo t ipologico di più an t i che icone del l 'Odigi t r ia 
a lza te nei t a n t i e pross imi cenobi . 

Mentre a ques ta sol i tar ia immagine si avvic inano per man ie r a 
e per e t à i supers t i t i e sb iad i t i lembi di d ip in t i mura l i r app re sen t an t i 
Cristo con san t i e do t tor i , in u n a cappel la della d i ru t a chiesa m a g 
giore di Cirella vecchia 5 , ad u n t e m p o precedente sembrano appa r 
t ene re invece le p i t t u r e v e n u t e in luce sotto, l ' in tonaco della chiesa 
dello Spedale di Scalea 6 . Che, se anche u n p o ' t a r d e , come lo dimo
s t r ano le inscrizioni in la t ino ed in greco e greco-lat ine pos te a fianco, 
c e r t a m e n t e per le iconografie, per la disposizione dèlie rappresen ta -

1 D . MARTIRE, La Calabria saera e profana, Cosenza, 1877, I, 
p . 291 ; G. MERCATI, Per la storia dei manoscritti greci etc, Ci t tà del 
Vat icano , M C M X X X V , p p . 209 ss. ; B . CAPPELLI, Una libreria nella 
Badia di Lungro ? in « Boll, della Bad ia Greca di Gro t ta fe r ra ta » 
N . S. IV, 1950, p p . 34 s. 

2 D . MARTIRE, op. cit., I , p p . 279 s. 
3 V. RICCA, ms. cit., foli. 4r, l\v. 
4 B . CAPPELLI, Iconografie bizantine della Madonna in Calabria, 

in « Boll, della Bad ia Greca di Gro t ta fe r ra ta » N . S. VI , 1952, 
p p . 190 ss., 192 ss. 

5 B . CAPPELLI, Cirella vecchia, in « B r u t i u m », V i l i , 1929, n . 1. 
6 G. MARTELLI, Delle chiese basiliane della Calabria, cit. , p . 188 

e t a v . X L . 



zioni e per la s tesura del colore, r ipe tono modell i p iù an t ich i , r ichia
m a n d o nell ' insieme, sia p u r e alla lon tana , gli affreschi nella chiesa 
di S. Adr iano a S. Demet r io Corone 1 , e, pe r le t ip iche decorazioni 
per ia te che si n o t a n o in qualche figura, l ' immagine di S. Giovanni 
Crisostomo che sola r imane sul l 'abside della chiesa rossanese della 
Panagh ia , dove doveva accompagnars i a quella di S. Basilio 2 . 

Nei monas te r i del Mercurion fiorì anche l ' a r te della calligrafìa 
con ogni p robab i l i t à diffusavi, con gli inizi della v i t a ascetica, dai 
p r imi monac i venu t i dal la Siria e dal la Pa les t ina ed in seguito spe
c ia lmente eserc i ta ta d a S. Nilo di Rossano, che però doveva aver 
già appreso quel l ' a r te nei suoi a n n i giovanili , e dal la sua scuo la 3 . 
N o n conoscendosi con certezza codici p r o d o t t i ne i cenobi e negli 
asceteri mercuriensi , se è lecito considerare anche il cri terio topo
grafico nella t rasmigraz ione dei manosc r i t t i nel medioevo, la seconda 
p a r t e del Codice. Vat icano Greco 1 9 8 2 con tenente le omelie d i S . Ba
silio, che è a t t r i b u i t a a S. Nilo e proviene da l monas te ro del Carbone 4 , 
po t r ebbe cost i tu i re la unica e preziosa rel iquia del lavoro calligrafico 
compiu to dal Santo di Rossano o da qualche discepolo al Mercurion. 
D a l quale il codice è p robab i lmen te emigra to per mezzo di S. Saba 
di Collesano che, passando di cont inuo dal la regione mercuriense 
a quella d i La t in i ano 5 , ebbe ivi a t onsu ra r e monaco L u c a di Ar
m e n t o fondatore del cenobio del Carbone 6 e forse anche a donargl i 
quel l ibro. 

Poiché l ' a r te della calligrafìa è connessa con l ' a r te della mi 
n i a t u r a e ques ta a sua vol ta segue genera lmente le vicende della 
p i t t u r a , si può pensare che anche la chiesa di S. Maria di Mercuri abb ia 
a v u t o decorazioni p i t to r i che mura l i eseguite da i monac i v iven t i 
nel la zona. Oltre a ques ta considerazione, lo fa credere il r icordo 
di u n a t a v o l e t t a d ip in t a o di un affresco con la rappresentaz ione 
della Deisis innanz i alla quale si genuflet teva S. Nilo nell 'asceterio 
di S. Michele ' , nonché u n a immag ine della Madonna esis tente nella 

1 A. DILLON, La Badia Greca di 8. Adriano, Reggio di Calabria, 
1 9 4 8 , p p . 8 ss. e fìgg. 2 - 5 . 

2 B . CAPPELLI, Rossano bizantina minore, cit., p p . 4 9 ss. e fig. 1 0 . 
3 Vita di 8. Nilo ete., cit . , p p . 2 7 e pass im ; S. GASSISI , I mano

scritti autografi di 8. Nilo juniore etc, Roma , 1 9 0 5 , pass im. 
4 S. GASSISI , op. cit., p . 6 1 ; G . MERCATI, op. cit., p . 2 0 7 . 
6 Historia et laudes 8. Sabae et Macarii etc, cit. , pass im. 
6 G . ROBINSON, op. cit., XV, 2 , p . 1 6 6 : documento in greco 

del 1 0 5 9 . 
7 Vita di S. Nilo etc, cit . , p . 2 9 ; B . CAPPELLI, Iconografie bizan

tine della Madonna in Calabria, cit . , p . 1 9 7 ; la rappresen taz ione 
della Deisis a p p a r e f requen temente nelle cr ip te eremit iche pugliesi , 
v. A. M E D E A , op. cit., p p . 3 9 . 



chiesa stessa : scolpi ta a t u t t o t o n d o in u n epoca r e l a t ivamen te 
recente , m a così p r imi t iva , e, come ta le , documento assai più e tno
grafico che ar t is t ico, da appar i re quasi fuori del t e m p o . L a scu l tura 
o t t e n u t a model lando con la cazzuola e la s tecca un impas to di m a l t a 
e gesso che aderisce a d u n a a r m a t u r a in te rna , p u r r app resen tando 
nel suo insieme lo schema dell 'Odigitr ia , a p p a r e come u n a conta
minatici fra ques to t i po assai diffuso nel m o n d o basi l iano e l 'a l t ro 
della Madonna Eegina che per q u a n t o p iù raro si r i t rova anche in 
un affresco del vicino monas te ro di S. Basilio Cratere te a S. Basile }. 
E , come ta le , è non certo espressione originale del rozzo model la tore 
che av rebbe incosciamente fuso mo t iv i appa r t enen t i a due diversi t ip i 
iconografici, m a invece t r aduz ione p las t ica di a lmeno due differen
t i rappresentaz ioni p i t to r iche della Madonna prees is tent i nella chiesa. 

T u t t i i documen t i ar t is t ic i n o t a t i , p u r nella loro pove r t à ed 
umi l t à , appa r t engono a d u n a corrente di cu l tu ra p roven ien te dal 
ve r san te calabrese jonico. Ma la grav i taz ione del Mercurion anche 
verso le regioni se t ten t r ional i è riconoscibile, a p a r t e le memorie 
a rch i te t ton iche della Scalea, non r i en t r an t i nella sfera del mona
chesimo b izant ino , in poche scul ture es is tent i in luoghi prossimi 
alla zona ascet ica d a cui forse in p a r t e p rovengono . Pe r ques to 
o r i en tamen to , che si spiega anche per la scarsezza di scu l tura b i 
zan t ina dalla qua le a t t ingere , de r ivan te non t a n t o dal la r ipugnanza 
re la t iva che la l i tu rg ia greca aveva per le immagin i scolpite 2 , q u a n t o 
e più dal la preferenza del gus to b izan t ino per le rappresen taz ion i 
bidimensional i , si hanno nel la chiesa del S. Salvatore d i Orsomarso 
i f r ammen t i di u n por t a l e lapideo a r c h i t r a v a t o con colonnine tor t i l i 
e decorazioni a piccole bozze e foglie d i edera 3 . Sono po i da c i ta re 
un capitello marmoreo con fogliame corinzio r u d e m e n t e scalpel lato 
che faceva p a r t e di u n a scu l tura a rch i t e t ton ica nel la chiesa di S. Ma
r ia de Flores di Cirella, cui forse giunse dal la c i t t à vecchia, dove 
si r i cordava u n a g rande p igna m a r m o r e a ed u n ril ievo con figura 
femminile reggente una coppa *, nonché i rozzi rest i di u n pro t i ro 
con leoni stilofori, colonne e capitell i in u n a cappella di Lagonegro. 

1 B . CAPPELLI, 8. Basilio Craterete e 8. Basile, in « I l Mon, 
Basi i , di S. M. Odigi t r ia a S. Basile », Gro t ta fe r ra ta , 1932 ; lo stesso. 
Iconografie bizantine della Madonna in Calabria, cit . , p p . 188, 190 s. 
e t a v . I , fìg. 1. 

2 L . B R E H I E B , La sculpture iconographique dans les églises by-
zantines, in « Bul le t in de la Section h is tor ique de l 'Académie Rou-
ma ine », X I , 1924, pass im e p . 58. 

3 S. MARINO MAZARA, Opere d'arte ad Orsomarso, in «Bru t ium» , 
V, 1926, n . I I . 

4 MINISTERO E . N . , Elenco degli edifici monumentali LVIII-
LX, cit. , p . I l i ; B . CAPPELLI, Cirella vecchia, c i t . 







A questo p u n t o è in teressante no ta re come quella mist ione di 
e lement i oriental i ed occidentali su u n fondo indigeno, che è cara t 
te r i s t ica dei monac i i ta lo-bizant ini , è anche d o c u m e n t a t a da espres
sioni a r t i s t iche . Le quali , pe r essere u n a r i su l tanza di forme e di 
spir i to , possono mos t ra re con la mass ima evidenza l ' incontro, la 
fusione e la giustapposizione di mo t iv i ed elementi d i spara t i e lon
t a n i . I n t endo dire di quel filone di scul tura in p i e t r a od ih gesso 
fiorita nel medioevo u n p o ' ovunque in Calabria, m a pr inc ipa lmente 
nei g randi monas te r i basi l iani in v i s ta del bassa valle del Crati , e 
denomina t a da Paolo Orsi basi l iano-calabrese 1 : scul tura p e r m e a t a 
di e lement i romanico-pugliesi , b izant in i , m u s u l m a n i e di r icordi 
longobardi fusi ed accos ta t i per cara t te r i s t iche locali in man ie ra 
grossolana e p r imi t iva che dà scarsissimo rilievo alle forme. Essa, 
quas i p e n e t r a t a p ro fondamente nella psiche popolare , anche a di
s tanza di secoli inconsc iamente riaffiora specie al confine Calabro-
lucano, come nei mascheroni della fon tana di S. Giuseppe a Castro-
v i l l a r i 2 , nella p i la de l l ' acqua lus t ra le del Santuar io di S. Maria della 
Consolazione di Ro tonda e in u n a base di croce lapidea nella P iazza 
g rande di Lagonegro . 

Ma in u n a e tà p iù an t i ca non è ignota anche ai marg in i del Mer
curion, dove il por ta le in calcare grigio della chiesa del Purga to r io 
di To r to r a 3 n e r ispecchia a l t a m e n t e t u t t i i ca ra t t e r i : sia, quas i per 
accrescere il senso di a p p i a t t i m e n t o del complesso, come assai più 
t a r d i avve r rà nel l 'analogo mot ivo del set tecentesco por ta le di casa 
Arleo nella stessa Tor tora , nel porre a ra ld icamente di fianco i leoni 
stilofori u r lan t i e famelici espressi a d a l to ril ievo, m a r u d e m e n t e 
ed a fatica e s t r a t t i fuori dal la ma te r i a aspra , sia nei pi las t r ini con 
sommar l i capitell i adorn i d i fogliame st i l izzato, sia nelle rappresen ta 
zioni stesse e nella povera tecnica del ril ievo assai schiacciato che 
sulla f ronte del greve arco a t u t t o sesto s tacca da l fondo con pro
fondi e n e t t i tagl i , quasi v i fossero r ipor ta t i , leoni, draghi , serpi 
a l a t e ed a l t r i an imal i fantas t ic i ai l a t i di un fantas t ico albero della 
vita. 

I n conclusione, il Mercurion r app resen ta un capitolo insigne 
nel la v i t a della Calabria medioevale . L ' impor t anza della zona d ipende 
essenzialmente dalla sua posizione geografica e topografica, pe rché , 

1 P . ORSI , Le chiese basiliane della Calabria, cit . , p . 1 7 9 ; B . CAP
PELLI, Note marginali ed aggiunta all'inventario degli oggetti d'arte 
di Italia, I I , Calabria, in A.S.C.L., IV, 1 9 3 4 , p . 1 1 0 . 

2 E . MIRAGLIA, op. cit., t a v . a. p . 3 6 . 
3 B . CAPPELLI, Blanda e Tortora, in « B r u t i u m », X , 1 9 3 1 , n . 6 ; 

lo stesso, Recensione all'elenco degli edifici monumentali LVIII-LX, 
in A.S.C.L., X , 1 9 4 0 , p p . 1 6 8 ss. 



pross ima al mare , è i r t a di a l te m o n t a g n e boscose di difficile accesso 
separa te da profonde gole rumoregg ian t i di acque . L a sua asper i tà 
e l a conseguente scarsezza di centr i a b i t a t i si confaceva al l ' ideale 
dei monaci i ta lo-bizant in i , i qual i , p u r godendo i benefici che la v i 
cinanza del m a r e po r t a , v i t r o v a v a n o nella sol i tudine la possibi l i tà 
di donars i a l p iù r igido ascet ismo, nonché allo s tudio ed al lavoro. 
L 'ubicazione della zona ai confini effettivi del l ' impero b izan t ino e 
dei domini longobardi d a v a ai monaci , m e n a n t i la loro esistenza 
t r a il cozzo di c ivi l tà r ival i , la possibi l i tà di sfuggire i pericoli in
combent i da u n a p a r t e o da l l ' a l t ra . E d inol tre p e r m e t t e v a a d essi, 
che se ne avvan tagg ia rono anche per i loro i n s t i t u t i che forse qu i 
per la p r i m a vo l t a si avvic inarono al monaches imo occidentale, di 
fondere ed ama lgamare le pr incipal i corrent i d i pensiero f lu t tuan t i 
sullo oscuro groviglio di razze e sul fermento del l 'e tà medioeva le ; 
in modo che l a valle del Lao , segna ta d a n a t u r a a d essere p u n t o di 
collegamento e di incrocio delle relazioni e degli interessi corrent i 
da l l 'Or iente allo Occidente e che ta le era s t a t a nel corso di millenni, 
a d e m p i v a ancora u n a vol ta alla sua missione. 

BIAGIO CAPPELLI 



L'ORGANISMO ARCHITETTONICO FLORENSE 

Signore e Signori, 

nell 'aderire al gradi to invi to per il Congresso storico Calabrese, 
ho pensato che sarebbe s ta to oppor tuno in t ra t tenere la Vost ra cortese 
at tenzione su uno dei t emi ai qual i m i sono par t icolarmente inte
ressato duran te il lungo soggiorno nella Regione, e ho scelto quello 
relativo all 'organismo archi tet tonico rlorense ; poiché m i è sembrato 
che quel t a n t o che il t e m a proposto tocca del problema gioachimita 
costituisca un contr ibuto alla conoscenza più par t icolare dell 'ordine 

ondato da Gioacchino. 

Occorre rifarsi al 1140 per cogliere il momento nel quale, in u n a 
regione cosparsa di monaster i basiliani, appaiono i pr imi cistercensi, 
alla Sambucina di Luzzi ; il rigoglioso, nuovo innesto di monachesimo 
occidentale in Calabria rappresenta nella s toria del l ' a rchi te t tura della 
Regione la via d i re t t a a t t raverso la quale v i giungono, o dagli operosi 
cantieri laziali, o add i r i t t u ra d i r e t t amen te dalla Francia-, le pr ime 
forme di a rch i te t tu ra d 'ol t ralpe : ed è sop ra t tu t to il nido della Sam
bucina un focolaio di nuove concezioni verso le quali , di lì a pochi 
anni , nel 1150, si sentirà a t t r a t t o irresist ibilmente uno dei p iù grandi 
spir i t i calabresi di t u t t i i t empi , Gioacchino da Còlico ; che ivi vestirà, 
poco più che ventenne, l 'abi to cistercense sot to l ' aba te Sigismondo. 

È alle costruzioni cistercensi che occorre riferirsi come al l 'u t i le pre
messa per cercare di penetrare le realizzazioni archi te t toniche florensi, 
dall 'ordine monastico cioè che Gioacchino fondò in Calabria nel 1191. 

L' interesse verso i rest i della fondazione cistercense della Sam
bucina mi venne suggerito dal mio illustre predecessore Edoardo Gal
li : si t r a t t a v a di indagare sulle mura tu re superst i t i alla disastrosa frana 
del 1559 per vedere di giungere a d una ricostruzione, seppure ideale, 
del monumento , fino allora i l lustrato sol tanto da memorie s toriche. 

Res tava in evidenza il ricco portale di gusto francese riferibile 
all 'esempio della « Souterraine », r imonta to nel 1625, assieme alla 
pa r t e bassa della facciata (fìg. 1), per chiudere un piccolo vano pres
soché quadra to , che continuò a d essere chiesa, desinente in un 'abside, 
pure quadra ta , coperta da una vol ta a sesto l ievemente acuto : e su 
di una pare te laterale sbarazzata dalle vegetazioni, si potevano ancora 
scorgere i profili d i arcate e il nascimento di al t re . 



Le indagini sulle m u r a t u r e permisero di r i t rovare il mot ivo pre t 
t a m e n t e cistercense della pare te di fondo dell 'abside, cost i tui to da 
u n a elegante tr ifora con la finestra centrale p iù a l ta delle lateral i 
(fig. 2), di vedere l ' andamento e la ricca sagoma degli arconi del t r an 
set to , nonché quello dei valichi delle navatel le ; e lo scavo condotto 
sul terreno davan t i alla facciata permise invece la ri levazione dell ' icno
grafia completa della costruzione originaria, che si può riconoscere 
come una poco p iù che modesta chiesa cistercense a t r e n a v a t e e cin
que campate , divise da semplici pi lastr i re t tangolar i raccordat i da 
archi l ievemente acut i . Sebbene le pa r t i a l te delle mura tu re siano an
date d is t ru t te , si può s icuramente affermare che la n a v a t a e il t ranse t to 
erano semplicemente coperte a t e t t o e che la sola s t ru t t u r a vo l t a t a 
era quella sopra all 'abside. Le ricerche ed i ri l ievi dunque, anche se 
ricchi d i r isul tat i , non tes t imoniano affatto di un monumento di sin
golare impor tanza quale lo vollero studiosi locali x ) ; m a dimostrano, 
semmai , come le forme cistercensi si adat tassero alla t radizione co
s t ru t t iva locale, int roducendo solo alcuni elementi formali e decorat ivi . 

Vien logico di domandars i a quale periodo, sempre entro il dodi
cesimo secolo, sia da ascriversi la costruzione di questo monumento che 
i r i sul ta t i degli assaggi e dei rilievi hanno r ivest i to di un nuovo inte
resse: i periodi possibili sono il 1 1 4 0 , all 'arrivo dei p r imi cistercensi, e 
gli anni subi to dopo ; oppure gli anni seguenti il 1 1 8 3 , da ta del funesto 
terremoto, oppure, ancora, quelli successivi al l 'arr ivo alla Sambucina 
di Luca Campano, già protomagister di Casamari . Che vi sia s t a t a ne
cessità di una ricostruzione dopo il 1 1 8 3 è senz'altro credibile, e, da to 
che la qual i tà di quanto resta non giustifica la presenza di un esperto 
della l eva tura di Luca Campano, si deve pensare che la ricostruzione 
sia da ascriversi agli ann i immedia tamente seguenti al te r remoto . 

Di ben superiore qual i tà , sebbene più t a rda , si d imost ra l 'archi tet
t u r a della pa r t e superst i te della Abbazia di S. Maria della Mat ina presso 
S. Marco Argentano, r i s t re t t a alla splendida sala capi tolare e ad alcuni 
ambien t i vicini : e mi sembra oppor tuna l ' i l lustrazione di questi rest i 
del t u t t o inedit i , per i r appor t i s t r e t t i che vi si posson cogliere con le 
grandi abbazie cistercensi del Lazio e perché le indagini e i r i l ievi par
t icolari che vi son s t a t i condot t i hanno da to notevole r i su l ta to . L a 
splendida sala capitolare riecheggia mot iv i francesi e p iù part icolar
mente laziali, con le due colonne a fascio aneliate, con le al te finestre 
affiancate da colonnine pure a,nellate (fig. 3 ) : essa aveva in origine un 
solo ingresso sul chiostro, affiancato da due finestroni dei quali non 
dispero si possano t rovare gli elementi del frastaglio originale nella 
m u r a t u r a di r iempimento , il che permet terebbe il restauro della bella 
pare te nella quale si scorgono il gocciolatoio di p ie t ra , l ' imposta del 

1 G. MARCHESE, La Badia di Sambucina, Lecce 1932 ." 



Fig . 1. - Luzzi . (Cosenza). Chiesa abbaziale della Sambucina. Il f ronte. 

F ig . 2 . - Luzzi . (Cosenza). Chiesa abbaziale delia Sambueina. Sezione trasversale . 



Fig . 3. - S. Marco Argen tano (( 
Sezione longi tu 
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Fig. 4. - S. Marco Argen tano (0( 
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iiza). Abbazia di 8. Maria della Matina. 
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Fig . 3. - S. Marco Argen t ano (Cosenza) - Abbazia di S. Maria della Mulina. 
Sezione l o n g i t u d i n e della Sala Capi tolare . 
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Fig. 4. - S. Marco Argen tano (Cosenza)- Abbazia di S. Maria della Molina. 
Prospetto nel chiostro. 



Fig . 5. - Cosenza, Cattedrale. L a p ian ta . 
(da un disegno del aeom. F. Carelli) 



t e t t o coi mensoloni per il dormiente ligneo e le belle por te delle quali 
l 'u l t ima a destra, r i t rova ta sotto gli intonaci sulla base della p ian ta del
l 'Abbazia di Fossanova, mos t ra come le costruzioni cistercensi obbe
dissero ad una regola generale ben fìssa nel criterio d is t r ibut ivo (fig. 4). 
L e sommarie indagini effettuate per r i t rovare t racce della chiesa non 
sono s ta te coronate da successo, per le in t r ica te manomissioni cer ta
mente dovute a ricostruzioni seriori : m a si deve pensare che la costru
zione insistesse sul lato sinistro del chiostro per chi guard i la sala capi
tolare, ed è da augurarsi che uno scavo razionale possa identificare 
l'icnografìa della chiesa originaria. 

Al gruppo delle chiese cistercensi appar t iene anche la Cattedrale 
di Cosenza la cui forme son già s ta te oggetto di diversi s tudi : ma della 
ricostruzione dovu ta a Luca Campano mi l imi ta i a s tudiare e defi
nire l'icnografìa absidale originaria, e pote i dimostrare con uno scavo 
come il pseudo restauro della fine dell 'Ottocento non sia nulla di 
p iù di una romant ica ed arb i t rar ia ricostruzione 1 . In fa t t i la Cat tedrale 
era desinente in t r e absidi semicircolari di cui la centrale p iù ampia 
e affiancata da contrafforti simili alle minor i (fig. 5). La datazione della 
Cattedrale Cosentina è cosa abbas tanza certa, a cavallo del X I I e del 
X I I I secolo, ed è dovu ta a Luca Campano, pr imo biografo di Gioac
chino. Mi è sembrata oziosa, invece, la discussione sui valichi delle 
nava t e che ta luni vorrebbero precedent i a Luca Campano : la Catte
drale è t u t t a di a r ch i t e t t u ra cistercense ; anzi la decorazione dei bassi 
capitelli riecheggia mot iv i che si r i t rovano a ogni momento nella in
t r ica ta simbologia gioachimita. 

Penet rando l 'ambiente art is t ico cistercense nel quale il Veggente 
di Celico viveva, ment re s t ava prendendo forma nel suo spir i to irre
quieto il proposito di fondare un nuovo ordine monast ico, abb iamo 
croato la premessa ut i le per iniziare l 'esame di quelle costruzioni reli
giose che si debbono appun to all 'ordine florense. 

Se la regola dell 'ordine è pressoché sconosciuta (anche per il fa t to 
che la sua v i t a fu breve), le poche notizie che se ne hanno permet tono 
di stabilire che essa rappresentò, semmai , un i rr igidimento di quella 
cistercense : vorrei avanzare l ' ipotesi che essa fosse un a d a t t a m e n t o 
di quella verso forme contemplat ive, quasi l 'espressione di una rivin
ci ta interiore di vecchie concezioni basil iane delle quali il Veggente 
può essere s ta to permeato p r ima dell 'esperienza cistercense : e vorrei 
vedere quasi una conferma a ques ta tesi nel r i su l ta to dello s tudio 
dell 'espressione archi te t tonica delle fabbriche florensi. 

La principale di esse è la Chiesa Abbaziale di S. Giovanni in Fiore, 
ove Edoardo Galli condusse notevoli lavori che pubblicò in un volume 

1 G . MARTELLI, Conclusioni sulla icnografia absidale originaria 
della Cattedrale Cosentina, in "Calabria Nobilissima,, IV (1950), 3-4. 



ohe t rascende di g ran lunga i l imi t i di una relazione di r e s t a u r o 1 : egli 
i nv i t ava a cont inuare negli s tudi , perché cer tamente il monumento 
doveva nascondere sot to gli a d a t t a m e n t i seriori a l t r i impor t an t i ele
ment i , oltre alla cr ip ta e alle cappelle lateral i che egli aveva r i t rova te 
e res taura te . 

U n a indagine accurat iss ima ed i ri l ievi hanno reso possibile di 
presentare nei grafici la ricostruzione esa t ta del l ' important iss ima 
chiesa, idealmente espunta dalle sovras t ru t ture settecentesche, n o t a 
già per la bella facciata dal ricco por ta le e per il fronte dell 'abside col 
mot ivo dei qua t t ro rosoni, mot ivo singolare sul quale dovremo tornare . 

Ci t rov iamo di fronte ad una lunga chiesa ad unica nava ta , della 
quale son conservati i mur i d ' ambi to che racchiudono ancora le fine
stre originali r i t rova te con scavi nel mater ia le di r iempimento della 
vol ta settecentesca : forse un arco trionfale divideva la n a v a t a dalla 
pa r t e terminale di essa, che si presenta affiancata da due cappelle 
vol ta te a crociera e desinenti in absidiole quadra te , cappelle che co
municano con la chiesa solo a t t raverso piccole por te e delle quali quella 
destra conteneva la scala del p iano superiore (fig. 8 sin.). 

U n a a t t e n t a esplorazione di -questo piano h a permesso di giungere 
con t u t t a esattezza alla ricostruzione grafica di un complesso di due 
cappelle coperte a t e t to , desinenti in. absidiole quadra te e vol ta te , 
r iuni te fra loro da camminament i r icavat i in pa r t e nello spessore delle 
mura tu re , e in pa r t e con sapient i sbalzi verso l 'esterno ; cappelle che 
si affacciavano verso la n a v a t a median te due valichi ciascuna, grandi 
e ad arco acuto ; sì che esse cost i tuivano come dei coret t i sopraelevati 
per qualche speciale categoria di monaci , forse gli infermi, o per qualche 
speciale ufficio no t tu rno (fig. 8 destra) . 

Disvelato così il monumento , è oppor tuno adesso, p r ima di pas
sare ai riferimenti che ci permet te ranno di individuare l 'esa t ta pro
venienza di ta luni mot ivi , d i cercare di coglierne le analogie e le diffe
renze dalle costruzioni cistercensi. L 'aspe t to generale è cistercense, 
anche nella p i an t a ad unica nava t a , poiché non ne mancano esempi, 
seppure l imi ta t i : ma è cistercense lo spir i to della facciata e del portale, 
delle finestre r i t rovate , degli elementi archi te t tonic i in genere. Ma 
quali sconcertant i differenze vi si no tano ! Innanz i t u t t o la presenza 
della ampia cr ip ta scoperta dal Galli, non solo assolutamente estranea 
a l l 'a rchi te t tura cistercense, m a ra ra anche nella t radizione locale, se 
si escludono gli esempi normanni della Roccelletta, di Gerace, di San 
Marco Argentano, di Umbria t ico , di Scalea e quello, incerto, di Cassano 
Jonio . Non esiste, dalla Spagna alla Francia , dal Belgio al l ' I tal ia , u n a 
chiesa cistercense che abb ia una cr ip ta . E , salvo casi molto incert i e 
modestissimi a Viboldone, presso La t ina , e a Fossanova, non esiste 
chiesa cistercense che abbia cori sopraelevati , o cappelle per qualche 

1 E . GALLI, Le reliquie dell'Arehicenobio florense, Boina , 1938. 
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ufficio speciale o no t t u rno : il t ipico andamento di una chiesa abba-
ziale cistercense, e si è già visto quanto fosse r ig idamente osservato 
10 schema distr ibut ivo, è quello di un 'au la t u t t a r i servata a i religiosi 
e cost i tuente essenzialmente un grande, unico coro ; la giornata dei 
religiosi era in in te r ro t ta dalle pr ime ore della no t t e alle diciannove, e 
11 breve riposo era na tu ra lmen te senza interruzioni . Ecco un pr imo con
t r ibu to , seppure incerto, alla regola florense; i due cori superiori, prossimi 
alle celle e sullo stesso piano, che si 
raggiungevano quindi p iù agevolmen
te , eran forse due cori no t tu rn i ? Aveva 
voluto Gioacchino inasprire la regola 
interrompendo anche il modesto r ipo
so ? 0 eran r iservat i semplicemente 
agli infermi? E la ampia cripta, così 
s t r a n a m e n t e nuova, cosa s ta a sugge
rire se non un indirizzo più contem
pla t ivo ? Semplici illazioni possono ap
par i re questi interrogat ivi , ma, in 
fondo, il tacer delle fonti e la singo
lar i tà dei r i t rovament i inducono a 
lavorar di fantasia. Si è già no ta to 
del resto come la p ian ta della Chiesa 
Abbaziale, d i un contorno t ip icamene 
cistercense, comport i la presenza di 
due cappelle lateral i appena comuni
cant i col corpo della chiesa, dando 
luogo a una singolare composizione : 
m a se si confronta l 'esempio con quello 
della Chiesa basil iana di S. Giovanni 
Vecchio presso Stilo (figura 6), vediamo 
giustificarsi la singolarità n o t a t a con 
un persistere di forme tradizionali nella 
Regione ; se non si vuole add i r i t tu ra 
pensare ad un innesto diret to di forme 
basiliane conosciute da Gioacchino in 
u n a precedente esperienza. E non è 
occasionale la presenza delle cappelle 
laterali nella Abbaziale di S. Giovanni 
in Fiore : poiché noi le r i t roveremo ac
cennando aUe altre costruzioni florensi. 

Il singolare e grandioso mot ivo 

absidale delle grandi qu in te di pare te 

piena affiancanti il muro di fondo con i se t te trafori che sembran 

disposti a valore di simbolo, mot ivo che, con le s t ru t ture , delle c ap 

pelle superiori r i t rova te , diviene il centro di una composizione archi-

Kg. 6. 
tomi. 

Stilo (Reggio Calabria), din-
Basilica basiliana di S. Gio

vanni Vecchio. 



t e t ton ica di a l to rilievo (fig. 9), fece pensare di t rovars i di fronte ad una 
disposizione suggeri ta dallo stesso Gioacchino, come espressione del 
f rut to delle sue to rmen ta t e concezioni sul Mistero Tr ini tar io e sugli 
effetti della luce, quali appun to si r iscontrano in uno dei suoi Psal ter i i : 
o m i po r t ava verso considerazioni di aree e di somme di quan t i t à di 
luce, secondo qualche in t r ica ta ragione del simbolismo del Veggente. 

L a via del confronto con le Chiese Abbazial i cistercensi i ta l iane 







Eig. 10. - Lodéve (Aveyron). Chiesa abbaziale. di Silvanés. Parte interna absidale. 

1 M . A U B E R T , L'architecture cistercienne en France, Par ig i 1947,1 p . 

si d imost rava negat iva : m a la presenza in Francia di elementi simili, 
d i poco anteriori alla costruzione di S. Giovanni in Fiore, d imostra 
l 'esistenza di una via d i re t t a di importazione di forme p re t t amen te 
francesi e cistercensi al nuovo ordine monast ico. I rest i della Chiesa 
Abbaziale di Les Vaux-de-Cernay mostrano sulla facciata (da ta ta dal-
l 'Aubert al l 'ul t imo terzo del X I I secolo) due oculi post i la tera lmente 
e in basso r ispet to alla grande rosa 1 : un completamento ideale del 
t impano d is t ru t to porterebbe a considerare un terzo oculo superiore 
che, comunque, avrebbe appor t a to luce sol tanto al so t to te t to sopra 
alla vol ta che appare da una s t ampa che r iproduce l ' interno della chiesa. 

Nella Francia meridionale presso Lodève (Aveyron) la Chiesa 
Abbaziale di Silvanès, costrui ta fra il 1144 e il 1161, mos t ra t u t t i 
gli elementi archi te t tonici no ta t i nell 'abside di S. Giovanni in Fiore 
(fig. 10) : la forma planimetr ica già avan t i no ta ta , i singolari contraf
forti disposti sol tanto in senso trasversale, la vol ta a sesto acuto e il 
mot ivo delle qua t t ro rose ugualmente disposte sulle t re monofore uguali. 

Elementi francesi non mancano in un ' a l t r a sconosciuta chiesa 
florense della Calabria : quella d i F o n t e Laura to , in u n a impervia 
località presso Fiumefreddo Bruzio. Persiste in questa interessantis-



sima fondazione la forma planimetr ica ad unica n a v a t a desinente, 
dopo un arcone di in ter rompimento, in una specie di ampio bema 
definito a sua vol ta da una abside semicircolare, affiancato dalle solite 
cappelle lateral i , con un andamento esterno di absidi curve contraf-
for ta te radia lmente secondo uno schema che abbiam visto nella Cat
tedrale cosentina (fig. 7). Occorrerebbe uno studio più approfondito 
di questo monumento , ove m i parve di no ta re sopra alla cappella di 
destra elementi d i un coro superiore che si riallaccerebbe, in ben mode
s t a forma, alle s t ru t t u r e dianzi no t a t e nella Chiesa Madre dell 'Ordine. 

Pur t roppo nul la più dicono a noi, al nostro desiderio di conoscere, 
gli avanzi dell 'Abbazia di S. Maria del Corazzo, nella Valle del Corace 
verso Catanzaro, poiché si t r a t t a di una completa ricostruzione set te
centesca dell 'Abbazia cistercense dove Gioacchino fu Abate , r icostru
zione dalla quale non t raspare il minimo accenno che giustifichi quan to 
l 'Anitchkof ci vuol descrivere 1 . 

Invece la piccola chiesa un i t a alla grancia fiorense di S. Mart ino 
di Canale, in una impervia località sopra Pietrafì t ta , ove Gioacchino 
finì i suoi t a rd i giorni nel 1201, d imost ra ancora la perfet ta aderenza 
alla t ip ica distribuzione planimetr ica delle due cappelle affiancanti 
l 'abside : ce ne è, a dir vero, una sola in piedi e forse l 'a l t ra non fu mai 
costrui ta ; m a è evidente 
l ' intenzione di s immetr ia 
seguita da chi tracciò il 
piccolo perimetro (fig. 11). 

In sostanza, il grup
po di monument i florensi 
è modesto, perché di t r e 
soli esempi si t r a t t a : m a 
mi sembra di aver dime -
sfrata l 'oppor tuni tà di 
considerarli isolatamente 
dal gruppo, non più co
spicuo, di quelli cister
censi; direi meglio, di con
siderarli un sot togruppo. 
Ma che impor tanza pra
t ica ha t u t t o questo % Per 
ora ben poca, ma po
t rebbe prenderne di ben 
r i levante se, col t empo, 
si cercasse, come e ra nel 

mio proposito ss mi fossa s t a to concesso.un più lungo soggiorno fra 
Voi, di addivenire gradualmente a i res taur i , al r ipr is t ino di t u t t i i 
monument i considerati , non esclusa l 'abside dalla Cat tedrale cosent ina, 
per a l lontanarvi il disdicevole falso della a t tua le desinenza absidale 
e r icondurre il bel monumento al pr imi t ivo volume. 

GISBEETO MASTELLI . 

Fig. 11. - Chiesa di S. Martino di Canale 
a Pietrafìtta (Cosenza). 

1 E . ANITCHKOF, JoacMm de Flore et les milieux courtois, E o m a 
1931, p . 7. 



LO STUDIO DELLE ARTI MINORI 

NELL'ITALIA MERIDIONALE 

P r i m a ancora di e saminare ne i suoi a spe t t i par t ico lar i la 
s i tuazione a t t ua l e degli s tud i aven t i per ogget to le cosiddet te « A r t i 
Minori» ne l l ' I ta l ia Meridionale, e p rec ipuamen te in Calabria e Lu
cania , occorre abbracc iare d 'uno sguardo più generale lo s t a to di 
ques t i s tud i in t u t t a q u a n t a l ' I t a l i a . Ma, sia ohe si cerchi di 
t r a r r e qualche profi t to dallo sguardo r iassunt ivo generale, sia che 
si res t r inga l ' indagine via v ia fino a r idur la sulla regione calabro-
lucana , le conclusioni, alle qual i si giunge, non sono ma i inco
ragg ian t i . 

Nella premessa ho t e n t a t o di t racc iare a sommi capi una vi
sione diversa de l l ' impor tanza che si deve anne t t e re alle a r t i mi 
nor i ; visione che all 'estero" già è s t a t a umora lmente consacra ta e 
r iconosciuta . Aggiungerò ora, solo per u n a necessaria l imitazione 
del l 'esame pu r oppor tuno di quan to finora è s t a to fa t to , la preci
sazione che occorre tenere in d i spar te quan to è s t a to fa t to , con 
in t end imen t i diversi , nel campo della preis tor ia , p ro tos to r ia e del
l ' an t i ch i t à classica greco-romana. Almeno per un momen to dob
b iamo t r a scu ra re questo campo, sebbene per le ragioni abbozza te 
nella p remessa propr io questo mater ia le sa rà di s t raord inar ia im
p o r t a n z a nel l ' indagine — da iniziarsi in un non t roppo lon tano 
futuro — sul pa t r imonio di e lement i o rnamen ta l i e decorat iv i t ipici 
per c iascuna s t i rpe . L a discussione, a lmeno in questa sede, dovrà 
per ora abbracc ia re i per iodi s torici succedut is i dalla fine del mondo 
ant ico , concedendo quelle eccezioni che si giustif icheranno dai rife
r i m e n t i e dai raffronti con l ' immensa e r ed i t à di t r ad iz ion i e di 
esper ienze, con le qual i le gen t i d ' I t a l i a escono dal mondo ant ico 
per en t r a r e in quello medievale . 

Come già ho cercato di me t t e r e in evidenza , m a n c a nell ' inse
gnamen to della s tor ia de l l ' a r te i t a l i ana la t r a t t a z ione s i s temat ica 
e d a sé s t a n t e di t u t t o il complesso di fenomeni ar t i s t ic i che vanno 
so t to il t e rmine appross imat ivo di « Ar t i Minori » : t e rmine nel 
quale confluiscono t u t t e le forme di a r t ig iana to ar t is t ico ol tre quelle 
p iù p rec ipuamen te di a r t e pu ra , m a di piccola e piccolissima mole. 
Bas te rebbe t e n t a r e di redigere un elenco di t u t t e le voci che pos
sono en t r a r e in ques ta cerchia, per rendersi conto della v a s t i t à della 



mate r i a da t r a t t a r e , dei mol tepl ic i p rob lemi che sorgeranno d a 
queste t r a t t a z ion i , ma anche del l 'esegui ta degli s t u d i finora compiu t i . 

I . M E T A L L I : 

1 ) Metalli nobili : oreficeria, a rgenter ia , gioielleria. 

2) Ferro : ferro b a t t u t o ; a r m i ed a r m a t u r e ; ghisa. 

3) Altri metalli : 

«) 
Bame : l avor i d i ogge t t i di ogni genere ; 
Bronzo : c ampane , m o r t a i , a r m i ; 
Ottone -. l avor i in ogget t i d 'ogni genere . 

6) Piombo : m inu t e r i e d 'ogni genere . 
c) Stagno : m inu te r i e d 'ogni genere . 
d) Peltro : l avor i in ogget t i d 'ogni genere . 

I I . A R G I L L E P L A S T I C H E : 

1 ) Terracotta grezza : 

2) Terracotta invetriata : 

3) Terracotta ad ingubbiatura 

4) Grès : vase l l ami 

5) Porcellana : 

a) a p a s t a t e n e r a : \ 
6) a « biscui t » : > 
c) a g ran fuoco : ) 

I I I . STUCCO : 

1) Stucco di gesso : o rna t i va r i . 

2) » » » verniciato : « s tucco lus t ro » e l avor i in 
scagliola. 

3) Gesso : ogget t i . 

IV. V E T R O : 

1) Vetro puro : vase l lami , e l emen t i decora t iv i , figure. 

2) Smalto su metalli. 

3) Smalto da invetriature per ceramiche. 

V. M A T E R I A L I M I N E R A L I : 

1 ) Pietre preziose : p ie t re per gioielleria, p ie t re incise o 
scolpi te . 

vasel lami , e lement i decora

t iv i , figure. 

vase l lami , e lement i decora t iv i 
figure. 



2) Pietre dure (semipreziose) : pe r gioielleria, p ie t re incise o 
scolpite, vasel lami , l avor i di commesso. 

3) Marmi duri e teneri : ogget t i d ' o rna to , scul ture o rnamen
ta l i , vas i , figure. 

V I . M A T E R I A L I O R G A N I C I D I P R E G I O : 

1 ) Da molluschi: perle , madreper la , conchiglie v a r i e ; bisso. 

2) Da rettili : t a r t a r u g a . 

3) Da mammiferi : avorio d 'e lefante , avor io di m a m o u t h 

(fossile) osso di b u e . 

4) Resine : a m b r a rossa, d i va r i a provenienza . 

V I I . L E G N O : 

1) Legnami di pregio e rari. 

2) Legnami ordinari : 

a r r edamen to (mobili), deco

razioni d 'ogni genere, og

ge t t i d 'uso . 

V i l i . F I B R E T E S S I L I , V E G E T A L I E D A N I M A L I : 

a) Tessut i o r n a t i o figurati per abbig l iamento ; 

6) Tessut i o r n a t i e figurati per o r n a m e n t o ; 

c) T a p p e t i . 

I X . P E L L I : 

1 ) Pelli a concia bianca, p e rgamena , r i l ega tu re . 

2) Pelli a concia tannica: cordonarne , r i l ega ture , as tucc i , 

r i ves t imen t i , finimenti e b a r d a t u r e , c a l za tu re . 

X . M A T E R I E V A R I E : 

1 ) Giunchi ed erbe dure : 

2) Vimini : 

3) Carta e cartone : l avor i d ' o rna to ecc. 

s tuoie , cesti , ecc. 

Questo non è, si bad i bene, che u n elenco sommar io delle ma
ter ie p r ime che in ogni periodo di c ivi l tà u m a n a t rov i amo ut i l iz
za te negli sva r i a t i campi delle a r t i minor i e de l l ' a r t ig iana to a r t i 
s t ico. Si ponga m e n t e , per u n m o m e n t o , alle innumerevo l i interfe
renze possibili , e si r i m a r r à sb igo t t i t i d innanz i al l 'o l impica indiffe
renza di t a n t i s tudios i d i f ronte a va s t i c ampi del t u t t o inesplora t i , 
d innanz i a t u t t e le possibi l i tà che , p r a t i c a m e n t e , la n a t u r a offre 
a l l 'uomo per manifes tare le sue p r ime capac i t à crea t ive . 



Ri to rnando a l l ' a rgomento essenziale della presente relazione, 
occorre dare a n z i t u t t o uno sguardo alle opere di maggiore mole 
che, i l lus t rando le a r t i del Mezzogiorno d ' I t a l i a e di conseguenza 
anche quelle della regione calabro- lucana, hanno voluto concedere 
un qualche spazio alle a r t i minori , t ra lasc iando per un mo men t o gli 
ab i tua l i manua l i di s tor ia delle a r t i . 

Sono, in ordine di t e m p o , lo Schulz, il Salazaro ed il B e r t a u x l . 
Il p r i m o si era prefisso, s o p r a t t u t t o , il compi to di i l lus t rare i m o n u 
men t i p iù i m p o r t a n t i del nost ro Meridione, in p r imo luogo le crea
zioni sveve. Ma nelle a b b o n d a n t i no te , e p iù ancora nelle raccol te 
di document i in appendice al la sua v a s t a opera , egli h a sapu to riu
nire u n ' a b b o n d a n t e messe di informazioni re la t ive per t u t t o quan to 
r i gua rdava le a r t i minor i in genere, pa r t i co la rmen te quelle dei me
ta l l i nobil i , n a t u r a l m e n t e con par t ico lare dovizia per il periodo svevo . 
Per quan to lo Schulz fosse u n poco u n pioniere di quest i s tud i nel
l ' I t a l i a Meridionale, bisogna pu r riconoscere che le sue not iz ie 
sono t u t t e e sa t t e , e solo si desiderebbe, oggi dopo la d is t ruz ione 
del l '«Archivio Qrande di Napol i », che egli avesse a suo t empo fa t to 
ancora di più di quan to già aveva racchiuso nei suoi t r e poderos i 
volumi . 

Il Salazaro segue, a l l ' incirca, lo stesso schema di lavoro dello 
Schulz, r i po r t ando , ques ta vol ta , s o p r a t t u t t o documen t i del periodo 
angioino ed aragonese, l i m i t a t a m e n t e alla corte di Napol i , Anche i 
suoi due volumi si consul teranno sempre con g r a n d e profi t to , per
ché i l lus t rano mol te cose che oggi non esis tono più . 

Lo storico d ' a r t e , che per la p r i m a vo l ta , negli s tud i e nelle ricer
che delle fonti , abb ia affrontato in man ie ra organica i p iù sva r i a t i 
a spe t t i delle a r t i , anche delle minor i , concedendo ampio spazio a l l ' a r te 
orafa ed a rgen ta r l a , a quella del l 'avor io , alla min i a tu ra , a l legno var ia 
men te t r a t t a t o , r imane però Emi le B e r t a u x . Ricorderò solo l ' ampio 
capitolo dedica to alle scuole d ' a r t e fiorite so t to l 'Aba te Desiderio 
nel Cenobio di Montecassino, e quello sugli avor i scolpit i sulla co
s t ie ra amalf i tana , per me t t e r e in ev idenza q u a n t o p r o f o n d a m e n t e 
egli avesse sent i to la g rande u n i t à che lega i n d i s t i n t a m e n t e t u t t i i 
campi delle a r t i . Così u n a par t ico lare impor t anza egli dà al per iodo 
n o r m a n n o , e poi ancora a quello svevo, sempre s f ru t t ando ampia 
mente font i d 'ogni genere . Non si p o t r à m a i r impiangere a b b a s t a n z a 

1 SCHULZ H E I N R I C H W I L H E L M : Denkmaler der Kunst des Mit-
telalters in Unteritalien, Dresden 1860, 5 voli . , in 4. 

SALAZARO D E M E T R I O : Studi sui monumenti dell'Italia Meri
dionale dal IV al XIII secolo, Napol i 1871-1877, 2 vol i . 

B E R T A U X E M I L E : L'Art dans l'Italie Meridionale, I. De la fin 
de l'empire romain à la conquéte de Charles, Pa r i s 1904. 



il fa t to che q u e s t ' i m p o r t a n t e opera sia r imas ta incompiu ta , ferma 
al solo p r imo vo lume . 

Anche se oggi, alla luce di nuove indagini , qua lche sua a t t r i 
buzione e da taz ione debbono cadere comple t amen te , specie per 
quan to si riferisce ad alcune oreficerie, r imane p u r sempre incon
t r a s t a t o al B e r t a u x il g r ande mer i to di avere impos ta to con metodo 
e ser ie tà mol te quest ioni inerent i allo s tudio delle a r t i minori , appor
t a n d o le r icche esperienze degli s tudiosi francesi, i qual i in questo 
campo , fin dal secolo scorso, sono ai pr imiss imi pos t i nella le t te ra
t u r a a r t i s t ica europea . Per l im i t a rmi a l l ' a r t e orafa, mi bas t i ricor
dare i g rand i n o m i del L a b a r t e , del Las teyr ie , del Molinier, del De 
Lynas , per ci tare solo alcuni dei grandiss imi maes t r i de l l 'o t tocento , 
degnamen te seguit i nel secolo nos t ro dal Babelon, dal Marque t de 
Vasselot, dal Nocq e da t a n t i a l t r i 1 . 

Dopo quelle t r e g rand i opere, due delle quali di a u t o r i s t ran ie r i , 
ci si sa rebbe dovu to a t t ende re u n a cont inuazione — sulla v ia o rma i 
t r acc i a t a — da a l t r i s tudiosi , s o p r a t t u t t o i ta l iani , ma ta le aspet
t a t i v a r imane delusa. Fenomeno invero assai s t r ano , che si r ipe te 
anche per colui che volesse s tud ia re de t t ag l i a t amen te le a r t i mi
nor i nel Medioevo e nel R inasc imento della Sicilia, dopo le opere 
del Di Marzo e del Larrza di Scalea si è cos t re t t i a d avanza re 
a t en ton i a t t r ave r so u n gran numero di art icoli spars i nelle più 
diverse r ivis te , fidandosi di qualche monografia isola ta 2 . 

Le medesime difficoltà s ' incont rano nello s tudio degli avor i 
medieval i , t a n t o delle cosidette « casset te civili » t a r d o b izant ine , 
quan to del « Pa l io t to di Salerno », che in I ta l i a non hanno t r o v a t o 
ancora un i l lus t ra tore e, quel che più conta , un edi tore intel l i-

1 M O L I N I E R E M I L E : Dessins et modèles : Lea arts du metal, 
Par i s , s. a. 

L A B A R T E J E A N : Histoire des arts industriels, Pa r i s 1 8 6 4 . 
M O U N I E R E M I L E : Histoire generale des arts appliqués à l'in

dustrie, Pa r i s 1 8 9 6 . 
D E L I N A S CHARLES : Les origines de l'orfèvrerie cloisonnée, 

Par i s 1 8 7 7 - 1 8 8 7 , 3 voli . 
B A B E L O N E R N E S T : Guide illustrée au Cabinet des Médailles et 

Antiques de la Bibliothèque Nationale, Pa r i s 1 9 0 0 . 
I D : Le tombeau de Ghildérique et les origines de l'orfèvrerie cloi

sonnée ; e s t r . da : Mémoires de la Société Nat iona le des Ant iqua i res 
de F rance , t . 7 6 , Pa r i s 1 9 2 2 . 

2 D i MARZO GIOACCHINO : Delle belle arti in Sicilia dai Nor
manni sino alla fine del secolo XIV, Pa l e rmo 1 8 5 8 - 1 8 6 4 , 4 voli, in 3 . 

I D : I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, Pa 
lermo 1 8 8 0 - 1 8 8 3 , 2 voli . 

LANZA D I SCALEA P I E T R O : Donne e Gioielli in Sicilia nel 
Medioevo e nel Rinascimento, Pa le rmo-Tor ino , 1 8 9 2 . 



gen te . Chi vogl ia occuparsene oggi, deve p a r t i r e dalle due fonda
men ta l i opere tedesche del Graeven e del Coldschmidt 1 . Vale la 
pena r icordare che già il B e r t a u x aveva a suo t e m p o impos t a to con 
sever i tà cri t ica i pr incipal i p rob lemi connessi con ques t 'opera sin
golare, un ica nel suo genere 2 . 

Pass iamo ora alle a r t i tessil i , spec ia lmente della se ta , la quale 
ha a v u t o , fin da l l ' an t i ch i t à , u n ' i m p o r t a n z a t u t t a par t icolare , e che 
ne l l ' e tà d i mezzo occupa ancora u n posto p reminen te nel l ' economia 
e nei commerc i del l 'Occidente . Nel Mezzogiorno, t a n t o sulla t e r ra 
ferma quan to in Sicilia, essa venne incoraggia ta ed i n c r e m e n t a t a 
— anche fo rza tamente — dai N o r m a n n i p r i m a e dagli Aragones i , 
e r i n n o v a t a in u l t imo con energia dai Borboni . 

Tol t i i b rev i ed incomple t i accenni nei pr incipal i manua l i di 
s tor ia de l l ' a r te i ta l iana , è ancora al l 'es tero che dobb iamo rivolgerci 
per t r ova re un complesso di r icerche e di s tud i , eseguit i con metodo 
e rigore : p r inc ipa lmente la va s t a opera di Ot to von Fa lke , il quale 
nella sua « Kuns tgesch ich te der Seidenweberei » dedica un n u t r i t o 
capitolo alla Sicilia. Nel sot tocapi to lo C del l ' ampio e documen ta -
t iss imo Cap. VI , lo storico d ' a r t e tedesco ha messo ordine nelle 
mol te — fin t r oppe — a t t r ibuz ion i f a t t e in passa to al « T h i r a z » 
della reggia p a l e r m i t a n a 3 . Al lavoro del F a l k e seguì p iù t a r d i u n ' a l t r a 
i m p o r t a n t e opera , quella del F leming , sui disegni e mot iv i o rnamen
t a l i delle stoffe de l l ' an t i ch i t à fino agli inizi del secolo dec imonono, 
ove sono dedicate a lcune pagine alla Sicilia dei secoli X I - X I I I e 
r icordare anche le indus t r i e tessi l i del Mezzogiorno *. 

A proposi to del l 'opera del F a l k e mi pa re oppor tuno insis tere 
a far no ta re come per lu i — còme del res to per la g ran magg io ranza 
degli s tudios i t edeschi ed aus t r iac i formatis i a Vienna alla scuola di 
Alois Riegl p r ima , e poi a quella di F r i t z Dworschak — ogni 
dis t inzione t r a a r t i maggior i ed a r t i minor i sia comple t amen te a b o -

1 G R A E V E N H A N S : Fruhchristliche und mìttelalterliche Elfen-
beinwerke, Roma 1900. 

GOLDSCHMIDT A D O L P H : Die byzantinischen Eljenbeiskulpturen 
dea X. bis XIII Jahrhunderts, Berlin 1930-1934, 2 voli. 

M O N N E R E T D E V I L L A R D U G O : Monumenti dell'arte musulmana 
in Italia, I. La cassetta incrostata della Cappella Palatina di Pa
lermo, R o m a 1937. 

2 B E R T A U X E . : op. cit., pass im. 
3 V O N F A L K E OTTO : Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berl in 

1913, 2 voli. I , p . 92, Cap. V I : L'arte tessile della seta nell'alto medio
evo ; p . 109, C. : Stoffe islamiche occidentali in Sicilia. 

4 F L E M I N G E R N S T : Das Textilwerk : Cewebeornamente und 
Stoffmtister vom Altertum bis zum Anfang des 19 Jahrh., Berl in 1927, 
pagg . X V I I o X V I I I . 



l i ta , t a n t o ohe il von Fa lke in t i to la la sua opera espressamente 
« Storia del l 'a r te della t ess i tu ra della se ta », « Kuns tgesch ieh te der 
Seidenweberei ». Non fu colpa sua , e n e m m e n o del . F leming , se 
essi dove t te ro l imi tars i a d u n a m p i a t r a t t a z i o n e del medioevo i ta
l iano, m e n t r e alle indus t r ie della se ta d i Ca tanzaro e di San Leucio 
dedicano pochi cenni . Essi non po tevano andare ol t re , pe rché man
cavano comple t amen te gli s tud i iniziali dei do t t i i ta l iani , cioè quelle 
p r ime raccol te di mater ia l i d 'ogni genere che per for tuna si sono 
a v u t e a lmeno per la p a r t e medievale . Un 'un ica opera i ta l iana , abba
s t a n z a recente , segue mol to da vicino i due tes t i t edeschi ora 
c i ta t i , senza aggiungervi a lcunché di nuovo ; è la « Storia dei tessu t i 
d ' a r t e in I ta l i a » 1 della Podre ide r . 

Gli s tudios i locali propr io in questo campo t r o p p o poco hanno 
fa t to . Non solo m a n c a u n a s tor ia compiu ta dei real i setifìci d i San 
Leucio, m a non possediamo nemmeno u n a raccol ta di campion i d i 
quest i tessut i , che, da quel poco che se ne conosce, erano t r a 
quan to di meglio l ' E u r o p a abb ia sapu to p rodur re alla fine del Set
tecen to . L a stessa cosa vale anche per Catanzaro ; ignor iamo del 
t u t t o i ca ra t t e r i a r t i s t ic i , di questa produzione pe rché i pochi tes t i 
uscit i t r a t t ano p iu t t o s to le questioni s toriche e giuridiche, come per 
esempio i due vo lumet t i , ' d ivenu t i a b b a s t a n z a ra r i , del Marincola 
di San Floro 2 . 

1 P O D R E I D E R F A N N Y : Storia dei tessuti d'arte in Italia, Ber
gamo 1 9 2 8 . 

2 MARINCOLA D I SAN FLORO F I L I P P O : Statuti dell'arte della 
Seta in Catanzaro, p recedu t i da u n a relazione fa t t a alla Camera di 
Commercio e d Ar t i sulla origine, progresso e decadenza de l l ' a r te 
della se ta in Catanzaro , dal suo Segretar io F . M . di S. F I . , Catan
zaro 1 8 8 8 . 

I D : Capitoli , Ordinazioni e Statuti dell'Arte della Seta in Catan
zaro, p recedu t i da u n a relazione sulla origine, progresso e deca
denza del l ' a r te della se ta in Ca tanzaro , del Segretar io della Camera 
di Commercio F . M . di S. F I . , con no te ed appendice di Cesare Sino-
poli , Catanzaro 1 9 2 9 . 

D E N O B I L I F I L I P P O : L'arte della seta in Catanzaro nei sec. XVII 
e XVIII, in : B r u t i u m , X I ( 1 9 3 2 ) n . 5 , p . 2 . 

S. A. : L'ultimo maestro catanzarese della seta (Salvatore Lucia , 
t 1 8 . V I I . 1 9 3 4 , a 7 6 ann i ) , i n : B ru t i um, X I I I ( 1 9 3 4 ) , n . 4 , pa
gine 1 7 - 1 8 . 

GALLO D I CARLO GAETANO : Documenti sull'arte della seta, in : 
B r u t i u m , X I I I , ( 1 9 3 4 ) , n . 5 , p . 1 4 - 1 5 . 

P A R I S I O G I U S E P P E : La masseria della seta ed i R. Telai nella 
città di Beggio (sec. X V I I ) , in : B ru t i um, X X V I ( 1 9 4 7 ) , n . 3 - 4 , p . 4 . 

GALLO D I CABLO GAETANO : Cronache di un secolo fa per la 
seta, i n : B r u t i u m , X X V I I I ( 1 9 4 9 ) , n . 3 - 4 , p . 5 - 6 . 

F R A N G I P A N E ALFONSO : Maestranze di Calabria, Capo : Della 
seta del Rinascimento, in : B r u t i u m , X X X ( 1 9 5 1 ) n . 1 -2 p . 8 . 



Eppure , ancora u n a ven t ina d ' ann i fa la Calabria cus todiva 
nelle sue chiese e nei cenobi un numero s t raord inar io di an t i che 
vest i l i tu rg iche nei mate r ia l i più preziosi . Bas t i r icordare le magn i 
fiche sete, per g iun ta ancora d i sc re tamente conservate , cus todi te 
nel Santuar io di San ta Maria delle A r m i in Cerchiara, esposte nel 
giugno di ques t ' anno nella Mostra di a r t e sacra a Castrovi l lar i . L a 
ricchezza, nonché la raffinatezza dei disegni suggerisce, però , u n a 
a t t r ibuzione p iu t tos to a i te la i di San Leucio che non a quelli di 
Catanzaro. —• 

Al t r i a spe t t i delle a r t i minor i , come i ferri b a t t u t i , i r a m i 
sba lza t i , le c a m p a n e e i m o r t a i a r r icchi t i con e lement i o rnamen ta l i 
di r ipor to , i legni in tag l i a t i od in ta r s ia t i , l ' a r r edamen to ed il cos tume, 
non si p resen tano in condizioni mol to migliori di quan to si è do
v u t o cos ta ta re , t e s t i a l la m a n o , a propos i to delle a r t i dei metal l i 
nobi l i , del l 'avorio, della tess i tura , per t acere della ceramica e del 
ve t ro e per t a l un i a s p e t t i t r a i p iù umi l i de l l ' a r t ig i ana to : le a r t i 
del l ' intreccio con v imini , pagl ia , g iunchi , eco. 

Non sono m a n c a t e , r ipe to , monografie e saggi r e d a t t i con 
mol ta buona vo lon tà . Ma t roppe vol te essi r imangono p r iv i di 
valore effettivo, sia pe rché l ' au to re era del t u t t o sprovvis to di ma t e 
r ial i d i s tud io , come fototeca, raccol ta di documen t i d ' a rch iv io , 
sia pe rché non disponeva n e m m e n o di u n sufficiente senso cri t ico. 
Cito, come esempio t ipico del genere, u n a breve memor ia del Mar
chese Felice Toraldo sul pas to ra le vescovile di T ropea 1 . Perdendo 
di v i s ta l ' un i t à a r t i s t ica di questo, che può essere indica to come il 
fratello minore del pas to ra le di Peggio Calabria, l 'A., lasciandosi 
fuorviare da t rad iz ion i incontrol labi l i , sminuzza l 'ogget to in ele
m e n t i d i s tacca t i : le las t r ine sma l t a t e sarebbero n o r m a n n e , i co
s toni a foglie got iche vengono assegnat i a l l ' epoca angioina, m e n t r e 
t u t t a la pa r t e a rch i t e t ton ica è per lui u n ' « i d e a set tecentesca del 
per ip te ro greco » (sic). Pe r b u o n a v e n t u r a la breve n o t a si conclude 
ancora con u n in te r roga t ivo . Sarebbe b a s t a t o raffrontare il pas to 
rale di Tropea con quello della Met ropol i tana di Beggio, e sa t t a 
men te da tab i le verso la m e t à del secolo XV, sia per il governo del
l 'Arcivescovo Antonio Riccio, sia per il bollo di saggio della zecca 
di Napol i , come pure con l ' a l t ro pas tora le di Tro ina in Sicilia, per 
accorgersi che si t r a t t a di un 'or ig inal iss ima produzione qua t t rocen
tesca di Napoli , a t t r ibu ib i le , forse, a d u n unica bo t t ega , nella quale 

1 TORALDO Marchese F E L I C E : Il Pastorale del Tesoro Vescovile 
di Tropea, in : Ar te e Storia, X X X V (Firenze 1 9 1 6 ) , n . 8 . 

I D : I d . in e s t r a t t o : T ropea 1 9 2 3 . 



si p r a t i c a v a la tecnica, p iu t to s to inconsueta , dello smal to filo
g r a n a t o 1 . 

Sol tanto in u n per iodo più recente si è a v u t o un notevolissimo 
risveglio di s t u d i regional i , necessar iamente ancora di ca ra t t e re 
f r ammenta r io , l i m i t a t a m e n t e a de te rmina te local i tà e a d ogget t i 
presi sempre i so la tamente : s tud i di notevole impegno e sufficiente 
ser ie tà , che da l l ' o rmai lon tano 1922 sono incoraggia t i da Alfonso 
F rang ipane , il benemer i to ed ins tancabi le Di re t to re della scuola 
d ' a r te « Ma t t i a P r e t i ». L a sua r iv i s ta « B r u t i u m », r iusci ta a m a n t e 
nersi in v i ta per oltre sei lus t r i , sopravvivendo finanche alla t r aged ia 
della devas ta t r ice , anche per la Calabria, seconda guer ra mondia le , 
è d ivenu ta un imponen te raccol ta di not iz ie e di b rev i saggi, quas i 
sempre bene d o c u m e n t a t i con i l lus t razioni e s o p r a t t u t t o con riferi
m e n t i a documen t i d 'a rchiv io 2 . 

Nelle pagine di « B r u t i u m » si t rovano note sugli ori , gli a rgen t i , 
le se te , i vel lut i , i b ronz i ed i ferri , i legni va r i amen te l avora t i , le 
ceramiche ; su t u t t o quan to , i n somma, in qualche modo ha p o t u t o 
spingere nel passa to e nel p resen te gli a r t ig ian i a t r aspor re i loro 
lavor i dal p iano p u r a m e n t e prat ico-funzionale su quello della nobi 
l i taz ione a t t r ave r so u n a significazione diversa da quella s t r e t t a 
men te con t ingen te . 

Come il F r ang ipane sentisse v iva la necessi tà d i una docu
mentaz ione quan to m a i amp ia , ma per necess i tà d i cose sempre 
appross imat iva , delle p iù diverse t es t imonianze conservate ancora 
in chiese e cenobi calabresi , d imost ra « ad a b u n d a n t i a m » il n u t r i t o 
voi. I I dell'« Inven ta r io degli ogget t i d 'Ar te d ' I t a l i a » dedicato alla 
Calabria e r e d a t t o in mass ima p a r t e dallo stesso F r a n g i p a n e . Vi è 
r iuni to , per la p r i m a vol ta nella s tor ia delle a r t i minor i nel Mezzo
giorno, un « mare m a g n u m » di ma te r i a l i che a t t e n d o n o ancora un 
a t t e n t o ed approfondi to r iesame, uno s tudio più minuz iosamente 
indaga tore che possa p o r t a r e a p iù complete e s o p r a t t u t t o p iù com
plesse conoscenze 3 . 

Ricordo u n a breve e vivace n o t a polemica del F rang ipane nella 
quale egli, a lcuni ann i fa, l a m e n t a v a come, da p a r t e di s tudios i 

1 L I P I N S K Y ANGELO : Lo smalto filogranato ed i pastorali di 
Reggio e di Tropea, in : B r u t i u m , X V (1936), n. 1 p . 6-8. 

2 Brutium, I e segg., Reggio Calabria 1922 e segg. con diversi 
fo rmat i . Notizie a rch iv i s t i che e no te e segnalazioni var ie si possono 
t r o v a r e anche in a l t r i due per iodici di s t r e t t o ca ra t t e r e s tor ico, 
l'Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, R o m a dal 1931 e 
Calabria Nobilissima, Cosenza dal 1947. 

3 F R A N G I P A N E ALFONSO : Inventario degli Oggetti d'Arte d'Ita
lia, voi . I I : Calabria , Provinc ie di Ca tanzaro , Cosenza e Reggio 
Calabria , R o m a 1933. 



s t r an i e r i ed anche da i t a l i an i non calabresi , si dovesse cons ta t a re 
u n con t inuo a t t egg i amen to da pedagogh i r i s apu t i nei confronti degli 
s tudios i regional i e loca l i 1 . P u r e d o v r à convenire il F r a n g i p a n e come, 
malgrado gli esempi , le insis tenze e le raccomandaz ion i , r i p e t u t i 
n o n da ann i , ma da decenni , f ru t t i ve r amen te tang ib i l i si debbono 
ancora a t t e n d e r e . Non che si sia esaur i t a quella v iva sp in ta verso 
la r icerca e l ' indagine nel campo delle a r t i minor i ; p iu t to s to non 
si riesce a d in t r avvedere u n decisivo m u t a m e n t o di m e t o d o . 

E p p u r e , propr io questo m u t a m e n t o di me todo oggi s ' impone 
sempre più ca tegor icamente . Le dolorose perd i te dei mater ia l i 
a rchivis t ic i e d i in te r i t e sor i d i chiese e cenobi in conseguenza dei 
t ragic i .event i conclusisi appena un decennio fa, dovrebbero costi
tu i r e un severo a m m o n i m e n t o per quan t i hanno ve ramen te a 
cuore la necessi tà di u n ul ter iore progresso di s tud i e r icerche in 
c a m p i ancora r icchi di possibi l i tà di scoperte e di acquisizione di 
nuove nozioni . 

Debbo riconoscere f rancamente che nelle a t t u a l i condizioni 
di v i t a questo genere di l avor i non p u ò essere che il privi legio di 
pochissime persone ; pe rché la g ran maggioranza è t roppo assi l la ta 
dagli a r id i p rob lemi del l 'es is tenza mater ia le . E p p u r e , la v i t a in pro
vincia offre ancora possibil i tà ignora te o r m a i da chi vive nella 
met ropol i . Se al singolo s tudioso e r icercatore mancano e lement i 
di s tudio e di r icerca, un ocula to coord inamento degli sforzi concen
t r a t i di vo l ta in vo l ta su d e t e r m i n a t i a r g o m e n t i p o t r eb b e — se
condo il t radiz ionale « l 'unione fa la forza » — m a t u r a r e f ru t t i non 
t rascurab i l i . Specie poi se si potesse creare un cent ro in ternazionale 
di s t u d i a u t o n o m o per le a r t i minor i , nel quale quest i sforzi po t r eb 
bero t rova re quegli a iu t i di var ia n a t u r a che simili iniziat ive chie
dono ormai pe ren to r i amen te : b ibl ioteche di consul tazione, foto
teche , schedar i , col legamenti naz ional i ed in te rnaz ional i . 

Nell 'epoca a t t ua l e ques ta cooperazione e ques ta col laborazione . 
da concre tars i in periodici convegni e r iunioni , è la sola s t r a d a sulla 
quale, a mio modo di vedere , e non mio so l t an to , u n profìcuo lavoro 
p o t r à essere ancora real izzato. A nessuno sfuggirà l ' impor t anza che 
u n lavoro scientifico, così impos ta to , po t rebbe avere specie negli 
a m b i e n t i cul tural i"di provincia , dove sussistono ancora t a lune is t i tu
zioni cu l tura l i e scientifiche, le qual i oggi come oggi non hanno 
compi t i ben d e t e r m i n a t i da assolvere, m a che po t rebbero far ciò 
in un pross imo avveni re , assumendos i incar ichi e facendoli svol
gere ne l l ' ambi to degli affiliati. Svolgendo u n a n u o v a missione 

4 F R A N G I P A N E ALFONSO : Ricerche di storia dell'arte in Calabria 
e rimproveri sistematici, in : B r u t i u m , X X I X (1950) n . 7-8 p . 6. 



p o t r a n n o al lora conval idare , di fronte alle t roppe cr i t iche, la 
loro ragione di v i t a . 

Difficoltà d 'ogni genere sorgeranno , ma sa ranno , quas i cer ta 
men te , solo quelle che gli uomin i si creano ; che r ea lmen te a l t re non 
suss is tono se non di ordine tecnico, di me todo scientifico, che sono 
lì pe r essere debel la te con le forze del l ' in tel l igenza. 

Che se, per g rave i a t t u r a , ciò non dovesse accadere , e non sol
t a n t o in questo par t ico lare campo , po t r ebbe essere segno che s t a n n o 
inar idendos i le radic i stesse della cu l tu ra e della c ivi l tà regionale, 
il che non vogl iamo, n é poss iamo in a lcun modo pensare . 

A N G E L O L I P I N S K Y 





LE TRASFORMAZIONI AGRARIE IN CALABRIA 

DOPO L'UNITA' 

È s t a t o affermato che l a posizione geografica e l a conforma
zione fisica della Calabr ia si p r e s e n t a n o come le p iù o p p o r t u n e pe r 
ass icurare l a p rospe r i t à del paese, sol che u n a m i n i m a i ndus t r i a degli 
uomin i fosse vo l t a a valor izzare le felici condizioni pos te da l la 
n a t u r a . 

S i t u a t a t r a due m a r i corsi e r ipercors i i n t e n s a m e n t e da t u t t i 
i popol i del Mezzogiorno nel lungo susseguirsi di secoli, avendo 
c o m e dorsale l 'Appenn ino che corre d a p p r i m a in u n ' u n i c a l inea 
cen t ra le per dividersi poi in due r a m i e far pos to a l la v a s t a val le 
del Crati , acconcia al le comunicazioni , avendo u n cl ima r ig ido sul
l ' a l t ip iano e sui m o n t i e ca ldo nel le spiagge dei due mar i , e t e r r e a 
diverse a l t i tud in i , r icche di acque scendent i a l mare , anche se con 
pochi corsi pe renn i , il paese p o t e v a appa r i r e come s ingo la rmen te 
a t t o a l la maggiore v a r i e t à delle cu l tu re e dei p r o d o t t i , a l le p iù 
l a rghe poss ibi l i tà del l ' i r r igazione, a l commercio, se non a caval iere 
della dorsale appennin ica , a lmeno a t t r a v e r s o i l mare , ch 'è il p iù 
comodo veicolo delle gen t i . P o t e v a p u r e sembra re che l 'u t i l izza
zione del bosco, la g r a n d e d ivers i t à delle col ture , la fer t i l i tà del 
suolo, il g ran va lore di a l cun i p r o d o t t i t rad iz iona l i ne l l ' economia 
ag ra r i a calabrese dovessero ass icurare cospicue r icchezze ; e che 
queste, m e d i a n t e o p p o r t u n i c o n t r a t t i agrar i , fossero e q u a m e n t e 
r i p a r t i t e t r a le classi col t ivat r ic i . 

Gli even t i pol i t ic i h a n n o disposto a l t r imen t i della Calabria . Le 
m a r i n e e le p i a n u r e furono d i se r t a t e dal le incursioni dei Saraceni , 
r i co rda t e nelle numerose t o r r i cos t ru i te lungo il l i tora le Jonico a 
difesa o a segnalare l ' a r r ivo di quell i . Le popolazioni , asserragl iatesi 
fra i mon t i , furono cos t r e t t e a d isboscare per far l a rgo a t e r r e colti
v a t e , donde r i cava re da mang ia r e . L e acque in p iena , non regola te , 
sui fianchi p rec ip i t i delle mon tagne , dal le i ndus t r e m a n i del l 'uomo, 
po r t a rono , d i conseguenza, a l d e g r a d a m e n t o della mon tagna , a l 
l ' i m p a l u d a m e n t o delle val l i e delle cimose costiere, a l l a p iù pest i 
l en t e ma la r i a . L e incurs ioni e le conquis te di q u a n t i dominarono 
il paese — N o r m a n n i , Svevi , Angioini , Aragonesi , Frances i , Spa-
gnuoli , Tedeschi , Borbon i —• col cong iun to o rd inamen to feudale e col 
cont inuo par tegg ia re e guerreggiare , accrebbero i d isordini e la 
miseria ; aggrava rono la p r e p o t e n z a dei s ignori , l a miser ia e l ' ab -



b r u t i m e n t o dei con tad in i e resero incer to i l magro p r o d o t t o di u n a 
t e r r a appena co l t i va t a i n a lcune p lagbe . 

P remessa di r i sca t to da l l ' i so lamento in cui e ra p i o m b a t o i l 
paesa fu l ' avere in iz ia ta , d u r a n t e il decennio francese, l a p r i m a 
s t r a d a ro tab i l e cbe collegasse le Calabrie alle a l t re Provincie del 
r e a m e di Napol i . 

P iù fonda te speranze e maggior i poss ib i l i tà di mig l io ramento 
furono l a legge ever t i t r ice della feudal i tà , l a in iz ia ta divisione 
dei deman i comunal i , l a v e n d i t a dei ben i dei conven t i ; le qual i 
cose, se non recarono, d i colpo, i profondi r ivo lg iment i economici 
e sociali cbe s tudiosi di economia e pol i t ic i si e rano r ipromess i , 
de t t e ro for te nel t ronco e nel la rad ice del la m a l a p i a n t a feudale, sì 
d a a t t e r r a r l a del t u t t o , accrebbero il n u m e r o dei p ropr ie ta r i , anche 
se mol t i dei n u o v i r icchi borghesi si sos t i tu i rono nel la t i fondismo 
al la vecchia classe feudale . In iz io di n u o v e cose fu cer to quel de
cennio francese nel qua le si rea l izzarono non poche delle r i forme 
che la cor ren te progress i s ta del paese aveva affermato necessarie 
e u rgen t i a l l ' economia ed a l la p rospe r i t à del r e ame . Ma inizio 
s t en t a to , c o n t i n u a m e n t e n e g a t o d a u n a po l i t i ca economica e finan
z iar ia miope ed egoista, sospe t tosa di quals ias i nov i t à , t i m o r o s a 
del mareggiare delle classi agrar ie umi l i ecc i ta te da l la disperazione 
e dal la f ame ; r a l l e n t a t o dal le crisi economiche e da l l ' incer tezza poli
t i c a del r i t o rno a vecchie ab i tud in i di p r epo tenza e di v iolenza d a 
u n l a to , da b r u t a l e ed efferata r ivo l ta , o d a più abb ie t t o e supino 
servil ismo, da l l ' a l t ro . 

E d ecco perché nel 1860, q u a n d o gli even t i pol i t ic i e mi l i t a r i , 
sa ldarono, col r eame , l a Calabr ia al r e s to d ' I t a l i a , le condizioni 
della v a s t a e fin a l lora pressoché sconosciuta regione si r ive larono 
in t u t t a l a loro d i spe ran te g rav i t à . L e pag ine di Leopoldo P r a n c h e t t i 
sul la Calabr ia e sul la Bas i l ica ta , p u b b l i c a t e nel 1875, a l l ' i ndomani 
del viaggio a t t r a v e r s o quel le regioni , ne l l 'opera « Le condizioni 
economiche ed amministrative delle Provincie napoletane » e le a l t re 
d o v u t e a l l 'on . Ascanio Branca , inser i te nel 1883 negli « Atti della 
Giunta per Vinchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola » 
cioè del l ' inchies ta Jac in i , ci p r e s e n t a n o l ' agr ico l tu ra ca labrese al lo 
s t a t o quas i selvaggio : a p p e n a co l t iva te colline che s e m b r a v a n o 
f a t t e appos t a per l a col tura , nelle qua l i i r a r i olivi con l a loro vege
t az ione rigogliosa m o s t r a v a n o q u a n t o sa rebbe s t a t o facile t r a r n e 
r icchezza p i a n t a n d o n e a l t r i ; a b b a n d o n a t e vas t e con t r ade del l 'Ap
penn ino con pendic i in g ran p a r t e disboscate , dese r ta ed incol ta 
l a s t e r m i n a t a so l i tudine del la Sila ; pressoché t u t t e le m a r i n e e le 
val l i i n t e rne dei fiumi avve lena t i da l la malar ia , m a l a m e n t e co l t iva te 
ed incolte, vas te con t r ade prec ip i t i lungo i fianchi delle m o n t a g n e , 
t o r m e n t a t e , t ag l i a te , fora te , f r ana te dal le fiumare in p iena , che dap-



p r i m a r igagnoli , s cavavano , in b reve , fossi l a rghi e profondi ; basse 
colline e p i anu re del Cotronese ancora del t u t t o incol te o co l t iva te 
sa l tua r i amen te , dopo il necessario r iposo di uno , due o più ann i . 

N o n m a n c a v a n o t e r r e ben co l t iva te . G-li ag rumet i a t t o r n o a 
Reggio copr ivano le r iviere dei due mar i ; s ' i n t e rnavano lungo i l 
T i r reno, nel le val l i , e si a n d a v a n o a mescolare con le v igne di P a l m i , 
e lungo lo .Tonio con i c a m p i coper t i d i fichi e di olivi ; l a p i a n u r a 
di P a l m i e ra cope r t a da u n ' i m m e n s a foresta di u l ivi , che per l a 
loro s t a t u r a e la fol tezza dei r a m i s e m b r a v a n o querce ; coll ine del 
l i to ra le jonico e a lcuni p u n t i dei m o n t i p iù vicini a l cen t ro della 
Calabria , e rano ves t i t i di olivi, spesso cresciuti spon t aneamen te , poi 
i nnes t a t i ; v ' e r ano le vigne di San Biase e del Savu to , gli o l ivet i delle 
colline i n to rno a Rossano, le pendic i u n po ' meglio co l t iva te e coper te 
di gelsi, d i fichi e d i olivi dei casal i d i Cosenza, i c a m p i i r r iga t i in
t o r n o a Cas t rovi l la r i . 

Ma e rano b rev i t r a t t i d i t e r r eno . E r a n o le loca l i tà a col ture 
in tens ive , a co l ture arboree , ag rumi , ul ivi , fichi, v i t i , con spesa 
d ' i m p i a n t o piccolissima in confronto del p r o d o t t o , con u n a appl i 
cazione di l avoro modes ta , m a cos tan te e t enace , nel la qua le l a lavo
raz ione a c c u r a t a e l a poss ib i l i tà d i u t i l izzare pozzi o acque di irri
gazione avevano m o l t a p a r t e , e i l r e s to e ra affidato a l la vigor ia 
del suolo e al sole generoso e fecondatore . 

Sa lvo quei luoghi , i r e s t a n t i — e cioè la quas i t o t a l i t à della 
Calabr ia — in a l to e in basso," e rano a b b a n d o n a t i a l la p a s t u r a incer ta 
del be s t i ame grosso o m i n u t o , vagan t e , a l l ' ape r to giorno e n o t t e 
i n ogni s tagione, o p p u r e e rano co l t iva t i a cereal i e t a l v o l t a a cotone, 
ed e rano g r a t t a t i con a r a t r i d i v i rg i l i ana memor ia . 

Agr ico l tura povera , c a r a t t e r i z z a t a da l la m a n c a n z a di cap i ta l i 
so t to t u t t e le forme ( inves t i to nel suolo, c i rcolante in mone ta , accu
m u l a t o in u tensi l i , a t t rezz i , scorte) ; salvo la c u l t u r a degli agrumi , 
l a sola per l a qua le si an t i c ipava u n cap i t a l e maggiore in opere 
di i r r igazione t a l v o l t a accura ta , essendone grandiss imo i l t o rna 
con to pe l costo a b i t u a l m e n t e a l t o del p r o d o t t o . Agr ico l tura non 
a i u t a t a affat to .dai concimi artificiali, r a r i s s imamente d a quello 
di s t a l l a e dagli s tazzi delle pecore , e r i n sangua to u n i c a m e n t e da l 
r ippso dei c a m p i ogni due o t r e anni , cioè per u n t e m p o più o meno 
lungo, secondo il g r ado di fe r t i l i t à o di e sau r imen to della t e r r a . 

P roduz ione u n i t a r i a così bassa , da non compensare spesso, 
come ci a t t e s t a i l P r a n c h e t t i , le spese di co l tu ra e da non dare da 
vivere al At tuar io o al piccolo p ropr i e t a r io . 

L a p o v e r t à dei cap i t a l i era u n a spe t to d e t e r m i n a n t e del la col
t u r a a r r e t r a t a , de l l ' a ccen t r amen to della t e r r a nelle m a n i di poch i 
p ropr ie ta r i , d i a lcuni t i p i di c o n t r a t t i agrar i , del la scarsezza del la 
popolazione . F e n o m e n i s t r e t t a m e n t e collegati fra loro : le incur-



sioni dei saraceni e le a l t r e guer re di conquis ta spiegano le p r ime 
origini del la scarsezza della popolaz ione ; le condizioni po l i t i che e 
sociali spiegano come ques t a scarsezza sia d u r a t a fino a t e m p i 
r e c e n t i . Nel la scarsezza della popolazione e nel s i s tema della co l tu ra 
resa necessa r i a da l la bassa dens i tà d i essa, t r o v i a m o le spiegazioni 
del pe rché assa i r a r e e m o l t o modes t e e rano le n u o v e fo r tune forma
tes i e perché assai debo lmen te esse a b b i a n o con t r ibu i to a l la r idu
zione o a l la r ipar t i z ione dei la t i fondi t r a m a n d a t i da l l ' epoca feudale . 

D ' a l t r o l a to , l ' a c c e n t r a m e n t o della p r o p r i e t à in poche m a n i 
faceva sì che persis tessero, anche fuori dei vas t i t r a t t i resi infermi 
da l la mala r ia , l a scarsezza della popolaz ione e i l s i s tema di co l tu ra 
che n e è l a conseguenza. D a t a l a r i p u g n a n z a a m e t t e r e dei cap i ta l i 
nel la t e r r a e d a t a la scarsezza del la popolazione, la co l tu ra che 
meglio conveniva a i g r and i p rop r i e t a r i e ra la cerea l icu l tura sul la 
mass ima estensione di t e r r a possibile, con le b racc ia e gli an ima l i 
di cui p o t e v a n o disporre, l a v o r a n d o l a t e r r a solo in profondi tà t a l e da 
p e r m e t t e r e al g r ano di germogl iare e di crescere. Si p o t e v a n o aggiun
gere lavorazioni di s a rch ia tu ra e di z a p p a t u r a al le col ture che ciò 
r i ch iedevano magg io rmen te , con l avo ran t i scesi dal la m o n t a g n a per 
t r e o q u a t t r o mesi l ' a n n o ; m a ques to non m u t a v a i l c a r a t t e r e 
generale f o n d a m e n t a l e . T u t t e le c i rcostanze accessorie dovevano 
a d a t t a r s i a l la necessi tà p r e v a l e n t e di p r o d u r r e senza cap i ta l i l a 
maggior q u a n t i t à possibi le d i de r ra te , sia che si t r a t t a s s e di t e r r a 
d a t a in l o t t i modes t i a i con tad in i , sia d i t e r r a co l t iva ta da sala
r i a t i a g iorna ta , p a g a t i da l p ropr i e t a r io o da u n g r a n d e At tuar io . 

F inché l a scarsezza del cap i t a l e des t ina to a l la t e r r a r imase 
uno dei c a r a t t e r i f ondamen ta l i de l l ' agr icol tura calabrese, è facile 
capi re che non c 'era d a pensa re a grosse t rasformazioni agrar ie . I l 
c ap i t a l e era caro ; il d a n a r o era p r e s t a t o a l t asso e levat iss imo del 
15 o del 1 6 % , m e n t r e la t e r r a r endeva , sì e no , in med ia il 3 % . I l 
grosso p ropr ie ta r io , che spesso v iveva l o n t a n o in c i t t à , avendo assi
c u r a t o comodi t à di v i t a , t a l v o l t a lussuosa, da l l ' ampiezza delle sue 
t e r re , era pago di q u a n t o aveva , n o n e ra p r e m u t o da a lcuno di 
quegli impuls i che a l t rove cos t i tu ivano i l l ievi to delle profonde t ra 
sformazioni economiche e sociali. Gli ag ia t i r a r a m e n t e si occupa
v a n o di agr icol tura e di pas tor iz ia , preferendo p i u t t o s t o correre 
l ' impiego pubb l ico . Nel la classe mezzana i p iù b r a v i d iven ivano 
professionisti , imp iega t i o avvoca t i nel capoluogo di p rov inc ia o 
di c i rcondar io . Gli ind iv idu i p r iv i di cu l tu ra , anche se d o t a t i di 
in te l l igenza spesso v ivace , si d a v a n o a l l ' az ienda agrar ia , nel le qual i 
n o n c 'era d a spe ra re che in t roducessero no rme di cu l tu ra che non 
fossero que l l e empi r iche e t r ad iz iona l i . L a borghesia , piccola o 
g r ande , che a l t r o v e era a l la t e s t a di in iz ia t ive agrar ie ed indus t r ia l i , 
c h ' e r a nei t e m p i n u o v i a t t r a v e r s a t a d a sp i r i to faus t iano nel lo s tud io 



e nel la conquis ta di nuov i merca t i in Calabria, come in t a n t a p a r t e 
del Mezzogiorno d ' I t a l i a , era cos t i t u i t a da professionist i , da uomin i 
di toga , che non avevano m e n t a l i t à e gus to a p rob lemi agrari o 
che non avevano l a p reparaz ione tecnica sufficiente. 

L a Calabr ia fiorì nei suoi figli per dot i non comuni d ' ingegno . 
E b b e mist ici come Gioacchino d a F io re ; filosofi come Telesio, Cam
panel la , Gal luppi ; uman i s t i come P o m p o n i o L e t o ; economis t i 
come Carlo di T a p p i a ed economist i come Anton io Serra. A quel la 
gloriosa scuola di g iur i sprudenza napo le t ana del '600 e '700, che 
al levò nel suo seno P ie t ro Giannone e spianò la v ia al la legge ever
s iva della feudal i tà del decennio francese, essa diede a lcuni dei suoi 
nomi migliori : Gae tano Argento , Serafino Biscardi , G. Vincenzo 
Gravina . E b b e anche poe t i come Galeazzo di Tars ia , e p i t t o r i come 
M a t t i a P re t i . L a gloriosa Accademia di Cosenza fu u n focolare di 
cu l tu ra e di in te l l e t tua l i t à . Ma non ebbe mercan t i , non ebbe im
prend i to r i agrar i e indus t r ia l i , non ebbe uomin i d i m a r e ; ca ra t t e 
ristici , invece, a d es., della Toscana, della Lombard i a , della Ligur ia . 

I p ropr ie ta r i nel la genera l i tà dei casi, d i fe t t avano di cap i ta l i da 
volgere a l l ' agr icol tura , o non p o t e v a n o o non volevano me t t e r l i . I 
g r a n d i At tuar i , mo l t i dei qua l i a p p a r t e n e v a n o a l la s tessa classe dei 
p ropr ie ta r i , e rano in condizioni in t e l l e t tua l i s imil i , in condizioni 
economiche ugua l i o peggior i . Molt i dei p a t t i agrar i per l a loro 
esosi tà o per la b r e v i t à della, loro du ra t a , non e rano t a l i d a invo
gl iare i A t tua r i a dedicare al la t e r r a p iù del min imo indispensabi le 
per cavare dal la t e r r a , m a l a m e n t e co l t iva ta , p iù spesso scor t ica ta , 
q u a n t o essa p o t e v a da re . 

Ques ta davvero lacr imevole s i tuaz ione d u r a v a da lunghiss imi 
decenni . Coi t e m p i nuovi , a l l ' i ndoman i de l l ' un i t à naz ionale la s i tua
zione genera le si aggravò . Gli eflett i p r i m i sul la v i t a dei campi e 
sul la pas tor iz ia non si r ive larono favorevol i . 

L ' u n i t à naz iona le fu a c c o m p a g n a t a d a u n for te car ico t r ibu
t a r io . Si p u ò dire che per qua l che decennio dopo l 'un i tà , lo S t a t o 
i t a l i ano si facesse presen te solo con l ' e sa t to re . E r a diffusa l 'opinione 
che i l Mezzogiorno fosse s ingola rmente favor i to da l la n a t u r a ; che 
l a Calabria , non meno delle a l t r e regioni mer idional i , fosse u n 
paese «cospicuo», come si diceva, da l le p ingui r icchezze inespresse, 
dal la massa di duca t i g iacen te inoperosa negli scrigni, da t i r a r fuori 
con ogni mezzo. E si tassò , in conseguenza di quel la opinione. E 
siccome lo S t a t o e ra p r e m u t o da g rand i r i s t re t tezze flnanziarie, ed 
era u rgen t e compiere lavor i di difesa mi l i t a r e ed opere pubb l i che di 
ingent i proporzioni , non si ebbe miser icordia ne l l ' impor re t r i b u t i . 

Ma quei t r i b u t i che a p p e n a sfioravano e l a m b i v a n o le con t r ade 
del nord, ben a l t r imen t i r icche e prosperose e meglio s i t ua t e per lo 
svi luppo delle indus t r i e e del commercio, s t r emarono e sfibrarono 



le t e r r e di Calabria , r o v i n a t e da scoscendiment i e d a frane, in g ran 
p a r t e corrose da i m p e t o di s f renate f iumane, ins id ia te da l la m a 
lar ia , senza s t rade , senza indus t r i e . Essi c adevano in Calabria , come 
in t a n t e a l t r e p a r t i de l l ' I t a l i a mer id iona le su corpi esanimi, cui non 
r i m a n e v a quasi nul la , a r i serva della d i spe ra t a necessi tà di v ivere 
fra ogni m a n i e r a d i s t en t i e d i sacrifici cbe v incevano perfino il 
sacrifìcio del la v i t a . 

L e repen t ine , eccessive gravezze p o r t a r o n o g r a v i dann i a d ogni 
ord ine di c i t t ad in i . Siccome il p r o d o t t o del la t e r r a era a lea tor io e 
sub iva a l t e rna t ive , m e n t r e il p a g a m e n t o dei t r i b u t i r i cadeva ineso
r a b i l m e n t e ogni a n n o su t u t t i i cespi t i , e spec ia lmente sul la p ro 
p r i e t à ter r iera , così si cominciò b e n p re s to a dover r imed ia re col 
deb i t o al le deficienze delle c a t t i v e a n n a t e . I piccoli p rop r i e t a r i r iu
sc ivano a p p e n a a sba rca re il l u n a r i o con la p a r t e del p a t r i m o n i o 
loro t o c c a t a nel la divisione dei possessi cbe il nuovo codice civi le 
i t a l i ano r iconosceva a t u t t i i m e m b r i del la famiglia . Vivendo di 
de r r a t e agricole p r o d o t t e d i r e t t a m e n t e , si v ide ro dal le sopraggiunte 
impos te t o l t a u n a p a r t e del n u t r i m e n t o quo t id iano , e n o n furono 
in g rado neppure di g iovars i d e l l ' a u m e n t o dei prezzi delle de r ra te , 
cbé di ques te assai pocbe e rano in g rado di vendere , non già per 
p rocurars i comod i t à n o n p r o d o t t e in paese , m a p i u t t o s t o p r ivandos i 
di quello cui e rano a b i t u a t i , pe r soddisfare il fisco. Disagi e disastr i 
t occa rono — t r a n n e casi r a r i d i t e r r e d issodate di recente , o di 
i ndus t r i e agrar ie p r o m e t t e n t e m e n t e fiorenti — ancbe al le g r and i 
famiglie cbe, p u r forn i te di r icebi p a t r i m o n i , se g r a v a t e da debi t i o 
p r ive di fonti di r i serva , non soccorse com 'e rano d a agevolezze di 
c redi to , e rano t r a v a g l i a t e d a maggior i s t re t tezze , pe r la condizione 
dei luoghi o per l a crisi agra r ia o sempl icemente per l ' a l ea to r i e t à 
dei raccol t i che spesso non d a v a n o t a n t o da v ivere e d a soddisfare 
insieme al fìsco, per l ' a u m e n t o dei t r i b u t i non sempre immed ia t a 
m e n t e compensa t i d a l l ' a u m e n t o dei prezzi . E quando , per soppe
r i re al le r ichies te del fìsco, si t r o v a v a n o cos t re t t i a p rende re ant ic i 
paz ioni sul la fu tu ra a n n a t a , che non sempre r iusc iva favorevole, o 
a d d i r i t t u r a a vende re p a r t e del la p r o p r i e t à o a con t r a r r e n u o v i 
m u t u i , si t r o v a r o n o al le p rese con difficoltà enormi . F r a ques t e e ra , 
come abb iamo già d e t t o , la scarsezza del c ap i t a l e r i d o t t o in pocbe 
m a n i . T a n t o p iù l i m i t a t a l a sua affluenza, q u a n t o peggiore era 
l ' a n n a t a agrar ia . Quella scarsezza concor reva i n d i r e t t a m e n t e a r ibas
sa re il va lore del la p r o p r i e t à t e r r i e ra , t a n t o che ben i offerti in v e n d i t a 
fino a u n decimo del loro va lore effettivo d e p u r a t i di impos te , n o n 
soddisfacevano la b r a m a ' dei r a r i de t en to r i d i m o n e t a . 

D u e e lement i d i r icchezza a v e v a l a Calabr ia a v a n t i il 1860 : 
i boschi e la pas to r iz ia . E n t r a m b i furono se r i amente m i n a t i o addi 
r i t t u r a rov ina t i dal l ' indi r izzo del la po l i t i ca economica p r a t i c a t o 



dopo l 'Un i t à . I boschi e r ano estesissimi ed occupavano t u t t a la p a r t e 
cen t ra le della v a s t a regione . L'esercizio degli us i civici dei qua l i 
doveva essere ass icura ta l a con t inu i t à , l a deman ia l i t à della mas 
s ima p a r t e d i quei boschi , e anche , in p a r t e , la m a n c a n z a di ro tab i l i , 
a v e v a n o f a t t o r i spe t t a r e pe r secoli quel la r icchezza. E i l bosco, 
o l t re ad offrire ca rboni e l egna per i b isogni del la popolazione, e ra 
u n presidio del suolo, cos t i tu iva u n serba to io di acque e di sorgent i , 
eserc i tava u n a funzione modera t r i ce sul c l ima. Su u n a regione senza 
p r a t i artificiali, e con acque n o n s i s t ema te a f inal i tà i rr igue, i boschi 
offrivano la migliore p a s t u r a al le greggi con l ' e rba che vi cresceva 
so t to , con le r a m e anche nel per iodo del la p iù o s t i n a t a siccità, con 
gh ianda , cas tagne selvat iche, ed a l t r i f ru t t i spontane i , con l ' o m b r a 
amica d u r a n t e la g r a n d e ca ldu ra es t iva. Nei boschi e negli este
sissimi pascoli n a t u r a l i del la regione, le numeros iss ime m a n d r e 
del bes t i ame grosso e s o p r a t u t t o m i n u t o di pecore e capre , t r o v a v a n o 
a l imen to e t r a n s u m a v a n o di con t inuo dal m o n t e al p i a n o e viceversa. 
L ' i n d u s t r i a del la pas tor iz ia e la v e n d i t a del bes t i ame che non a v e v a 
bisogno di car rozzabi le per essere e spor t a to , e rano il fulcro della 
economia, il segreto della fo r tuna di non poche famiglie, d ivenu te 
p ropr ie ta r i e di a r m e n t i e rassoda tes i le ossa p r i m a e dopo lo scio
g l imen to dei vincoli feudal i dei p r imi del l '800. 

L ' i n d u s t r i a a rmen t i z i a era a s i s tema b r a d o e t r a s m i g r a n t e ; 
t u t t a v i a e ra a l t a m e n t e reddi t iz io , perché il be s t i ame che pasco
l a v a su m o n t i po t eva , d ' inverno, t r a n s u m a r e verso la p i a n u r a 
jon ica e nel le t e r r e p ianegg ian t i delle Calabr ie e delle provincie 
vicine. 

Coi la rghi d i s sodament i del p r imo t r e n t e n n i o dopo l ' un i t à , 
con l ' avanza re della co l tu ra a rborea che dal le m a r i n e di Reggio e 
di P a l m i si e s t endeva ai p ied i dei colli r e t r o s t a n t i o nel fondo delle 
val l i , t u t t e ques te t e r r e vennero g r a d u a t a m e n t e s o t t r a t t e a l l ' indus t r ia 
a rment iz ia . A misura che le t e r re , fecondate dal r iposo e dallo s t abb io 
bes t i ame, che vi aveva pasco la to per secoli, ven ivano so t topos te del 
a l l ' a r a t ro e a l la co l tu ra in tens iva , ort i l izia , o p i a n t a t e a v igna ad 
ol iveto, a mandor l e to , a ca r rube , l ' i ndus t r i a a rmen t i z i a non p o t e v a 
più reggere al p a r a g o n e . Così venne a manca re al le m o n t a g n e di 
Calabr ia l a r icca copia dei p r o d o t t i della pas tor iz ia . P r i v i degli 
e rbaggi di Pug l i a e d i Bas i l ica ta , i magr i pascoli della Calabr ia fu
rono sovraccar ica t i di bes t i ame . Crebbero perciò t a n t o i fìt t i d i 
ques t i u l t imi , che i p ropr i e t a r i d i pascoli t r o v a ro n o p iù reddi t iz io 
smet te re gli a r m e n t i e f i t tare , o se i pad ron i degli a r m e n t i e r ano 
diversi da quell i delle t e r r e , a mi su ra che cessavano gli an t i ch i 
c o n t r a t t i e i fì t t i si l ive l l avano ai nuov i prezzi , i l c o n d u t t o r e non 
t r o v a v a ne i benefìci de l l ' az ienda l ' equ iva l en t e per pagar l i . Così a 
poco a poco declinò •— checché in con t ra r io è d a t o a rgomen ta r e 
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dane i ne sa t t e t abe l l e s t a t i s t i che cbe offrono cifre in to rno a cer to 
p re t e so inc remen to del bes t i ame da l 1876 a l 1908 — l ' i ndus t r i a 
a rmen t i z i a che pe r secoli e ra s t a t o l 'orgoglio e i l segreto della resi
s tenza economica, nelle epoche di maggiore depressione per la 
Calabr ia ed a l t r e regioni de l l ' I t a l i a Meridionale . 

I l t r a m o n t o de l l ' indus t r ia a rmen t i z i a coincideva con l a ven
d i t a dei deman i e con l a l iquidaz ione dell 'asse ecclesiastico. Milioni 
d i e t t a r i d i t e r r eno furono lanc ia t i sul m e r c a t o e v e n d u t i r a r a m e n t e 
a b u o n prezzo ; m a più spesso a condizioni svantaggiose , a prezzo 
r a t ea l e p a g a t o in g ran p a r t e con gl i stessi f ru t t i del fondo. L ' a v i d i t à 
delle t e r ra , l ' i l lusione di conseguire favolose r icchezze avendo q u a n t a 
p iù t e r r a era possibile, a ssorb ivano non solo i r i spa rmi accumula t i 
d a generazioni , m a anche i c ap i t a l i di esercizio che non e rano s t a t i 
m a i in ve r i t à t r o p p o cospicui . E q u a n d o i dana r i m a n c a v a n o o al lo 
scadere delle r a t e di p a g a m e n t o non si e ra r i c a v a t o dal fondo q u a n t o 
era necessario, il denaro si doveva p rende re a p re s t i t o e lo si 
p o t e v a t r o v a r e s o l t a n t o a t a s so usura r lo . 

D i qu i u n a serie i n i n t e r r o t t a d i gua i e d i inconven ien t i . L a sot
t raz ione dei cap i ta l i di esercizio de l l ' az ienda agrar ia , cioè di be
s t i ame , concimi, utensi l i , scor te v ive e mor t e , d i mig l io rament i cul
t u r a l i , fu u n danno evidente , che, q u a n t o meno, a r res tò , compro
mise o r inviò l a t ras formazione ag ra r i a del la Calabria . E i p re s t i t i , 
in quel « ca rneva le banca r io » de te rmina tos i in I t a l i a negli u l t imi 
decenni del secolo passa to , p o r t a r o n o t a n t a p a r t e della med ia e 
g r a n d e p rop r i e t à fondiar ia a copr i rs i d i ipoteche , al le vend i t e giudi
ziar ie , a l la l iqu idaz ione di grosse for tune , a l crollo di famiglie an t i 
che e recent i . 

Ciò e ra fa ta le , in g r a n n u m e r o di casi a lmeno ; era u n a mera lu
s inga il p a g a m e n t o r a t ea l e in d ic io t to a n n u a l i t à con l ' in teresse del 
6 % sul non p a g a t o , m e n t r e il r e d d i t o effettivo della t e r r a si aggi
r a v a a p p e n a sul 2 o 3 % . I l lusor io il c r ed i to bancar io , p o s t o a ser
vizio di acquis to di t e r r en i , secondo il fido che ciascuno p o t e v a 
o t t enere da l B a n c o di Napol i o da l la B a n c a Naz iona le ; che le 
c a t t i ve a n n a t e e i l r ibasso dei prezzi dei p r o d o t t i e le r a t e nuove 
aggiuntes i a quelle scadute , m e t t e v a n o nel la imposs ib i l i tà d i fare 
f ronte agl i impegni , se le b a n c h e non r i n n o v a v a n o la scadenza . 

Anche i boschi vennero fo r t emen te manomess i o a d d i r i t t u r a 
d i s t ru t t i . Mol te t e r r e , sciolte nel 1806 e nel 1809 da l vincolo feudale 
e da l la p romiscu i tà , mol t i l a t i fondi quo t izza t i , mo l t e t e r r e demania l i 
del l 'asse ecclesiastico e rano a bosco. L a legge de l 1806 ed a l t r e 
pos ter ior i ne v i e t a v a n o il d i s sodamento e la quot izzaz ione ; u n 
r ego lamen to dello S t a t o i t a l i ano del 14 s e t t e m b r e 1862 fissò a lcune 
gener iche disposizioni r e s t r i t t i ve sul la recisione dei boschi dema" 
nial i . La legge 20 g iugno 1871 s tab i l ì un e lenco di boschi demania l i 



t a s s a t i v a m e n t e inal ienabi l i e a m m i n i s t r a t i d i r e t t a m e n t e dallo S ta to , 
elenco va r i a to e comple t a to con legge 4 marzo 1886, e i n t e g r a t o con 
a l t r a legge 28 g iugno 1908. 

Ma con t u t t e ques te leggi si r iuscì a immobi l izzare a p p e n a un 
demanio s t a t a l e boschivo inal ienabi le di non p iù che 60 mi la e t t a r i , 
o l t re la Sila, sparsi per t u t t e le regioni i t a l i ane . Deman io v e r a m e n t e 
miserevole, ove si pens i a l le vast iss ime distese boschive che l ' I t a l i a 
a v e v a e red i t a to da l l ' an t i co demanio regio, a i boschi consegui t i per 
effetto del l 'eversione della p r o p r i e t à ecclesiastica, ove si confront i 
col v a s t o e bel demanio forestale s t a t a l e del la F ranc ia , della Ger
man ia , della Svezia e di a l t r i paes i d ' E u r o p a . Anche i comuni che 
possedevano vas t i t e r r i t o r i boschiv i pa t r imon ia l i o di pubbl ico 
demanio sogget t i ad usi civil i p roven ien t i dal l 'evers ione della feu
da l i t à , s t r e t t i da necessi tà finanziarie, in g ran p a r t e l iqu ida rono i 
loro boschi o se li lasc iarono u s u r p a r e a m a n sa lva . Anche le quot iz
zazioni dei boschi , f a t t e in b a r b a a l la legge, compirono l 'opera deva
s ta t r ice , poiché i quot i s t i a n z i t u t t o l iqu ida rono il va lore del l egname 
t ag l i ando gli a lber i e passa rono po i a s f ru t ta re la eccezionale ferti
l i t à del suolo, nei p r i m i a n n i dopo i l d i sboscamento . A n c h e i pr i 
v a t i , p r e m u t i dal bisogno di cap i t a l i mobi l ia r i , reso u r g e n t e negli 
ann i in cui si offrivano l a r g a m e n t e in v e n d i t a quei demani eccle
siastici, indussero a togl iere di mezzo il bosco e in p a r t e anche il 
bes t i ame per avere il d a n a r o l iqu ido necessario a l p a g a m e n t o delle 
t e r r e acqu i s t a t e . Così, osserva i l N i t t i , il va lore del l egname seco
l a re spesso p a g a v a in g ran p a r t e i l prezzo di v e n d i t a delle t e r re . 
Nel la sola Bas i l i ca ta ben 137.000 e t t a r i d i boschi e rano s t a t i disbo
sca t i in a p p e n a q u a r a n t ' a n n i ! 

L a d is t ruzione di t a n t i boschi po r tò seco sinistre conseguenze. 
Dis t ruggendo il bosco, si ven iva a p r iva re la t e r r a di u n a difesa con
t r o la furia delle acque r a p p r e s e n t a t a da i t ronch i e da l la f i t ta r e t e 
delle rad ic i ; il b e s t i a m e si p r i v a v a del pascolo, delle r a m e e del
l ' o m b r a amica , e rano esposte loca l i t à in for te pendenza a l la furia 
d is t ruggi t r ice delle acque in p iena . E da a l lora si de te rminò o si 
accentuò il disordine delle acque in a l to , il d i l avamen to dei fianchi 
delle m o n t a g n e , le frane, la r o t t u r a d i argini e di pon t i , nel basso 
l ' i m p a l u d a m e n t o e l a ma la r i a . U n cumulo di ma l i che fecero della 
Calabr ia u n a regione t r i s t e e l a respinsero sempre p iù add ie t ro fra 
le a l t r e regioni d ' I t a l i a . Che se a lcuni ma l i e rano an t i ch i , come la 
ma la r i a , essa non ebbe m a i forse u n a così aspra , genera le e mor t a l e 
recrudescenza , come nel la seconda m e t à dell '800. D a allora, essa 
d ivenne l a malediz ione di ogni famiglia , il flagello di ogni paese . 

F u r o n o decenni dur i , che conobbero la rov ina di molt iss imi , i l 
dolore e la sofferenza di i n t e re classi sociali . 

Ma propr io nel colmo della crisi e nelle bassure del dolore e 



del genera le avv i l imen to si vennero m a t u r a n d o le forze e le condi
zioni che cos t i tu i rono l a p remessa per la r inasc i t a e la t ras formazione 
del l ' economia agra r ia calabrese . Vi con t r ibu i rono l a b u o n a vo lon tà , 
l ' intel l igenza, l ' a t t a c c a m e n t o a l la t e r r a del co l t iva tore calabrese . 
Ma v i con t r ibu i rono i n d i r e t t a m e n t e anche lo S t a to e gl i a l t r i en t i 
pubbl ic i . 

U n o di t a l i m o d i i nd i r e t t i per l a valor izzazione dei p r o d o t t i 
agrar i è l a costruzione delle s t r ade . L a Calabria , anche perché a t t r a 
v e r s a t a da l la r o b u s t a c a t e n a appennin ica , da l Pol l ino al nodo 
con t rassegna to da l significativo n o m e di Asp romon te , era, a l l ' epoca 
dell 'unificazione, la p iù p o v e r a di s t r ade . Essa aveva a p p e n a un 
v e n t i q u a t t r e s i m o di K m . di s t r a d a cioè a p p e n a m. 41 per ogni chilo
m e t r o q u a d r a t o di superficie, m e n t r e il res to de l l ' I t a l i a mer id ionale 
a v e v a un decimo di K m . di s t r a d a e cioè m . 100 a ch i lomet ro qua
d ra to , e ben m. 500 l ' I t a l i a s e t t en t r iona le . 

F inché m a n c a v a n o le s t r ade , non solo il prezzo di mol t i p ro 
do t t i agrar i sub iva fort issimo a u m e n t o per effetto delle spese di 
t r a spo r to , m a mol t i p r o d o t t i g iacevano i n v e n d u t i ne i luoghi di 
p roduz ione e il prezzo d i un p r o d o t t o p r e s e n t a v a u n a for te per
cen tua le di a u m e n t o anche a b r e v e d i s t anza da l luogo di p rodu
zione, perché esso era t r a s p o r t a t o non su c a r r e t t i (molt i paes i , e 
non del la sola p a r t e a lpes t r e del la Calabria , n o n conoscevano la 
ruo ta ) , m a a b a s t o di mul i . Risortasi in aggrav i e dann i al le s t re
m a t e finanze comuna l i e p rov inc ia l i la legge ag ra r i a del 1865, che 
affidava agli E n t i locali la mass ima p a r t e delle s t rade , l a loro 
costruzione fu affermata come dovere dello S t a to , in concorrenza 
con le provinole e i comuni . E fu t a l e la g a r a fra i Consigli p rov in
ciali e mol t i comuni delle t r e Provincie calabresi , pe r essere com
presi nel p i a n o delle cost ruzioni s t r ada l i , e t a n t o acu to si avver t ì 
il b isogno di me t t e r s i in c o n t a t t o t r a loro, che pe r ven i re incon t ro 
a i bisogni della popolaz ione fu giocoforza iniziare con temporanea 
m e n t e mol t i t r o n c h i s t r ada l i . 

L a cost ruzione di non poche s t r a d e procede t u t t a v i a m o l t o 
p iù l e n t a m e n t e di q u a n t o fosse nelle previs ioni . E d è ovvio che i 
pochi t ronch i col legant i a lcuni paes i fra loro, se p u r e e rano di innega
bi le g iovamento , non p o t e v a n o t u t t a v i a da re inizio al genera le r in
n o v a m e n t o , agrar io e commercia le , r i n n o v a t o r e del la v i t a economica. 

Ma la cos t ruzione di t ronch i s t r ada l i in u n paese che per secoli 
a v e v a vissuto come su un b inar io m o r t o t r a il fragore di cen to 
locomot ive , e ra la necessar ia p remessa per un r ap ido cammino e 
pe r operare p iù v a s t a m e n t e . Meglio ancora q u a n d o le ferrovie da 
Ebo l i a Reggio e l ' a l t r a d i qui a T a r a n t o e la d i ramaz ione per 
Cosenza, correggendo il d i fe t to geografico del la penisola di essere 
t r o p p o a l lunga ta , collegarono g ran p a r t e dei paes i delle t r e P ro -



vincie fra loro e la regione ca labrese con le a l t r e de l l ' I ta l ia . A quelle 
s t r a d e nazional i si r icol legarono d i ramazion i e t r o n c h i s t rada l i p ro 
vincial i e comuna l i e vicinal i . E q u a n t o più numeros i furono 
quei t ronch i e q u a n t o meglio i paes i furono collegati t r a loro — per 
q u a n t o ciò era reso possibi le da l l a n a t u r a m o n t u o s a di g ran p a r t e 
del la Calabria , da l la furia delle f iumare, da l la n a t u r a franosa di 
m o l t e con t r ade e da l l ' imponenza della spesa, — t a n t o maggiore fu 
l a poss ib i l i tà che i p r o d o t t i da l luogo di p roduz ione giungessero 
sui m e r c a t i d i consumo, con a l iq t io ta di a u m e n t o di prezzo nep
p u r e l o n t a n a m e n t e p a r a g o n a b i l e a quel la d i un t e m p o . 

A b b i a m o de t to poco fa che l ' acqu i s to dei deman i e dei ben i 
ecclesiastici assorbì g ran p a r t e dei cap i t a l i disponibi l i . Sarebbe 
s t a t o ciò u n g rave danno se quei cap i t a l i fossero s t a t i s o t t r a t t i ad 
a l t r e t e r r e e ne fosse de r iva to pregiudizio a l l ' agr icol tura . Ma ques to 
non fu, che quei cap i t a l i fino a l lora e rano r imas t i iner t i . E po i l ' ac
quis to a condizioni spesso vantaggios iss ime, se non sempre segnava 
l ' inizio della valorizzazione della t e r r a e delle t rasformazioni cu l tu
ra l i , ques te spesso seguivano , anche se non so l lec i tamente ed in 
modo generale , a lmeno per il volgere degli ann i e per a ree di 
maggiore o minore es tensione. E r a n o di s t imolo la p iù l a rga richie
s t a di der ra te , il b isogno d i r i c ava re da l la t e r r a di r ecen te acqui
s t a t a la q u o t a a n n u a l e del p a g a m e n t o , l ' i nc remento dei prezzi , la 
conqu i s t a di nuov i sbocchi e la c resc iu ta espor taz ione . 

Non furono sempre ròse, c o m e t u t t i b e n sanno . L a pol i t ica 
doganale , o r ien ta tas i dal 1887 in poi verso il pro tez ionismo indu
str ia le , che aduggì di r ive rbero l a p roduz ione agra r ia mer id iona le ; 
il m u t a r e con t inuo dei merca t i in te rnaz iona l i , la r o t t u r a dei r a p p o r t i 
commerc ia l i con l a F r a n c i a nel 1888 e la susseguente guer ra di 
tariffe ; la concorrenza dei g r an i or ien ta l i ed amer ican i fin en t ro i 
po r t i i t a l i an i ; l ' imposs ib i l i tà d i m a n t e n e r e a lcune cu l tu re , cui si 
e ra a b i t u a t o il m e r c a t o naz ionale , a d es. il cotone, l a cui col t iva
zione, estesasi in Calabr ia d u r a n t e la guer ra di secessione, venne po i 
r esa impossibi le da l l ' impor taz ione di quel lo amer icano a d assai 
migl ior m e r c a t o ; l a finanza r a p a c e e inesorabi le anche q u a n d o i l 
fa l l imento e la miser ia s t r ingevano a l la gola ; le avve r s i t à meteo
rologiche, il deb i to ipo teca r io enorme, e la pol i t ica dei l avor i p u b 
blici i n c u r a n t e dei bisogni e dei p rob lemi del l ' agr icol tura meridio
na le ; il d i fe t to di r a p i d i e f requent i t r a s p o r t i d o v u t o a l la disorga
nizzazione, d u r a t a qua lche decennio, del servizio ferroviario e a l la 
m a n c a n z a di u n a n o s t r a m a r i n a mercant i le , confluirono, in maggiore 
o minore misura , a l l ' un ica conseguenza di g e t t a r e i co l t iva tor i cala
bres i in g rav i difficoltà. F u r o n o gli ann i della crisi che p a r v e t a n t o 
lunga, ann i d i s t en t i per t u t t e le classi col t iva t r ic i del Mezzogiorno 



di sconcert i , di sollevazioni di b racc ian t i e di sa la r ia t i g iornal ier i , 
gli ann i della p iù a l t a e p iù d i spera ta emigrazione. 

Ma l a v i t a , p iù for te della crisi, r iprese ; p iù for te ancora l a 
vo lon tà t e n a c e de l l ' uomo. 

Ment re si a n d a v a r i s anando la f inanza s t a t a l e , furono conqui
s t a t i mol t i me rca t i ester i ; mo l t e p r i v a t e economie cominciarono a 
r isollevarsi da l m a r a s m a ; gli agricol tor i r ipresero an imo. Vi contr i 
bu i rono v a l i d a m e n t e ancbe quegli i t a l i an i che dal le difficoltà della 
loro v i t a p a e s a n a e rano s t a t i cos t r e t t i a d e spa t r i a re . Quei quas i 
duecen to mil ioni di l i re p rogres s ivamen te crescenti , r imessi annua l 
m e n t e dagl i emigran t i mer id ional i al le loro famiglie, furono vol t i ad 
acqu i s t a re t e r re , a migl iorare la co l tu ra ed es tendere quel le a l t a 
m e n t e reddi t iz ie . Si al largò l a zona a d ag rumi , a v i t i , a fichi, a d 
or taggi a t t o r n o a mol t i centr i delle Calabrie, e fu a l l a rga t a l a col
t u r a di mol t i a lber i da f r u t t a ; furono migl iora t i n o n pochi pascol i , 
i n t r o d o t t e le p r i m e macch ine agrar ie e concimi in non poche t e r r e 
a g rano . L a n u o v a agr ico l tura fu qui e l à ca r a t t e r i zza t a da minore 
avar iz ia di cap i ta le e s o p r a t t u t t o da più indus t r i e e t e n a c e e cont i 
n u a t i v o lavoro . Né solo lungo le coste dei t r e mar i i t a l i an i , m a 
anche nel le regioni de l l ' in terno , donde si e rano messi fra il 1880 e 
il 1900, a g rand i masse, il p r o l e t a r i a t o r u r a l e e l ' a r t i g i ana to . 

Nel dopoguerra , col m u t a t o equi l ibr io sociale, con la confor
t a n t e r ipresa s t i m o l a t a d a l l ' a u m e n t o dei prezzi d i generi , con l a 
necessi tà di t r o v a r e u n a via di usc i t a a l la crisi indus t r i a le e a l la 
p e r d i t a degli sbocchi degli imper i cen t ra l i consumator i delle nos t re 
der ra te , col bisogno di t r o v a r e l avoro a l l ' i n t e rno pe r la m a n o d 'opera 
r e sp in ta dal l 'America , l ' impegno e l a decisa azione messi dal lo 
S t a t o nel sostenere la « b a t t a g l i a del g rano » e l a «bonifica in tegra le» , 
le r ap ide poss ib i l i tà di g u a d a g n i accrebbero l e n a e fervore in t u t t i . 

Così, per l ' az ione di forze favorevoli , o dal le stesse avve r s i t à 
a t t i n g e n d o energia a l o t t a r e con t ro le insorgent i difficoltà, nel l 'u l 
t i m o secolo non poche t e r r e ca labres i h a n n o m u t a t o faccia. 

Nessun confronto si può s tab i l i r e fra l ' agr ico l tura ca labrese 
di u n secolo add i e t ro e quel la odierna . 

L a p l a g a jon ica d a Reggio al Capo Spar t i ven to , che i l Ga l an t i 
descr iveva d i s a b i t a t a e selvaggia, ora possiede la p iù r icca c u l t u r a 
che esis ta a l mondo , quel la del b e r g a m o t t o . Le c o n t r a d e di Reggio, 
Seminara , Rosa rno e di Gioia, f lagellate e spopo la te u n t e m p o da l l a 
mala r ia , sono ora, invece, popo la t i s s ime ; i l t e r r i to r io di P a l m i , che 
da l t e r r e m o t o del 1783 e ra s t a t o r o v i n a t o g r a v e m e n t e e m u t a t o in 
u n n u m e r o infinito di l aghe t t i e pozzanghere , fomi t i di ma l a r i a insi-
d ia t r ice della s a lu t e della popolaz ione , è ora a b i t a t o da 140 ab . per 
ch i lomet ro q u a d r a t o ; il Mesima, furioso a l i m e n t a t o r e di i m p a l u d a 
ment i , è s t a t o ora imbr ig l ia to , e le zone c i rcos tan t i sono s t a t e t r a -



s formate mercé a c c u r a t a intensificazione cu l tu ra le ; a l suo sbocco 
nel mare , il t e r r i to r io di San F e r d i n a n d o , un t e m p o in p i ena ba l i a 
delle acque, nel p iù l iv ido squal lore e nel p iù t r i s t e a b b a n d o n o , è 
ora t r a i p iù i n t ensamene co l t iva t i e per nu l l a inferiore a i migliori 
t e r r en i della r i m a n e n t e I t a l i a . 

Sono i p r i m i esempi che m i vengono a l la memor ia , e forse non 
t r a i più significativi. Chi conosce il Mezzogiorno d i r e t t a m e n t e , e 
n o n a t t r a v e r s o un ' in formazione l ibresca, p u ò aggiungerne numeros i 
a l t r i . 

L a t ras formazione agra r ia non è mer i to di u n a sola classe. Per 
fino l ' assente ismo dei la t i fondis t i è a n d a t o m a n m a n o a t t e n u a n d o s i . 
I l grosso n u m e r o dei borghesi v iven t i di r ip ieghi e di espedient i , 
dei p ropr i e t a r i infingardi, tagl ieggiator i delle umi l i classi col t iva
t r ic i , è a n d a t o , in p a r t e sia p u r modes ta , cedendo a mi su ra che si 
son diffuse la co l tu ra e la coscienza della p ropr i a forza negli a l t r i 
ce t i fino al lora s i lenz iosamente s f ru t t a t i ed anga r i a t i f a t i cosamen te ; 
l a classe dei con tad in i e dei b racc ian t i si a n d a v a r i s c a t t a n d o eco
n o m i c a m e n t e e l e n t a m e n t e si r i a l zava dal l ' ab iez ione mora le e civile 
i n cui e ra a lungo v issu ta . 

Eeduc i da l l 'Amer ica i con tad in i e gli a r t ig iani , e n t r a t i nel la 
classe dei p ropr ie t a r i , misero t u t t o l 'orgoglio nel co l t ivare con 
di l igenza la loro t e r r a di nuovo acqu i s to ; in t rodusse ro concimi, e 
l i fecero conoscere anche a i .vecchi pad ron i , r imas t i imbozzol i t i nel 
n a t i o borgo . I n mol t e loca l i tà furono i m p i a n t a t i la vigna, il frut
t e t o , l 'o r to , l ' a rance to , i gelsi, senza grandios i disegni p reconce t t i 
e senza n e p p u r e u n p i a n o organico, m a a g rado a g rado cercando di 
a l l a rgare i l p iù possibi le quegli o r t i , d i i ng rand i re il f ru t t e to , dapper
t u t t o migl iorando, correggendo, i n n o v a n d o la cu l tu ra , con u n a 
t enac i a ed u n a abnegaz ione degni del migl iore elogio, t r a e n d o accor
t a m e n t e p a r t i t o dal le favorevoli cong iun tu re di merca t i , di tariffe, 
di gus t i , d i p iazze naz iona l i ed es tere . A l t rove accan to a l la nuova 
cu l tu re t rad iz iona l i se n e t e n t a r o n o con successo delle nuove , come 
a d es. le p a t a t e , i l egumi pr imat icc i , le u v e da t avo l a . 

N o n sono accorsi t a l v o l t a n e p p u r e cospicui cap i ta l i . B a s t a r o n o 
p o c h e e modes te somme, a c c o m p a g n a t e da u n a b u o n a dose di 
coraggio e di l avoro . I l m ig l i o r amen to agrar io non è n e p p u r e opera 
di tecnici . Ta lvo l t a un negoz ian te al m i n u t o , u n avvoca to , u n me
dico p r e n d e v a in fitto u n pezzo di t e r r a , un ' az i enda agra r ia ; a n d a v a 
i n rov ina in caso di c a t t i v o raccol to , p o t e v a f inanche r a d d o p p i a r e 
i cap i ta l i , in caso cont ra r io ; non si r i t r a e v a m a i da l la l o t t a col pic
colo cap i t a l e a u m e n t a t o , m a inves t i va a r d i t a m e n t e nel la specula
zione t u t t o il g u a d a g n o o t t e n u t o -

P iù che grossi capi ta l i , p iù che competenza tecnica , g i a m m a i 
pe r vero a b b o n d a n t i in Calabr ia e nel la r e s t a n t e I t a l i a mer id io-



naie , è s t a t o s o p r a t u t t o il l avoro , d i r e t t a m e n t e app l i ca to e perc iò 
meno appar iscente , che h a t r a s fo rma to la Calabria . È s t a t o il l avoro 
cap i ta l izza to ; sono s t a t e l a resis tenza, l ' a d a t t a b i l i t à , l ' o s t ina ta vo
l o n t à delle popolazioni di l o t t a r e e d i v incere . Se in Calabr ia e nel 
r e s t a n t e Mezzogiorno sono m a n c a t i consorzi , coopera t ive , società 
capi ta l i s t iche e le a l t r e forme associat ive diffuse invece nel Nord , 
non sono m a n c a t i med i p ropr ie ta r i , qua lche g r a n d e Attuar io , qua lche 
cap i t a l i s t a e perfino qua lche la t i fondis ta , i qua l i h a n n o concorso in 
mi su ra diversa a d avv i a r e l a t ras formazione cu l tu ra le del la t e r r a 
mer id ionale . 

I l progresso agrar io è a n d a t o g r a d a t a m e n t e es tendendos i da i 
cent r i a b i t a t i , dagli scali ferroviari , da i po r t i , dal le s t r ade verso le 
zone a p i ena c u l t u r a es tensiva , verso le t e r r e incol te e ma la r i che . 
D a i cent r i a b i t a t i pos t i in a l to , sono p a r t i t i g rupp i d i famiglie verso 
l a c a m p a g n a in basso, v i h a n n o cos t ru i to pag l ia i , casine e luoghi 
di soggiorno. D a a lcun i decenni , per la maggiore comod i t à di traf
fico offerta da l m a r e e per quel la benefica r ivoluzione che a p p o r t a 
l a cos t ruzione del la ferrovia, si sono v e n u t e fo rmando a lcune bor
g a t e rura l i , des igna te spesso con lo stesso n o m e dei paes i donde 
de r ivavano ; e la loro popolaz ione è cresc iu ta r a p i d a m e n t e , sì d a 
supe ra re t a l v o l t a quel la dei cent r i or iginar i . 

N o n se rv i remmo la ver i tà , se affermassimo che nel secolo circa 
da l 1860 ad oggi, il p rob l ema del la t ras formazione agrar ia sia s t a t o 
r isol to . 

Le t ras formazioni agrar ie h a n n o p rocedu to per isole di c u l t u r a 
in t ens iva e n t r o il g r a n m a r e di quel la es tens iva . E n t r o quel le isole, 
nel con t inuo muovere e r imuove re i l t e r r eno pe r r ender lo a t t o al la 
c u l t u r a in tens iva , le modes te parz ia l i migliorie p r a t i c a t e s o p r a t u t t o 
negli anni d i a l t i prezz i e d i maggiore produzione , a p p o r t a r o n o u n a 
r e l a t i va bonifica del suolo. Bonifica agrar ia , com'è n a t u r a l e ; che 
t a l v o l t a h a t o c c a t o a l t i ver t ic i d i perfezione. 

Ma se in ques t ' ope ra di migl iore u t i l izzazione della t e r r a , i 
co l t iva tor i h a n n o c o m p i u t o pass i no tevol i s o p r a t t u t t o l à dove lo 
consen t ivano par t i co la r i condizioni favorevoli del t e r r eno e vici
n a n z a di merca t i , l ' az ione dei p r i v a t i è s t a t a , invece, insufficiente 
a d affrontare i poderos i l avor i e le grandiose opere necessar ie a l 
p rosc iugamen to di a m p i e regioni pa lu s t r i ed a l la bonifica idraul ica-
forestale del m o n t e e del p i ano , p remessa a d u n a l a rga e i n t ensa 
l o t t a con t ro l a ma la r i a e a l la generale bonifica agrar ia . Le mol te 
plici a r m i di u n a energica po l i t i ca idraul ica , b a s a t a sulla r icos t i tu
zione idroboschiva del m o n t e , su t u t t e le ca tegor ie di opere pubbl iche 
che v a n n o da l l a ferrovia a l l a s t r a d a che t ag l i a il l a t i fondo e d à 
va lore a l le t e r r e incol te , sul la creazione delle condizioni g iur id iche 
economiche, sociali e d ' a m b i e n t e acconce al lo spezzamento del 



l a t i fondo ed a l la t ras formazione , n o n furono m a i o quasi m a i 
i m p u g n a t e . 

E non lo furono, pe rché quei compi t i superavano la po tenz i a l i t à 
economica e l a sfera d 'azione dei p r i v a t i ; s o p r a t t u t t o pe rché non 
poche bonifiche mer id ional i , indispensabi l i da l p u n t o di v i s ta igie
nico e sociale, si t e m e v a che non avrebbero offerto, u n a vo l t a com
p iu te , que l l 'u t i l i t à economica che e ra leci to sperare da i vistosi capi
t a l i impiega t iv i , e pe rché t u t t e le bonifiche mer id ional i si p resen ta 
v a n o come para l le le e s t r e t t a m e n t e col legate con a l t r e opere p u b 
bl iche di s icura pe r t i nenza s t a t a l e . M a n c a n d o ne l l ' I t a l i a Meridio
na l e consorzi e coopera t ive , i m p o t e n t i i comuni e le provinc ie a d 
affrontare i lavori , pe rché obera t i d i debi t i e con bi lanci modest is 
simi, e spesso t ecn i camen te imprepa ra t i , r imaneva , unico, lo S t a t o . 
Ma p r i m a del '60 il governo borbonico, se p romulgò disposizioni 
legis lat ive bene in formate a l le rea l i necess i tà del paese , se cost i tu ì 
nel l ' « I s t i t u t o della bonificazione» un solido en t e ammin i s t r a t i vo che 
a v r e b b e p o t u t o a t t u a r e in t a n t e p l aghe del Mezzogiorno l a boni 
fica in tegra le , t r o p p o poco operò in f a t t o di lavor i per le cor te v is te 
della finanza s t a t a l e , p a r c a del r ichiedere dai c i t t ad in i , m a ancor 
più pars imoniosa nel lo spendere per opere pubb l i che . Peggio fu, 
in u n cer to senso, per l ' I t a l i a Mer id ionale dopo il '60 ; giacché l a 
legislazione i t a l i ana , l a legge s o p r a t u t t o del Baccar in i del 1882, 
che fece t e s to fino al 1928, v e n n e m o d e l l a t a un i camen te sui bisogni 
del la val le p a d a n a , concentrò i suoi sforzi sul mass imo fiume i ta
l i ano e su l l 'unica va s t a p i a n u r a del la penisola , ed ignorò del t u t t o 
l ' es is tenza dei t o r r e n t i o dei corsi d ' a cqua de l l ' I t a l i a mer id ionale , 
non navigabi l i , non perenn i e con for te escursione nel vo lume 
nel le acque . I corsi d ' a cqua t ipic i del Mezzogiorno non r imasero , 
è vero, del t u t t o ignot i a l la legge del 1893, che configurò u n a n u o v a 
ca tegor ia di opere di s is temazione m o n t a n a ; m a quel p recedente 
r imase p u r a e semplice affermazione legislat iva, che l ' a t tuaz ione 
delle opere necessarie fu d e m a n d a t a a l la l ibera in iz ia t iva dei con
sorzi, cioè di E n t i che in Calabr ia e nel r e s t an t e Mezzogiorno non 
a v e v a n o t rad iz ione a lcuna e che, anche quando p iù t a r d i furono 
impos t i c o a t t i v a m e n t e pe r legge, fu quasi impossibi le cos t i tu i re e 
far funzionare per opere di costo e levat iss imo e di esecuzione per lo 
più assai len ta , qua l i sono i lavor i di bonifica. Quan to al res to , lo 
S t a t o ol t re che far l avora re l ' e sa t to re delle impos te per lunghi de
cenni , si l imi tò so l t an to a compiere, in Calabr ia e nel r e s t a n t e Mez
zogiorno, pochiss ime opere pubbl iche , a lcune delle qual i , a l l a v ig i l ia 
di elezioni pol i t iche, di d u b b i a u t i l i t à genera le . E se, so t to l ' i ncubo 
del g rave flagello del la ma l a r i a e l a s p i n t a delle nuove scoper te 
profi lat t iche e del l 'energica azione di p a r l a m e n t a r i e di p r i v a t i s tu
diosi, lo S t a t o da i p r imi del nos t ro secolo h a preso a r i gua rda re come 



imprescindibi le suo dovere la l o t t a an t imala r ica , nei p roblemi , invece, 
della t ras formazione agrar ia e dello spezze t t amen to del la t i fondo, non 
b a f a t t o , fino a pochi anni addie t ro , cbe quasi solo eme t t e re a lcuni 
decret i p iù o meno sbr igat iv i , quas i a t r anqu i l l i zzan te documen to 
di n o n comple t a indifferenza o di supina ignoranza di p rob lemi 
vi ta l iss imi , b a p r o m u l g a t o a l cune leggi speciali non del t u t t o felici 
perché non pogg ia t e sul la e s a t t a conoscenza del Mezzogiorno 
reale , e perciò p a s s a t e presso a poco come u n r ivo le t to d 'olio su 
u n a l a s t r a di cr is ta l lo . 

F r a quei p r o v v e d i m e n t i speciali , sia leci to r icordare , ad esempio, 
l a legge sul la immigraz ione i n t e r n a da regione a regione ; legge non 
oppor tuna , che non sono le b racc ia che m a n c a n o nel Mezzogiorno, né 
l a i r t a ques t ione mer id iona le si r iduce a d u n p rob lema di r ipopo
l a m e n t o . Anche la legge speciale sul la Calabr ia del 1906, n a t a dal
l ' improvvisaz ione , e ra così piccola nel con tenu to , m e n t r e invece 
assai g rande era il m a l e cui p r e t e n d e v a reca re r imedio , da far scri
vere che m e n t r e « il dolore della t e r r a calabrese faceva fremere », 
i p r o v v e d i m e n t i p ropos t i facevano sorridere. Si p r o p o n e v a di r isa
n a r e e colonizzare le t e r r e malar iche , e se n e affidava il compi to a d 
in t rovab i l i società, cui si accol lava l 'onere di acqu i s t a re f i n d i rust ic i , 
d i col t ivar l i , d i a t t r ezza r l i di t u t t o q u a n t o occorresse in scorte v ive 
e mor t e , di concederl i a d enfiteusi o di r ivender l i a contadin i , dopo 
di aver l i divisi in l o t t i e dopo aver cos t ru i te le case. Come se i 
con tad in i avessero cap i t a l i in serbo, e non fosse r e a l t à e u n a im
presc indib i le necess i tà che si b isognassero sovvenz ionare gli enfì-
t e u t i con g rano da seminare , con v i t t o , con bes t i ame , come d a 
secoli si p r a t i c a v a ! L a legge che i s t i t u iva campi sper imenta l i e 
c a t t e d r e a m b u l a n t i , e che rego lava il c red i to agrar io , era come i l 
dessert accorda to a ohi n o n a v e v a p a n e , scrisse a r g u t a m e n t e , m a 
r e a l i s t i c a m e n t e , u n caus t i co sc r i t to re e pol i t ico mer id ionale , F r a n 
cesco Saver io N i t t i . E r a p u r e u n a vo l t a che la popolaz ione la 
q u a l e n o n vo leva c repare di fame, né essere d i s sangua ta da l deb i to 
u su ra r io e da l la ipoteca , fosse cos t re t t a a d emigrare . Esodo pau roso ! 
I n 90 anni , da l 1916 a l 1905 e r a n o emigra t i 480.000 calabresi (circa 
60.000 nel solo 1905, ossia 444 su 10.000 ab i t an t i ) . E p p u r e la legge 
con ser ietà fissava n o r m e pe r l 'enfiteusi ! Occorrevano cap i t a l i in
gent i ; e la legge c reava le sezioni per il c red i to agrar io col r isibile 
cap i ta le p a r i a l l a m e t à de l l ' impos ta e rar ia le sui t e r ren i i scr i t t i pe r 
le p rov inc ie ca labres i pel 1905. Quelle sezioni non de t te ro n e p p u r 
u n o dei benefìci effetti spera t i , concorsero a d a l imen ta re le i l lusioni ; 
dal le i l lusioni n a c q u e il debi to e da l deb i to l a rov ina . L a t e r r a 
vege ta le d iminuiva , squa rc i a t a ed a s p o r t a t a da l la furia delle fiu
m a r e in piena, appor t a t r i c i di ma l a r i a e d i mor t e : e la legge in 
compenso i s t i tu iva il campicel lo sper imenta le in ogni Comune ! P i ù 



profondo era il male , p iù la legge si l i m i t a v a a r imedi empir ic i . 
E d a p p u n t o per ques to , essa o non fu appl ica ta , o lasciò le cose 
come le aveva t r o v a t e . . 

Queste considerazioni t e n d o n o a spiegare, se non c ' ingann iamo, 
come m a i i col t iva tor i calabresi , se h a n n o bonificato ag ra r i amen te il 
suolo, in mol t e fra quel le c o n t r a d e in cui ciò era t e c n i c a m e n t e ed 
economicamente possibile, p ropendendos i s o p r a t t u t t o copia immensa 
di l avoro ; se h a n n o , in p a r t e , affrontato loca lmente e sporadica
m e n t e la bonifica u m a n a o sani tar ia , non h a n n o m a i compiu to 
bonifiche idraul iche , quelle cioè che pe r l a loro p o r t a t a e per il 
lo ro c a r a t t e r e genera le e pubbl ico , sono r i gua rda t e , ne l l ' I t a l i a de 
a l t rove , come imprescindibi le compi to dello S t a t o e degli E n t i 
pubbl ic i . Un ica eccezione è quel la del la bonifica delle coll ine e 
della p i a n a di Rosa rno . Essa però è d o v u t a non allo S t a t o od a l t ro 
en t e pubb l i co , m a al la in iz ia t iva p r i v a t a , ai marches i Nunz ian t e . . . 
F u solo per la t enac ia , l ' abnegazione , il sacrificio finanziario di t r e 
generazioni di quel la famiglia a r i s tocra t ica ca labrese che venne 
p o r t a t a a compimen to ne l l ' I t a l i a mer id ionale que l l 'un ico esempio 
di bonifica in tensa come complesso inscindibi le di opere che v a n n o 
dal la s is temsziona idraul ica del l 'a l to (il bac ino del Mèsima) e del 
p iano , dal r imbosch imen to e dal la canal izzazione a l la costruzione 
di case, di s t rade , di frazioni e vi l laggi ru ra l i , a l la colonizzazione, 
a l la t ras formazione agra r ia e a l r i s a n a m e n t o san i ta r io . 

Al lo s t r ingere dei cont i , se i piccoli e m e d i p ropr ie ta r i , i piccoli 
med i e grossi fittavoli e i con tad in i fecero del loro meglio pe r 
cava re dal la t e r r a u n a p roduz ione maggiore , lo S ta to , fino a poch i 
ann i addie t ro , fino cioè al la Legge sul la Sila e a l la «Legge scorporo», 
o è r imas to assente o h a a d o t t a t o p rovved imen t i pressocché nul l i , 
i nadegua t i a l la g r av i t à della s i tuaz ione cui i n t endeva r ipa ra re . D a 
ciò è de r iva to u n o squi l ibr io che, se non h a la t r ag i c i t à r a v v i s a t a da 
uno s tud ioso di p rob lemi agrar i mer idional i , qua le Manlio Rossi 
Dor ia , è i nnegab i lmen te grave , perché h a d a t o origine a d un frazio
n a m e n t o eccessivo delle az iende e a d u n a agr icol tura assurda, senza 
ro taz ioni possibili , senza s is temazione di te r reni , senza quel le opere 
di c a r a t t e r e generale , dopo la esecuzione delle qua l i so l t an to può 
v ivere e p ro spe ra r e la piccola p ropr ie tà , la p ropr i e t à con tad ina . 

I l colpo di r o t t u r a con t ro ques t a s i tuaz ione pa radossa le è s t a t o 
d a t o da l la legge Segni sul la Sila e da l la creazione de l l 'Opera per 
la valor izzazione della Sila. Essa , r o m p e n d o def in i t ivamente l ' a tmo
sfera di incredul i tà del la vigil ia e t r a d o t t a r a p i d a m e n t e in a t t u a 
zione p ra t i ca , s ta l i qu idando l a g r a n d e p ropr ie t à , h a r i d o t t a abbon
d a n t e m e n t e la media , e v a d a n d o a l la r e s t a n t e ed a t u t t a in genere 
la p ropr ie tà t e r r ie ra le poss ib i l i tà di t rasformazione , anche se sarà 
cos t r e t t a ad a b b a n d o n a r e il vecch io p i ano p u r a m e n t e reddi t iz io e 



a me t t e r s i su quel lo della p ropr i e t à i n t r ap rend i t r i ce e t r as format r ice . 
I l l u s t r a r e quel la legge t i r e r ebbe ancor p iù in l ungo ques te 

pag ine cbe ci s embrano fin t r o p p o prolisse. L ' e same di essa e i r isul
t a t i dei p r imi ann i d i appl icazione sono mol to in te ressan t i e po
t r ebbe ro essere f a t t i d i p ropos i to in a l t r o m o m e n t o . 

Poss iamo t u t t a v i a d i re b r e v e m e n t e cbe l a legge sul la r i forma 
agra r ia in Calabr ia , incen t ran tes i nel le leggi sul la Sila, facendo del 
con tad ino il p ro t agon i s t a p r inc ipa le della bonifica, b a finalmente 
messo in m o t o l a maccb in a della t r a s fo rmaz ione fondiar ia del l a t i 
fondo, il cbe so t to il r égno delle sole leggi di bonifica non si 
s a rebbe m a i a v v e r a t o . 

R A F F A E L E CIASCA 



LA PESCA DEL PESCESPADA IN CALABRIA 

DAL SECONDO SECOLO AVANTI CRISTO 

AI NOSTRI TEMPI 

L a t enac ia delle t r ad iz ion i popo la r i — t a n t o più se col legate a 
p roced iment i di a t t i v i t à a r t ig iane ancor vive e v i ta l i , e red i t a t e da 
p a d r e in figlio, come avviene sinora p rec i samente nell 'esercizio, r i
mas to presso che i ncon tamina to dalle successive superfetazioni della 
modern i t à , della pesca, specie in Calabr ia — man t i ene , t r a m a n d a e 
conserva il r icordo delle a r t i e degli artifici, d u r a b i l m e n t e e mira
b i lmente , ma lg rado il volgere degli event i e dei mil lenni . 

Victor B é r a r d 1 ne l l ' apr i le del 1 9 0 1 , r i t r o v a v a ancóra nel
l ' es t remo Mezzogiorno d ' I ta l ia , e p rec i samente nelle odierne b a r c h e 
da pesca di Giardini , il t ipo classico de l l ' imbarcaz ione desc r i t t a nei 
poemi omerici : les barques à doublé come : Ulysse reconnaitrait [ici] 
ses vaisseaux-rapides. 

Nel Se t tecento il P a d r e domenicano Antonio Minasi da Scilla, 
c o n s t a t a v a che « il caldajo de ' ma r ina r i » u sa to in Calabria , e p a r t i 
co la rmente lungo l a « P iaggia di Belvedere , t r a l a p u n t a di Cirella 
e il Capo Cetraro (da cetaria, « tonna ra -p i s c ina» ) , era r imas to per
f e t t a m e n t e ancóra quello stesso descr i t to da Virgilio ne l l 'Ene ide 2 . 

Ai nos t r i t e m p i , il Prof. Francesco Vercelli r i s con t r ava il ca ra t 
t e r e di veri e p rop r i f rangent i d ' o n d a di m a r e a fluviale ai cos idde t t i 
tagli delle corrent i , cor r i spondent i al f r angen te che si verifica nel 
n o t o fenomeno del mascaret, facendo r i levare l a g r a n d e ana logia 
t r a i fenomeni fluviali delle foci nei mar i a m a r e a sensibi le e quelli 
p r e s e n t a t i dallo S t r e t t o di Messina e fo rmulando il mass imo elogio 

1 V I C T O R B É R A E D , Nausicaa et le retour d'Ulysse - Les Navi-
gations d'Ulysse, T o m e I V , pag . 4 2 9 , Par i s , L i b r a r n e A r m a n d 
Colin, 1 9 2 9 . 

2 Vedute di alcune città della Calabria da Paola a Messina, 
A t l a n t e di 1 1 t avo le , incise in r a m e , con i l lus t raz ioni del P . Anton io 
Minasi, Domen icano . A t l a n t e conserva to al N . del Reg. d ' ingr . 6 2 4 0 
della Bibl io teca del Minis tero della Marina-Difesa : Aspetto delle 
Cerelle dopo le rovinate Cerille e dell'antico Porto Partenio de' Focesi, 
A Monsignore D. Benedetto de' Monti Sanfelice ded ica to dal P , An
ton io Minasi . 



che u n o scienziato mode rno potesse t r i b u t a r e ai d iscendent i dei 
pesca to r i r i co rda t i da Pol ib io , con ques t a profonda e sugges t iva 
conclusione : « Non ci cons ta che a l t r i ab b i a ma i pos to in r i l ievo 
ques t a s t r ana , m a p u r ve ra somigl ianza. Quest i fenomeni non fu
rono n e p p u r e pres i nel la cons ideraz ione che m e r i t a n o dagli s tudiosi , 
e solo dai pescatori locali [della Calabr ia] sono osservati attentamente»3. 

L'organizzaz ione e le moda l i t à d'esercizio della pesca del pesce-
spada , r i m o n t a n t i al secondo secolo a v a n t i Cristo, descr i t t e da Pol i 
bio, t e s t i m o n e oculare — che fu r i p e t u t a m e n t e a Locr i Epizefìrii , 
v is i tò il t empio di E r a Lac in ia presso Crotone e ivi lesse l ' iscrizione 
l a sc i a t a da Ann iba le a r icordo delle sue ges ta i ta l iche — corr ispon
dono sensibi lmente a quelle a t t ua l i , dove perfino l a te rminologia 
mar inaresca si m a n t i e n e ancor oggi « u n mis to di greco e ca labrese » 4 . 

S t r a b o n e ( I , 2 , p a g . 2 4 - 2 5 ) così r i p o r t a il passo, oggi p e r d u t o 
nel l 'or iginale, di Pol ibio : 

« U n a v e d e t t a c o m u n e dirige t u t t i i pesca tor i , che, a due a due , 
« s t az ionano su imbarcaz ion i b i remi , nelle qua l i uno voga e l ' a l t ro 
« si t i en p r o n t o , esp lorando , a p rua , a r m a t o di fiòcina. L a v e d e t t a 
« annunc i a l ' appa r i r e del pescespada [galeota] — che, n u o t a n d o , 
« emerge ' di u n te rzo del suo spessore, al d i sopra del livello del 
« m a r e — e al lorché l ' imbarcaz ione ne h a r agg iun to la p o r t a t a , il pe-
« sca to re a r m a t o gli lancia la fiocina nel corpo, dal qua le non l a r i-
« t i ra , l a sc iandov i l ' a rp ione di ferro d i cui essa è p r o v v i s t a alla sua 
« es t r emi tà . Questo arpione , aggancia to in man ie ra da s taccars i 
« agevolmente dal la fiocina, è lega to a d u n a l u n g a fune che si lascia 
« filare fino a quando il pesce, ferito, è in g rado di fare ancora dei 
« cona t i e degli sforzi per sfuggire : 

é(x>Q av xàjxyj o-9a8à£ov x a l ÙTCocpsoYOv 
« Quando è esaus to di forze, a mezzo della fune, lo si t r a e a 

« r i va e, se non è di g ran mole, nella s tessa b a r c a 5 . 

3 « Commissione In te rnaz iona le del Medi ter raneo - Delegazione 
I t a l i a n a per lo s tud io dei fenomeni nello S t r e t t o di Messina - P a r t e l a : 
Il regime delle correnti e delle maree nello Stretto di Messina pe r il 
Prof. FRANCESCO VERCELLI del E . I s t i t u t o Geofisico di Tr ies te (Cam
p a g n e della E . Nave « Marsigli », 1 9 2 2 - 2 3 ) » , pag . 2 0 2 , Venezia, Off. 
Grafiche C. Fer ra r i , 1 9 2 5 . 

4 Can. G. M I N A S I , Notizie storiche della città di Scilla, 1 8 8 9 ; 
COMMISSIONE LOCALE D I PESCA D E L COMPARTIMENTO MARITTIMO D I 
EEGGIO CALABRIA : La pesca del Pescespada in Calabria, L U I G I 
M E R C A D A N T E , Capi tano di P o r t o : Cenni mitologici, storici e topo
grafici, pagg. 5 - 2 3 , Eeggio Calabria , T ip . D i t t a Paolo L o m b a r d i 
d i r e t t a da Vincenzo Surace, 1 9 0 6 . 

5 Lazzaro Spal lanzani , descr ivendo la pesca del pescespada , 
precisa, da t e s t imone oculare , che il l anc ia to re [il Lanzaturi d i Gin-
seppe P i t r è (« Bibl io teca delle t rad iz ion i popo la r i siciliane », vo i . 



« Ancorché la fiocina c a d a in mare , essa non v iene smar r i t a , 
« essendo cos t i tu i t a per m e t à di quercia e per l ' a l t r a m e t à di p ino : 
« l a quercia , affondando per il suo peso specifico, fa gal leggiare il 
« p ino e così la si r in t r acc ia fac i lmente 6 . Ta lvo l t a il r e m a t o r e r e s t a 
« ferito, anche s t ando en t ro l a ba rca , t a n t o è l u n g a la s p a d a di ques t i 
« pesci, e t a n t o ques t a pesca, d a t a l a vigor ia de l l ' an imale , rasso-
« miglia [per il pericolo] alla caccia al c inghiale ». 

Pe r po te re affrontare t e m p e s t i v a m e n t e , asseconda t i dalle cor
r en t i stesse, ques t i scombr id i — le cui uova , aven t i d imensioni di 
m m 1 , 5 , galleggiano, come ebbe a r i levare il prof. Lu ig i Sanzo ( ') , 
sul la superficie delle a c q u e —, nel la loro corsa d i r e t t a al la c a t t u r a 

X X V , Pa le rmo , Reber , 1 9 1 3 , p a g . 4 0 0 ) ] «co l to il m o m e n t o favo
revole, scaglia l ' a s t a sul pesce, t a lo ra alla d i s tanza di dieci p iedi ; 
e ferito che lo abbia , r a l l en ta i m m e d i a t a m e n t e la funicella che t i ene 
in mano , per dargli calma [ t regua] , come dicono, m e n t r e la c iu rma 
a voga a r r a n c a t a [il « voga to re singolo » di Polibio qui è d ivenuto 
a d d i r i t t u r a « c iu rma »] segue il corso del pesce ferito, finché egli non 
venga meno, lo che conoscono dal venir che fa a gal la . Allora v i si 
avvic inano e med ian te un uncino di ferro lo t r aggono su l a b a r c a e 
lo t r a s p o r t a n o a r iva . Ta lvo l t a però il pesce, infuriato per la feri ta, 
si a v v e n t a cont ro la b a r c a e con la spada giunge a forar la ; qu ind i 
ove sia di considerabi l g randezza e conservi u n avanzo di v i t a , so
gliono p rendere gua rd i a i pescator i , a v v e n u t o essendo più d ' un sini
s t ro accidente » [LAZZARO SPALLANZANI, Viaggi alle Due Sicilie 
e in alcune parti dell'Appennino, Tomo IV, pag . 3 1 7 , Pav ia , S t am
per ia di Ba ldassa r re Comini, 1 7 9 3 ] . 

6 Nel 1 7 8 9 Spa l lanzani t r o v e r à che « la lancia per ferirlo e arre
s ta r lo è di carpine, legno che diffìcilmente si piega ed è lunga ben 
1 2 p iedi . Il ferro che se le prefìgge, e che quo' mar ina i ch iamano frec
cia, £ lungo 7 pollici e a d esso l a t e r a l m e n t e s t anno a t t a c c a t i due a l t r i 
ferri, ch i ama t i orecchie, egua lmen te acu t i e tag l ien t i , ma mobi l i . 
Sono un i t i al ferro pr incipale , finché la mano del l anc ia to re s t a ferma 
e in a t t o di ferire ; m a si d i l a t ano nel v ib ra re il colpo, fanno mag
giore l a feri ta e p iù t e n a c e m e n t e a t t accas i il ferro al corpo del pesce. 
Esso non è inchiodato nel legno, m a conficcatovi in guisa che vi
b r a n d o il colpo, r e s t a immerso nel pesce e il legno si d is tacca ; m a 
così il ferro che il legno r imangono t u t t a v i a a t t a c c a t i ad u n a fu
nicella, t e n u t a forte da un mar ina io , med ian t e l a qua l e il pesce fe
r i to si s t rasc ina ancor dietro il legno. L a funicella è della grossezza 
del di to mignolo ed è lunga 6 0 0 piedi . 

Quest i p r e p a r a t i v i però non b a s t a n o ; quando i pesc ispada 
costeggiano l a Calabria , v ' abb i sogna di due a l t r i esplora tor i m o n t a t i 
su le rocce e su gli scogli che sporgon dal m a r e ; i qua l i sono egual
men te necessari a l lora quando t a i pesci r adono l a Sicilia ; m a qu 
per m a n c a n z a di rocce e di scogli, si s t anno su l a c ima degli a lber i 
del l 'a l tezza di 8 0 p iedi sopra due b a r c h e della maggiore grandezza , 
ancora t e a l la spiaggia e fra sé d i s t an t i d 'un t i ro di p i e t r a ». 

( 7) L . SANZO, Sulla biologia e pesca del pesce-spada, « A t t i della 
Società i t a l i ana per il progresso delle Scienze », 1 l a R iunione (Trie
s te : s e t t embre 1 9 2 1 ) , pag . 5 9 8 , Roma , 1 9 2 2 . 



del p l anc ton , fluitato p a s s i v a m e n t e lungo H filone delle cor rent i , l e 
an t i che agili , leggere e velocissime imbarcaz ion i , d o t a t e a p p e n a 
di u n solo r ema to re , p iù che a l t ro in funzione di gu ida o t imonie re , 
a differenza di quelle moderne ( lontri) , dovevano lasciarsi f lui tare 
ab i lmen te lungo i filoni delle stesse cor rent i , dove maggiore r i su l t a 
l a velocità, pe r t r a s p o r t o mareod inamico a vivo, conseguendo così 
il mass imo r end imen to in celer i tà con il min imo dispendio di ener
gia muscolare u m a n a . 

Il P a d r e Nicolò Pa r t en io Gianne t tas io , che insegnò scienze nel 
E e a l Collegio di Eeggio Calabr ia nella seconda m e t à del secolo X V I I , 
descrisse, nel p o e m a l a t i n o Halieutica, l a pesca . del pescespada a 
Scilla, alla qua le ass is te t te pe r sona lmen te nel 1688, pe r inv i to di 
Francesco Maria Euffo, P r inc ipe d i Scilla : a quei t e m p i r i su l t a 
già presso che ob l i t e ra t a l a t rad iz ione del t r a s p o r t o mareod inamico 
delle imbarcaz ion i di c a t t u r a , essendo ques te u l t ime dotate di quat
tro e non più di due remi, p rec i samente due l ungh i e due cor t i , ado
pe ra t i da « robus t i ss imi g iovan i » 8 . 

Al l 'epoca del viaggio alle D u e Sicilie dello Spal lanzani , che de
scrisse m i n u t a m e n t e l a pesca del pesce spada alla qua le presenziò 
agli inizi de l l ' au tunno del 1789, il lonlro è già do t a to di ben sei remi 
e d i q u a t t r o r ema to r i (che d iven tano anche 5, success ivamente) , 
o l t re il t imoniere , che assolve anche l a funzione di a v v i s t a t o r e (faieri) 
sul l ' a lbero d 'osservazione, ins ta l l a to su l l ' imbarcaz ione s tessa ed 
a l to 17 piedi . 

Ino l t re , il lontro descr i t to dallo Spal lanzani non p re sen t a più 
profilo idrodinamico di sor ta , po iché « la p r o r a è p iù spaziosa della 
poppa , pe r meglio adagiarv is i il l anc ia to re », ciò che n a t u r a l m e n t e 
v a a t u t t o de t r imen to della veloci tà . 

Il r i t r o v a m e n t o di u o v a e l a rve di pescespada nello S t r e t to di 
Messina — dove si pesca adu l to dopo l 'equinozio di p r i m a v e r a , spe
cie dagli u l t imi del mese di apri le al la fine di g iugno —, e in Ca
l a b r i a — rasen te il t r a t t o di m a r e compreso d a P a l m i a Canni te l lo , 
dove l a cost iera si ad ima profonda, co rona t a da m o n t i che scendono 
quas i a picco nelle a c q u e azzurre , o rd ina r i amen te ca lme e l impide , 
m e n t r e con i p r imi di luglio esso scompare dal la cos ta ca l ab ra per 
r i appa r i r e r a sen t e l a spiaggia sabbiosa , non sottile bens ì profonda, 
della Sicilia e p rec i samente nel t r a t t o fra il vil laggio P a c e (Mes
sina) e Torre di Fa ro , dove si pesca da luglio alla m e t à d i se t t em
bre , facendo il suo ingresso nello S t r e t t o , nel per iodo della frega, 
con p roven ienza da Mezzogiorno, — d imos t r a che ques to scom-
br ide si r i p roduce nel Medi te r raneo . 

8 NICOLAUS P A R T H E N I U S GIANNETTASIUS SOC. J e s u : Halieu
tica, Neapolis , a p u d I a c o b u m Ea i l l a rd , 1693. 



È da r i levare che il filone pr inc ipa le delle cor ren t i segue sensi
b i lmen t e l ' a n d a m e n t o dell 'asse del t ha lweg l i to raneo del fondo ma
r ino , r icostruibi le morfologicamente qua le luogo dei p u n t i d i mas
s ima p ro fond i t à . 

Ora, ques t ' asse si avv ic ina sensibi lmente , in cor r i spondenza 
della p a r t e mer id iona le dello S t r e t to , a l la spiaggia siciliana, assai 
acclive, compresa t r a P a c e e Tor re del P a r o , men t r e , in cor r i spon
denza della p a r t e s e t t en t r iona le dello S t r e t t o , l ' asse del t ha lweg 
si appross ima invece al t r a t t o cost iero compreso da Canni tel lo a 
P a l m i . 

D a r i levare , inol t re , che a P a c e il regime del fondo mar inò è 
di n e t t a r i su l t an t e di replezione (d is tanza de l l ' ugna tu ra della p i a t t a 
forma insu lare dal la ba t t i g i a : m 1.200) ; d 'erosione invece a P a l m i 
(d is tanza de l l ' ugna tu ra della p i a t t a fo rma con t inen ta le dal la b a t 
t ig ia : m 100) : la dorsale s o t t o m a r i n a — d i re t t a dal la p i a t t a f o r m a 
con t inen ta le di P u n t a Pezzo, a ponen te di Cannitel lo, verso l a p ia t 
t a fo rma insu la re de l l ' ansa Ganzi r r i - S. Aga ta , compresa t r a P a c e 
e Tor re di P a r o — che sba r ra lo S t r e t t o , p rovoca u n a deflessione 
nell 'asse del tha lweg , che fa piegare b r u s c a m e n t e dal la direzione 
appross ima t iva E O a quel la N S, quas i ad angolo r e t t o . 

Ques ta deflessione morfologica è di no tevole i m p o r t a n z a ai 
fini della cara t te r izzaz ione del corso degli scombridi subord ina to 
ai filoni delle corrent i . 

Pe r l ' economia calabro-s ic i l iana r i su l t a fondamen ta l e il p ro 
b l ema pra t i co della pesca del pescespada nei mesi au tunno- inve r 
nal i , d u r a n t e i qual i ques to pesce scompare 9 da l la superficie delle 
acque — che h a n t e n d e n z a a divenire a l lora più to rb ide , pe rché sog
ge t t e a p p u n t o in t a l e per iodo alle agi tazioni del mo to ondoso di 
t r ave r s i a — per sprofondarsi negli s t r a t i l iquidi degli a l t i fondal i , 
dove minor i r i su l t ano le i n t ens i t à del mo to ondoso e qu ind i il cor
r i sponden te grado di agi taz ione e per t a n t o più l impide le acque 
re la t ive . 

Gli Ant ich i , osserva tor i acu t i e non superficiali anche in ciò, 
denominarono il pescespada yaXetÒTa:, galeota — da cui der ivò, 
secondo il P a d r e Gugl ie lmot t i , l ' e t imologia della n a v e « galea », 
pe rché ne r i t r a e v a a p p u n t o « le forme, l ' ag i l i t à ed il ros t ro » —, pa
ro la che, come ci h a t r a m a n d a t o Cicerone (De divinatione I , 20), 

8 Lo Spa l lanzan i osserva come « sembra quasi cer to che i pesci-
spada propaghi l i la specie nel m a r e Siciliano ed anche nel Ligus t ico . 
E di vero da n o v e m b r e sino ai p r imi del marzo pigliansi ogni anno 
nello S t r e t to ques t i pesci del peso di mezza l ibbra sino alle dodici . 
Ne l l ' au tunno ino l t ra to e nel verno ho pu r vedu to venders i in Genova 
minut iss imi pesc ispada pesca t i in quel mare ». 



nella l i ngua sicil iana an t i ca significava indovino, profeta : « hu ic 
in te rp re tes p o r t e n t o r u m , qu i galeotae t u m in Sicil ia nominaban tu r» . 

Con l a sua scomparsa , in fa t t i , da l la superficie mar ina , il pesce-
s p a d a sembra preconizzare l ' appross imars i del per iodo delle m a 
reggia te au tunno- inve rna l i e qu ind i l a fine s tag iona le della nav iga
zione velica delle imbarcaz ion i a n t i c h e . . 

Analoghi p rob lemi si p r e s e n t a n o per il t o n n o , che — con t ra r i a 
m e n t e a q u a n t o accade per il pesce spada , il qua le p rocede in genere 
soli tario o accompagna to dal la f emmina —• a v a n z a in ca rovane di 
cen t ina ia e anche di migliai d ' ind iv idui , p r ecedu t i da u n maschio 
più vigoroso, e l a biologia app l i ca t a a l la pesca non può risolvere 
qu i i suoi p rob lemi p ra t i c i , senza l 'ausi l io della fisiografia m a r i n a e 
cioè senza la conoscenza delle leggi — così poco e spesso mal no te , 
sinora, specie per i nos t r i m a r i — che presiedono a ca ra t t e r i zza re , 
in funzione della morfoli tologia locale, il m o t o ondoso, le cor rent i 
di m a r e a o di deriva, i mov imen t i bradis ismici , il regime dei l i to
ral i , l a morfologia, l a geologia e l a psammograf ia c o m p a r a t a . 

Obl i te ra ta t u t t a v i a , sempre più, l ' an t ica prassi peschereccia 1 0 , 
che p resuppone u n a conoscenza quasi pe r fe t t a delle cara t te r i s t iche 
e de l l ' andamento dei filoni delle corrent i di m a r e a — a n d a m e n t o 
denomina to giusto filo della corrente da i p i lot i dello S t r e t to che n e 
i l lus t rarono la p o r t a t a allo Spal lanzani — concernente la velocissima 
navigazione mareodinamica , sin da l 1670 i pesca tor i iniziano a l t ro 
complementa re s is tema di pesca per il pescespada , cioè quello 
della sua c a t t u r a n o t t u r n a , a mezzo di r e t i d e t t e palamitare o ton
nare volanti. 

L a pa l ami t a r a , come scriveva lo Spal lanzani , è u n a « r e t e l u n g a 
80 e p iù piedi e larga 15, fo rma ta di fort i cordicelle e s t re t t i ss ime 
maglie, la qua le in conseguenza impr ig iona pesci d 'ogni g randezza ; 
l addove scagliando la lancia al pescespada, come so l tan to si costu
m a v a u n a vol ta , non si p igl ian che i grossi che si p o r t a n o alla super
ficie. E ques ta , ver is imilmente , è la cagione per cui la q u a n t i t à de ' 
maggiori pesc ispada che uccidonsi con la lancia , si è da q u a l c h e 
t e m p o minora ta , d is t ruggendosi con u n a pesca i m m a t u r a u n n u m e r o 
innumerab i le di pesci ed insieme impedendone la r iproduzione ». 

Ruggero I I nel 1134 aveva concesso ai monac i basi l iani di 
Scilla il privilegio, d u r a t o fino al 1424, sulla dec ima della pesca . 

1 0 Circa i grandios i accorg iment i della semina i t t i ca in m a r e e 
della tecnica piscinaria , re la t ive a l l ' acqu ico l tu ra ne l l ' an t i ch i t à e 
l 'obl i terazione di t u t t a q u e s t ' a r t e e di ques t i artifici nel la pesca mo
derna , cfr. : AGATINO D ' A R R I G O , Il Porto Giulio, « L ' Ingegne re », 
fase. n . 5, (maggio), 1943, in 4°, pagg . 553-557, Milano, Ed i to r e U l 
rico Hoepl i . 



L a conoscenza e sa t t a qu ind i del regime delle cor rent i e delle 
cont rocorrent i r ives te fondamenta le i m p o r t a n z a anche ai fini della 
cara t ter izzazione della pesca. 

E siccome la m a r e a è in r a p p o r t o con le lunazioni , r ives tono 
interesse pra t ico le r icerche f a t t e su questo a rgomento dal calabrese 
Prof. Achille Busso u . 

Le vicende morfologiche dello zoccolo con t inen ta l e Calabro, 
a t r ave r so sismi, b rad is i smi e d i s locament i t e t ton ic i , non devono 
essere r i m a s t e es t ranee del t u t t o r i spe t to alle cause delle stesse al
t e r n e vicende de l l ' ambien te fisico in cui si è s v i l u p p a t a l ' a t t i v i t à 
peschereccia, in pa r t i co la re quel la delle t o n n a r e , accese, spen te o 
riaccese, con v a r i a fo r tuna , sin dal t e m p o dei Penici e degli E t r u 
schi : non è cer to inut i le , anche per la pesca moderna , il r i ch iamo 
storico concernente ques to a r g o m e n t o . 

I r i l ievi ba t ime t r i c i (editi nel 1 7 8 5 ) del C o m a n d a n t e T r a m a della 
Reale Mar ina bo rbon ica n a p o l e t a n a , acqu i s t ano , poi , ines t imabi le 
va lore di feconde possibi l i tà c o m p a r a t i v e per il Mezzogiorno d ' I t a 
lia, r i m o n t a n d o ad epoca poco discosta da quel la di uno dei mass imi 
sismi cbe h a n d e v a s t a t o le nos t re regioni mer id ional i , a l t e r a n d o il 
regime idrologico e .dissestando sens ib i lmente la p i a t t a f o r m a con
t i nen t a l e . 

Nel 1 7 8 3 — lo stesso anno in cui a v e v a luogo l ' e ruz ione del
l 'Asama in Giappone e la t r e m e n d a eruzione dello S k a p t a r , in 
I s l anda , che, secondo lo Scrope, e r u t t ò u n v o l u m e di l a v a super iore 
a quello del Monte Bianco — avvenne il te r r ib i le t e r r emo t o e mare 
mo to calabro-messinese, m i n u t a m e n t e descr i t to dal D o l o m i e u 1 2 , 
da l Vivenzio 1 3 e dal P a d r e Anton io Minasi d a Scilla. 

II sudde t t o ca tac l i sma sismico m u t ò r ad i ca lmen te in pa r t i 
colare la morfologia t i r ren ica della p i a t t a fo rma con t inen ta le della 
Calabr ia occidentale , specie in cor r i spondenza della Costa di Cam
pana, t r a Scilla e Reggio,, dove s m o t t ò add i r i t t u r a , come r icorda il 
Minasi, « quas i mezzora p a s s a t a dal forte t e r r emoto dopo l a mezza
n o t t e del dì 5 febbra io 1 7 8 3 » u n t r a t t o costiero di o l t re due chilo-

1 1 A. R u s s o , Prodotto di alcune tonnare del basso Tirreno nel 
1948 e fasi lunari, « Boll. Accad . Gioenia di Scienze N a t u r a l i in 
Ca tan ia », serie IV, fase. I I , maggio 1 9 4 8 - gennaio 1 9 4 9 ; I D . , Minore 
prodotto delle tonnare della Sicilia orientale nell'ultimo quinquennio 
e problemi relativi. « Rendic . Accad. Nazion. Lincei », serie V i l i , 
voi . VI , fase. 5 , maggio 1 9 4 9 . 

1 2 D E O D A T D E DOLOMIEU, Mémoire sur les tremblemens- de terre 
de la Calabre pendant l'année 1 7 8 3 , Roma , A. Fu lgon i , 1 7 8 4 . 

1 3 GIOVANNI VIVENZIO, Istoria e teoria de' Tremuoti in generale 
ed in particolare di quelli della Calabria e di Messina del 1783, Napol i , 
S t amper i a Regale , 1 7 8 3 . 



m e t r i di sv i luppo l i toraneo , s taccandos i dal con t inen te e preci
p i t a n d o in mare . I r epe r t i r i l eva t i dal Minasi furono da ques t i illu
s t r a t i mag i s t r a lmen te in u n r a m e , conserva to anch 'esso presso l a 
Bibl io teca del Ministero della Marina-Difesa a Roma , pubb l i ca to 
nel 1790, dedica to « Alla d i l e t t a in G. C. M°. E m m a I l a r t , che colla 
s u a forte Car i tà h a soccorso e soccorre mol te povere pe r sone » e 
i n t i t o l a to : Effetti de' tremuoti del 5 febbraio 1783 lungo la Costa di 
Compatta. 

Vi è ind ica to u n « Masso enorme calcareo , che si di l ibrò ad 
ore 1 9 % e formò la n u o v a F o r m i c a [ isolotto] ; r o t o l a t o da l l ' a l to 
sul grani toso Capo Pasc i ». 

È ind i ca t a a l t res ì la « L i n g u a di m a r e che da l l ' u r to della dili
b r a t a ca lcarea Costa del Monte Campal là , s ' innol t rò con r e t t a ela
s t ica f luidità r a sen te l a Tor re del Nord [ P u n t a del Pe loro] , ove 
disradicò mol te ceppaja d 'aloè amer i cana e rovesciò q u a n t o se le 
oppose, lasc iandovi mol t i pesci seco r a p i t i nel suo corso vio
lent i ss imo ». 

Ordine di var iazioni morfologiche, ne l l ' ambi to del Mediter
raneo , pecul iare , nei riflessi ante litteram della teor ia del Wegener 
sulla der iva dei con t inen t i , a c c e n n a t a per inciso da S t r a b o n e (VI , 
I , p . 257), a c u t a m e n t e r i l eva ta nel l 'omologia morfologica p r e s e n t a t a 
dallo S t r e t to di Messina : « L a P u n t a del Peloro volge al l e v a n t e 
« est ivo, come quel la del Cenis [ P u n t a Pezzo] volge ad occ idente : 
« i due p romonto r i , alle loro es t remi tà , s ' incurvano rec ip rocamente , 
« in senso cont ra r io , per opporsi [ àvTaTtoaTpocpr) ] l ' u n o r i spe t to al-
« l ' a l t ro ». 

T u t t a l a scienza geologica e filologica de l l ' an t i ch i tà classica, 
u n a n i m e m e n t e , c o n n e t t e v a l ' e t imologia dello stesso n o m e di Reg-
dio, 'PTJYIOV, Bhegium, con il ve rbo prjyo^ti. « spezzare, frangere », 
a l ludendo a p p u n t o al fenomeno del l 'omologia morfologica comple
m e n t a r e , per cui l a Sicilia sa rebbe a n d a t a in der iva , r i spe t to al con
t i n e n t e i ta l iano , s taccandos i da l l ' e s t r emi t à della Penisola . 

Lo stesso S t r a b o n e (I, 3, p . 53) conc ludeva che « le a l luvioni , i 
« t e r remot i , le eruzioni vulcaniche, il so l levamento o l a depressione 
« del fondo mar ino : ecco ciò che p rovoca l ' i nna l zamen to o l ' abbas -
« s amen to del livello del ma re . 

« Difa t t i , se, come si è c o n s t a t a t o , possono innalzars i dal m a r e 
« non solo l e masse di l a v a incandescente , isolot t i , m a ancora delle 
« g r a n d i isole, e n o n so lamente delle isole m a ancora delle porzioni 
« di con t inen t i , a n a l o g a m e n t e b isogna pensa re come g r a n d i esten-
« sioni di t e r r e possano , al pa r i delle piccole, abbassars i . N o n si sono 
« viste apr i re delle voragin i dove sono s t a t e ingh io t t i t e in te re r e -
« gioni con le loro c i t t à , com'è a c c a d u t o a Bura , a Bizona e a l t rove , 
« in occasione di t e r r emot i % 



« E non vi è mot ivo di considerare l a Sicilia come u n f r ammen to 
« s t a c c a t o da l l ' I t a l i a , anzi che come un ' i so la sor ta dal fondo del 
« m a r e con le l ave de l l 'E tna , e n a t a ne l la s tessa man ie r a delle isole 
« di L ipa r i e di P i t e cusa •? ». 

Di Bura , an t i ca c i t t à del l 'Acaia , d i s t r u t t a nel 373 a. C. per es
sere s t a t o il suo te r r i to r io s m o t t a t o e ingoia to dal m a r e m o t o , fanno 
cenno Seneca (Natur. Quaest., V I , 23) e Pl inio ( I I , 94). 

D i B izona fa cenno Pompon io Mela ( I I , 2). 
Pl inio aggiunge che l a s tessa sor te ebbe u n a m e t à della c i t t à 

di T indar i , sulla cos ta se t t en t r iona le della Sicilia, a p o n e n t e dello 
S t r e t to di Messina, f onda t a da Dionisio I nel 396 a. C , e così p u r e 
le c i t t à di Ant i ssa e P i r r a , inabissa tes i nel Pontus Maeotis (Mare 
di Azov) : Pyrrham et Antissam circa Maeotim Pontus abstulit. 

Seneca r icorda che Call istene, v issuto nel q u a r t o secolo a v a n t i 
Cristo, a v e v a descr i t to , in u n ' o p e r a ora p e r d u t a , il ca tac l i sma ma
r ino che distrusse Bura , aggiungendo cbe il disastro fosse s t a to cau
sa to da l l 'os t ruz ione al l ibero deflusso delle masse gassose, in corri
spondenza delle cav i t à so t t e r ranee , masse gassose sol leci tate da 
enormi sot topress ioni e che t rove rebbe ro lungo l a cornice margi 
na le della p i a t t a f o r m a l i tora le l 'ostacolo a l t res ì della press ione idro
s t a t i c a delle acque mar ine . 

« Ecco perché — conclude Seneca — le regioni litoranee sono più 
soggette ai sismi e pe rché si è r iconosciuto a N e t t u n o il po t e r e di 
scuotere il ma re . B a s t i conoscere i p r imi r u d i m e n t i del Greco per 
sapere che, ne l l 'E l iade , N e t t u n o h a r icevuto il nome di 'Evoaìyjkov » 
(Omero, Iliade, X I , 75, da Ivooii;, «scossa» e /Qcóv « t e r r a » ) . 

Seneca (Natur. Quest., VI-, 20) r i p o r t a a n c h e il f r a m m e n t o di 
Democr i to sulla genesi dei t e r r e m o t i : « Secondo Democr i to i sismi 
sono d o v u t i alle pressioni gassose so t te r ranee , oppure a quel le del
l ' a c q u a o ad e n t r a m b e ed egli r ag iona così : ogni p a r t e della t e r r a 
è c a v a e in ques t i cav ido t t i v i confluisce u n a g r a n d e q u a n t i t à d i 
acqua . Di ques t a acqua , u n a p a r t e è meno densa e più fluida della 
r e s t a n t e p a r t e . 

Se sopravviene u n impulso, l ' a cqua c o m p r i m e l a t e r r a e i a scuote , 
poiché non p u ò r imane re mol to a g i t a t a senza r imuovere l 'ostacolo 
cont ro cui è sp in ta . Ciò che abb iamo de t to per i gas, dobb iamo ripe
te re per l ' a cqua . 

Quando l ' a cqua s'è r ive r sa ta in uno spazio t r o p p o esiguo, eser
c i ta ivi u n a pressione e t e n d e a d apr i rs i l a via, da p r i m a per g r a v i t à 
poscia per l ' impulso ». 

Pl inio 1 4 r i co rdava come u n sena toconsul to r o m a n o ant ichis
simo proibisse l a col t ivazione approfond i t a in I t a l i a delle miniere : 

1 4 Nat. Hist., I l i , 24 ; X X X I I I , 21 ; X X X V I , 1 ; X X X V I I , 77. 



vieti f a t t o di pensa re ai r ecen t i t e r r e m o t i della Val le P a d a n a — zona 
s to r i camente asismica -— in cor r i spondenza ai recent i s f ru t t amen t i 
in g r a n d e st i le per l ' es t raz ione del m e t a n o . 

Come per l ' ag r i co l t u r a e l a pesca, anche per gli i d roca rbur i 
va le l ' an t i ca a u r e a mass ima che col t ivare secondo misu ra è u t i le , 
m a s f ru t ta re eccess ivamente può riuscire dannoso . 

Il sena toconsu l to r o m a n o — che i n t e n d e v a ev i t a re che venisse 
ar t i f icialmente a l t e r a to u n o s t a t o di equil ibr io endogeno, r i t e n u t o 
necessario per l ' economia n a t u r a l e — non a p p a r i v a p r ivo d u n q u e 
del t u t t o di c o n t e n u t o ant is ismico, p rec i samen te come gli accorgi
m e n t i tecnici nell 'esercizio della pesca m a r i t t i m a r i su l t avano al lora 
assai più raz ional i e p rogred i t i che non ai t e m p i nos t r i . 

Omnia ergo meliora tune fuere, quam minor cop i a , commen tava 
Pl inio : « d u n q u e t u t t o era migliore q u a n d o le risorse [leggi : agi 
delle c iv i l tà t r o p p o meccanicis t iche] e rano minor i ». 

Anass ìmene , verso l a m e t à del secolo VI a v a n t i Cristo, ricolle
g a v a l a genesi dei t e r r emot i con un eccesso di s icc i tà o di pioggia, 
secondo l 'osservazione che l a t e r r a t e n d e a fendersi o gonfia, au
m e n t a n d o di vo lume, in d ipendenza di difet to o d 'eccesso d ' a c q u a . 

Si h a qui, in embr ione , u n a delle p r i m e teor iche su l l ' in te rd i 
pendenza t r a f enomen i sismici e fenomeni meteorologici . 

L a poss ibi l i tà che le g r and i piogge con t r ibu i scano al l 'or igine 
dei t e r r e m o t i t e t ton ic i , specie in p resenza di formazioni geologiche 
b ibu le di notevole po t enza , è t u t t o r a p resa in cons ideraz ione nel la 
l e t t e r a t u r a sismologica. 

S t a di f a t t o che il t e r r e m o t o catast rof ico del 28 d icembre 1908, 
che r a se al suolo Reggio e Messina, fu p r e c e d u t o d a uno s t r ao rd ina 
r io nubifragio (Ripos to : a l tezza di p ioggia m m 464,6 in 24 ore il 
17 novembre 1908, p iù di m m 150 in u n ' o r a ) , i m p e r v e r s a t o sul la 
Sicilia e sulla Calabr ia Orienta l i . 

Nei r igua rd i poi de l l ' even tua le possibi le accresc iu ta ampiezza 
dello S t r e t t o di Messina, per az ione erosiva del m a r e e per quel la 
concomi t an t e di scoscendiment i r ipal i per effetti sismici, r i co rd iamo 
che Tucid ide (VI, 1, 2) — il qua le ci h a t r a m a n d a t o lo s t a t o delle 
cognizioni dei Greci qua l esso era verso l a fine del secolo V a. C. — 
v a l u t a v a la l a rghezza dello S t r e t t o di Messina (Porthmos), ne l la 
z o n a del suo mass imo res t r ing imen to , a 20 s t ad i . Se Tuc id ide si rife
risce al così de t t o s tadio i t inerar io di 150 m e t r i circa, l a l a rghezza 
a t t r i b u i t a dallo sc r i t to re a teniese allo S t r e t t o sa rebbe di 3 chilo
m e t r i ed essendo la l a rghezza min ima odie rna di c irca m 3.150 [fra 
l a P u n t a del P a r o e l a T o r r e del Caval lo, dove ne i r i l ievi borbonic i 
edi t i nel 1785 fu r i s con t r a t a la mass ima profondi tà di 200 piedi 
del Re (m 325 circa)] e di m 3.540 (fra P u n t a Pezzo e Ganzi r r i ) , 
l a ipotesi del Defant , che era s t a t a p r ima affacciata dal P isher , p o -



t r e b b e t r o v a r qu i u n indizio di conferma, ancbe a volerci riferire 
so l t an to al periodo, s t r e t t a m e n t e storico, cons idera to . 

Se invece — come op inava G-, M. Columba — lo s tadio ind ica to 
da Tucidide v iene riferi to a quello olimpico di m. 185, l a l a rghezza 
dello S t r e t t o di Messina alla, fine del V secolo a. C. r i su l t e rebbe di 
quas i m 3.700, ed a l lora « la cifra d a t a da Tucidide — come argo
m e n t a v a il Columba — può essere s t a t a merav ig l iosamente e sa t t a , 
giacché nel confrontar la con quel la odierna, noi dobb iamo tener 
con to de l l ' avanzamen to [calcolato da l Columba, in med ie secolari, 
nel la misura a n n u a di cm 26] che, dai t e m p i di Tucid ide ai n o s t r i , 
h a dovu to p rodu r r e l ' accumula r s i dei de t r i t i che la cor ren te m a r i n a 
raccoglie app iè ' dei Mont i Pe lo r i t an i e depos i ta po i l u n g o l a P u n t a 
del P a r o , ch 'essa h a f o r m a t a » 1 5 . 

Sal lust io, nel p r imo secolo a v a n t i Cristo, scrive che l a l a rghezza 
dello S t r e t to di Messina non supera 1530 pass i r o m a n i (m 2.261) : 
faucibus ipsis non amplius patet milibus quinque et triginta, m e n t r e 
Pl inio il Vecchio, nel p r imo secolo dopo Cristo, a t t i ngendo ad a l t r a 
fonte — forse a quel la di Marco Vipsanio Agr ippa — ci h a t r a m a n 
d a t o che la la rghezza dello S t r e t t o di Messina, in cor r i spondenza 
della Oolumna BJiegina 1 6 , r i su l t ava di 1550 pass i roman i (m 2.217). 

Lazza ro Spal lanzani op inava « essersi in questo secolo [ X V I I I ] 
fa t to p iù angus to » lo S t r e t to di Messina, a causa al t res ì del sempre 
più i nc remen ta to accumulo dei banch i corall igeni d a lui a l lora 
s tud ia t i . 

1 5 G. M. COLUMBA, La grandezza e la posizione della Sicilia 
secondo alcuni geografi greci, « Bol le t t ino della Società Geografica 
I t a l i a n a », fase, febbraio 1892. 

1 6 II Minasi ub icava la Oolumna Bhegina a l la P u n t a della Cafona : 
« chi e n t r a da l Sud in Canale, vede p r ima t a l p u n t a ad Fretum dino
t a t a , sive ad Neptuni ; e po i si scorge l a c i t t à di Reggio, con ques t 'o r 
dine s ' in tende g ià descr i t to d a Pomponio Mela. Quindi siegue im
m e d i a t a m e n t e il fiume Crataeis, oggi de t to f iumara della Gatona 
o f iumara di Muro, perché da quelle falde cominciando a ro to l a r 
sassi, t r a scor re mormoregg iando fino in mare , che t u t t o po i t inge 
e qu ie ta dopo le a l luvioni ; per quel fa t to Crataeis fu forse c redu ta 
Madre della l a t r a n t e Scilla e che g l i assal t i di lei raffrenava. Il sito 
d u n q u e del l ' ant ica Golumna Bhegina essendo ella s t a t a presso al 
mare e accan to a l sudde t to fiume, d i s t ando men da l Capo Caenys 
e più da Reggio, come ciò notò Pl inio e quello S t rabone , e pu r fa
cendo, g ius ta l 'uso ant ico , l ume di n o t t e a nav igan t i che costeggia
vano e qu ind i t r a g g i t t a v a n o il Cana le ; quivi ella esser dovea e non 
a l t rove ; e mol to meno nella d i s tan te , difforme e non a p p a r e n t e 
Terricciuola di Calanna che Calandra ch iamavas i già in varj I s t ru -
m e n t i ant ichi . E chi oggi sa, che i Marinar i , t a n t o se da Reggio mon
t ano , q u a n t o se da Scilla scendono, da t a l e luogo, in t e m p o delle 
contrar ie corrent i , usano ancora di t r ave r sa r e per Messina il Canale , 
t rove rà vera ques t a nos t r a opinione ». 



L a sella o i s tmo so t tomar ino — r i l eva to dagli scandagl i eseguit i 
dalle Mar ine borbonica-napole tana , francese, inglese e i t a l i ana — 
compreso fra P u n t a Pezzo e G-anzirri, aven te , l ungo l a cres ta , ai 
nos t r i t emp i , p rofondi tà mass ime di poco superior i a i 1 0 0 me t r i , 
m e n t r e nella seconda m e t à del secolo X V I I I il P i lo to di Vascello 
D . Sa lva tore T r a m a l ' aveva r i scon t ra to di p iedi del E e 9 0 (m 1 4 6 
circa), era p re sun to dal Cortese come cost i tu i to da roccia c o m p a t t a , 
in pos to , «cristal l ina» (fondo scoglioso lo aveva definito Spal lanzani) , 
n u d o di mater ia l i sed imentar i sciolti, d i l ava to da i flutti e dal le cor
ren t i di fondo, m e n t r e il Seguenza e il Taramel l i p r e sumevano t r a t 
t a r s i invece di formazioni te rz ia r ie e qua te rna r i e . 

D a r i levare ancora come dal la c i rcos tanza che il cavo telegrafico 
Eeggio-Messina (Ganzirri-Gallico) fu r i scon t ra to interrito da l la «Ci t tà 
di Milano », t a n t o da dover essere a b b a n d o n a t o , il Taramel l i soste
neva a p p u n t o t r a t t a r s i di u n a sella di replezione (fondo sedimentar io 
sciolto) e non di u n a soglia so t t omar ina d 'erosione (fondo roccioso 
compa t to ) l a dorsale subacquea dello S t r e t to in corr ispondenza 
della sua min ima la rghezza . Da l p u n t o di v is ta morfologico, il vero 
e propr io S t r e t to di Messina r i su l ta mode l l a to d a l l ' u g n a t u r a della 
p i a t t a fo rma l i tora le e p resen ta , in corr ispondenza di essa , u n a lar
ghezza effettiva di soli 2 chi lometr i , fra l ' e s t r ema appendice della 
p i a t t a fo rma con t inen ta le ca labra , p ro tesa come u n pennel lo in
nanz i a P u n t a Pezzo, e il t r a t t o siculo compreso t r a P a c e e S. Aga ta , 
dove l a p i a t t a fo rma m a n c a quas i del t u t t o e si p re sen ta fisiografi-
camen te abrasa . 

Le corrent i d i m a r e a de te rminano , infa t t i , a causa della forza 
centr ifuga, un regime di erosione l ungo l a sponda concava sicil iana 
del t r a t t o Pace-S . A g a t a e uno di interrimento nel t r a t t o subacqueo 
a n t i s t a n t e al la sponda convessa di P u n t a Pezzo, ana logamen te a 
q u a n t o si verifica per a l t ro in corr ispondenza dei t r a t t i in c u r v a 
degli alvei fluviali. 

Uale ca ra t t e r i s t i ca fisiografica è c o m p r o v a t a dal regime l i to raneo 
es terno allo S t r e t t o (cfr. : MARIO BOSSOLASCO : L'erosione del lito
rale di Belvedere Marittimo, « Geofisica P u r a e A p p l i c a t a », vói . I , 
fase. I, pagg . 4 7 - 5 1 , Messina, 1 9 3 9 ) . 

Pro tendendos i poi in m a r e l a cuspide es t r ema di Capo Peloro, 
l ' i soba ta (— 2 0 0 ) model la così la p i a t t a f o r m a s u b a c q u e a sici l iana 
de l l ' imbocca tura se t t en t r iona le dello S t r e t to , d i r e t t a verso P a l m i . 

Ques ta cara t te r izzaz ione morfologica è f o n d a m e n t a l e per l a 
genesi id rodinamica del regime delle corrent i , perché a p p u n t o è 
quel la che configura, in definitiva, l ' a n d a m e n t o dei filoni pr incipal i 
della r ema m o n t a n t e e di quel la scendente . 

Da l la p reva lenza della corrosione del t r a t t o concavo l i toraneo 
Pace-S . A g a t a oppure da quel la del p r o t e n d i m e n t o di Capo Peloro 
ovvero da l l ' accumulo di to rb ide lungo l a sponda convessa di P u n t a 



Pezzo è dipeso, d ipende e d ipenderà l ' a m p l i a m e n t o o il res t r ingi
men to r i su l t an t i dello S t r e t t o di Messina. 

Ei leveremo, infine, come morfol i togenet icamente il po r to na tu 
ra l e di Messina r i cada propr io in cor r i spondenza del p u n t o di flesso 
della gola d i r i t t a cos t i tu i t a da l la l inea di l i tora le compresa da P u n t a 
del Peloro a Capo S. Alessio, della qua le il t r a t t o d a P u n t a del 
Peloro a Messina ne cost i tuisce la concav i tà superiore, m e n t r e il 
t r a t t o Messina-C. S. Alessio n e r a p p r e s e n t a la convessi tà infer iore. 

Questa ca ra t t e r i s t i ca fìsiografìca fondamenta le , o l t re a dar 
ragione del l 'ubicazione e dell 'origine del Braccio di San Rainer i , 
spiega al tresì l ' a n d a m e n t o del filone pr inc ipa le delle cor rent i di 
marea , t a n t o più che al la segna la ta gola d i r i t t a del l i tora le siciliano 
fa r iscontro , sfalsata long i tud ina lmen te , l ' a n t i s t a n t e gola d i r i t t a 
del l i tora le calabrese compreso da P a l m i a Gallico (Palmi-Scil la : 
concav i t à superiore ; Scilla-Gallico : convessi tà inferiore ; p u n t o di 
flesso : Scilla). 

S t r abone supponeva che le forze endogene abb iano avu to , in 
ques t a regione, un lungo per iodo di r iposo, d u r a n t e il qua le i m e a t i 
( m a g m a d o t t i : denomina t i « v in ta lo r i » nei paes i etnei) sarebbero 
s t a t i os t ru i t i : onde , il r ides ta rs i de l l ' a t t i v i t à e ru t t iva , che si im
m a g i n a v a coeva di quel la de l l 'E tna , av rebbe a v u t o per conseguenza 
u n a esplosione che dis t russe l ' i s tmo fra l ' I t a l i a e la Sicilia (STRA
B O N E , VI , 1 ) . 

L a Sicilia fu anzi r iconosciuta , sin dai t e m p i più ant ichi , come 
« f r ammento d ' I t a l i a », qua le si t r o v a poi definita nei geografi 
poster ior i . 

I fenomeni mareodinamic i che qu i assumono par t i co la re r i l ievo, 
r icevet te ro p res to no to r i e t à da l la i m p o r t a n z a che lo S t r e t to a v e v a 
per l a navigazione. 

S t r abone (I, 3 , pag . 5 4 - 5 5 ) , a ccennando al la cor ren te dello 
S t r e t to di Messina, r i po r t a il passo di E r a t o s t e n e che, compend iando 
le conoscenze talassografiche del I I I secolo a v a n t i Cristo, a t t r ibu i sce 
f o n d a t a m e n t e la genesi di ques ta corrente al dislivello, p rovoca to 
dallo s fasamento di m a r e a — facendone t u t t a v i a coincidere t r o p p o 
rec i samente l ' invers ione con le fasi l u n a r i 1 7 — t r a il mare Ti r reno 
e l ' Ionio , comunican t i a t t r ave r so lo S t r e t t o : 

1 7 T H . H . MARTIN, Notions des Anciens sur les marées et les 
Euripes (Mém. de l 'Académie imper ia le des Sciences, A r t s et Belles 
Le t t res ) , T y p . F . Le Blanc - Harde l , Caen, 1 8 6 6 ; ROBERTO A L M A G I I , 
La dottrina della marea nell'antichità classica, « Riv i s ta Geografica 
I t a l i a n a » , 1 9 0 3 ; ROBERTO ALMAGIÀ, La dottrina della marea nella 
antichità classica e nel Medio Evo, « A t t i della Reale Accademia dei 
Lincei », Serie 5 A , Classe di Scienze Fisiche, Ma temat i che e Na tu 
ral i , voi . V, Sedu ta del 3 giugno 1 9 0 5 , R o m a . 



«È ques to dislivello ehe or igina la c o r r e n t e negli S t re t t i , so-
« p r a t t u t t o quel la dello S t r e t t o di Sicilia, dove si n o t a n o effetti 
« ana loghi al flusso e riflusso del l 'Oceano. L a cor ren te s ' inver te due 
« vol te al giorno, nello stesso modo che, in ques t ' i n te rva l lo , le maree 
« del l 'Oceano d u e vo l t e si accrescono e decrescono. Al flusso [del
l ' O c e a n o ] corr isponde, nel Mar Ti r reno, ques t a cor ren te denomi-
« n a t a [rema] scendente [XXTKÓV ] e che si dirige verso il Mar di Si-
« cilia [ Ionio] , come se seguisse un p i ano incl inato . P u ò dars i che 
« ques ta cor ren te cor r i sponda al flusso, poiché l ' u n a e l ' a l t ro comin-
« ciano e cessano p rec i samente alle s tesse ore. Di fa t t i , la cor rente di 
« cui pa r l i amo comincia al sorgere e al t r a m o n t o della l u n a e cessa 
« quando, ques t ' a s t ro cu lmina al mer id iano , sia a l di sopra che al 
« di so t to della Ter ra . Allora s ' inizia la co r r en t e cont ra r ia , denomi-
« n a t a [rema] montante [èjiwv] ; essa cor r i sponde al riflusso e cessa 
« nel momen to in cui la l una t rovas i al suo nascere e al suo t r a m o n t o ». 

S t rabone , da p a r t e sua, soggiunge : 
« Pe r q u a n t o concerne il flusso e riflusso, A tenodoro [I secolo 

« a v a n t i Cristo] e Posidonio ne h a n n o suff icientemente t r a t t a t o . Ma, 
« nei r igua rd i delle co r ren t i a l t e r n a t e degli S t r e t t i , a l t r a m a t e r i a 
« nel dominio della fisica, b a s t a qui , pe r il mio a s sun to , osservare 
« a n z i t u t t o che ques te cor rent i , ognuna con propr ie ca ra t t e r i s t i che , 
« non sono regola te in m a n i e r a uniforme : se lo fossero, la cor ren te 
« dello S t r e t to di Sicilia non ve r rebbe ad inver t i rs i solo due vol te 
« al giorno, come dice lo stesso E r a t o s t e n e , m e n t r e che quella [sesse] 
« dello S t r e t to di Calcide cambia se t t e vo l te . 

« E q u a n d ' a n c h e . l e co r rèn t i di t u t t i gli s t r e t t i fossero unifor-
« m e m e n t o regola te , la causa che le p roduce , non p o t r eb b e essere 
« quel la a t t r i b u i t a d a E r a t o s t e n e , e cioè che le superfici dei m a r i 
« separa t i dagli S t r e t t i non h a n n o lo stesso l ivello. Il genere di disli-
« vello che egli suppone qui [nelle superfici dei m a r i s epa ra t i dagl i 
« S t re t t i ] non si r i scont re rebbe nella superfìcie dei fiumi se essi non 
« presen tassero delle c a t e r a t t e . 

« Per di più, le c a t e r a t t e non generano riflusso, e le acque dei 
« fiumi scorrono sempre verso i luoghi più depressi , ciò che è do-
« v u t o al l ' incl inazione del loro corso e della loro superficie. Ma, per 
« il mare , può r i t enersene inc l ina ta l a superficie % 

« E ancora , può asserirsi che, negli S t r e t t i , l ' a c q u a sia suscet-
« t ib i le non solo d ' u n a cor ren te a l t e r n a t a , m a a l t res ì d i r iposo e di 
« immobi l i tà , a l lorché servono di comunicaz ione a due m a r i dei qua l i 
« si suppone ineguale l ' a l tezza e non di l ivello le r i spe t t ive superfici % 
« Se la t e r r a , essendo u n corpo solido, può , nel la sua configurazione 
« ab i tua le , p r e sen t a r cav i t à ed elevazioni pe rmanen t i , non accade lo 
« stesso per le a c q u e : a causa del m o v i m e n t o stesso cbe loro impr ime 
« il p ropr io peso [la g r av i t à ] , esse si s p an d o n o sul la T e r r a ed assu-



« m o n o u n a superficie [sferica], t a l e qua l e loro h a a t t r i b u i t o Ar-
« cb imede ». 

È il caso di r i levare qu i l a l acunosa p i r amida le obl i terazione 
d i m o s t r a t a da l geografo S t r abone , nei r igua rd i della concezione ma
tema t i ca , l ungo il solco della t rad iz ione p i tagor ica , sul m o t o on
doso nei l iquidi e in pa r t i co l a r e d i quello d o v u t o a l l ' onda di m a r e a ì 

È propr io ques to il p u n t o che faceva d iscr iminare a l Cornagl ia 
l a rad ica le differenza t r a l ' idraul ica fluviale e quel la m a r i t t i m a . 

Ai nos t r i t emp i , il regime di circolazione delle corrent i nel Medi
t e r raneo , secondo le r icerche oceanografiche danesi della Thor, 
sembra p resen ta re , in genere , il c a r a t t e r e di u n a ro taz ione ciclonica 
l i torale , d i r e t t a cioè da s inis t ra a des t r a r i spe t to a chi gua rda , dal la 
r iva , il m a r e : s a rebbe ques t a la conferma, in cer to senso, del la vec
chia concezione sulla corrente litorale della scuola i t a l i ana facente 
capo a Greminiano Montana r i . 

L e g rand i d i re t t r ic i di migrazione del t o n n o sembrano seguire 
per a l t ro l a s tessa direzione, m a con senso inver t i to , delle c o r r e n t i 1 8 

e cioè p resen te rebbero a n d a m e n t o anticiclonico, confermando così 
le b r i l l an t i r icerche effet tuate nel la seconda m e t à del secolo X V I I I 
dal ca labrese P a d r e Domenicano Anton io Minasi da Scilla 1 9 , com
p r o v a t e , ai nos t r i t emp i , da H . H e l d t 2 0 . 

I l Minasi, che aveva c o n t i n u a t o t e n a c e m e n t e e aveva f a t t o 
con t inua re le d i u t u r n e paz ien t i osservazioni p a t e r n e e degli avi suoi, 
per l ungo volgere secolare, seguendo il corso delle c a r o v a n e di 
t onn i , di pesc ispada e delfìni dal t innoscopio di Pocomeni , a v e v a 
n o t a t o che, in par t i co la re i t onn i , spesso insegui t i da i delfini che 
cercano di p redar l i , m ig rano con t rocor ren te — a p p u n t o per aver 
faci l i ta ta , a lor vol ta , la c a t t u r a del p l anc ton che si lascia t r a s p o r 
t a r e , invece, pass ivamente , secondo cor ren te e dal le cor ren t i — 
dispost i a cuneo, secondo cioè il classico profilo id rod inamico di 
min ima resis tenza. 

L a stessa configurazione, r i co rdava il Minasi , seguono le gru 
nelle loro migrazioni t r a n s m a r i n e , secondo l a t e s t imon ianza di Ari
s totele , t r a m a n d a t a c i d a Cicerone (De nat. deor. I I , 4 9 ) : eius autem 

1 8 AGATINO D ' A E E I G O , Le variazioni morfologiche del fondo 
marino nel Mediterraneo, ricostruibili dalle carte nautiche dell'Ammi
ragliato Inglese e dell'Istituto Idrografico della Marina Italiana, in
tercorse dal 1824 al 1.924, « A t t i del Convegno In te rnaz iona le di Me
teorologia Mar i t t ima (Genova : 2 0 - 2 2 . I X . 1951) », p a g . 9 8 , fig. 2 , 
Milano, I s t i t u t o Geofisico I t a l i a n o . 

1 9 TOMMASO NICOLÒ D ' A Q U I N O , Delle Delizie Tarantine, t r a 
d o t t o d a CATALDANTON ATENISIO CARDUCCI , Napol i , Ra imon-
diana, 1 7 7 1 . 

2 0 H . H E L D T , Thon rouge, « Comm. In t é rn . expl . Mediter
r anée» , nouv . sèrie I I , 1 9 2 7 . 



summo angulo aer ab iis adversus pellitur : deinde sensim ab utroque 
latere, tamquam remis, ita pennis cursus avium levatur. Basis autem 
trianguli, quarti eflciunt, ea tamquam a puppi, ventis adiuvatur : haeque 
in tergo praevolantium colla et capita reponunt. 

Plinio (Nat. hist., X , 32) r iferiva al t res ì ohe anche le oche e i 
cigni si d ispongono, nel volo, a s imi l i tud ine delle nav i l iburniche , 
cioè a cuneo, a p p u n t o per incon t ra re , d u r a n t e il m o t o veloce, u n a 
minor res is tenza ne l l ' a r ia : liburnicarum modo rostrato impetu fe-
runtur, facilius ita findentes aera, quam si recta fronte impellerent. 

L a N a t u r a h a profi lato per a l t ro ma reo d i n ami camen t e l a ma
scella inferiore della bocca del pescespada (Xiphias Gladius, L inn . ) , 
configurandola in forma geome t r i camen te t r i ango la re , con l ' ap ice 
mol to acumina to . 

Ne l l ' e s ta te del 1938 — allorché mi occupavo, per incarico del 
P res iden te della Commissione di studi sul regime dei litorali del Regno, 
della cara t te r izzaz ione di regime delle cor rent i di m a r e a e di de r iva 
del l i tora le or ientale del la Sicilia — u n a za t t e r ina , p r i v a di a p p a r a t o 
motore di propuls ione, ma d o t a t a di t i m o n e a u t o g u i d a t o dal filone 
della stessa der iva, a b b a n d o n a t a a m 1300 al la rgo del vil laggio di 
P a c e (Messina), d u r a n t e la fase iniziale della r ema scéndente , fu 
raccol ta , com'era s t a t o previs to , in p ross imi tà di Mal ta . 

Il prof. Brysson Cunningham, a l to consulente scientifico del
l 'Ammirag l i a to inglese, che a l lora si occupava della ca ra t te r izza
zione psammograf ica di a lcuni sed iment i mar in i , di p r e s u n t a ori
gine e tnea , r i scon t ra t i in spiagge mel i tensi , informato p r even t i va 
men te , ebbe a r imanda rc i l a s tessa za t t e r ina , che venne- successi
v a m e n t e sp iaggia ta poco a Nord di Messina. 

Pe r incarico di Supe rmar ina , nel luglio del 1943, avevo s t u d i a t o 
il p r o g r a m m a di organizzare u n s i s tema di t r a s p o r t i a mezzo di spe
ciali za t t e ron i mareodinamici , che av rebbe ro d o v u t o effet tuare ogni 
sei ore, con senso inver t i to , il t r a s p o r t o , con pa r t i co la re r i gua rdo a 
quello n o t t u r n o , di merc i p reg ia te , ma te r i a l e bellico, sacchi pos ta l i , 
p r o t e t t i da coper ton i mime t i zza t i senza o solo con qua lche u o m o , in 
funzione di guida, s o t t r a e n d o n e q u a n t o più possibi le così la r ico
gnizione al l ' insidia de l l ' avversar io . 

Gli event i bellici del luglio 1943 e le v icende connesse, non con
sent i rono che il p r o g r a m m a t o servizio di t r a s p o r t i mareod inamic i 
dal la fase spe r imenta le di t e n t a t i v i di f o r tuna fosse conc re t a to si
s t e m a t i c a m e n t e . 

I n quel l 'occasione doveva usufruirs i a l t res ì , pe r l a ca ra t te r iz 
zazione dei subfiloni secondari , delle 27 g rand i Car te Bat i l i to logiche 
della p i a t t a f o r m a l i to ra le del la Regione calabro-s ic i l iana, r i m a s t e 
inedi te ed oggi conse rva te , in m i n u t a or iginale , nel la Car to teca del 
Consiglio Superiore dei Lavor i Pubbl ic i , c a r t e smar r i t e p ropr io nei 



giorni della loro p rev i s ta ut i l izzazione, m a poi f inalmente r in t r ac 
c ia te , dopo l a gue r ra 2 1 . 

Gli esper iment i del 1 9 3 8 e del 1 9 4 3 servi rono t u t t a v i a a ca ra t 
te r izzare p re l imina rmen te , in p r i m a appross imazione, l 'ubicazione 
dei filoni pr incipal i , noncbé di a lcuni subflloni secondari , delle cor
r e n t i ramif icate di m a r e a nello S t r e t to di Messina. 

F u de te rmina to , allora, che, nella p a r t e mer id ionale dello 
S t r e t t o , il filone pr incipale , m e n t r e d i s t ava da Capo del l 'Armi , di 
circa 1 0 chi lometr i , d i s t ava invece di K m 1 8 da Capo Sant 'Aless io . 

Questo filone pr incipale d i s t ava poi K m 9 da Capo d'Ali, K m 7 
d a Capo Scale t ta , K m 2 d a p u n t a S. Rainer i (Por to di Messina), 
pe rvenendo sino a raggiungere propr io il t r a t t o l i to raneo compreso 
t r a P a c e a S. Aga ta , dove s e m b r a v a che vi si espandesse . 

Lo stesso filone d i s t ava K m 3 da Villa S. Giovanni , K m 4 
da Gallico, K m 6 da Reggio Calabr ia , K m 6 d a P u n t a Pe l la ro . 

A Nord dello S t re t to , il filone pr inc ipale d i s t ava K m 2 da Can-
nitel lo, ancora K m 2 da Scilla, K m 4 da P a l m i : ques to filone sem
b r a v a d ipa r t i r s i da Ganzir r i d u r a n t e la fase della r e m a m o n t a n t e e 
lo stesso filone vi pe rven iva , espandendovis i , poi, d u r a n t e quel la 
della r e m a scendente . 

D a l filone pr incipale ineren te a l la p a r t e meridionale dello S t r e t to 
si ramif icavano t r e subfiloni secondari : due verso l evan te , in dire
zione di Reggio Calabria e di Archi ed uno a ponente , in direzione 
di Sa lva tore dei Greci. 

D a r i levare, come i t r a t t i l i to rane i più prossimi a i filoni princi
pal i della corrente di marea , corr ispondono pe r f e t t amen te a quelli , 
come a v e v a in tu i to P a d r e Antonio Minasi, dove si eserci ta la pesca 
del pescespada e che abb iamo p receden temen te segnala to . 

D a r i levare altresì , come all ' inizio cronologico della pesca sud
de t ta , che viene a r icadere al l 'epoca successiva al l 'equinozio di pri
mavera , e al suo t e rmine , che r icade a l l ' epoca dell 'equinozio di au
t u n n o , faccian r iscontro le cos iddet te maree equinoziali , la cui im
p o r t a n z a da l p u n t o di v is ta biologico non era per a l t ro sfuggita 
agli Ant ich i : queste conoscenze, a t t i n t e al la prassi d i u t u r n a e mil-
lear ia dei pescator i , si t r o v a n o r icorda te dal Minasi e r i p o r t a t e per
fino in Pl inio {Nat. Hist., I I , 9 9 ) . 

È superfluo r i levare qui , infine, l ' u t i l i t à p ra t i ca della conoscenza 
delle cara t ter izzazioni fisiografiche segnala te , l a cui prass i applica
t iva , in connessione alle r icerche precorr i t r ic i del Minasi, r i su l t a 
essenziale nel campo della pesca. 

2 1 AGATINO D ' A R R I G O , La platea pescosa in Sicilia, « Mediter-
ranea-Rassegna A n n u a l e », 1 9 5 0 , p a g . 3 0 5 , Pa l e rmo , Indus t r i e Riu
ni te Edi tor ia l i Siciliane. 



È notevole r i levare , ancóra, che i filoni delle corrent i di marea 
seguono sensibi lmente gli assi di t ha lweg dello S t r e t to . 

Comparando i ri l ievi ba t ime t r i c i del C o m a n d a n t e T r a m a — 
pubb l i ca t i nel 1785 m a verosimilmente effet tuati p r i m a del te r re
moto del 1783 — si r i leva che m e n t r e l 'asse del tha lweg dell ' im
bocco se t ten t r iona le dello S t r e t to di Messina, nei ril ievi borbonici , 
segue a u n di presso quello r i su l t an te dei ril ievi moderni , in corri
spondenza dell ' imbocco meridionale invece il vecchio asse si p re 
sen ta ub ica to assai p iù prossimo al la cos ta ca l ab ra 2 2 . 

Così, a l l ' a l tezza di Cafona, l 'asse d i tha lweg dei ri l ievi borbo
nici d i s tava m 1.700 dal l i tora le Calabro ; quello dei r i l ievi modern i 
d is ta m 3.100. 

I n conclusione, r i t en iamo ut i le , ai fini del coord inamen to degli 
e lement i a t t i a l la migliore conoscenza delle a r t i e degli artifìci con
cernent i l a pesca in Calabr ia segnalare : 

1) la condo t t a mareod inamica delle z a t t e r e che t r a g h e t t a 
rono ol tre u n cent ina io di elefanti, nel te rzo secolo a v a n t i Cristo, 
come ci h a t r a m a n d a t o Pl in io il Vecchio 2 3 ; 

2) l a c o n d o t t a mareod inamica delle an t i che celerissime im
barcazioni leggere, veloci e b i remi , impiegate per la c a t t u r a del 
pescespada, nel secondo secolo p r i m a di Cristo, secondo l a tes t i 
monianza di Polibio ; 

2 2 Atlante Marittimo delle Due Sicilie, disegnato per ordine del 
Re da D. G io . ANTONIO PIZZI Z A N N O N I Geografo Regio e scandagliato 
dal Piloto di Vascello il Tenente D . SALVATORE TRAMA, Parte Prima, 
Napoli , 1785. 

2 3 Quan to m a i suggestivo si p resen ta infa t t i il traiectus effet
t u a t o lungo lo S t r e t to di Messina (Naturalis Historia, V i l i , 6), con
cernen te il passaggio, a v v e n u t o nel 251 a v a n t i Cristo, di o l t re un 
cent ina io d 'elefanti , c a t t u r a t i da i R o m a n i ai Car taginesi in Sicilia, 
imba rca t i su z a t t e r o n i onerar i , so r re t t i da b o t t i ga l leggiant i , flui
t a t e , sot to la gu ida di peri t iss imi p i lo t i locali , a mezzo di quei docili 
schiavi che eran d ivenut i , u n a vo l t a sap ien temente d o m a t e Scilla 
e Cariddi , le ribell i figlie di N e t t u n o , le stesse cor rent i di marea . 

Eadem plurimos anno DII Victoria L. Metelli pontificis in Sicilia 
de Poenis captos. GXLII fuere aut, ut quidam, GXL, travedi ratibus 
quas doliorum consertis ordinibus imposuerat. 

L a grande v i t to r i a , r i p o r t a t a nella p r i m a guer ra p u n i c a da 
Lucio Cecilio Metello su Asdruba le , si dove t t e a p p u n t o all 'accor
tezza con l a qua le il console r o m a n o seppe m a n o v r a r e cont ro g l i 
stessi t e m u t i buoi di Lucania, susc i ta tor i di quel panico bellico sul 
qua le il nemico faceva spiccato assegnamento . C e n t o q u a r a n t a ele
fant i circa furono f a t t i t r a n s i t a r e a t t r ave r so lo S t r e t to di Messina 
per consent i r loro di po te r poi sfilare a Roma , lungo il cor teo t r ion
fale del v inci tore . 

L a somma abi l i tà , espl ica ta nel traiectus, e cioè nel t r a g h e t t o , 
p re suppone negl i an t ich i navicel lar i e pi lot i dello S t r e t t o — eredi 
della tecnica della scuola i ta l io ta , co n s u ma t a nelle r icerche e nelle 



3 ) l a condo t t a mareodinamica , nel secolo dec imoquin to , in 
correlazione al la maggiore convenienza dei p u n t i coniugat i , ine
r en t i a i filoni della cor ren te di marea , pe r l ' imbarco e lo sbarco ; 
come a t t e s t a l 'agiografìa f rancescana pao l ina : l a t rad iz ione cri
s t i ana , l i ev i t a ta in Magna Grecia, r icorda infa t t i , last not least, il 
felice t r a g h e t t o mareodinamico sullo S t r e t t o di Messina effet tuato 
nel 1 4 7 9 da San Francesco da P a o l a ; 

4 ) l a c o n d o t t a solo pa rz i a lmen te mareod inamica dei lontri 
do ta t i di q u a t t r o remi , impiegat i pe r l a c a t t u r a del pescespada nel 
secolo X V I I , secondo l a t e s t imon ianza di P a d r e Nicolò P a r t e n i o 
Gianne t tas io ; 

5 ) la condo t t a non più mareod inamica dei lontri, d o t a t i d i 
ben sei remi , impiegat i sullo scorcio del secolo X V I I I , secondo la 
t e s t imonianza di Lazzaro Spal lanzani ; 

6 ) l ' au tocondo t t a mareod inamica delle z a t t e r i ne sper imen
ta l i del 1 9 3 8 e del 1 9 4 3 , secondo le r icerche iniziate dal la Commis
sione di Studi sul regime dei litorali del Regno, in col laborazione con 
il prof. Brysson Cunn igham ; 

7 ) l ' indagine in tesa a meglio chiar i re l a genesi e il regime fì-
siografico dello zoccolo l i tora le Calabro ; 

8 ) l ' instal lazione di moderne e p e r m a n e n t i s tazioni mareo -
grafìche in numero sufficiente, l ' agg iornamento s is temat ico e per iodico 

applicazioni p ra t i che re la t ive al moto ondoso [AGATINO D ' A R R I G O , 
Ricerche di Storia della Tecnica nell'Italia Antica : I . L'interferosup-
porto oscillante dello Zeus di Lisippo nell'Agorà di Taranto (IV se
colo avanti Cristo), « Riv is ta Mar i t t ima », Roma , fase. D icembre 
1 9 5 2 , pagg. 4 3 2 - 4 5 1 ; AGATINO D ' A R R I G O , Ricerche di Storia della 
Tecnica nell'Italia Antica : I I . La colomba volante di Archita da Ta
ranto (IV secolo avanti Cristo), « Riv i s ta Mar i t t ima », Roma , fase, 
gennaio 1 9 5 3 , pag . 3 5 - 5 1 ; AGATINO D ' A R R I G O , Ricerche di Storia 
della Tecnica nell'Italia Antica : I I I . Il portocanale di Trotilo in Si
cilia (VIII secolo avanti Cristo), «Riv is ta Mar i t t ima» , Roma , fase, 
n o v e m b r e 1 9 5 3 , pagg . 3 5 6 - 3 7 4 ; AGATINO D ' A R R I G O , L'antichissimo 
portocanale di Brucoli (VIII secolo avanti Cristo) e la sua importanza 
quale naturale porto di rifugio peschereccio per il Golfo di Catania, 
« Bol le t t ino delle sedu te del l 'Accademia Gioenia di Scienze N a t u 
ra l i in Catan ia », Serie IV, voi . I I , fase. 7 , Ca tan ia , T ip . Zuccarel lo 
e Izzi, 1 9 5 4 , pagg . 3 9 7 - 4 0 4 . Cfr. anche : AGATINO D ' A R R I G O , Ri
cerche geofisiche sul litorale tirrenico della Calabria e sull'antico porto 
di Medma in Magna Grecia (VI secolo avanti Cristo), « Geofìsica 
P u r a e App l i ca t a» , voi . X I , ( 1 9 4 8 ) fase. 3 - 6 , Milano] — u n a non 
superficiale conoscenza del complesso regime delle onde e delle 
corrent i di marea . 

L a t radiz ione pi tagor ica , nell 'eco t r a m a n d a t a da Giust ino Mar
t i re , a t t r i b u i v a ad Apollonio da T iana la v i r tù di saper ca lmare le 
onde di t empes ta , m e n t r e Aris totele , Pl inio e P lu t a rco accennano 
al l 'azione sedatr ioe della sot t i le pellicola dell 'olio sulla superfìcie 
del mare a g i t a t o . 



delle misure cor rentometr iche , dei r i l ievi bat i l i tologici nonché di 
quelli aerofotogrammetr io i per l a ubicazione s incrona e precisa, 
ne l l ' ambi to dello S t r e t to p r o p r i a m e n t e de t to e dei due avans t r e t t i , 
dei vort ici , tagl i , refoli, ecc. 

Bas t i pensare come il benemer i to Prof. Silvio Poll i de l l ' I s t i t u to 
Talassografico di Tr ies te , non abb ia p o t u t o es tendere al la Calabr ia 
e al la Lucania , regioni classiche per l ' indag ine sismica, le sue magi
s t ra l i r icerche sulle var iaz ioni del livello medio del m a r e — p u r es
sendo ques te r icerche fondamen ta l i e un iche per l a va lu taz ione dei 
bradis ismi costieri — per carenza o assenza di mareograf i . 

Lungo t u t t a la Calabria , infa t t i , solo a Reggio h a funz iona to u n 
mareografo, d i esso però non è s t a t o possibile e laborare , a i fini b ra -
disismici, i m a r e o g r a m m i , che son servi t i solo per u n a vecchia deter
minazione delle cos tan t i a rmoniche della marea . 

D u r a n t e l a crociera della « Marsigli » sono s t a t e ins ta l l a te , è 
vero, lungo lo S t r e t t o delle s tazioni mareografìche, m a e rano sol
t a n t o provvisorie , occorrendo per l a de te rminaz ione delle cos tan t i 
a rmoniche , e funzionarono solo per qualche s e t t i m a n a . 

Nel 1951 è s t a t o r ip r i s t ina to il mareografo di Reggio Calabr ia e 
il Genio Civile invia rego la rmente i r e la t iv i ma reog rammi al Prof. 
Poll i . 

Ma, ol t re che u n solo mareografo ev iden t emen te è insufficiente 
per t u t t a la regione, il Poll i non h a p o t u t o ut i l izzare ques t i d a t i per 
l a va lu taz ione neanche appross ima t iva dei bradis i smi 2 4 . 

Pe r q u a n t o concerne in par t ico la re la biologia mar ina , non v a 
d imen t i ca t a l a c i rcos tanza che lo S t r e t t o di Messina r app re sen t a 
u n vero e propr io passo obbligato per u n a p a r t e non t rascurab i l e 
della fauna i t t i ca del Medi ter raneo nella sua t rasmigraz ione perio
dica da l l ' Ionio al T i r reno e viceversa, in d ipendenza della t r a smi 
grazione, anch 'essa periodica, del plancton, f lui ta to dal le corrent i , 
sempre periodiche, di marea . 

E d è bene al tresì — poiché r i su l t a d ' a t t u a l i t à il p rob lema del 
col legamento fra Sicilia e Cont inente — che cospicue opere artifi
ciali non sbarr ino o sviino o pregiudichino, comunque , il regime bio
logico di questo, impor tan t i ss imo anche per la pesca, passo obbligato. 

N é si t r a scu r i ancora come lo S t r e t t o separ i solo le acque p ro 
fonde, m a congiunga e faccia comun ica re invece quel le super ior i , 
l i m i t a t a m e n t e a l l ' i sobata degli 80 m e t r i circa, dei due mar i . 

Ai fini biologici ed economici della pesca in Calabr ia r ives tono 

2 4 SILVIO POLLI , L'attuale, aumento del livello del mare lungo le 
eoste del Mediterraneo, « Geofìsica, e Meteorologia », Bol le t t ino del la 
Società I t a l . di Geofìsica e Meteorologia, vo i . I I , n. 1-2 , pagg . 13-16, 
Genova, 1954. 



notevole impor t anza anche le deduzioni conclusive del Prof. Achille 
Russo 2 B , concernent i l 'ubicazione dei passi obbligati della migra
zione i t t i ca in corr ispondenza degli sbocchi, emersi o sommersi , 
delle acque dolci, di provenienza te r res t re , in m a r e : t u t t a l ' an t ica 
a r t e piscinaria e t rusca e romana , come h a n n o comprova to meridia
n a m e n t e le magis t ra l i r icerche del Del Rosso e dello .Iacono, era fon
d a t a a p p u n t o su ques ta notevol iss ima propr ie tà , la cui applicazione 
è s t a t a presso che ob l i t e r a t a del t u t t o nella pesca moderna . 

Ecco perché anche l a s tor ia e la storiografia della pesca ne l l 'Ant i 
chi tà , possono riuscire di prezioso ausilio ed u t i l i t à per l a migliore 
ut i l izzazione e l ' economia s tessa della pesca moderna , . 

I l Vercelli, in u n a delle sue u l t ime p u b b l i c a z i o n i 2 8 , faceva rile
va re il pa radosso economico secondo cui t u t t o si chiede a l la t e r r a 
ed alle acque te r res t r i e ben poco al mare , pe rché si neglige come la 
v i t a a p p a r t e n g a più al mondo delle acque mar ine che non a quello 
della t e r r a o delle acque te r res t r i . 

I l Ri ley in fa t t i h a ca lcola to che l ' energia solare u t i l i zza ta dal 
mare , nei processi fotosintet ic i , raggiunge l a produzione de l l ' 86%, 
ment re quel la u t i l i zza ta dal la t e r r a f e rma è a p p e n a del 1 4 % . 

« Al mare d u n q u e , e non al la t e r r a —- a r g o m e n t a v a il d i re t to re 
de l l ' I s t i t u to Talassografico di Tr ies te — dovremo chiedere l a mag
gior p a r t e del nos t ro fabbisogno a l imenta re ». 

Oggi, invece, il 9 9 % delle sostanze a l imenta r i p rovengono dal la 
s f ru t ta t i ss ima, d e p a u p e r a t a e supe rpopo la t a t e r r a emersa e solo 
l ' l % è di origine mar ina . 

« U n t a l e con t ras to — conc ludeva il Vercelli — non p o t r à du
ra re , e l ' u m a n i t à dovrà f a t a lmen te r ivolgersi , pe r i suoi riforni
m e n t i , a l la fonte n a t u r a l e della v i ta , al m a r e ». 

AGATINO D ' A R R I G O 

2 5 ACHILLE R U S S O , I Glupeidi e gli Scomberoidi con riferimentio 
alia pesca nei mari della Calabria, « L a Pesca I t a l i ana », Anno I , 

n n . 1 , 3 . 
2 6 FRANCESCO VERCELLI, Le ignorate risorse alimentari del mare, 

« L a Ricerca Scientifica», fase, apri le 1 9 5 2 , pagg . 6 3 7 - 6 4 1 . 





LEGGENDE DELLA MADONNA DEL CARMINE 

NEI CANTI POPOLARI CALABRESI 

1. L 'o rd ine ca rmel i t ano in Calabria . — 2. Riflessi della t rad iz ione 
dello scapolare nel la poesia popo la re calabrese . —• 3. Al t re leg
gende carmel i tane nella poesia popola re di Calabria . 

L 'o rd ine carmel i tano ebbe u n a notevole diffusione in Calabr ia . 
D a i se t t e convent i es is tent i nel secolo X V I p r i m a del 1579, dipen
den t i dal la Provinc ia Napo le t ana , si passa in t a l e anno a l la is t i tu
zione della Provincia Carmel i t ana 1 e i convent i d iven tano p r e s t o 
numeros i 2 . L ' e t à d 'oro del l 'Ordine Carmel i tano in Calabr ia è il 
secolo X V I I . L 'o rd ine ebbe al lora figure notevol i ancbe nel c a m p o 
della cu l tura , come il Pugliesi , l ' A m a t o e l 'As tor ina e d e t t e l ' impulso 
al la formazione di accademie le t te rar ie notevoli , come l a Montal-
t i n a 3 fonda ta nel conven to ca rmel i t ano di Monta l to , l a qua le ebbe 
filiazioni ancbe al l 'es tero. I l t e m p o e le v icende pol i t iche t ravo l 
sero però la provincia Carmel i tana di Calabr ia . Nel capi to lo generale 
del l 'ordine t e n u t o in R o m a per l 'e lezione del Pr io re Generale l a 
Calabr ia è assente. Segno cbe la P rov inc i a Calabrese non esis teva 
più. Ora in ques ta regione non esiste cbe u n solo conven to quello 
di Pa lmi , e r i a t t i v a t o e r icos t i tu i to accan to al la chiesa anch 'essa 
r icost rui ta , nella qua le si venera u n a graziosa immagine di Maria SS. 

1 Per la d a t a dell 'erezione della provincia calabrese, e r ra t a 
men te d a t a dal Fiore , ved i gli « Ac ta Cap i tu lo rum General ium, 
voi . I , p . 497 ». 

2 Dagl i « Anac le t a Ordinis Carmel i t an i» (Romae , A n n u s I I I , 
voi . I I apprend iamo che in to rno a l l ' anno 1600 si t r o v a v a n o in Cala
br ia t r e n t a s e t t e convent i ca rmel i tan i con t recentododic i f ra t i : 
« S t a tu s Ordinis circa a n n u m 1600 : Provinc iae Calabria, conven-
t u s 37, F r a t r e s 312. 

3 V- M I N I E R I R i c c i o , Notizia delle Accademie istituite nelle 
Provincie Napoletane, in « Arch. Stor . per le Provincie Napol . », 
Napoli , 1878, p . 302. 



del Carmelo, al la quale si a t t r ibu isce il miracolo del m o v i m e n t o 
degli occhi, che fu a m m o n i m e n t o ed a r ra di salvezza, che prece
de t t e il t e r r emoto del 1894. 

Spar iva la provincia ca rmel i t ana di Calabria, m a r i m a n e v a vivo 
il cul to della Vergine del Carmelo, che aveva non pochi riflessi nelle 
t radiz ioni popolar i calabresi . T r a il popol ino di Calabria le d o n n e t t e 
conservano vivo l 'uso di d ig iunare il mercoledì , giorno sacro alla 
Vergine del Carmine, e di po r t a r e lo scapolare. Se n e t r o v a menzione 
anche in u n can to popolare , u n a specie di calendar io della se t t i 
mana , nel qua le è de t t o : 

L u mercur i si p o r t a l ' ab i t i nu 
Chiddu è l u veru signu cr i s t ianu 
D i v o t u è c u lu p o r t a di cun t inu . 
l i sò penseri non ci v a n n u ' n v a n u . 
Si a v ' a passar i quarch i ma lu d i s t inu 
L a Madonnuzza nei porgi la m a n u 1 . 

L a t rad iz ione dello scapolare appar isce in a l t ro c a n t o popolare 
di Reggio Calabria. L ' ignoto au to re però cade nel l 'e r rore di a t t r i 
bu i re la consegna dello scapolare a S. E l i a il profeta a u z i c c h é a 
S. Simone Stock. Ecco i versi : 

Supra n u m u n t i cumpar iu 
S ta g ran Virgini sac ra ta 

. E la v i t t i S a n t u L i a 
T r a li nuvu l i a m m u c c i a t a 2 

Stu s a n t u L i a nei dicia : 3 

Di L u Carminu Maria 
S tu g ran P a t r i S a n t u L i a 
S tab i l iu ' n u g ran c u m b e n t u 4 

P i ' ' s t a Virgini Maria 
T u t t a g iub i lu e c u n t e n t u 

1 D a un can to popolare raccol to per me a S. Alessio d 'Aspro
mon te dal la Sig.ra insegnante P i n a Romeo . Gli stessi vers i ricor
rono per il mercoledì nei can t i popolar i di Pa lmi , B o v a (R. C.) da 
noi raccol t i , nonché di Nicotera (vedilo in LOMBARDI SATRIANI, 
Canti popolari Calabresi, voi . IV 2939, d i Parghe l ia (LOMBARDI 
SATRIANI, voi. cit. n . 29 38) ; di Tiriolo (LOMBARDI SATRIANI, op. 
cit. n . 2940 ; di Zambrone (Prov. d i Catanz.) , LOMBARDI SATRIANI, 
op. cit. n . 2941). 

2 A m m u c c i a t a = nascosta . 
3 nei dicia = le dicea. 

' 4 c u m b e n t u = conven tu . Come si vede è r i p e t u t a l a t r ad i 
zione che accosta la creazione dei Carmel i t an i a l profe ta El ia . 



ogni angiulu nei dioia 
S tu e n m b e n t u è di Maria . 
Di lu oelu fu ca l a tu 
s tu sant iss imu a b i t i n u 
e Maria l ' b a p r i s i n t a tu 
a San L i a cu lu l i s t inu 
S a n t u L i a nei dicia : 
« S t ' ab i t i nu è di Maria . 
S a n t u L i a poi d ispinsau 
« S t ' a b i t i n u pi lu m u n d u , 
ogni o m u si n s ' a d u r n a u 
Cun a m u r i assai g iucundu, 
p ' aggrad i r i l ' ab i t inu 
Di lu Carminu divinu. 
P i ' cb s t ' àb i t u 'i g ran sorta , 
' s t a g r a n Virgini sac ra ta 
n d i cuncedi 'a s a n t a p o r t a 
nd i cuncedi ' a s a n t a p o r t a 
di l a grolia 1 b i a t a ; 
e n d i l ' ap r i di cun t i nu 
si p u r t a m u l ' a b i t i n u 2 . 

REGGIO D I CAL. 

L a credenza cbe obi p o r t a lo scapolare non può aver male , g ra
zie a l la protezione della Vergine, ispira a l t r i can t i popo la r i ca labres i . 
I n ques to cbe segue, raccol to da noi a P a l m i d i Calabr ia dal la v iva , 
voce di u n a veceb ie t ta , cer ta P i l ippone Domenica , di ann i 75 circa, 
u n giovane, fedele della Vergine del Carmelo, vegl iando il cadavere 
d ' un pove re t t o cbe t r o v a casua lmente , vien sospe t t a to di omicidio 
e sulle tes t imonianze di dodici falsi t e s t imoni vien c o n d a n n a t o al la 
ghigl io t t ina ed è sa lva to grazie a l l ' in te rvento della Vergine che invia 
a i giudici u n a l e t t e r a t u t t a a ca ra t t e r i d 'oro. I l giudice commosso 
d o m a n d a a l l ' innocente cbe cosa po r t i addosso e quegli r isponde che 
p o r t a lo scapolare del Carmine e che sin da piccolo h a osservato il 
d igiuno. Ecco il can to : 

U n giovanu che u n a v o r t a 
sempr i a Maria a d u r a v a 
Videndu a n ' o m u m o r t u 

1 grol ia = gloria. 
2 D a u n can to di Reggio Calabria, pubb l i ca to da R. LOMBARDI 

SATRIANI, op. cit., vo i . IV . 



m i misi e l u g u a r d a v a . 
— Dudic i t e s t imon i 
m ' h a n n u g iu ra tu falsu 
oa ieu l ' a ju a m m a z z a t u , 
m i vonnu t racol la . 
D e Carminu Maria 
s'è mossa a p ie tà 
' n a l i t t a r a nei fìei 
t u t t a a l i t t a r i d 'oru : 

— Soioglilu p r est a m e n t i 
soioglilu a l iber tà . — 
L u giudici p i angendu 
dicendu : « Figl iu miu, 
d immi obi p o r t i addossu 
d immi l a ve r i t à ». 

— TJn'abi t inu p o r t u 
del Carminu M a r i a , 
d i t u t t a l a v i t a mia 
no ' m a i lu cambia rà 
e p u r u a' d ig iuna tu 
d ' u n a piccula ita. 

(PALMI) . 

Ecco lo stesso episodio nel d ia le t to scillese. Il can to ohe segue 
fu raccolto a Scilla per noi dal la S ig .na Violante Maria, dal la v iva 
voce di t a l e Maria De Cicco Be l l an ton i , casalinga, di o t t a n t a n n i . 

'Ngiornu pè disgrazzia 
di ' na s t r ada passau 
e vidi n ' o m u mor tu , 
d i l u n t a n u v a r d a u l . 
Suspe t tu fu p iggb ia tu 2 

— Di t i cu l ' b a n n u a m m a z z a t u 
L u v a t u l u al Tr ibuna l i — 3 

Mentr i l a scala n e b i a n a v a 4 

alza l 'occhi a 'n cielu : 

— Maria di lu Carmeli , 
m ' a v i t i a l iba rà 5 

1 v a r d a u = gua rdò . 
2 = fu a r re s t a to come sospe t to . 
3 = conducetelo . 
4 = m e n t r e sal iva per le scale. 
6 = mi dovete l iberare . 



Maria scrissi ' n b i g l i e t t u , 
l i scrissi a l i t t a r a r ' o r u 1 

a al l 'angi lu m a n d a dda . 
L 'angia l i nei rici : 2 

— Stu g iuvin i è nnocen t i 
e ora p r e s t amen t i 
l ' av i t i a l iberà. — 
L i giurici 3 p i angendu 
leggendu d d u b ig l ie t tu 
nei rissi : « P ig l iu miu 
r immi 4 chi po r t i addossu, 
r immi la ve r i t à ». 

— l e u 5 n ' ab i t i nu p o r t u 
del Carminu o Maria, 
il mercoldì va rda i 6 

mai mi c a m b a r a i ' . 
Ora finu a l a m o r t i 
sempre i n t a t u 8 sarò. 

' SCILLA. 

Non farà meravigl ia sapere che un miracolo mol to simile viene 
a t t r i bu i to in Lucan ia al la venera t i ss ima Madonna di Monte Vig-
giano. Qui il g iovane ing ius tamente sospe t ta to , quando s ta per essere 
condanna to al la ghigl iot t ina, si r accomanda a l l ' a iu to della Mad o n n a 
di Viggiano. Scende u n a l e t t e ra dal cielo, p r o c l a m a n t e la sua inno
cenza. Tre vol te la fune si a lza e t r e vol te si spezza, sicché, secondo 
l 'uso, il g iovane viene rimesso in l iber tà . R ipor to qu i il can to , rac
colto per me a Monta lbano Ionico, p rov . d i Matera , dal la sig.na 
Ginella Sgro. per u n confronto : 

Alla Madonna di Viggiano 

C'era un giovine assai d ivoto 
e r a d ivoto a Maria di Viggiano 

1 r ' o ru = d 'oro. 
2 nei rici = gli dice. 
3 giurici = giudice. 
4 r i m m i = d immi . 
5 J e u = io . 
6 il mercoldì v a r d a i = gua rda i , osservai il d igiuno del mercoledì . 
' Ma i mi c a m b a r a i = non ho m a n g i a t o ma i c a rne nei giorni 

p ro ib i t i . 
8 I n t a t u = i n t a t t o , vergine . 



ogni anno ci a n d a v a ' n a v o t a 1 

e l ' a n d a v a a visita. 
U n anno p è disgrazia 

a l u mienzu di l a s t r a t a 
a l u mienzu di la s t r a t a 
t r o v a a t e r r a u n u o m o a m m a z z a t u 
e cchiu p i ' curiosi tà 
si lu misi a r i gua rda . 
D a l u n t a n u f o z i 2 v i d u t u 
e suspe t tu fozi p i g h i a t u 
e su spe t tu fozi p igh ia tu 
nanz i a l u giudici fozi p o r t a t u . 
E dudici t es t imoni t u t t i dodici falsa g iurar . 

— E T U ' giudici e pr i s ident i 
io v a d o alla m o r t e e v a d o innocente 
e g u a r d a t e a m a m m a mia 
come p iange e gr ida forte , 
vede il suo figlio innocen te a l la mor t e . 
Affacciativi b o n a gente 
ca m o ' passa la col le t t ina 3 

non vi fa te meravigl ia 
t u t t i ci possono r icap i ta . 
Madonna d u m o n t i Viggianu, Maria, 
Madonna du m o n t i Viggianu, Maria, 
m o ' è l ' o ra ca m ' h a i a a iu ta , 
sono s t a t o u n t u o d ivoto 
e mi dev i l iberà . 

- Ment r i il giudici sen tenz iava 
u n a l e t t e ra dal Cielo ca l ava 
e nnanz i a l u giudici si p o s a v a : 
Con l a bocca l a leggeva 
e con gli occhi suoi p i a n g e v a 
e t r e vo l t i la fine m i n a t a 
e t r e vol te l a fune sp izza ta . 

— E p ig l ia te a ques to g iovane 
e me t t e t e lo in l iber tà . 
— Madonna del Monte Viggiano, Maria 
m ' h a i vo lu to l iberà . 

(MONTALBANO JONICO) 

1 ' n a v o t a = u n a vo l t a . 
2 fozi = fu. 

3 co l le t t ina = qu i forca, non ghig l io t t ina . 



Questi cau t i per l a Madonna del Carmine e per l a Madonna di 
Viggiano con la l e t t e ra p o r t a t a da l l ' angelo o discesa dal cielo, in 
fondo non fanno che r i p rodur r e u n mot ivo ant ichiss imo, t u t t ' a l t r o 
che ignoto col mot ivo del l ' immagine c a d u t a dal cielo, agli an t i ch i 
p a g a n i 1 . T a n t o in ques to can to di Monta lbano , q u a n t o nei c a n t i 
calabresi , è notevole che l a pro tez ione della Vergine viene solo c o m e 
corr ispet t ivo di speciali a t t i di cul to : del pellegrinaggio a n n u a l e 
al San tua r io della Madonna di Viggiano, in quello del l 'osservanza 
del digiuno del mercoledì e del l ' as t inenza dal le carn i , nonché del
l 'uso di p o r t a r e lo scapolare , in ques t i u l t imi . 

A ques t i stessi mo t iv i è i sp i ra to l ' a iu to d a t o da l la Vergine in u n 
lungo can to da noi raccol to a P a l m i da l l a v iva voce della sig.ra Car
mela Modaffari, casal inga, di quas i o t t a n t ' a n n i . Esso n a r r a uno di 
quei miracoli or r ip i lan t i che al la immaginaz ione del popol ino sem
b r a v a n o u n t e m p o (e sembrano forse anche ora) possibi l i . 

« Due coniugi sono devo t i di Maria e p o r t a n o lo Scapolare . 
Essi h a n n o il vo to verso la Vergine che h a concesso loro di avere un 
bambino , sicché il mar i to , v a per la c i t t à a t r o v a r e un buon cuoco 
per p r epa ra r e un b a n c h e t t o di gioia. Vede pe r v ia u n bel g iovane 
che sembra mol to t r a v a g l i a t o e gli d o m a n d a che mes t i e re faccia. 
Quegli r i sponde, che è u n cuoco p r o v e t t o (da poco h a lasc ia to il 
fuoco) e offre il suo lavoro . Il cavaliere l ' acce t t a e il malvagio (evi
den temen te il diavolo) v a a l la culla, p r ende il piccolo, lo infilza in 
uno spiedo e lo arrost isce. P o i lo p o r t a in t avo l a e sparisce improv
v isamente , lasc iando t u t t i s p a v e n t a t i . L a p o v e r a m a d r e con t inua 
a servire i pover i che sono s t a t i inv i t a t i . Po i si raccoglie t u t t a nel 
suo dolore e p r epa ra t u t t o per il l u t t o : le ves t i nere, i candel ier i , 
i l amen t i . 

U n a monacel la b a t t e alla p o r t a ed insiste per en t r a re . L a Signora , 
che si sen te in cuore un ' improvv i sa sereni tà , dà ordine di far la en
t r a r e . L a monaca d ich ia ra d'essere s t a t a i n v i a t a da u n ' a l t r a mo
nacella e chiede per l ' amore di Dio u n po ' del la ca rne a r ros t i t a ri
m a s t a dal b a n c h e t t o . « Non ho a l t ro che un figlio a r ros t i to , b r u c i a t o 
da i demoni , lo so t te r re rò fra u n m o m e n t o », r i sponde l a pove ra m a d r e 
e v a alla cul la a p rendere il mor t ic ino . Lo t r o v a v ivo e c o m p r e n d e 
che lo deve al miracolo della Vergine : 

Dicendu «Pig l iu miu dis iatu, 
l a Vergini m i l ' ha r i susc i t a tu . 

1 Vedi H . D E L E H A Y E S. J . Bol landis ta , Le leggende Agio
grafiche, 2° ed. i ta l . , F i renze, 1 9 1 0 , pag . 4 7 . 



Il piccolo cresce col t empo , fra le feste di ogni anno , vien chia 
m a t o « fratello del Carmine » p o r t a sempre lo scapolare sul p e t t o 

'N ghiornu nc 'e ra n a nobi l i e av ia 
a sso mar i t u assai professu. 
T u t t i li ddu i d ivot i di Mar ia 
sempri p o r t a v a n u l ' ab i t in i in p e t t u 
e l a s ignura 'n sulu g u t u 1 av ia 
di avi r i un bellissimi fanciul le t tu 
di farinci n u nobil i b a n c b e t t u . 
L u cavaler i si p a r t i u pè la c i t a t i 2 

pè t r ova r i n u cocu assai prefe t tu 3 

Nei accun t r a n u bellu g iuvani pè l a s t r a t a , 
cbe nei pa r i a mor to 4 t r avag l i a tu . 
Nei dissi : « Nellu giuvani , ferma 'n pocu, 
d immi cbi a r t i fai, obi si a f famatu ». 
ed E u 5 Signuri , sacciu fari l u cocu, 
se mi volu t i sugnu 6 p r i pa ra tu , 
c ' a p p u n t u , a p p u n t u nesciu di lu focu. 
P iggbia e a n d a u 'n casa a l a Signora. 
« Ordina, cavaleri , o rd ina ancora ! ». 
ca idda li serbìa a l a scapi l la ta ' 
senza l ' a iu tu di n u d d a c r i a t a 8 

Vai a la naca e p ia 9 lu fanciul let tu, 
di s u t t a supra lu ncugna a lu s p i t e t t u 1 0 

piggbia e l u m a n d a a t a v u l a en « nguen tu , 
sparisci e dassa a t u t t i cu ' spaven tu . 
L a Signora l a so' pacencia a m m o s t r a v a , 
nei dissi a li pova r i : « Mangiat i , 
Vui mang ia t i e no ' dicit i nen t i , 
nei l 'offerimu a Diu la c a n t a t i , 
ca Diu ndi m a n d a r roba , figli e s t a t i ». 
Li povar i mang ia ru e si n d i j i ru , 

1 g u t u = vo to . 
2 c i t a t i = c i t t à . 
3 p re fe t tu = p r o v e t t o . 
4 mor to = mol to . 
6 eu = io. 
6 sugnu = sono. 
7 a la scapi l la ta = a t e s t a scoper ta . 
8 c r i a ta = camer iera (spagnolismo). 
9 Va a la cu l la e p r ende . 
1 0 lu ncugna a lu sp i t e t to = lo passa a forza nello sp iedo . 



1 l ' assàru s c u n t e n t u = l a lasciarono nel dolore e nel l u t t o . 
2 t ozzu lava = b a t t e v a . 
3 t r a poco lo so t te r rerò . 
4 p ioc io t teddu = piccolino, d iminut ivo di picciottu (sicilia

nismo). 
6 Devo il t e s to alla cor tes ia del g iovane insegnante D o t t . 

Sebast iano F i m m a n ò , già mio a l u n n o . 

a l a s ignura sountent i l 'assàru, 1 

l i visi t i si i anu p r ipa randu , 
l i r rob i n igur i candi ler i e guai . 
'Na Signura l u por tun i tozzu lava a , 
' n a monachel la d i forza volia en t r a r i : 
— Fac i t i l a en t ra r i , eufralia, 
v id imu chi cosa bel la voli diri , 
ca mi l u sentu s tu cori al legrari ». 
L a monachel la nei accumenza a ddir i : 
« Di u n ' a l t r a monachel la fua m a n d a t a , 
sappi ca facistu nobul i b a n c h e t t u , 
se vi nd ' a r r e s t au n c u n u morse t tu 
di carni a r r u s t u t a la volia, 
pe ' n o m u di l a Vergini Maria ». 
« Non aju a t r u ca 'n figliu a r r u s t u t u 
ca li demonii mi l ' h annu abbrusoia tu , 
se lu vol i t i lu pighieroi» 
Vai a l a naca e p ia l u fanciul let tu, 
di m o r t u v ivu lu vinni a t rova r i , 
d icendu : « Figl iu miu desiatu, 
l a Vergini mi l ' h a r i susc i ta t i ! ». 
Annu pè a n n u l a festa a v a n z a v a 
cu lu p ioc io t teddu 4 cchiù criscia 
e l ' ab i t inu 'n p e t t u chi p o r t a v a , 
« F ra te l lu di lui Carminu » si ch i amava . 

(PALMI) 

Questo can to è diffuso mol to t r a il popol ino in Calabr ia (nella 
sola P a l m i ho p o t u t o raccoglierne a l t re due redazioni che di poco 
differiscono da quel la che qu i si pubbl ica) . 

U n ' a l t r a leggenda in verso che t ende sempre a d imos t ra re il 
valore dello scapolare h a invece forma d r a m m a t i c a . Essa fu rac 
col ta a Cosoleto (prov. di Reggio Calabria) 5 . È uno dei soliti con t ras t i 
per il possesso de l l ' an ima d 'un mor ibondo t r a il diavolo e l 'angelo, 
d i cui si compiacevano gli au to r i d i leggende medievali . G-l'inter-



looutori sono q u a t t r o : l 'angelo, il diavolo, il ma la to , che sa lva l a 
p ropr ia an ima r icordando che por tò per t u t t a l a v i t a lo scapolare , 
l a Vergine che gli c o m a n d a di t enere in m a n o lo scapolare nel mo
men to del t r ans i to : 

Ora sent i t i lu c u n t r a t t u fari 1 

di lu d imoniu e l ' angia lu G-rabbreli, 
p a r r a v a n u n t a loru riginali : 
— Di ch i s t ' an imà cu nei n d ' a v i ben i I 
Angelo-Tris tu, marvagiu , bes t ia e sumeri 2 

ch ' j u chi floi chis ta l 'a ju sc r i t tu : 
ch is ta no è an ima di pa t i r i pen i 
ca sempri s ' adu rau cu Gesù Cristu. 

Malato 
invocando — E Gesù Cristu è figghiu di Maria 

A chistu p u n t u m ' a v i t i e j u t a r i 
j u t a t i m i s t a p o v r ' a n i m a mia 
no ' l a dassa t i a l u m p e r n u levar i . 

Diavolo — T u preghi e no ' t i servi l u p regar i 
ca t i lu lejerò lu t ò processu 
t i leju l i t ò se t t i p icca t i mor ta l i 
e t u t t i j a t r i t i l i p o r t u appressu 

Angelo — Best ia , no ' pa r r a r i cu ' processu 
ca jeu nei l i p isu cu la mè vi lanza , 
se s ta donna no ' g u a r d a v a je ra perso, 
i ja si cumpessa e P e t r u l ' assorbiva 

Malalu — Ora r i spundu a Vui , Mat r i Maria, 
Madonna di lu Carminu mea, Carmel i tana , 
J e u vi ' d u r a v a di sira e m a t i n a , 
v i d i j unava 'n jornu la s imana . 

Madonna — Eccu che p r o n t a l a m a t r i divina, 
Vinni li sò d ivot i a difendiri . 
S tendi l a m a n u e p igghia l ' ab i t inu 
t en i fort i e no ' dassar i ijri . 
Si vo t a lu dimoni i c iabar r inu : 

— T i li parol i mei dassas t i a r r e t u ! —• 

1 cuntrattu = d ia le t to per contrasto. 
2 sumeri = somaro . 



Si v o t a u l 'angiul i filici e crudil i 
e cu ' nu schiaffu lu j e t t a u mor t a l i 

Diavolo — Sai chi t i dicu G-abbreli n o m m i mi n i 
ca chis ta donna a mia m ' u n a ragiuni . 

Angelo — Bestia, non p a r r a r i cu ' a t t e r r u r i 
ca t i lu fazzu lu m p e r n u t r e m a r i . 
Ora t i discacciai cu t a n t u amur i , 
fu c u m a n d a t u di Diu celestriali . 

(COSOLETO) 

Così con l a v i t to r i a dell 'Angelo t e rmina ques to can t i di Cosoleto, 
sul qua le ci sembra superfluo soffermarci per no ta re l ' i ngenu i tà 
de l l ' a t t r ibuz ione al l 'angelo e al diavolo non solo dei sen t iment i m a 
anche dei modi e dei gesti del popolino. Quell 'angelo manesco che 
r icorre agli schiaffi per met te re a pos to il diavolo rassomiglia t r o p p o 
d a vicino a certi « guapp i » da paesello. Quello che ci s embra d a 
n o t a r e p iu t tos to è l ' a t t r ibuz ione allo scapolare d 'un po te re sop ran 
na tu ra l e , quas i magico, contro le potenze infernali . Lo stesso p r i v i -
legio della salvezza è a t t r i b u i t o in a l t r i can t i popolar i calabresi a l l a 
ab i tud ine di d ig iunare il mercoledì in onore della Vergine del Car
mine, mol to diffuso in Calabria . 

Ecco l ' a rgomento : U n u o m o viene inca rce ra to per debi t i . L a 
moglie desola ta si p a r t e dal paese per anda re in c i t t à a v is i tar lo in 
carcere. Nel t r ave r sa re in ba roa un corso d ' acqua , come nel c a n t o 
di Sa t r iano , pubb l i ca to dal Lombard i , o nel t r ave r sa re il m a r e 
come nei can t i che seguono, da noi raccol t i , il b imbo , ohe gioca, si 
sporge perdendosi . L a povera donna desola ta v a a v is i tare il m a r i t o 
e gli comunica la t r i s t e nuova . Sente improvv i samente suonare l a 
messa e v a in chiesa, dove vede u n a monacel la (le Vergine evidente
mente) che l a confor ta e la incuora ad aver fede nella Madonna e a 
comunica re il digiuno del Mercoledì, cosa ch 'e l la fa. 

Dopo qua lche t e m p o a lcuni pesca tor i fanno un g rande sforzo 
nel t i r a re la r e t e . Viene su il b i m b o sano e salvo e gli d o m a n d a n o 
come sia vissuto t a n t o so t to il profondo mare . « Mi h a a iu t a to u n a 
monachel la dal b ianco m a n t o . El la mi h a da to a mangiare e mi h a 
de t to queste paro le : « A n d a t e a consolare vos t r a m a d r e che h a ini
z ia to i digiuni in mio onore ». 

L a fama del miracolo si diffonde e il c redi tore , f a t t a c h i a m a r e 
la donna , le dà cent 'onze occorrent i pe r fare scarcerare il mar i to 
e del denaro da spendere per il r i to rno e la esor ta a pregare l a Ver
gine del Carmelo per lu i e per i pover i ca rcera t i . Ecco il t e s t o del 



can to t r a sc r i t t o per me a Del ianova (prov. di Reggio Cai.) dal 
D o t t . Saverio Greco, g ià mio affezionato a lunno al Liceo di 
P a l m i : 

Mi marav iggh iu e m i marav igghia i 
di l u sp renden t i r isu di Maria. 

Nc 'e ra 'n pova ru omu ch ' av ia a dar i 
e debi t i (lo g ran S ignura !) non avia 
e pè la s t r ema sua nic iss i ta t i 
a cb i ju ca reera tu lu ten ia . 

E so' muggber i ' n piccul inu avia 
a q u a t t r ' a n n i lu v inni al levari , 
quandu vinni a menzu di l u mar i 
l u piccul inu si misi a jocar i 
e di la barca la t e s t a pendia , 
li picculinu si v inni ad annegar i . 

P iangi la m a t r i « Miu caru cunor tu , 
ea no ' t i l evu n o ' b i v u e n o ' m o r t u ! » 
Si p a r t i e v à indi so ' p a t r i s e u n t e n t a 
u ' nei c u n t a q u a n t i guai av ia pas sa tu , 
e p u r u u piccul inu s'è a n n e g a t u . 

P iang i l a m a t r i e so ' p a t r i ocbiù : 
« T i chiangia , o fìggbiu, miu c u n o r t u , 
ca no t i sacchi n o ' v i v u e n o ' m o r t u » ! 
Sono l a missa e la s eun ten ta vozi j r i 
P iangi la m a t r i e o ' p a t r i cchiù : 
« Ti chiangia, o flgghiu, miu cunor tu , 
ca no t i sacoiu n o ' v ivu e no ' m o r t u » ! 

Sona la missa e l a s eun t en t a vozi j r i 
p e m m u nei c u n t a li so g rav i attrizioni. 
'Nc 'e ra ' na donna chi facia orazioni , 
nc' issi — Chi n d ' h a i chi ciangi tu , sorella mia ! 

— Ca nd ' a ju a mè m a r i t u ca rce ra tu 
e p u r u lu piccul inu s'è annega tu . 

— No ' p iangir i no, no , sorella mia , 
ca l a Madonna t i veni a d a ju t a r i , 
accumenza di l u Mercuri a d i junar i 
e fìn'a Pen tecos t i a' s egu i t a r i . — 
E j eu li vogghiu accumenza r i d'oj 
ca osti mercur i di l a Cunsolazioni . 
S ta donna d ig iunau cu du lu r i 
si sen t i lu s' cori cunsulàr i . 

J e t t a r u a m a r i cer t i p i sca tur i 
e fìciaru ' n u g ran sforzu di t i r a r i . 



— Ti ra t i t u t t i a l a r i ta , a l a r i t a , 1 

ca 'n p iccul inu l a r i t i a t i r a t u . 
nc ' i ssaru li ma r ina r i : 

— Cu t i de t t i a mang ia r i n t a l u l a rgu m a r i % 
— N a monache ja cu lu m a n t u b iancu 
ed i ja st i paro l i m dicija : 
« Vai t i , c u m u l a t i a vos t ra m a t r i , 
ca li me ' d iuni av i accumenza t i ». 
E s tu miracul i si v inni a ssapiri . 
di c h i i u ch ' av ia d 'av i r i li d inar i . 
Sub i t amen t i l a fìci ch iamar i , 
s forzusament i l a flci t ras i r i : 
— Chisti su li to i cent 'onzi 2 cb 'a j d 'avir i , 
và f a t t i a t o ' m a r i t u scarcerari ! 
E cb i s t i t i fai spisa pe ' la v ia 
e prega a Maria Vergini pe ' mia, 
e prega pe ' l i 'mar i 3 carcera t i , 
cM cbiusu s t a n n u ' n t r a la p r i g i o n i a . 

( 'DELIANOVA) 

Non m a n c a n o in ques to -canto i t r a t t i commoven t i , come le 
paro le di l a m e n t o della m a d r e : 

Mio caro cunor to 
ca n o ' t i l evu n o ' v ivu e n o ' m o r t u 
(mio caro conforto, non t i conduco né vivo n é mor to ) , 

a cu i fa r iscontro il l a m e n t o p a t e r n o . 

Ti cbiangia flggbiii m iu cuno r tu 
ca n o ' t i sacciu n o ' v ivu no ' m o r t u 

(ti ho p i an to o figlio mio conforto — cbe non t i ho cono
sc iu to né vivo né mor to ) . 

I n complesso la commozione der iva dal la sempl ic i tà della nar

razione. 
L o stesso t e m a è t r a t t a t o nel seguente c a n t o popo la re di P a l m i 

Cai. comunica tomi dal la mia ex a l u n n a liceale, sig.na Grazia 
Scarcella : 

Nc ' e r a n u p o v a r u o m u ch ' av i a e dar i 
a b b i r a 'n c a v a l e r i 4 e non avia . 

1 r i t a = re t e . 
2 cen t 'unz i = cento onze (moneta) . . 
3 pe ' li ' mar i = per i pover i . 

4 abb i ra 'n cavaler i = verso un caval iere . 



A t r u di m e n u n o ' p o t t i fari, 
oa oaroera tu l u fìoi ment i r i , 
lu misi ca rce ra tu a l u s cun ten t l 
p e ' passar i l u m a r i a n n o v a m e n t i . 
E so ' mugghier i ' n p iccul inu av ia 
e, d i t r i a n n i , l u volia p o r t a r i 
e di l a v a r c a 1 l a t e s t a nesciu, 
s u b i t u si lu v i t t i t r a b u c c a t i 
T rabucca r i si l u v i t t i in qui l la u ra , 
povera m a m m a , a r res ta affritta e scura 2 

E q u a n d u di so' m a r i t u i d d a a r r ivau 
e nei oun tau t u t t u l u passa tu , 
d icendu : « Figl iuzzu m e u ! « come ar res tau 
« E, no ' t i saeciu no ' v ivu e n o ' m o r t u ». 
' L a donna ogni m a t i n a ia a l a missa, 
' na sula monachel la idda a r r ivau 3 

ncissi : « Sorella mia, p iù no ' ciangiri , 
ca ' l a m a t r i di Diu t i cunsu lau . 
li t r idici d iun i m ' h a accumenzar i ». 
E i ru a m a r i cer t i p i sca tur i , 
nei vozi un r inforzu pe ' t i ra r i , 
misaru forza e t i r a r u l a r i t i , 
t i r a ru l u piccul inu ben sapi t i . 
L i mar ina r i nei v i n n a r u a spiar i : 
« P igghiu comu ' n t a l ' a c q u a s u s t e n u t u 1 
« A mia n a monache l la mi p igl iau 
e cu n u m a n t u b ianèu e poi m i dissi : 
« Cunsulanci lu cori a t u a m a t r i ; 
L i m e ' d iuni m ' a v i a acoumenza tu ». 
L u sapp i l u cava ler i d i li d inar i , 
s u b i t a m e n t i l u m a n d a u a ch iamar i . 
« Chisti su ' l i d inar i c h i m ' è dar i , 
eh i s t ' a t r i t i li m a n g i p e ' l a via . 
P r e g a a Maria Vergini p e ' mia ». 
« E u pregu p u r u pe ' li ca rcera t i , 
chiddi ohi s t a n n u ' n t a l a pr ig iunia . 

(PALMI) 

Nel c a n t o seguente , raccol to per a Gallico (Reggio Cai.) da l l a 
gent i le insegnan te Maria Modaffari, g ià m i a a l u n n a a l l ' I s t . Mag. 

1 v a r c a = barca . 
2 affritta e scura = afflitta e addo lo ra ta . 
3 t rovò in chiesa u n a sola monacel la . 



Gull i d i Reggio di Calabr ia , m a n c a la p a r t e c o m m o v e n t e cen t ra le , 
della pe rd i t a del figlio cbe l a pove ra donna fa al m a r i t o ca rce ra to . 

Nella versione di Gallico l a scena è t r a s p o r t a t a in un luogo mol to 
l on t ano , in u n a p re t e sa c i t t à di Rea le , in Ge rman ia : 

Sent i t i ch i è successu al la G i rman ia 
n d i d d a b b e d d a c i t t à d i l u Rial i : 
d d a 1 nc ' e ra u n pov i ru o m u c 'a iva a dar i 2 , 
debb i t i non p u t i v a ccbiù p a v a r i 3 . 
'o p a t r u n i di l a g r and i mercanz ia 
U n d ' e r a ca rc ia ra tu l u s cun ten t i 
s 'a iva passar i u m a r i ve r amen t i 
L a bona r o n n a 4 lu iu a circari , 
p u r u l u p iccul inu si l u v a u 5 

l a b o n a r o n n a i va ccbiù d u r m e n t i , 
p u r u lu piccul n u l a t i m i v a 6 

— P a t r u n i r i l a ba rca , s t a t i a t t e n t u 
n o m m i mi ca i i lu p iccul inu ' n t a mar i 
L u piccul inu si misi a jucar i , 
s u b b i t u nei t u m b a u ' n t a l u m a r i ; 

l a b o n a r o n n a si misi a cb iangi r i 
e la Maronna si misi* a cb iamar i . 
— Maria di l u Carminu, Mar ia 
n a m b a s t a 7 c ' a iu l u spusu ca rc ia ra tu , 
p u r u lu piccul inu persu n t a m a r i ! — 
'A b o n a r o n n a caminu ncuminc iau a fari, 
a ' eresia si n d ' i a u a n g i n o c c h i a r i 8 

e a l a Madonna si misi a p r i c a r i 9 

— Maria, d i l u Carminu, Maria, 
nan bas t a c 'a iu l u spusu carc ia ra tu , 
p u r u lu piccul inu persu n t a m a r i ! 
Z i t tu , d ivo t a mia, t u non c iangir i , 

l i se t te mercusd ì m ' h a d iunar i , 
falli cu m b e r a fìri 1 0 e n o ' t a r d a r i 

1 d d a = là . 
2 c 'a iva = che doveva . 
3 p a v à r i = pagare . 
4 r o n n a = donna . 
5 si levau = condusse. 
6 il piccolo s 'era afferrato a lei. 
7 n a m b a s t a = non bas t a . 

8 andò a inginocchiars i in chiesa. 
9 pr icar i = pregare . 
1 0 cu mbe ra firi = con ve ra fede 



ohi lu cori t i sent i cunsular i . 
L a b o n a r o n n a lu 'ncuminciar i a fari, 
lu cori si sen t iva cunsular i . 
Un i o rnu p i ' spassu a l a r i b b a ca lau *. 
li ma r ina r i v i t t i d d a piscari 
— 0 mar ina r i chi t i r a t i , la r izza 2 

v i r i t i 3 c 'aju l u piccul inu pesi n t a m a r i ! 
vir i t i c 'aju l u piccul inu pesu n t a m a r i ! 
Li mar ina r i , t i r a n d u la rizza, 
t i r a ru lu p iccul inu v ivu i n t a mar i , 
li ma r ina r i r i s t a ru s t u p i t i 
— Dinci , fìgghiu, c o m u t h ' a i s a r b a t u . 
— Avi t r i jo rna , ch i s t a t i s in t i t i , 
n a m o n a c h e d d a m ' a v i v a a l u l a t u . 
Vai t i n d o s t r a 4 m a m m a e nei r ici t i 
chi vos t ru p a t r i r iusciu a l iberar t i . 
E lu mi rcan t i lu v inn i a sapir i , 
sub i tu l u m a n d a u a ch iamar i : 

— Ten i oca li ca r tuzza 5 chi m ' h a ddar i 
e n ' a t r i c n t u t i r ia lu 6 a t i a , 
fanci ' n a b e d d a festa pe Maria . 

(GALLICO) 

Ancora u n a maggior cu ra dei pa r t i co la r i e 'è in u n c a n t o s imile 
raccol to per me a Sant 'Aless io d ' A s p r o m o n t e (P rov . di Reggio Cai.) 
dal la gent i le insegnante sigerà P i n a Romeo, c a n t o ohe r i ch i ama il 
r icordo del can t a s to re girovago, p r o n t o a rec i ta r lo nel la p iazza del 
villaggio a un ' acco l t a di gen te a t t e n t a e commossa : 

0 b o n a gent i , o bon i a scu l t a tu r i , 
miracul i v i vogghiu racoun ta r i , 
' n t a ' n a g r and i c i t t a t i p r imur ia l i ' 
u n ' e r a di lu Carminu Maria, 
d d a nc ' e ra u n pov i ru o m u c h ' a v i v a a dar i , 
p a t r u n i di ' n a ce r t a mercanz ia . 
Vinni l u t e m p u e n o ' p o t t i pagar i , 

1 p i spassu a la r r i ba ca lau = scese per svagars i a l la r iva . 
2 r izza = re te . 
3 v i r i t i = vede te . 
4 v a i t i ndos t r a = a n d a t e da vos t ra . 
6 ca r tuzza = le ca r te , mone ta . 
s t i r i a lu = t e li regalo . 
' c i t t a t i p r imur ia l i = c i t t à p r imar ia . 



' n mi rcan t i oa rc ia ra tu l u t in ia , 
U n d ' e r a ca roe ra tu l u soun ten t i 
s 'avia passar i l u mar i va r amen t i , 
Po i v inni r i l i festi di Na t a l i , 
l a b o n a lu i v a a v is i tar i : 
L a b o n a donna 'n sulu fìggiu aviva, 
'mbrazza di so ' p a t r i l u l u v a v a . 
P i ' da r i a l a d o n n a più t u r m e n t u , 
li pieoir iddu si misi a jucar i , 
p i ' da r i a l a donna eohiù t u r m e n t u , 
l u pieoir iddu noi oadiu ' n t a mar i . 
L a b o n a d o n n a si misi a ciangir i 1 

dieendu : Madonna mia , com'a ju a fari ? 
N a b o n a donna noi pa r iu a l u l a t u , 
nei dissi «Divota mia, chi n d ' h a i ehi ciangi 
— No mi b a s t a v a lu spusu ea re ia ra tu , 
p u r u lu fìgghiu ' n n i g a t u p i rd ia ! 
— Zi t tu , d ivo t a mia , t u n o ' c iangir i , 
Li se t t i meroudd ì m ' h a d iunar i , 
cu vera fidi e cu ve ra divozioni 
ca ' t o ' m a r i t u l u faz^u soarciarar i , 
p u r u t o ' fìgghiu l ib i ru du m a r i 2 . 
L i mar ina r i si misaru a piscar i 
t r a ch idd i mar i , cu n a fidi g randi , 
e t u t t i s t a n c h i t i r a r u li r i t i . 
t i r a r u 'n p iccul inu con s a r b a t u . 
L i mar ina r i r i s t a ru s t u p i t i 
d i lu miraculu chi fìci Maria, 
li mar ina r i r i s t a t u s tup i t i 
d ieendu « P igghiu a t i a cu t ' h a s a r b a t u ? 
— N a monache l la v i t t i a lu me ' l a t u , 
n t a lu m a n t u z z u soi m ' a i u m i n t u t u , 
e l ' a cqua di lu m a r i n ' m ' h a b a g n a t u . 
J i t i di vos t r a m a m m a e nei dicit i 
ca vos t ru p a t r i nisciu a l i be r t a t i . 

E lu mercan t i l u v inn i a sapir i , 
a la so' casa l i m a n d a a ch iamar i 
nei d u n a t r i cen tu unzi 3 d i d inar i 
— Chiddu ch i ' v a n z a no ' li voggiu avir i , 

1 chiangìri = p iangere . 
2 = l ibererò anche t uo figlio dal mare . 
3 unzi = oncie, m o n e t a siciliana. 



ch i s t ' a t r i t i l i vogghiu r igalar i , 
ch i s t ' a t r i cen tu t i li d u g n u a t i a , 
nei fai ' n a festa a Carminu Mar ia . 

( S A N T ' A L E S S I O D'ASPROMONTE) 

C'è semplici tà , commozione, che cer to si t r a s m e t t e v a agli ascol
t a to r i . Qui nel c a n t o di S. Alessio c 'è u n t e n t a t i v o di rendere p iù 
credibili le cose. In fa t t i t r a la c ad u t a e il sa lvataggio del piccolo 
non passa il lungo t e m p o degli a l t r i due cant i , in cui gli anonimi 
autor i h a n n o vo lu to dar u n maggior r isa l to a l l ' e lemento miracoloso. 
Non s ta remo qui ad osservare che qualche e lemento di ques to mira
colo fa pensare ad uno dei miracoli , a t t r i b u i t i ad Asclepio, in u n a 
delle iscrizioni del suo t empio di Ep idauro , ch ' e ra il cen t ro del su o 
cul to l , 

A Scilla è s t a to raccol to il seguente « Miracolo della Madonna 
del Carmine » che non ho l e t to ancora in a l cuna raccol ta di can t i 
calabresi . Una m a d r e h a d u e figliuoli, uno di t r e ann i e l ' a l t ro l a t 
t a n t e . Mercoledì, ella i m p a s t a il p a n e e s 'avvia a messa lasc iando 
incus tod i t i i piccoli . I l g r a n d e t t o sen tendo piangere il l a t t a n t e , senza 
giudizio com'è , p rende un coltello e lo ficca al la gola tenere l la del 
fanciullo. Poi , impaur i to per ciò che h a fa t to , si nasconde nel forno . 
R i t o rna l a m a d r e da messa, m e t t e legna nel forno, lo accende per 
cuocere il p ane , sicché il fanciullo finisce b ruc ia to . E l l a corre poi 
al la cul la a p rende re il piccolo e lo t r o v a sgozzato. Fuor i di sè v a pe r 
l a casa, t i r a fuori le brac i del forno, vede i m p r o v v i s a m e n t e l ' a l t r a 
sua c rea tu ra b r u c i a t a e si m e t t e a gr idare , per il dolore. Corrono i 
vicini e i pa r en t i , a r r iva il m a r i t o il qua le nel l ' i ra la uccide con u n a 
col te l la ta al cuore. P e n t i t o per ciò che h a fa t to , il d isgrazia to , o rmai 
fuori di sè, ch iude ben forte i cadaver i in u n a cassa, se la m e t t e sul le 
spal le e s 'avvia verso Napol i . Quando giunge al le po r t e della c i t t à 
esce dal la cassa u n a puzza insoppor tab i le . Giunto presso un 'ed ico la 
del la Vergine del Carmine, p rega l a Madonna che faccia r i susc i t a re 

1 I n u n a stele del 300 a. C. , scoper ta ad E p i d a u r o si t r ova 
rono incisi u n a t r e n t i n a di casi d i guar ig ioni miracolose, che indub
b i a m e n t e erano s f ru t ta t i a scopo reclamistico dagl i i n t r ap renden t i 
sacerdot i . Uno di ques t i casi p re sen ta notevol i analogie con il mira
colo del nos t ro c a n t o popo la re : « un ragazzo si tuffa in m a r e é p iù 
non r isale al la superfìcie. Il p a d r e fa v a n e ricerche, p o i si reca a 
dormire nel recinto sacro, dove h a u n sogno ind ica tore . T o r n a alla 
spiaggia, smuove u n masso e così l ibera il figlio sano e salvo dopò 
se t te g iorni ». Vedi GIACOMO PRAMPOLINI, La mitologia nella Vita 
dei popoli, Milano, Hoepl i , 2° ed., 1942, t o m o I I , pag . 58. 

1 Devo ques to can to al la cortesia della sig.na Maria Violante . 



i suoi cari , ed improvv i samen te vede l a moglie camminarg l i a c c a n t o 
con i due figliuoli, i suoi cari tesori , che per l 'a l legrezza si m e t t o n o 
a l agr imare . L a donna si vo l t a a l lora verso l 'edicola, per r ingraz ia re 
l a Vergine del Carmine e San t 'A lbe r to carmel i tano , suo devo to 1 . 
I l can to si chiude con u n a specie di promessa : chi d i rà ques t a r e 
c i ta del miracolo u n a vo l t a al giorno è della bel la Maria del Carmine, 
chi la d i rà con commozione (cu di lur i i cori = con cuore dolente) 
a v r à u n premio d ' e te rna salvezza : 

Nc ' e ra ' na m a m m a e d d u figghioli a v e n d u 
u n ' e r a di t r i ann i a l lora fa t t i , 
n ' a t r u 'nfasci si n u t r i v a r i 2 l a t t i . 
Brisci 3 l u mercu ld ì c h i d d a m a t i n a 
q u a n d u la r o n n a 4 si misi a' m p a s t a r i , 
brisci ddu j o rnu lu m a l u r i s t i n i 5 

lu merculdi l a missa non lasciari 
Ment r i m e n t i v a l u p a n i a lu l e t t u 6 

pigghiau lu m a n t u e si misi ' n c a m i n u . 
Si n o t a che c i a n g i v a 7 g iuv ine t tu 
s 'accosta chi c iangiva lu piccul inu, 
l u r a n d i senza giurizziu 8 n t e l l e t t u 
pigghia 'n c u t e d d u ch i l l iva vicinu 9 

nciù zicca 1 0 n t a ' u la 1 1 t e n n a r e d d a , 
povera c r i a tu ra ' n n u c e n t e d d a ! 
Ment re v i t t i l u sangu s ' a t t e r r iu 
di la r a n d i p a u r a di so ' m a m m a 
si indi iau 1 2 n t a lu furni d ' a m m u c c i a u 1 3 

picchi av iva accisu lu pov i ru f ra t i . 

1 È il Santo Carmel i tano di Drepauo (ora Trapan i ) in Sicilia, 
n a t o circa il 1250. 

2 r i = di . 
3 brisci = albeggia. 
4 r o n n a = donna . 
5 ma lu r is t inu = ca t t ivo des t ino . 
6 Ancora oggi le donne quando fanno il pane casal ingo ne met

tono le forme a r iposare su un candido p a n n o sul l e t to , in a t t e sa di 
manda r lo al forno. 

7 c iangiva = p iangeva. 
8 senza giurizziu = senza giudizio. 
9 = p rende un coltello - che aveva vicino. 
1 0 nciu ' zicca = glielo ficca. 
1 1 n t a dda ' ' u l a = in quel la gola. 
1 2 si nd i iau = se n e andò . 
1 3 s ' ammucciau = si nascose. 



Nesci l a missa e l a r o n n a g i rau 1 

m i n t e n d u Ugna, mazzi e bon i spa t i , 
s n b i t u obi l u fumu ppooioau 2 

t u t t u l u c r i a tu r i s ' abbruc iau . 
Va ' n d a la naca 3 p e ' p ighiar i il figliu, 
m o r t u l u r i t r au soannarozza tu 4 

e dissi : « Maria 5 , cu fu s tu t o r t u , 
u n u lu persi v i v u e n ' a t r u m o r t u » 6 . 
Sula si nd i i ava 7 casa casa 
p i ' no sapendi cb iddu c b ' a v a 8 a fari 
cu ' na g ran prescia 9 t i r a u la brasc ia 
e t u t t a la c r i a tu ra nei cumpars i . 
Si misi a gr i rar i 1 0 fo r tement i 
cur r i ru i so v ic ini e i so ' p a r e n t i . 
L u m a r i t u r i 1 1 p e n a r r a b i a t u , 
comu l a s u n p o r t a u pocu paro l i 1 2 

piggbia 'n c u t e d d u ehi l l ' av ia 1 3 a l u l a t u 
r i p a r t i a p a r t i nei passau lu cori. 
Candu 1 4 t u t t i l i t r i l i v i t t i mor t i , 
si pen t ì di l u so ' r rur i , pov i re t t i , 
si li ch iur iu 1 5 n t a n a cascia ben forti , 
p i ' Napol i si misi a cammina r i . 
Candu fu vicinu r i li pa r t i , 
chi pocu nci 'u l iva p i r r iva r i 1 6 

l a puzza ri la cascia nisciva fort i 
p i rchì li mor t i si misuru a puzzar i . 
Quandu a la cappel la fu a r r i va tu , 
Maria r i l u Carminu s a l u t a t u , 

1 g i r au = t o r n ò . 
2 ppicciau = prese fuoco. 
3 naca = cul la . 
4 scannarozza to = sgozzato. 
5 m a r a mia = povera me ! 
6 ho p e r d u t o u n vivo (cioè il g r ande t to ) . E l l a non sa an

cora ch 'è b ruc ia to nel forno) e l ' a l t ro mor to (cioè il piccolo t r o v a t o 
nella cul la) . 

. ' si nd i i ava = se ne andava . 
8 ch ' i va a = che doveva . 
9 prescia = f re t ta . 
1 0 gr i rar i = gr idare . 
1 1 r i = di. 
12 = soppor tò a p p e n a poche parole . 
1 3 chi l l ' iva = ohe aveva . 
1 4 c a n d u = q u a n d o . 
1 5 chiur iu = chiuse. 
1 6 che m a n c a v a poco per g iungervi . 



nei rissi : « Chis t i su ' mor t i e, corno già li vir i 1 

Maria, l i r iscuscit i , e m i r u n i l a r a n Uri » 2 . 
Mentr i iddu r ic iva s t i parol i , 
si vir i a so ' mugghier i caminar i 
e li d d u figghi cari e tr isori , 
di la lligrizza si misuru a l ag r imar i 
Ancora l a so mogli si ' u t a u , 
Maria r i l u Carminu r ingraz iau , 
e S a n t u L i b e r t u gloriosu e p iù 
d ivo tu di l a Vergini Maria . 
cu la dici n a v o t a la d ia 
la Carmel i tana è di l a bella Maria 
e cu l a dici cu du lu ru ' i cori 
Maria nei r u n a l a sarbazzioni . 

(SCILLA) 

U n t e m a simile t r o v i a m o t r a t t a t o nel can to « L a d o n n a di 
Calafatimi » pubb l i ca to dal Sa lomone Marino in o t t a v e sicil iane 
s c o r r e v o l i 3 . Qui u n a d o n n a d e v o t a asco l tava ogni giorno l a messa, 
p r e g a v a t u t t i i sant i , «f i rr iava», cioè v i s i t ava t u t t i i conven t i del 
paese , u n a donna da l la f ama e da l la coscienza immaco la t e t e n t a t a 
ogni g iorno dal demonio, ins tancabi le , cbe finalmente v ince . Ment re 
lei è a messa il figlio g r a n d e t t o g iocando, t ag l i a l a gola al fratell ino 
nel la culla, poi , i m p a u r i t o dal sangue si nasconde nel forno e vi si 
a d d o r m e n t a . A n c h e qu i la donna accende il forno e poi v a a p r e n d e r e 
il piccolino nella cu l la e lo t r o v a sgozzato . I n p reda alla dispera
zione si m e t t e a gr idare , c h i a m a n d o il figlio g r a n d e t t o . Accorrono 
vicine e p a r e n t i per confortar la , sen tono odore di b r u c i a t o ( i a u r u 
di co t tu ) t i r a n o la b race dal forno, t r o v a n o il piccolo b r u c i a t o . 

— 0 come s'è b ruc ia to ques t ' i nnocen te ? 

L a m a d r e g e t t a u n grido d i spera to e cade a t e r r a s v e n u t a : 

L a m a t r i cadi a t e r r a cu 'n g ran b o t t a 
j e t t a ' n a vuoi spaven tusa , a rden t i . 

Giunge il m a r i t o e, in p r e d a a l l ' i ra furiosa, l 'uccide. Il f a t to 
avv iene in luglio (g iugnet to) . L a d o n n a viene seppel l i ta in u n feretro 
di lusso ( 'na cascia di r i spe t to ) . Nel mese successivo, mese del Si
gnore, t e la vedono in ginocchio accan to a l l ' a l t a re . 

1 l i vir i = li vedi . 
2 mi r u n i la r a n firi = mi da i la g ran fede. 
3 Vedi « Cant i popolar i siciliani » in agg iun ta a quelli del Vigo, 

raccol t i e a n n o t a t i da Sa lva tore Sa lomone Marino, Pa l e rmo , 1867, 
n . X X V . 



Questo il can to siciliano, p iù semplice e p iù cu ra to nei pa r t i 
colari in pr incipio, con minor i e lement i di meraviglioso verso l 'ul
t i m o . I n f a t t i esso dice so l t an to ohe l a d o n n a fu v i s ta accan to a l l 'a l 
t a r e lasc iando l a poss ib i l i tà così d i pensare a d un 'appar iz ione , come, 
invece , il can to Scillese per la M a d o n n a del Carmine : 

L u p r i m u corpu la donna cadiu , 
l ' appressu corpu la donna mor iu , 
Q u a n n u v i n n i lu misi di g iugne t tu , 
fu misa ' n t a ' n a cascia di r i spe t tu ; 
Q u a n n u v i n n i l u misi d 'u Signuri 
fu v i s t a ' n t a ' n ' a r t a r u add inuoch ion i *. 

Ba lza ev iden te da ques t i can t i la p o v e r t à della fantas ia popo
lare per ciò che r i gua rda i mo t iv i di ques te leggende. Il mot ivo della 
l e t t e r a che scende dal cielo per sa lvare u n innocente r icorre indiffe
r e n t e m e n t e t a n t o in a l cun i can t i calabresi per il Carmelo, q u a n t o 
nel can to di Bas i l ica ta per l a Mad o n n a di Viggiano ; il mot ivo della 
donna innocente uccisa dal mar i to e mi raco losamente r i susc i ta ta 
o a p p a r s a presso l ' a l t a r e , r icórre t a n t o nel can to calabrese di Scilla, 
q u a n t o in quello siciliano, e r iappar isce anche nel la r o m a n z a por
toghese « A devo ta da e rmida » (la devo ta della chieset ta) in cui 
u n a donna inc in ta di se t t e mesi , uccisa dal m a r i t o che so spe t t ava 
che ella fosse infedele e lo t rad isse con un p re t e , seppel l i ta nel la 
ch iese t ta p red i l e t t a , dove a v e v a r icevuto la confessione, v ien v i s ta 
al compiersi del nono mese, con u n a b i m b a in braccio, l a piccola 
A n n a Maria 2 . 

I n ques to genere di leggende, a ev iden te scopo edificante, il 
popol ino non h a il senso del rea le . Qui si h a n n o s t r an i r i to rn i in 
v i t a , l à il b a m b i n o r i m a n e vivo s o t t ' a c q u a per diversi giorni ». I l 
sop ranna tu ra l e , non s ' impone al le folle che a condizione di confon
dersi lo s t r ab i l i an te e così il meravigl ioso si diffonde a b b o n d a n t e 
m e n t e nella leggenda popola re ». 

D a no t a r e è che in a l cun i dei can t i sopra r i p o r t a t i l a Vergine del 
Carmine appar isce come p ro t e t t r i c e dei ca rcera t i e forse p u r e dei 
mar ina i . Mi piace q u i r i cordare u n a gent i le usanza , che esisteva 
sino a t r e n t ' a n n i fa, a i t e m p i della mia fanciullezza, a P a l m i di Cala
b r ia . D u r a n t e la novena del Carmine in luglio, in ogni casa ven iva 

1 I b idem. 
2 Vedilo in « E s t u d o s Etnògrafìcos, Filòlogicos e Històrioos 

por Augus to Cesar P i res del L ima , Direc tor do Museu de Etnograf ìa 
e His tòr ia e do « Bole t im de Douro L i to ra l », 4 vo lume, edicào da 
J u n t a do Douro-Li to ra l . Po r to , 1949, pag . 192. 



esposta fuori del balcone, sospesa a d u n a c a n n a o ad u n ' a s t a , u n a 
b a r c h e t t a con l 'ossa tura di canna r ives t i t a di c a r t a velina colora ta , 
che lasc iava t r a spa r i r e l a luce di un piccolo l ume ad olio, pos tov i 
d e n t r o . 

I b i m b i t enevano mol to a cbe fuori la loro casa fossero esposte 
t a l i b a r c h e t t e vot ive , che d a v a n o un a spe t to p i t toresco alle s t r ade . 

Ora a P a l m i il poet ico uso non c'è p iù : è scomparso come a l t r e 
an t iche usanze genti l i . 

ANTONINO B A S I L E 

IO. 





S. BIAGIO NEGLI USI POPOLARI CALABRESI 

San Biagio, il s an to vescovo di Sebas te nel la Cappadocia , è 

venera to in a l cun i paesi d i Calabr ia che h a n n o delle usanze ca ra t t e 

r is t iche nel festeggiarlo. A P laesano , in provinc ia di Keggio Cala

br ia , per il t r e d i febbraio, festa del san to , è u n affluire di « massar i » 

con il cara t te r i s t ico carro ca labrese t i r a t o dai bov i , i qual i si affret

t a n o per compiere t r e g i r i con il car ro e gl i an imal i a t t o r n o al la 

chiesa del s an to . Colui che t rascurasse d i compier l i av rebbe secondo 

la c redenza popola re a t emere g r a v e m e n t e per sé e per gli an imal i . 

Non m a n c a n o le na r raz ion i d i persone che sarebbero s t a t e grave

m e n t e colpi te dal l ' i ra del san to per non averl i fa t t i . I n paese i de

vo t i son p r o n t i a n a r r a r v i le loro miserie e i loro nomi . A Scido, 

nel la stessa provincia , vige l a stessa usanza ed i g i r i son ch iama t i 

« votanel l i » ed avvengono in processione in to rno a l la chiesa. L a 

stessa usanza del giro si p re sen ta a l q u a n t o modificata a San P r o 

copio (prov. d i Reggio Calabr ia) , dove il san to è venera to nel la chiesa 

arc ipre ta le , che sorge nel la p a r t e n u o v a del paese, con un comodo 

piazzale d a v a n t i a l l a p o r t a p r inc ipa le . Ma l a vecchia chiesa sorgeva 

a l t rove , sporgeva da u n l a t o , con i suoi mur i pe r imet ra l i , nella val

l a t a e dagli a l t r i due su due angus te viuzze, sicché non sa rebbe 

s ta to possibile, a chi lo volesse compiere con i car r i o con gli an imal i 

da soma, il giro a t t o r n o ad essa. Si spiega con ques ta par t i co la re si

t uaz ione che a San Procopio il r i to del g i r o si compisse non a t t o r n o 

al la chiesa (cosa impossibile) ma a t t o r n o a d u n a co lonna di legno 

(reggente u n a s t a t u e t t a del santo) che , qua lche g io rno p r i m a della 

r icorrenza fest iva si p o n e v a nel b r e v e spazio a n t i s t a n t e al la vec

chia chiesa. N o n o s t a n t e che l a vecch ia ch iesa non esista più, per

ché fu d i s t r u t t a dal t e r r e m o t o del 1908, il r i to si compie sempre 

nello stesso vecchio luogo m a al la co lonn ina di legno è s t a t a sosti

t u i t a u n a colonna p e r m a n e n t e di cemen to . Pa r t i co la re curioso : 

a t t o rno al la colonna g i rano a vol te anche le au tomobi l i . 

Non ci sembra che sia da avvic inare ques to r i to a quello dei 

pellegrini m a o m e t t a n i , i qua l i r e p u t a n o d i purgars i da ogni colpa 

eforzandosi a passare nella Moschea del Cairo t r a due colonne l 'un« 



vicinissima a l l ' a l t r a ; o con l ' a l t ro uso di spingere il b a m b i n o mala
ticcio a t t r ave r so i fori dei m o n u m e n t i megal i t ic i , o a t t r av e r s o le 
buebe dei p i las t r i delle cappelle, o so t to le g a m b e di u n asino, nel 
convinc imento di po te r sgombrare dal suo corpo l ' infermi tà e ren
derlo vigoroso 1 ; o con l ' a l t ro r i to da no i descr i t to in del passaggio 
degli ossessi sot to l a « v a r e t t a », la p o r t a n t i n a , d i S. Leo ad Africo 
(prov. di Reggio Calabria) per la guar igione del male , o del passag
gio dei dement i so t to l 'arco di s an t a D i m p b n a nella c i t t a d i n a di 
Ghecle in Campina . 

Qui a P laesano ed a San Procopio non s embra cbe l a cer imonia 
s ia col legata alla deposizione a t t o r n o al la chiesa dei mal i o delle 
c a t t i ve influenze, m a h a solo significato di omaggio doveroso al San to , 
il quale si vendicherebbe cont ro coloro che non curassero di compiere 
l ' a t t o di omaggio e sa rebbe benevolo verso coloro che l o compies
sero ; ed è, p robab i lmen te , da collegare con u n episodio della v i t a 
d i S. Biagio, il quale d u r a n t e la persecuzione di Diocleziano si sa
rebbe r i t i r a to in u n a spelonca, dove gli uccelli ed a l t r i an imal i an
davano a vis i tar lo ed a recargl i il pas to : « e b u o n a m e n t e t u t t i q u a n t i 
t r a e v a n o insieme a lu i e, m e n t r e che non ponea sopra loro la mano 
benedicendoli , non si p a r t i v a n o da lu i . E se a lcuni di ques t i uccelli 
in fe rmavano incon tanen te ven ivano a lu i e r i p o r t a v a n o s an i t a t e 
incon tanen te » 2 . P u ques ta l a causa per cui l a spelonca rifugio fu 
scoper ta da a lcuni caval ier i i qua l i non po t endo c a t t u r a r e , per mi
racolo, gli an imal i che si acca lcavano d a v a n t i ad essa, ne riferirono 
al loro Signore, che v i si recò , scoperse il San to e lo fece imprigio
na re . Secondo l a leggenda nella n o t t e precedente , Cristo sarebbe 
apparso t r e vo l t e a S. Biagio : « I n quel la no t t e gli a p p a r v e Cristo 
t r e vol te e sì gli disse : « Leva su e offera a me sacrificio. E d eccoti 
veni re i caval ier i dicendo : « Esci fuori che il Signor nos t ro t i fa 
ch iamare » 3 . 

È p robab i le che da ques t ' u l t imo episodio sia s t a to consigl ia to 
il r i to del giro a t t o r n o alla chiesa o a l la colonna. T r e infa t t i , come le 
appar iz ioni di Cristo al San to , sono i giri che i fedeli compiono e ohe 
h a n n o sicuro c a r a t t e r e propiz ia tor io . 

E ad un a l t ro episodio della sua agiografia, a l la guar ig ione d i 
un fanciullo moren te è da collegare il f a t to che S. Biagio venga 

1 Cenni in R A F F A E L E CORSO, Reviviscenze, studi di tradizioni 
popolari italiane, Ca tan ia 1927, p . 36 e seg. 

2 Così IACOPO D A V A R A G I N E , Leggenda Aurea, Volgarizzamento 
toscano del Trecento a cura di A. Levasti, P i s to ia , 1924, p . 330. 

3 I b idem. 



invoca to per la guar igione delle m a l a t t i e di gola con ques to scongiuro , 
da noi t r a sc r i t t o d u r a n t e u n a g i t a a S. Procopiò : 

Q u a n d u Sari Bras i 
ven iva di F r a n c i a 
c u ' n a s p a t a e c u ' n a lanc ia 
a r r ivau di n ' o m u b o n u 
d i ' na Ammana marvag ia , 
p a s t a rasa , t aggh i a spasa 
nesci m o r b u da m e ' casa, • 

• y . . . . . . . . . . . ' 
niciezi 1 li pisci ne ezi a mang ia r i 
cucuzzeji 2 senza s a l i 8 . 

A Cosoleto la stessa fo rmula si rec i ta cosi : 

S. Biasi ven ia di F r anc i a 
c u ' n a s p a t a e c u ' n a lanc ia 
a la casa di n u bonomo 
di n a Ammana marvasa , 
acqua spasa paggh ia r a sa 
reschi d i pisci ci das t i a m a n g i a r i 
s t a dogghia d i p a n z a t i ven i a passar i . 

T o l t a la p rovenienza da l la Franc ia , cbe non è s t o r i c a 4 , perché 
il San to sa rebbe vissuto in Cappadocia , e le a l t r e s t r ane al lusioni 
(alla spada e a l la lancia , a l l ' uomo b u o n o e al la donna malvag ia ) , cbe 
non t r o v a n o a lcun r i scont ro nel la v i t a del San to , l 'uso sembra ispi
r a t o dal passo seguen te della sua leggenda : 

« a l lora venne u n a femmina e recò a' p ied i del San to u n suo 
Agliuolo che moriva, che gli s 'era t r a v o l t o un osso di pesce en t ro ne 
l a g o l a e d o m a n d a v a , con le lagr ime, che fosse s ana to . E San Biagio, 
p o n e n d o le m a n i sopra lu i pregò I d d i o che quel fanciullo e t u t t i co
loro add imandasse ro a lcuna cosa nel suo nome , avessero il beneA-
cio de la s an tade ; e '1 fanciullo fue i n c o n t a n e n t e s ana to e guar i to » 5 . 

1 nciezi = gli d e t t e . 
2 cucuzzeji = zucchine . 
3 Ce lo disse u n a popolana , ce r t a De Nicola Cater ina, di a n n i 7 1 , 

anal fabe ta . 
4 Ce r t amen te per il popol ino la F ranc ia è p r o i e t t a t a in u n a lon

t a n a n z a t u t t a fan tas t ica . Esso dice « F ranc ia » per indicare luogo 
lontaniss imo. 

6 IACOPO D A V A R A G I N E , op. citata, p . 3 3 1 . 
I n Sicilia il veicolo dell ' influenza del Santo è u n Alo di spago 

o un laccio con il quale vien misu ra to il collo della sua s t a t u a e 
« lega to con u n a l t ro vien c in to al collo, a l p e t t o , al ven t re del l 'ani-



L'episodio è n a r r a t o ancora in d ia le t to dal le f emmine t t e del 
paese di S. Procopio . A San Biagio v iene anche a t t r i b u i t a la facoltà 
di guar i re i mal i di ven t r e . A P laesano , d u r a n t e l a processione, mol t i 
dei fedeli, v e n u t i da l on t ano , raccolgono u n f r a m m e n t o . di tegola 
(strahu) e lo m e t t o n o in c o n t a t t o con la s t a t u a del San to . Lo stesso 
f r ammento p o r t a n o poi in casa per appl icar lo sul v e n t r e dolente 
dei piccoli sofferenti, sicuri che il ma le passerà . Ricordo di p r a t i che 
magiche per c o n t a t t o ? 

A N T O N I N O B A S I L E 

male che si vuol p rese rva to da m a l a t t i e a veni re ». Così ven t i su 
cen to Sicil iani, do t t i o indo t t i , nobi l i o plebei , maschi o femmine 
credono davvero preseverars i da inf iammazioni di gola e da angine 
t enendo giorno e n o t t e legato al collo un filo di spago qua lun
que »• P I T R È , Spettacoli e feste popolari Siciliane (Bibl. T r a d . P o p o l . 
Sicil., vo i . X I I ) , Pa l e rmo , 1 8 8 1 , S. Biagio. 



SGUARDO ALLO SVILUPPO STORICO 

DELLA CARTOGRAFIA DELLA CALABRIA 

L a p r i m a c a r t a speciale della Calabria, a s t ampa , è quella di 
P rospe ro Paris io, della qua le faremo cenno fra b reve ; essa è re
l a t i v a m e n t e t a r d a , poiché p o r t a l a d a t a del 1589. Ma mol to p r i m a 
di ques t a si ebbero rappresen taz ion i del la penisola calabrese, in
ser i te in ca r t e general i , de l l ' I t a l i a e del Napo le t ano , che m e r i t a n o 
di essere segnala te . 

Nel le ca r t e nau t i che — del la qual i la p iù an t i ca risale forse 
al la fine del sec. X I I I , m a r a p p r e s e n t a un p r o d o t t o che per t a l u n i 
c a r a t t e r i si differenzia n o t e v o l m e n t e da i pos ter ior i — la Calabr ia 
a p p a r e con u n a figura assai esa t t a , cbe si p e r p e t u a senza notevol i 
modificazioni, da l pr incipio del sec. X I V al la m e t à del X V I . Ma, 
come è no to , t a l i ca r t e non raffigurano che i contorni delle coste 
e non contengono che nomi costieri e anche ques t i sono r ipe tu t i 
nel corso di due secoli e mezzo senza g rand i innovazioni , come 
p u ò veders i da i pochi saggi qu i e spos t i 1 _ . 

L e ca r t e nau t i che servirono t u t t a v i a ad i n q u a d r a r e la r app re 
sentaz ione delle reg ioni in t e rne nel le p r i m e ca r te corografiche di 
t u t t a l ' I t a l i a , delle qual i si h a p u r g i à qualche saggio ne l sec. X I V . 
Ma in ques te ca r t e corografiche la rappresen taz ione del la Calabr ia 
è povera , sia per l 'orografia, sia per l ' idrografia, sia per le loca l i tà 
a b i t a t e : la p iù r icca di t a l e car te , quel la inser i ta in u n sontuoso 
codice della « Geografia » di Tolomeo posseduto da l la Bibl ioteca 
Naz iona le di Fi renze, opera di Enr i co Marte l lo germano , p u ò se
gnalars i come il p r o d o t t o p iù cospicuo del genere . Allo stesso t ipo , 
anche se meno grandiose e p iù semplici , appa r t engono t a l u n e 
ea r te d ' I t a l i a a s t a m p a , come la « I t a l i a Novel la » inser i ta ne l la 
Geografia in t e rza r ima, opera no t i ss ima del fiorentino Francesco 
Berl inghier i (1482). 

1 Non è i n o p p o r t u n o r icordare che anche la Ca labr ia ebbe 
nel sec. X V I u n va l en t e de l inea tore d i car te nau t i che , Domenico 
Vigliarolo d i St i lo , (v. B . A lmag ià : Un cosmografo e cartografo 
calabrese, Domenico Vigliarolo di Stilo, in « Archiv io Storico per 
la Calabr ia e la L u c a n i a », X I I , 1941 ; e Notizie su due cartografi 
calabresi ; i b idem 1950. 



T r a le e a r t e a s t a m p a del sec. X V I che r app re sen t ano t u t t a 
l ' I t a l i a h a n n o impor t anza , anche per l a Calabria , la famosa c a r t a 
di Giacomo Gas ta ld i (1561) e quel le inser i te nel le Italiae, Selavoniae 
et Orecìae tabulae gegraphieae d i G. Mercator (1589), a m p i a colle
zione nel la qua le t r o v a n o pos to 15 ca r te d ' I t a l i a e t r a esse u n a 
i n t i t o l a t a « Pug l i a p i ana , Te r ra di Bar i , Te r ra d ' O t r a n t o , Calabr ia 
e t Bas i l ica ta ». Ma a ques t ' epoca avevano già v is to la luce car te 
a s t a m p a del R e a m e di Napo l i . 

T r a ques te r icordo qu i le t r e p iù i m p o r t a n t i , e cioè : la 
Nova 'Regni Neapolitani descriptio d i P i r ro Ligorio, s t a m p a t a a 
R o m a d a Michele Tramezz ino nel 1557, il Regno di Napoli d i au to re 
anon imo, s t a m p a t a a Venezia nello stesso anno 1557 dal la Libre
r ia del la Stel la (di Giordano Zilet t i ) ; e la rar i ss ima c a r t a di Pao lo 
Cagno genovese (1584), r i m a s t a incompiu ta pe r la m o r t e de l l ' au
to re , come ci a v v e r t e l ' ed i tore G. B . Cappel lo . Queste t r e ca r t e ci 
p re sen tano t r e figurazioni del la Calabr ia i n t i e r a m e n t e diverse 
l ' una da l l ' a l t r a per t u t t i gli e lement i del disegno. Non poss iamo 
anal izzar le qui , m a u n esame compara t ivo m o s t r a sub i to la supe
r ior i tà della c a r t a del Cagno ; p r o d o t t o v e r a m e n t e pregevoliss imo, 
che pe ra l t ro non ebbe for tuna . 

T r a il 1580 ed il 1583 Egnaz io D a n t i a v e v a d ip in to , sulle pa r e t i 
del la celebre Galleria delle Car te Geografiche del Pa lazzo Vat icano , 
le ca r t e di t u t t e le regioni i t a l i ane . O t to ca r t e sono dedica te al 
R e a m e di Napol i e t r a ques te due r igua r sano la Calabr ia : Cala
bria eiterior e Calabria ulterior. Sapp iamo che il D a n t i aveva ot
t e n u t o , per il t r a m i t e del suo p ro te t to re , il cardinale Giacomo 
Boncompagni , i mater ia l i dal lo stesso Viceré di Napol i , i migliori 
che a l lora si possedessero. T u t t a v i a le ca r te del D a n t i furono og
ge t to , anche da p a r t e dei con temporane i , d i v ivaci cr i t iche . I n 
ver i tà esse h a n n o va lore diversissimo : a lcune sono pregevol iss ime, 
a l t re scadent i : le due del la Calabr ia possono annoverars i fra quelle 
di no tevo le valore, m a p u r t r o p p o , così come oggi le ved iamo, a p 
pa iono guas te da inabi l i r e s taur i pos ter ior i . 

Giungiamo ora, seguendo l 'ordine cronologico, a l la c a r t a della 
Calabr ia di P rospero Par is io , m e n z i o n a t a in pr incipio . L ' a u t o r e 
è un not i ss imo archeologo e numisma t i co cosent ino, del qua le ebbe 
gran f ama l 'opera Rariora Magnae Graeciae Numismata (1592). 
L a ca r t a della Calabr ia è an te r iore a ques t ' opera , essendo s t a t a 
p u b b l i c a t a a R o m a nel 1589, d a incisione in r a m e di u n o t t imo 
ar t i s ta , N a t a l Bonifacio da Sebenico ; m a anch 'essa è i n q u a d r a t a 
in u n ' a m p i a cornice con t enen t e iscrizioni, r ip roduz ion i d i mone te , 
elenchi di uomin i i l lustr i ecc. Nel la dedica al Cardinale di Cosenza 
P a l o t t a , il Paris io, dopo ave re c r i t ica to le p receden t i r a p p r e s e n t a 
zioni cartografiche del la Calabria , afferma di aver volu to descr ivere 



con l a maggior esa t tezza possibi le la sua regione na t a l e , per il cbe 
« t o t a m u n d e q u a q u e Ca labr iam per lus t rav i , s ingi l la t im loca re -
censui e t no tav i , o m n i q u e p a r t e non au r i t u s sed ocu la tus tes t i s 
esse volui ». L a c a r t a d u n q u e b a per base ricognizioni personal i , 
m a n o n cer to u n ri l ievo vero e propr io , cbe, o l t re t u t t o , usc iva 
dal la competenza de l l ' au tore . Questi per la delineazione del contorno 
si è servi to della sopra menz iona t a c a r t a del Napo le t ano p u b b l i c a t a 
da l la L ibre r ia del la Stel la (o c o m u n q u e risale a l la stessa fonte) e 
p e r le regioni in t e rne b a a t t i n t o mate r ia l i preziosi al De anttquitate 
et situ Càlabriae di Gabriele Bar r io (1571), menz iona to nel la d e d i c a ; 
opera cbe cont iene u n a minuziosa descrizione di t u t t i i luogbi del la 
Calabr ia , come numerosiss imi d a t i di d is tanza . I l Par is io b a t u t t a v i a 
agg iun to a l t r e local i tà , a lcune viceversa ne b a omesse, ed b a in
t r o d o t t o qua lche e lemento or iginale . L a ca r t a può giudicarsi , in 
complesso, assai pregevole ed ebbe notevole fo r tuna . 

Ma propr io in ques t ' epoca si s t a v a eseguendo u n a c a r t a del 
Bearne di Napol i di c a r a t t e r e ufficiale, commessa dal Viceré di 
Napo l i al m a t e m a t i c o Niccolò Sfigliola, o, l a t i n a m e n t e , Stelliola, 
di Nola (1547-1623), con l a col laborazione dell ' ingegnere, car tografo 
e incisore Mario Carfaro di Vi te rbo . Su ques ta grandiosa opera , 
che a n d ò incont ro a v icende q u a n t o m a i complesse, si posseggono 
scarsissime notizie, che ho raccol to ed esposto a l t rove . Essa fu 
in iz ia ta verso il 1583 o poco p r ima , po i i n t e r ro t t a , indi r ipresa nel 
1591, e di lì a poco sospesa anco ra u n a vol ta , perché lo Sfigliola, 
accusa to di idee ere t iche , fu so t topos to a processo da l Sant 'Uf
fìzio e in t a l e occasione subì u n completo sequest ro di t u t t e le cose 
sue . T u t t a v i a la c a r t a fu c e r t a m e n t e s t a m p a t a dopo la m o r t e dello 
Sfigliola, m a non d o v e t t e circolare, p r o b a b i l m e n t e pe rché il Governo 
l a t e n e v a come r i se rva t i ss ima ; deve considerarsi oggi p e r d u t a . 
Se n e posseggono p e r a l t r o d u e p robab i l i der ivazioni , u n a consi
s t en te in u n A t l an t i no manosc r i t t o possedu to dal la Bibl ioteca 
Nazionale di Napol i , che cont iene u n a c a r t a genera le del Bearne 
e dodici ca r t e speciali ( t u t t e a l la s tessa scala, così da formare in 
r ea l t à u n a c a r t a sola) r ecan t i la sot toscrizione « Mario Carfaro 
P . 1613 », e l ' a l t r a consis tente in un a l t ro A t l an t i no del t u t t o ana 
logo, conse rva to nel fondo ba rbe r in iano del la Vat icana , che reca 
invece l a sigla P . C. e la d a t a 1625. E n t r a m b i gli a t l a n t i n i si r i 
ve lano come copie, e per g i u n t a poco accura te . T r a le ca r t e speciali 
ve n e sono due , sens ib i lmente ident iche ne i due a t l an t in i , u n a 
della Calabr ia Cifra ed u n a del la Calabr ia Ul t ra , senza dubb io 
pregevolissime. 

Ma del la g r a n d e opera car tograf ica esegui ta dal lo Stelliola 

e da l Carfaro ci r i m a n e un ben p iù i m p o r t a n t e documen to . Nel 

1620 veniva d a t o al le s t a m p e a Bologna l 'A t l an t e d ' I t a l i a del ce



l ebre a s t ronomo p a d o v a n o Giovanni An ton io Magini ; n e c u r a v a 
la pubbl icaz ione p o s t u m a (il Magini mor ì nel 1618) il figlio F a b i o . 
L ' A t l a n t e , al qua le i l Magini a v e v a dedicato la miglior p a r t e della 
sua a t t i v i t à a pa r t i r e da l 1595 sino a l la mor t e , cons ta di 61 t a v o l e 
incise in r a m e , del le qua l i nove r i g u a r d a n o il E e a m e di Napo l i e 
der ivano, in sostanza, da i r i l ievi ufficiali de i qual i sopra si è p a r l a t o . 
T r a ques te sono le due ca r te del la Calabr ia Ci t ra e del la Calabr ia 
Ul t ra , magnif icamente incise d a uno dei p iù va len t i incisori del 
t e m p o , l ' inglese Ben iamino W r i g h t , e ded ica te la p r i m a al D u c a 
Alfonso d 'Es t e , la seconda a Giovann i Angelell i Sena tore bolognese. 
Esse sono del 1602. Non possono uni rs i insieme perché non sono 
al la medes ima scala . 

I l Magini d o v e t t e ave re in m a n o u n a d i r e t t a der ivazione del la 
c a r t a ufficiale del Napo le t ano e ne r i cavò u n a rappresen taz ione 
che per la sua asso lu ta super ior i tà su ogni a l t r a ca r t a p receden te , 
i n a u g u r a ve ramen te , per la cartografia della Calabria , u n ' e r a 
nuova . 

Manca qui il t e m p o pe r u n esame pa r t i co la re di ques te ca r te 
che a t t e n d o n o ancora di essere i l l u s t r a t e da qua lche s tudioso ca
labrese ; e sa rebbe davvero opera mer i tor ia . 

Ma u n a r i p rova che le ca r t e mag in iane inaugurano un'era 
n u o v a si r i cava dal larghiss imo uso che di esse fu fa t to per un secolo 
e mezzo. Nòll'Atlas Novus pubb l i ca to a d A m s t e r d a m nel 1638, che 
reca ancora come n o m e d ' au to re quello insigne di Gerardo Mercator , 
57 ca r te r i gua rdano l ' I t a l i a (nella t e rza p a r t e del l 'opera) e di esse 
51 sono magin iane ; le due del la Calabr ia sono a s so lu t amen te 
ident iche a quel le del Magini . L a stessa i den t i t à si r i scon t ra nelle 
ea r t e della Calabr ia (come in t u t t e le a l t re de l l ' I t a l i a ) inser i te nel 
m o n u m e n t a l e Theatrum Orbis Terrarum pubb l i ca to nel 1650 ad 
A m s t e r d a m da Giovann i e Gugl ie lmo Bleaw. L a g rand iosa c a r t a 
d ' I t a l i a (circa cm. 250 x 115) di Ma t t eo Greute r der iva pu re , pe r 
q u a n t o r igua rda la Calabria , dal le due c a r t e del Magini , con qua lche 
divergenza nel la t o p o n o m a s t i c a e con l ' agg iun ta di u n a diecina di 
n o m i orografici. 

Anche le ca r t e del celebre geografo francese Nicola Sanson 
(1600-1667) ut i l izzano la rgh iss imamente l 'opera del Magini : le 
due ea r te mag in iane della Calabr ia vi sono un i t e in u n a sola che 
reca la d a t a 1638 e non cont iene e lement i nuovi , salvo qua lche 
rett if ica di posizione che r i su l ta d a u n lavoro generale di revisione, 
degli e lement i as t ronomic i . D i r e t t a m e n t e , o a t t r ave r so il Sanson, 
r isalgono al Magini , in sostanza, le r appresen taz ion i del la Calabr ia 
in ca r te e a t l a n t i not issimi, qua l i il Mercurio Geografico di Giacomo 
Cantell i , le opere del J a i l l o t , del Seut te r , del de V a u g o n d y eco. I l 
coscienzioso de Vaugondy , inserendo nel suo Atlas Universel, che 



reca la d a t a del 1757, u n a c a r t a del Regno di Napol i in due fogli 
(par te se t ten t r iona le e p a r t e meridionale) a v v e r t e espressamente 
che essa der iva dal le ca r t e regional i del Magini . Con minore scru
polo di lu i , Antonio Bulifon, dando in luce mol t i ann i p r i m a , un 
mediocre a t l a n t i n o in t i to l a to Accuratissima e nuova delineazione 
del Regno di Napoli (1692), saccheggiava ancora il Magini . L'Atlante 
Partenopeo di Paolo P e t r i n i pubb l i ca to a Napol i in to rno al 1735, 
cont iene t u t t e le ca r t e delle provinc ie napo le tane , la cu i der iva
zione del Magini è ancora u n a vo l t a r iconosciuta da l l ' au to re stessb 1 . 

Ma a ques t ' epoca le ca r te mag in i ane non po t evano non appa 
r i re supera te , pe rché si e rano iniziat i o rma i anche in I t a l i a i lavori 
cartografici a base geodetica. Anzi, a ques to r iguardo il Napo le t ano 
si t r o v a v a già in g rande deficienza, t a n t o che Fe rd inando Galiani , 
t rovandos i a Pa r ig i per negozi d ip lomat ic i del R e di Napol i ed 
avendo ivi conosciuto il p a d o v a n o G. A. Rizzi Zannon i già ben 
noto per eccellenti opere cartografiche, lo incaricò di redigere u n a 
n u o v a ca r t a del R e a m e di Napol i , che effe t t ivamente v ide luce a 
Par ig i nel 1769 col t i t o lo di Carta Geografica della Sicilia Prima, 
al la scala di circa I : 425000, in q u a t t r o fogli. L a ca r ta , n i t ida
m e n t e incisa in r ame , fu mo l to apprezza ta , spec ia lmente per l'ef
ficacia del disegno della m o n t a g n a , e t a l e ci a p p a r e anche per la 
Calabria . Essa era b a s a t a su t u t t i i mate r ia l i , anche inedi t i , che 
il Gal iani seppe reperi re , m a non ancora su operazioni a s t ronomiche 
e geodetico-topografiche. 

Di ques te fu incar ica to lo stesso Rizzi Zannoni a l lorché qual 
che anno dopo egli fu c h i a m a t o a Napol i a dirigere u n a « Officina 
topografica » s ta ta le , con la qualifica di « Regio geografo ». I lavori , 
in tes i a d eseguire u n a ca r t a simile a quel la famosa che Gian 
Domenico Cassini (1625-1712) aveva cos t ru i to per la Franc ia , pro-

1 Già in torno al 1640 il Viceré di Napol i D u c a di Medina 
faceva r ichiedere al geografo siciliano G. B . Nicolosi, res idente a 
Roma , l 'esecuzione di u n a n u o v a c a r t a del Bearne di Napol i che, 
nel la p r i m a ideazione, doveva comprendere 12 t avo le , u n a per 
c iascuna p rov inc ia del Regno. I l Nicolosi si accinse a l l 'opera , av
valendosi delle ca r t e del Magini , m a inv iando u n a a c c u r a t a circo
la re a i Pres id i delle p rov ince per r ichiedere de t t ag l i a t e notizie 
a t t e ad aggiornare e perfezionare le rappresen taz ion i cartografiche. 
I ma te r i a l i raccol t i furono pa r z i a lmen te adopera t i per u n a c a r t a 
unica del R e a m e che, u l t i m a t a nel 1654, fu p r e s e n t a t a in omaggio 
a pr incipi , viceré, a l t i personaggi in esemplar i de l ineat i a m a n o . 
L a ca r t a m i s u r a v a circa m. 3 x 2. Nessun esemplare n e fu per 
a l t ro finora r in t racc ia to . Vedi in propos i to : SPINELLI L., La carta 
del Bearne di Napoli di G. B. Nicolosi, in « A t t i d e l l ' X I Con
gresso Geogr. I t a l i ano» Napol i 1930, p p . 351-54. 



cede t te ro , per var i mot iv i , con g r a n d e len tezza e subi rono lun
ghe in ter ruz ioni per v icende di ordine pol i t ico. Di fa t to l'Atlante 
geografico del Regno di Napoli non fu t e r m i n a t o ohe nel 1812. Esso 
è in 31 fogli a l la scala di 1 : 80.000 e, per q u a n t o l ' o rd i tu r a as t ro -
nomico-geodet ica e le basi topografiche fossero s t a t e insufficienti, 
cos t i tu ì u n progresso grandiss imo nel la cartografia del Eegno ; 
la Calabr ia vi a p p a r e — dirò così —• con u n a n u o v a faccia. U n a 
r iduzione in 6 fogli, con la divisione in provinoie, era già s t a t a 
p u b b l i c a t a nel 1807. 

P r e c e d e n t e m e n t e , a segui to del d isas t roso t e r r e m o t o che colpì 
la Calabr ia mer id iona le ne l 1783, la Commissione n o m i n a t a da l 
da l Governo n a p o l i t a n o pe r s t u d i a r e sui luoghi gli effetti del ca
t ac l i sma , incaricò il P . El iseo del la Concezione di « fo rmare u n a 
c a r t a topografica del la deso la ta Calabr ia pe rchè in u n colpo d 'oc
chio potesse vedersene il soqquad ro in cui fu p o s t a » . L a c a r t a , 
oggi rar iss ima, è espos ta in ques t a Most ra . È u n a ve ra c a r t a si
smica l imi t a t a a l para l le lo di Cosenza, essa a p p o r t a nuov i e l ement i 
topografici der iva t i da accura t i r i p e t u t i sopra luoghi . 

Nel 1814, m e n t r e v e n i v a a m o r t e il Rizzi Zannoni , i l Governo 
napo le t ano i s t i t u iva u n « Deposi to della Guer ra » e presso di esso 
u n « Officio topografico » che doveva p rovvede re al la esecuzione 
di u n ri l ievo di t u t t o lo S t a to a l la scala di 1 : 20000, come base 
pe r la cos t ruzione di u n a c a r t a topografica ad 1 : 80000. 

Ma, f r a t t a n t o , d u r a n t e l 'occupazione mi l i t a re aus t r i aca 
(1821-24) fu eseguita , a cu ra di ufficiali dell 'eserci to di occupazione, 
u n a revisione genera le delle vecchie ca r t e del Rizzi Zannoni , che 
venne i n t i e r amen te r id i segna ta , con m o l t a abi l i tà , m a non m a i 
pubb l i ca t a . L ' I s t i t u t o Geografico Mil i tare ne conserva i fogli ori
ginal i , che per la p a r t e r i g u a r d a n t e la Calabr ia vengono per la p r i m a 
vo l t a espost i al pubb l i co nel l 'occasione della p resen te Mostra . 
D a ques t a car ta , dopo ricognizioni sul t e r reno esegui te con g r a n d e 
cura , fu f a t to u n nuovo ni t id iss imo disegno a l la scala di I : 125000, 
che servì po i d i base a l la Carta dimostrativa delle Province meri
dionali r i p r o d o t t a col nuovo eccellente p roced imen to fotomeccanico 
Ave t a l la scala di I : 250000. Essa fu p u b b l i c a t a in 25 fogli t r a il 
1871 e il 1889. 

F r a t t a n t o i l avor i as t ronomico-geodet ic i necessar i come base per 
l a p r o g e t t a t a n u o v a c a r t a a l l '80.000 n u o v a c a r t a e i r i l ievi t opo 
grafici e rano p rocedu t i con g r a n d e lentezza , a n c h e a eausa degli 
even t i poli t ici , t a l c h é nel 1860, a l lorché cadde i l governo borbo
nico, nessun foglio era s t a t o ancora pubb l i c a to . I l Regno d ' I t a l i a 
p rovv ide senza indugio a l r i o rd inamen to dell« Officio Napo le t ano » 
e a l l ' a l les t imento di u n a c a r t a topografica delle Provincie meridio
nal i , a l la scala di 1 : 50000 che, esegui ta con notevole r ap id i t à , e ra 



già t e r m i n a t a e p u b b l i c a t a per in te ro nel 1876 in 174 fogli (com
presa l a Sicilia). 

L ' I s t i t u t o Topografico (poi Geografico) Mil i tare cos t i tu i to a 
F i renze nel 1872 concen t rando q u a n t o r e s t a v a dei p receden t i 
Servizi topografici degli an t i ch i governi , si accinse a l compi to — 
de l ibera to con appos i t a legge — di unificare u n a Car ta Topografica 
di t u t t o il Regno d ' I t a l i a a l la scala di I : 100.000, f o n d a t a su r i l ievi 
a l 25000 ( tavole t te) o a l 50000 (quadran t i ) a seconda del l ' impor
t a n z a della regione r a p p r e s e n t a t a . L a scala del 50000 fu que l la 
a d o t t a t a per i r i l ievi della Calabr ia , cbe, come per le a l t r e provinole 
mer idional i , si avva lsero l a r g a m e n t e dei p receden t i lavor i del
l'* Officio » napo le t ano . Pe r la Calabr ia le operazioni fondamenta l i 
si svolsero già nel 1873. I q u a d r a n t i al 50000 e i fogli a l 100000 cbe 
n e der ivarono erano quell i che c i rcolavano àncora fino a pochi 
a n n i or sono. N o n o s t a n t e le numerose ed accura te revisioni succes
sive, la r appresen taz ione cartografica era d ivenu ta , in mezzo secolo 
e più, a n t i q u a t a e insufficiente : la Calabr ia in pa r t i co la re ven iva 
a t r ova r s i in u n a man i fes t a condizione di infer ior i tà r i spe t to a 
quas i t u t t e le a l t r e regioni d ' I t a l i a . 

Ma d i t a l e infer ior i tà essa doveva essere l a r g a m e n t e compen
sa ta , a l lorché, or sono poch i a n n i , si i n t r a p r e n d e v a un 'ope ra in
t e r a m e n t e nuova , la c a r t a a l la scala di 1 ; 25000 b a s a t a su r i l ievi 
aereofotogrammetr ic i , esegui t i con i p roced iment i p iù mode rn i 
che oggi si posseggono. I l avor i in iz ia t i da l lembo mer id iona le 
della penisola ca labrese sono m a n m a n o p rocedu t i verso n o r d e 
oggi sono a r r iva t i a l la reg ione c o s e n t i n a 1 ; i fogli d i Cosenza e 
limitrofi sono p re sen t a t i n e l l ' a t t u a l e Most ra . Ancora u n a v o l t a 
la Calabr ia a p p a r e con u n a faccia n u o v a : u n a infini tà di l ineament i 
topografici e geografici si offrono allo s tudioso in u n a rappresen
taz ione di ineccepibi le precis ione. 

P e r t a n t o ques t e poche n o t e non p o t r e b b e r o t e r m i n a r e meglio 
che con un plauso a l l ' ins igne I s t i t u t o Geografico Mil i tare , v a n t o 
e orgoglio de l l ' I t a l i a , uno dei p iù m o d e r n a m e n t e a t t r e z z a t i e p iù 
a l t a m e n t e v a l u t a t i d ' E u r o p a . Al p lauso vi aggiunge u n vivo r in
g raz iamen to pe r la larghezza con la qua le l ' I s t i t u t o s tesso h a vo
lu to concedere a ques t a Mos t ra ma te r i a l e di a l t o pregio scienti
fico t a l u n i dei qual i inedi t i e presso che sconosciut i . 

Ma non sa rebbe g ius to passar so t to silenzio l 'opera di u n a l t ro 
benemer i to I s t i t u t o I t a l i ano , d i c a r a t t e r e p r i v a t o : il Tour ing 

1 Al m o m e n t o nel qua le si s t a m p a la p resen te n o t a (Febbra io 
1956) la esecuzione del la c a r t a è pressoché u l t i m a t a per l ' i n t e ra 
Calabria . 



Club I t a l i ano , le cui car te , p u r non b a s a t e n a t u r a l m e n t e su ope
raz ioni sul t e r reno , recano u n efficacissimo c o n t r i b u t o a l la cono
scenza, t r a u n largo pubbl ico , de l l ' I t a l i a e delle sue regioni . F o n 
d a m e n t a l m e n t e è la bel la c a r t a corografica d ' I t a l i a a l la scala di 
1 : 2 5 0 0 0 0 in 6 2 fogli, m a a d essa si accompagnano ancbe a l t r e 
ca r t e vo l t e a fini speciali . Del la p roduz ione del nos t ro Tour ing la 
p re sen te Most ra offre, per gent i le concessione de l l ' I s t i t u to , saggi 
mer i tevol i della mass ima a t t enz ione . 

ROBERTO ALMAGIA 

NOTA 

Ques te p a g i n e non sono che il r i assun to di u n a esposizione, 
f a t t a o ra lmen te , a c o m m e n t o del la Mos t ra s tor ica di cartografia 
calabrese, annessa al 1 ° Congresso Storico Calabrese (Sett . 1 9 5 4 ) . 
Non r i tengo perciò oppo r tuno corredar la di u n ' a m p i a bibliografia. 
Mi l imi to a menz ionare a lcune opere general i . 

ALMAGIÀ R . Studi storici di cartografia napoletana, P a r t i I e 
I I , in « Archiv io Storico per le P rov ince napo l e t ane », a n n i X X X V I I 
e X X X V I I I , 1 9 1 2 e 1 9 1 3 . 

I D . — i ' « Italia» di Giovanni Antonio Magini e la cartografia 
dell'Italia nei secoli XVI e XVII, Napol i 1 9 2 2 . 

I D . — Monumenta Italiae Cartographica, F i renze, I s t i t u t o 
Geografico Mil i tare , 1 9 2 9 . 

I D . —• Monumenta Cartographica Vaticana Voi. I I Ci t tà del 
Va t icano 1 9 4 8 . 

MORI ATTILIO — La cartografia ufficiale in Italia e l'Istituto 
Geografico Militare, R o m a 1 9 2 2 . 

I n ques t e opere il l e t to re p o t r à t r o v a r e numeros i r i fer iment i 
bibliografici a scr i t t i pa r t i co la r i . 

Aggiungo qu i che la ra r i ss ima c a r t a del P . Eliseo del la Con
cezione menz iona ta nel t e s t o , e s t a t a r i p r o d o t t a in append ice al
l 'opera di M. BARATTA. La catastrofe sismica Calabro-messinale. 28 
Dicembre 1908. E o m a 1 9 1 0 . 

I l Catalogo della Mos t ra ver rà pubbl ica to nel vo lume degli 
A t t i del 1 ° Congresso Storico Calabrese. 



ILLUSTRAZIONE DELLA MOSTRA 

DI DOCUMENTAZIONE OIOACHIMITA 

Ricordo che, t r e n t ' a n n i fa, con l ' ingenua ardenza dei neofiti, 
io conferivo, in u n a c i t tà , sede univers i ta r ia , su Gioacchino da Fiore , 
mos t r ando q u a n t o il suo messaggio avesse p o t e n t e m e n t e influito 
sul pensiero del X I I I e secoli successivi. E un giovane docente di 
s tor ia della filosofia mi faceva osservare, s tup i to e quas i scandaliz
za to , come fosse asso lu tamente fuor di luogo discorrere, in sede di 
s tor ia del pensiero, di un asceta « sognatore e vaneggian te ». E r a 
u n gent i l iano le t te ra l i s ta e d i b reve respiro . 

Non conta riferire come io gli r isposi . Conta invece considerare 
che quella pregiudiziale è u n a delle mol te forme di incomprensione 
con cui t a n t i va len tuomin i h a n g u a r d a t o al m o v i m e n t o gioachi-
mi ta , inquadrando lo , se mai , t r a i p iù incompost i , e forse patologici , 
del se t tore religioso medievale, senza accorgersi degli e lement i v i ta l i 
che la pa ro la del « profeta » calabrese h a avu to , e conserva, nella 
considerazione degli spi r i t i p iù e le t t i . 

Non par l i amo di a l t re forme di grossolana incomprensione, 
dovu te , per t r e qua r t i , a specifica ignoranza , delle qual i a b b i a m o 
un esempio t ipico in uno dei nos t r i storici , che h a t u t t a v i a sicuri 
t r a t t i di singolare nob i l t à e, spesso, a n c h e do t i perspicue di chiaro
veggenza cr i t ica : dico P ie t ro Giannone, la cui pag ina , superficiale 
e bana le , su Gioacchino non posso rileggere senza arrossire, per l u i 1 . 

Gli è che la figura di Gioacchino d a Fiore e gli echi mul t i formi 
del suo messaggio p resen tano u n a complessa serie di p rob lemi in 
cui la teologia e la filosofia, la s tor ia e l 'esegesi biblica, le considera
zioni d i economia associata — religiosa e civile — il divino e l 'uma
no, le speranze cont ingent i e le e terne , il passa to e, s o p r a t t u t t o , 
l ' avveni re p ro ie t t a to su di uno schermo apocal i t t ico, s ' interferiscono 
ad ogni, i s t an te . Vorrei quindi aggiungere ohe, a d in t ende rne 
i significati central i , non t a n t o ci soccorre l ' appa ra to e rudi to , p u r 
necessario, q u a n t o u n a n a t i v a vocazione che polarizzi l ' an ima ad 

1 P . G I A N N O N E , Istoria civile del Regno di Napoli, P r a t o 1865, 
voi. I I , X I V , p . 87. (Il Russo qualifica severo il giudizio del G . ; m a 
è più esa t to dire balordo). 



u n a vibrazione congeniale. S o p r a t t u t t o occorre, nello s tudio 
delle opere au ten t i che del l 'Abate e nel l ' indagine circa le deforma
zioni fanat iche e circa le secolari polemiche, occorre, dico, non 
perdere m a i di v i s ta le l inee essenziali della gigantesca figura di Lu i , 
che h a des ta to — come pochissimi geni — a rden t i consensi e dissensi 
in t u t t o il mondo : linee cara t te r i s t iche non facili a cogliersi. 

Forse h a ben de t to della personal i tà di Gioacchino un geniale 
scr i t tore russo qualificandolo « incendiario » K Sì, m a nel subl ime 
senso da to dal Cristo a ques ta vigorosa espressione, che Egl i , il Di
vino Maestro, a t t r ibu isce a sé stesso : « ignem veni mi t t e re ». 

I n ver i tà , uno dei pochi p o r t a t o r i di fuoco sulla t e r ra , dopo 
Gesù e dopo S. Paolo , è s t a to davvero lui, Gioacchino da Fiore . E 
propr io in ques ta sua audace missione io vedo il s imbolo stesso del 
suo dest ino. I l fuoco infa t t i i l lumina, r iscalda e t e n d e al Cielo, m a 
è « robustoso e forte » e vorace : dis t rugge anche e incenerisce vene
rabi l i impa lca tu re e foreste mil lenarie . Non maravig l ia , p e r t a n t o , 
che forze, anche di n a t u r a diversa, si coalizzino a spegnerlo ; m a 
u n perenne soffio misterioso — che r icorda l 'e terno spiro delle an ime 
— r ides ta la fiamma. 

Ciò è a v v e n u t o e avv iene per il nos t ro g rande conter raneo . 
Le aspre polemiche contro il messaggio g ioachimi ta e le con

danne rappresen tano a p p u n t o t a l i forze coalizzate ; m a gli a l t i rico
nosciment i di g rand i an ime — anche di Pontefici — la r icerca sempre 
des ta e ansiosa della sua parola , i r ich iami appass iona t i e nostalgici , 
le difese ape r t e o discrete, t u t t o il secolare e paz ien te lavorio cri
t ico in torno alle opere a t t e s t a n o che 1'« incendiar io » è ancor v ivo 
e operan te : incendiar io da l vol to angelico, dalla pupi l la fissa alla 
luce di Dio e, nel con tempo, alla segnata pa rabo la delle u m a n e v i 
cende, oscure e sanguinose, m a t u t t a v i a sospinte da un ' ans i a ca tar 
t i ca verso un crepuscolo di novel le aurore . 

E d io a m o veder t u t t i voi, in g ran p a r t e figli di ques ta t e r ra , 
e me, u l t imo, con il cuore proteso a d u n a visione di r i nnovamen to , 
m e n t r e s ' inaugura ques ta m o s t r a d o v u t a alla t enace pass ione di 
due s tudiosi eminent i : la d o t t . Guerr iera Guerrieri e il p . Francesco 
Busso . 

L a « for tuna » — diciamo così — del messaggio g ioach imi ta 
può r iassumersi in q u a t t r o t a p p e 2 . 

1 MEREJKOWSKI DIMITRI, Tre Santi (Paolo, Agostino, Fran
cesco) Milano, Mondador i , 1 9 3 6 , p . 2 0 1 . 

2 P . FRANCESCO R u s s o , Bibliografia gioachimita, Firenze, Olschki, 
MCMLIV. v. In t roduz ione . 



L a p r ima è ca ra t t e r i zza ta dal l ' entus iasmo degli Spir i tual i fran
cescani, spesso fanat ico e tu rbo len to , con t endenze ereticali : pe
riodo di fermentazioni incomposte , sì, m a cbe, in fondo, esprime 
preoccupazioni di al to valore spir i tuale e cbe t r a s m o d a s o p r a t t u t t o 
per la decisa volontà di s taccars i da u n a concezione di v i t a le t tera-
listica, pass iva , p iena di contaminaz ioni e di t ransaz ioni an t i evan
geliche. 

L a seconda t a p p a è d o m i n a t a dal « profet ismo » che ci offre 
u n a selva di affermazioni accomodat iz ie e polemiche, fa lsamente 
a t t r i bu i t e a Gioacchino. Anche in questo fantasioso se t tore c'è qual
cosa di v ivo e di operan te che spesso sfugge agli e rud i t i . 

L a t e rza t a p p a , cessat i i con t ras t i t r a Cisterciensi e F lorens i , 
è un r i torno ad u n a cer ta forma di sereni tà . È il periodo — poss i amo 
dire — della l e t t e r a tu ra panegir is ta . 

L a q u a r t a t a p p a è ca ra t t e r i zza ta — siamo ai Seco. X I X e X X 
— dallo s tudio d i re t to delle fonti e dal l 'analisi cri t ica del pensiero 
quale r i su l ta dalle opere au ten t iche . Vien fuori u n a serie d i lavori 
poderosi di sceverazione e di acce r t amento . Non mancano le pole
miche, n a t e da prevenzioni e da preconcet t i ; m a la figura di Gio 
chino grandeggia t r a le opposte t endenze . H a la sua ce t ra e la fiac
cola a rden te . Guarda alla Sila e r ipe te il suo inv i to : ASCENDAMUS 
S U P E R S P E C U L U M M O N T I S . ' 

Penso che in un breve discorso, quale dev'essere questo mio, non 
siano possibil i g l ' indugi sui grandi problemi cri t ici che offre lo s tudio 
della v i t a del « profeta » ; né credo sia necessaria un 'esposizione 
s is temat ica , sia p u r sommar ia , della concezione g ioachimi ta . Bas t a 
accennare che i d a t i autobiografici che possono raccogliersi dalle 
opere au ten t i che sono assai scarsi ; n é deve far maravig l ia , se si t i en 
presente il no to passo dell'« Expos i t io in Apocalypsim » dove G. 
insegna come sia dovere sacro « abscondere g r a t i a m sibi d a t a m t em
pore puer i t iae et adolescentiae. . . » 1 . 

D a t i numeros i invece abb iamo , non t a n t o da i cronist i nos t r i 
dei seco. X I I I e X I V (eccezion f a t t a d i fra Sal imbene, ch 'è fonte 
assai r icca e vivace per il p r imo periodo del gioachinismo), q u a n t o 
dai cronist i inglesi, francesi e tedeschi . Né c'è t roppo da fidarsi degli 
accesi polemist i g ioachimi t i Gherardo da Borgo S. Donnino , Uber
t ino da Casale, Angelo Clareno e Pier G. Olivi. P o n t e pr incipale e 
a t t end ib i l e res ta sempre L u c a Campano, che fu arcivescovo di Co
senza e ch 'e ra s t a to ammanuense , segretario ed amico di Gioacchino. 

1 Expositio in Apocalypsim seu Apocalypsis nova, f. 5 5 , b . -
v. E . B U O N A I U T I , Gioacchino da Fiore - I tempi - La vita - Il messag
gio. R o m a , 1 9 3 1 , p . 1 3 4 5 ss. 



T r a L u c a e i poderosi lavor i cr i t ici della seconda m e t à dell 'ot
tocen to , c'è la pa ren tes i seicentesca dei biografi fantasiosi , ingenui , 
coreografici e panegir is t i , di cui b revemente di remo 1 . 

L a biografia di G. non h a fasi es ter iormente d r a m m a t i c h e . 
Segno r a p i d a m e n t e i p u n t i essenziali. 

1 ) N a c q u e in quel te r r i to r io cosentino, nel quale le t rad iz ion i 
l a t ine erano s t a t e meglio difese contro la fana t ica pene t raz ione bi
zan t ina . 

2) L a sua vocazione monas t ica , fecondata dal r ap ido successo 
della p ropaganda bernard iana , dopo la v is i ta del Santo nel Mezzo
giorno d ' I t a l i a , d iventa , a poco a poco, per l ' a rden te g iovane cala
brese, u n a consegna inderogabile , cui egli res ta fedele sino alla mor t e , 
r e p u t a n d o t u t t a sua u n a sola cosa : la cetra, ch 'è la voce dello Spir i to . 

3 ) L 'esper ienza dolorosa della m o n d a n i t à e scos tumatezza dei 
monac i del suo t e m p o incide for temente sulla sua a n i m a verginale , 
come da numeros i pass i t r a spa re delle sue opere. Così l 'o rdine ideale 
r isplende sempre più e f iammeggia nel suo cuore . 

4 ) I l vero d r a m m a è t u t t o nella sua an ima , profondo e si
lenzioso ; che, dopo la mor te , scoppierà po i in d r a m m a clamoroso, 
p rovocando ire, condanne , t empes te . Le qual i devono t u t t a v i a con
siderarsi — nella s tor ia della sp i r i tua l i tà cr is t iana — come la vio
len ta b a t t i t u r a angelica della p roba t i ca piscina, affinché le acque 
s t agnan t i d ivent ino sa lu ta r i . 

5 ) Gioacchino si volge alla sol i tudine si lana. Ascendamus 
super speculum montis ! Luogo Analmente propizio a i suoi colloqui 
con l ' Invisibi le , m e n t r e babelico appa re il discorso con gli uomini 
e sconvolgente la rea l tà contemporanea , anche se a t t o r i sono i r a p 
p resen tan t i della Chiesa di Dio ! 

L a Sila era — come dice il B e r t a u x — u n a ci t tadel la d i grani to , 
pa re te divisoria t r a la greci tà e Ja l a t in i t à in Calabria, quas i « ba
luardo avanza to contro le t radiz ioni b izant ine , di S. Severina a 
sud, di Eossano a l evan te » 2. Tale ba luardo era r imas to inaccessi
bile al monachismo bizant ino , non solo d u r a n t e la sp ie ta t a pres
sione n o r m a n n a contro il grecismo, m a anche quando i conquis ta
tori , a t a rd iva r iparazione, presero a proteggerlo. 

6 ) L a fondazione del nuovo Ordine Floreuse, considera ta 
come diserzione da i Cisterciensi, diede occasione a lo t te aspre che 

1 V. (per i singoli nomi) B u s s o , op. cit., p p . 3 3 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 5 4 , 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 5 2 , 1 6 3 . 

2 E . B U O N A I U T I , Introduzione al « Tractatus super quatuor Evan
gelia - E o m a , I s t i t u t o storico I t a l i ano , 1 9 3 0 , X X X V I I I . 



amareggiarono il candido cuore .del fondatore . Ma, pu r t roppo , an
che i monas te r i florensi sub i ranno gravi contaminazioni : bas t i 
r icordare che, ven t i ann i dopo la m o r t e di Gioacchino, t r a l 'archi-
cenobio di S. Giovanni in Fiore e la B a d i a basi l iana del Pa t i r ion 
culminarono clamorose controversie per la p ropr ie tà e l 'uso dei pa
scoli silani ! 

7 ) Nella sol i tudine Gioacchino, proteso verso la invoca ta 
l iber tà dello spir i to, scru ta e in tende il passa to (Storia e Rivelazione) 
come un ' immensa e armoniosa parabo la di cui urge cogliere i s igni
ficati r ipos t i e i valori t ip ic i . T u t t o , nella Scr i t tura , dal racconto 
genesiaco al r icordo scr i t to delle pr imiss ime origini evangeliche, 
v a inteso come u n a mirabi le tess i tura di simboli, la cui real tà , r i 
m a s t a finora indecifrabile, sarà v i s ta fuori d 'ogni velo nel nuovo 
regno dello Spir i to . Così la s toria morale e sociale degli uomini ubb i 
disce a d u n a vas t a sinfonia a t r e t e m p i che s 'accorda al r i t m o mi
sterioso e sapient iss imo della Monotr iade divina l . 

È così che G., a t t r ave r so un raffinato e ingegnoso a r m a m e n t a r i o 
esegetico, m a t u r a la sua concezione apocal i t t ica . Non t u t t i i crit ici 
t engono presente che la sua esegesi e la faticosa r icostruzione sto
rica h a n valore di mezzo. Il fine e ra di con t rappor re alla le t te ra della 
cr is t iani tà ufficiale l ' a t tesa fervorosa e inderogabile del Regno della 
« intel l igentia spir i tual is » : concezione — possiamo a m m e t t e r e — 
profondamente r ivoluzionaria, m a serena, candida , elevatrice, come 
il can to m a t t u t i n o di un coro sacro. 

Nel 1 2 0 2 il « profeta » chiudeva s a n t a m e n t e gli occhi alla m u t e 
vole rea l tà te r rena , m e n t r e nelle carceri perugine uno s t rano pr i 
gioniero ven tenne volgeva gli occhi purificati alla luce essenziale 
del Vangelo di Cristo : Francesco d'Assisi — i cui figli sarebbero 
s t a t i i più a rden t i deposi tar i del g rande sogno gioachimi ta . 

Uno dei problemi che più h a appass iona to i cri t ici è quello circa 
l'ortodossia di Gioacchino, con t a n t o nobile slancio r i p e t u t a m e n t e 
difesa dal nos t ro Fober t i 2 . 

Dico sch ie t t amente il mio pensiero. Le voci a rd i t e che richia
m a n o la Chiesa di Dio alle pu re origini evangeliche — specie quando 
la Chiesa, come la luna (si no t i che il paragone è di S. Ambrogio 
— E x a m . 4 , 2 —) assott igl ia, poco a poco, la p ropr ia luminos i t à 
sino a d oscurarsi ( t emporaneamente) , — sono, dagli zeloti, qualificate 

1 v . E . BTJONAITJTI, 0. d. F„ e. p p . 9 7 - 9 8 . 
2 F . F O B E B T I , Gioacchino da Fiore - Nuovi studi critici - San

soni 1 9 3 4 . v . specia lmente Cap. 1 4 ; I D . , G. d. F. e il Gioachinismo 
antico e moderno - P a d o v a , C.E.D.A.M., 1 9 4 2 . 



voci r ivoluzionarie ; l addove , ta lvol ta , sono le p iù vicine al messag
gio e solo l 'asprezza polemica le fa appa r i r e eterodosse. 

Va d a sé clie non in tendo ascrivere a d asprezza polemica anche 
la condanna , nel Concilio La te ranese del 1 2 1 5 , del « Libello », a t t r i 
bu i to a Gioacchino .contro P ie t ro L o m b a r d o . Ma il « Libello » è 
p e r d u t o ; e p iù che ragionevole si p resen ta il dubbio circa la sua pa 
t e rn i t à . Cbe ques ta sia s t a t a affermata da l Concilio non significa se 
n o n che l 'opuscolo a n d a v a allora sot to quel nome ; e G., m o r t o d a 
t redic i anni , non p o t e v a p ro tes t a re . Per i P a d r i del Concilio ques ta , 
del res to , era c i rcostanza secondaria . A loro p r e m e v a ind iv idua re 
l 'errore cui era d 'uopo con t rappor re la sana do t t r ina . L 'e r rore t r i 
te is ta , infine, sarebbe, se mai , u n a porz iuncula marg ina le nella dot
t r ina di G., g iudica to « v i r cathol icus » nelle due le t tere di Onorio I I I , 
la p r i m a (del 1 2 1 6 ) al Vescovo di Lucca e la seconda (del 1 2 2 1 ) al
l 'Arcivescovo di Cosenza e al Vescovo di Bisignano, senza par la re 
di a l t re poster ior i autorevol iss ime tes t imonianze . 

L a sos tanza v iva e centra le del messaggio g ioachimi ta è nella 
do t t r i na dei t r e s t a t i . A ques ta è vo l ta t u t t a la sua an ima che, nelle 
vicende del mondo contemporaneo , vede ciò che a t u t t i si nasconde , 
cioè i s in tomi premoni tor i della g rande ca tars i ; e se stesso vede t r a 
i p ro tagonis t i del nuovo Esodo che deve po r t a r e i c redent i nello 
Spiri to dal la seconda alla t e rza e t à in cui la r i sor ta coscienza evan
gelica sarà affrancata d a ogni insana cupidine : Esodo, avvol to 
d ' incognite , sot to la ferula l aceran te del l 'Ant icr is to 

Gioacchino sente l ' immane t ravagl io di ques ta n u o v a gen i tu ra 
della Chiesa : « Ecclesia c ruc ia tur pa r tu r i ens » dice ne l l 'Ex , in Apoc. 
f. 8 2 e ss. 

Al suo orecchio a r r ivano i soffocati l amen t i della m a d r e e i 
t r emul i vagi t i della novel la v i t a . 

Visione d r a m m a t i c a e suggest iva, d inanzi al la qua le le an ime , 
domina t e dal l 'ans ia di scoprire un filo condu t to re nel l ab i r in to della 
s tor ia e, s o p r a t t u t t o , domina t e da l desiderio di scorgere, in luce di 
aurora , lo sbocco di ques to t ragico fiume eracli teo, si soffermano, 
pensose e sorprese, t r o v a n d o nella voce del veggente calabrese un 
segno d ' in sospe t t a t a modern i t à che resiste alla corrosione dei p iù 
sca l t r i t i filosofemi. 

Ecco perché di t a l v iva sos tanza del pensiero g ioachimi ta si 
nu t r i rono , in t u t t o il mondo , spi r i t i assai diversi , un i t i nel la fervida 
nosta lgia di un rinnovamento del l 'economia associa ta : da D a n t e 
a Cola, d a Cola a fra Gerolamo, da fra Gerolamo a fra T o m m a s o 
Campanel la , da fra Tommaso a Giuseppe Mazzini. 



Ma è p u r d 'uopo confessare ohe il pu ro messaggio di G. fu defor
m a t o da t u m u l t u a r i e deduzioni , d a esagerazioni paradossal i , da 
anarcoidi volontà incendiarie, da visioni apoca l i t t i che a t i n t e forti 
e spregiudicate : così , lon tane da l l ' an imo sereno di Gioacchino ! 
F u u n delirio che si diffuse in t u t t a E u r o p a . Così fu abbozza to e pro
p a g a t o il « Vangelo e te rno ». Gherardo da Borgo S. Donnino , Ales
sandro di Bremen, Pier G. Ulivi , Ugo di Digne n e furono gli accesi 
apostol i . 

Venne, n a t u r a l m e n t e , la condanna , che non riuscì t u t t a v i a 
a d o mare le f iamme. Venne — si n o t i — in un ' a tmosfe ra t u r b a t a 
d a passioni violente . B a s t a r icordare l 'acre l o t t a contro i Mendi
can t i alla Sorbona e le accuse irose di Guglielmo di S. Amore . B a s t a 
r icordare che, nel processo contro l 'angelico g ioachimi ta Giovanni 
da P a r m a , perfino B o n a v e n t u r a si most rò poco sereno, t a n t o che 
René de Nan tes , nella sua « Histoire des Spiri tuels » 1 — non con
t r a d d e t t o anzi c i ta to da storici francescani di p rova t i s s ima fede — 
conclude : « Questo processo non è cer to u n a bella pag ina per il Dot 
to re Serafico ». Atmosfera t u r b a t a , dicevo, cui, dopo le dure con
danne , fa cont ras to l ' an imo sereno, i nv i t t o e gioioso dei pr incipal i 
colpi t i . F r a Gherardo en t r a nel carcere a v i t a can tando a voce di
stesa : « In loco Pascue ibi m e cohocavi t ! » 2 . 

Ma l'eco di quest i fanat ic i deviazionisti (mi fa comodo la b r u t t a 
parola) influiva i n t a n t o a des tare v a m p a t e di esal tazione collet t iva : 
passano per le vie d ' E u r o p a Flagel lant i , Boscarioli , Frat icel l i . . . È 
il d r a m m a apocal i t t ico nella sua fase p iù to rb ida . Aspe t t i che vanno 
però s tud ia t i p a c a t a m e n t e ; che, se, in ver i tà , fu quello un dera
g l iamento t umu l tua r io dalle comuni forme di v i ta , non è a dire che 
nelle cosidet te forme comuni (meccanicizzate, cristall izzate, passive, 
incall i te, infeconde) si r i t rovi poi il tr ionfo della saggezza o,comun
que, u n a qualsiasi affermazione dello spir i to . Nelle tenac i illazioni 
di fra Gherardo non t a n t o u n insano proposi to di p ro te rv ia credo 
debba v e d e r s i ; q u a n t o , forse, u n a sovrecc i ta ta a rdenza di r inno
vazione ab imis, un eroico furore — direi — di cancellazione som
mar ia , magar i b ru ta le assurda e sacrilega, del passa to e del presente . 

E d in ciò, secondo me, a p p a r e il maggior segno di deformazione 
eret icale dell'« In t roduc to r ius », in q u a n t o vi si obl i tera a rb i t ra r ia 
m e n t e la l inea della con t inu i t à s tor ica che nel veggente calabrese 

1 Par i s - 1 9 0 9 , p . 2 0 4 . 
2 Pe r la s tor ia del processo contro G . d. P . v. specia lmente 

BONDATTI , Oioachinismo e Francescanesimo nel dugento - 8. M. degli 
Angeli - 1 9 2 4 , p p . 1 0 2 - I I I e GEBHART E. , L'Italie Mystique, Par i s , 
1 8 9 0 . T r a d . i ta l . di Pe r ro t t i , Bar i , La te rza , 1 9 2 4 e T o c c o F . , L'Eresia 
nel M. E. - Firenze, 1 9 0 5 . 



res ta c u r a t a a rmoniosamente , so t to la sch ie t ta pressione di un sen
t i to e p iù vol te p ro t e s t a to a t t a c c a m e n t o alla Chiesa docente . Non 
c'è f r a t t u r a radicale t r a il secondo e il te rzo s t a to nel genuino pen
siero de l l 'Aba te : la « spir i tual is in te l l igent ia » non è u n terzo « tes ta 
men to » *, bensì u n a superiore e complementa re conquis ta di li
b e r t à inter iore, u n a n u o v a e v i t tor iosa iUuminazione e fecondazione 
dei po ter i chiaroveggent i dello spir i to che celebra la p ropr ia gioiosa 
comunione con Dio, m e n t r e il sacerdozio secondo Melcbisedecco 
res ta in e terno 2 . I l « De ar t icul is Fidei », pubb l ica to recen temente , 
chiarisce ques to p u n t o e quello della sac ramenta r i a g ioachimita , 
escludendone ogni infil trazione m o n t a n i s t a 3 . 

Quello cui t ende — cos t an t emen te — Gioacchino è un segno 
di a l t iss ima sp i r i tua l i t à che sfugge ai mediocr i ed a i se t t a r i di t u t t i 
i t e m p i . L a corrusca f iamma della sua t eda s t r ide , vigoreggiando, 
a l l ' impeto dei ven t i . 

Al t ro aspe t to della s tor ia del messaggio g ioachimi ta è — di
cevo — quello del « profet ismo ». 

Superfluo r ipe tere qui ciò che t u t t i sanno, compresa la opinione 
compassa ta di T h o m a s d 'Aquino 4 . 

Pe r me il p rob lema non può essere, semplic is t icamente , l iqui
d a t o in sede teologica. Noi ci t r ov i amo di fronte, s to r icamente , *ad 
u n a assai diffusa credenza nella v i r tù profet ica di G. Non mi appello 
alla p r e sun t a c h i a m a t a a Messina (di cui pa r l ano a lungo i t r e cro
nis t i aulici b r i tannic i Ruggero di Hoveden, Benede t to di Pe t e rbo -
rough e Rau l di Coggeshall) d a p a r t e di Riccardo Cuor di Leone 
( 1 1 9 0 ) pe r aver presagi sull 'esito della imminen t e c r o c i a t a : u n a 
consultazione di t a l genere po teva far capo a comuni poter i di u m a n a 
saggezza. < 

Sulla v i r tù profetica in senso più s t r e t to ins is te t tero a lungo, 
specialmente, i F rancescan i e i Domenican i (occorre me t t e r e da 
b a n d a la voluminosiss ima l e t t e r a t u r a pseudon ima di profezie a t 
t r i bu i t e a G.). Dal la p r ima m e t à del sec. X I I I al X V I non si pa r l a 
d i Francesco o di Domenico, senza risalire — come spin t i da u n a 
corrente irresistibile, dice il B o n d a t t i — 5 alle « profezie » di Gioac
chino. C'è invero da res tare s tup i t i d inanzi alle pagine dei cronisti 

1 Fi.vpositio in Apoc, i. 1 3 . 
2 « Ips i duo unus sun t clerus.. . mansu rus usque a d consumma-

t ionem saeculi ». 
3 V. anche T O N D E L L I , Il libro delle figure ove (p. 1 5 8 ) si afferma 

che la teologia sac ramen ta r i a v iene esposta «con ampiezza e lucidità 
in senso ortodosso, senza che n e m m e n o un accenno v i sia a d un 
loro fu turo t r a m o n t o ». 

i I V Sent . d. 4 3 , q. 1 a. 3 . 
6 BONDATTI , O. e., p . 4 0 . 



e degli apologisti , in cui v ibra u n a fede semplice e, nello stesso t empo , 
a rd imentosa . L ' in te rpre taz ione della v i t a l i t à dei due ordini mendi
can t i pa r cbe acquis t i valore solo dal la r i spondenza degli uomini e 
dei f a t t i alle « profezie » di G. To rna a m e n t e il r i tornello de l l 'Evan
gelista Mat teo « . . .ut ad implere tur quod d ic tum est per pro-
phe t am. . . ». Alessandro di Bremen suggella i suoi capi tol i così : 
« I m p l e t a sun t que Joach im cecinit . . . » 1 . 

Né solo dal la Germania del nord, m a anche da l l ' Ingh i l t e r ra 
ar r ivano voci consimili sul profet ismo gioachimi ta ; e sono voci 
anche di do t t i au tent ic i , come A d a m o di Marisco e Buggero Bacone. 

aNé sol tanto Francescani e Domenicani , ma , nel sec. X V (secolo, 
d i remmo, di lumi) anche Carmel i tan i e Gesuit i (alieni, d i remmo, 
ques t i , da fole) vorrebbero in qualche modo vedersi p reannunz ia t i 
dalle « profezie » di Gioacchino ! 

Noi possiamo no ta re questo fenomeno . imponent iss imo, senza 
t u t t a v i a res tare né t roppo commossi né t roppo convin t i . Io sono in
vece colpito d inanzi al celebre verso dell 'Alighieri « di spir i to pro
fetico do t a to ». Verso n a t o lì, nella a tmosfera del Cielo del Sole, 
dove, nonos tan te il « t r ipudio e l'altra, festa grande, sì del can ta re e 
sì del fiammeggiarsi , luce con luce gaudiose, e blande», D a n t e non 
res ta abbac ina to ; che, anzi , conserva la severa visione della rea l tà 
che lo spinge alla più a m a r a r ampogna contro le precoci forme dege
nera t ive degli Ordini Mendicant i . Verso, dunque , incisivo e medi
t a t o , quasiché il poe ta volesse prevenire dubb i inoppor tun i . 

Ma, in D a n t e , « profeta » vuol dire « annunz ia to re » ; non di 
piccoli event i , come po tevano essere anche quelli di u n a Crociata, m a di 
event i cbe interessano l ' avveni re di t u t t a l ' uman i t à , già vist i , da 
Gioacchino, nella prefigurazione dei raccont i biblici . Tale visione 
rassomiglia, ta lvol ta , a d u n a vert iginosa danza simbolica, quasi 
r i to d' iniziazione a l l ' imminenza di una buona novella 2 . T u t t a la 
speculazione g ioachimi ta culmina in questo gioioso annunzio epi-
fanico. L a rea l tà u m a n a e d iv ina — come nel poema sacro — si toc
cano, si compene t rano , t a n t o da appa r i r e come una rea l tà sola, indi
visa e indivisibile. 

È qui , in ques ta a rden te nosta lgia di cose sperate , che la so
g n a n t e an ima di D a n t e Alighieri s ' incontra e si fonde con quella, 
es ta t ica , del cenobi ta Silano. 

Ormai non c'è alcuno che dub i t i — senza necessar iamente acce
dere a t u t t e le conclusioni del Tondell i circa il « Libro delle figure » 

1 Scriptum super Apocalypsim in Collectanea Franciscana , 
ed i ta dalla « Br i t i sh Society of F r a n e . Studies », Manchester 1922. 
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considerato come mat r i ce di mol te figurazioni dan tesche — del vas to 
influsso g ioachimita sulla Div ina Commedia . Ci appa re anzi s t rano 
come il Valli — che t a n t o si affatica a scovrire il ca ra t t e re iniziat ico 
dello Sti lnovo — non abb ia il min imo sentore di echi g ioacbimi t i 
in D a n t e , laddove un critico francese della m e t à del l 'Ot tocento 
— l 'Ozanam — aveva messo Gioacchino t r a i precursori di D a n t e 1 . 
L'influsso g ioachimi ta però non è t a n t o in d ipendenza — come soste
neva l 'Ozanam e come con più concret i accenni sostenevo, modes ta
men te , anch ' io t a n t i anni fa 2 — dell'« H y m n u s de p a t r i a coelesti 
et de gloria Pa rad i s i » e della « Visio a d m i r a n d a », n é di a lcune, pu r 
cer te , derivazioni da l « Psa l t e r ium decem co rda rum », né da l signi
ficato del Veltro o del « g ran rifiuto », o dal la depreca ta donazione 
cos tant in iana , né dal la figurazione dei cerchi divini . T u t t o ques to , 
per me, dice ; m a poco. Ciò che dice di più è il significato fondamen
ta l e della Div ina Commedia — la quale nacque , poss iamo dire, dal la 
g rande speranza g ioachimi ta di r innovazione ab imis, di cui D a n t e 
fu l 'erede maggiore. 

P u r t r o p p o i critici danteschi hanno , pa re , le t to d i s t r a t t a m e n t e 
il X X V del Parad iso , ove Beatr ice , p revenendo amorosamen te le 
r isposte di D a n t e al suo esamina tore S. Giacomo circa la speranza, 
afferma : 

L a Chiesa mi l i t an te a lcun figliuolo 
Non b a con più speranza. . . 

Però gli è conceduto cbe d ' E g i t t o 
Venga a Gerusalemme per vedere (Par . X X V - 5 2 - 5 7 ) . 

L 'a rd i t a , anzi sconcer tante , affermazione di Beatr ice sul pr i 
m a t o mondia le della speranza dan tesca da cui procede il gran viag
gio ; la realizzazione della speranza più umana di D a n t e — il r i torno 
in p a t r i a — per cui aveva pensa to , a l t r a vo l t a di a r m a r e la propr ia 
m a n o fratr icida — vista , nel X X V , (ch'è — si no t i — il canto della 
speranza divina) sullo schermo di u n a v i t to r i a del poema sacro, cioè 
della ce t ra g ioachimi ta , cioè dello Spir i to , sulla crudeltà u m a n a (solo 
così la speranza u m a n a può colorarsi di luce divina) — t u t t o ciò 
spiega l 'affermazione sicura, precisa e anch 'essa sorprendente , d i 
Po lche t to di Marsiglia che annunz ia i m m i n e n t e la r innovazione 
del mondo , quas i r iecheggiando la espressione di Gioacchino «jam 
immo praesens » : 

Ma il Vat icano e l 'a l t re p a r t i e le t te 

1 A. P . OZANAM, Oeuvres complètes - T . Cinquième, Par i s , Le-
coffre 1 8 5 9 - Des sources poétiques de la Divine Gomédie, p . 4 1 8 ss. 

2 L. COSTANZO, Il «profeta» calabrese - Roma , N u o v a Antolo
gia, O t t . 1 9 2 5 , p p . 1 3 - 1 4 . 



Di Roma , che son s t a t e cimitero 
Alla milizia ohe P ie t ro seguet te , 
Tosto libere -fieri dell'adultero. (Par . I X - 139-142) 

R i t rovo qui , caldo e sicuro, l ' i rresist ibi le fervore del gran pre
sagio g ioachimi ta . 

A coloro che, pu r consumat i nell 'esegesi dantesca , non riescono 
a vedere ques ta segreta sorgiva di luce che a v v i v a e si spande per 
t u t t o il poema, sfugge, senza dubbio , il più r iposto e subl ime signifi
cato della Commedia . 

Dirò poche parole sulla t e rza fase della « for tuna » di G. 
Siamo ai p r imi del 600. Comincia il periodo agiografico. 
L 'Ord ine florense h a concluso la sua pa rabo la (Il nos t ro in

s tancabi le P . Russo ne h a t racc ia to la s tor ia in u n erudi to e a rmo
nioso volume ancora inedi to , che ho a v u t o la fo r tuna di leggere). 

I l protocenobio di Fiore è già d ivenu to monas tero cisteroiense. 
Res ta t u t t a v i a il nome fatidico « Fiore ». Questo, gen ia lmente im
pos to da G. al suo luogo e alla sua famiglia, era u n annunz io augu
rale . Nel fiore si r iassumono le luci prefigurate del terzo s ta to che 
sarà il frutto m a t u r o saporoso n u t r i e n t e — frutto vero — come dice 
D a n t e : «vero f ru t to ver rà dopo il fiore» (Par . X X V I I ) (come si vede, 
io accedo alla fine e a c u t a esegesi del nost ro prof. Biagio Cappelli 
sul t i to lo del l 'Ordine florense 1 . 

I l san to fondatore pensava che t r a le balze silane — mis t ica 
culla d i for tunosi e fo r tuna t i event i — dovesse alzare la sua profu
m a t a corolla il « fiore », felice segno del terzo s t a to . 

Ora, dalla Badia , d ivenu ta Commenda, vien fuori la Biografìa 
g ioachimi ta del cisteroiense Giacomo Greco da Scigliano, s t a m p a t a 
a Cosenza nel 1602. Circa 40 ann i dopo l 'Aba te cisteroiense Ughelli 
pubb l i cava il tes to della p r i m a biografia, di Luca , e t r a s m e t t e v a 
poi , nel 1661, t u t t o l ' i nca r t amen to gioachimita , raccolto dal Greco, 
al Bol landis ta Daniele von Papebroch , il quale d a v a a t a l i scr i t t i 
u n a consacrazione ufficiale inserendoli negli « Aeta S a n c t o r u m ». 

Qualche decennio p r i m a del Papebroch e ra usci ta a Napol i l a 
Biografia di Gregorio De Lauro , ove in torno alle scarne not iz ie di 
Luca si r i c amava u n a vistosa frangia di fantas ie . 

Cominciava così il « romanzo » di Gioacchino, che, un secolo 
più t a rd i , a v r à la sua maggiore espressione in F r . Gervaise (1745) 2 

1 B . CAPPELLI, Il titolo dell'Ordine florense - Calabria No
bilissima, Cosenza 1950, 1-2, 3-4. 

2 GERVAISE F . , Histoire de l'Abbé J. surnommé le prophète, 
Par i s - Giffort, 1745. 



che nello stesso fontespizio del volume, edi to a Par ig i , p r o m e t t e , 
ore rotundo, l 'analisi delle opere del veggente « ...in cui si cons t a t a 
(sic) la realizzazione delle sue profezie sui p a p i . , sugli impera tor i , 
sui re , sugli s t a t i e su t u t t i gli Ordini religiosi ». P a r i m e n t i r o m a n 
zesca, m a non p r iva di pag ine suggest ive, è i a «Vi ta» dell 'Aegerter 
usc i ta a Par ig i il 1928 *. 

I n t u t t i ques t i biografi an t i che leggende e nuove fioriscono in
to rno alla figura del Bea to , la quale , anche da ques te pagine , si 
riaffaccia in un p u r o alone di fascino che non accenna a declino. 

L a fase crit ica, come dicevamo, si afferma nel la seconda m e t à 
dell '800. I l caotico c ia rpame delle leggende — più o meno, m a non 
del t u t t o inut i l i — si m e t t e da p a r t e o si sfronda. T u t t a v i a le opi
nioni circa i molteplici influssi del gioachinismo assumono, t a lvo l ta , 
come accenneremo, una colorazione anche fan tas t ica . 

Fase crit ica, dunque , dicevo, r icca d i s tud i poderosi , dovu t i 
— in grandiss ima p a r t e — a s t ranier i . D a l Rousselot al Renan , 
dallo Schot t al Gebhar t e a l nos t ro benemer i to Tocco, si compie 
u n posi t ivo e fecondo lavoro di escavazione e di revisione ; e si 
aprono nuov i orizzonti alla storiografia g ioachimi ta . Par t i co la re 
ril ievo h a il classico s tud io del Denifle sul protocollo anagn ino 2 . 

Nel '900, tedeschi , inglesi, francesi, nord-amer icani , e slavi p ro 
seguono l 'opera d ' in te rpre taz ione e di precisazione. Notevole il 
Pourn ie r per aver riacceso, sul p iano severamente cri t ico, la pole
mica su l l ' au ten t ic i t à delle opere. Il Buona iu t i , nonos t an t e l 'esorbi
t a n z a di non poche sue affermazioni polemiche, ci h a da to un volume 
prezioso sulla Vi ta e sul Messaggio ed u n a superba edizione cr i t ica 
del « Super qua tuo r Evange l ia » ch 'era r imas to inedi to . Anche il 
Tondell i h a acquis i to notevol iss ime e non diment ioabi l i beneme
renze con la magnifica pubbl icaz ione del « Liber f igurarum » seguito 
d a u n do t to commen to . È qu i doveroso un accenno, sia p u r neces
sa r i amen te fugace, agli in te ressant i lavori e ag l ' in te rven t i polemici 
del Pober t i , del Russo e de l l 'O t t av iano . Degno di pa r t i co la re r i
cordo è, inol tre , il volume, meno recente m a denso e vivo, del Bon
d a t t i « Gioachinismo e Francescanes imo nel 200 », vo lume uti l is
s imo, nonos t an t e a lcuni ingius t i frettolosi e, direi, s tona t i apprez
zamen t i che pa ion zeppe post icce messe lì, pe r esagerate cautele 
disciplinari . . . 2 . 

1 A E G E R T E R EMMANUEL, J. d. F., L'Évangile Éternel - V. I , 
Vie de J . - Pa r i s - Rider 1928. 

2 Pe r Denifle, Rousselot , R e n a n ect . v. R u s s o B . G., c. 
8 R i m a n d o anche qui al R u s s o , o. e , pe r ev i ta re facile p o m p a 

di soverchie ci tazioni . - Pe r il mio caust ico giudizio sul B O N D A T T I 
v., p . es. , a p . 22, ove, dopo aver accenna to alla l e t t e r a t u r a profet ica 



' Così t o r n a — nella vo lon tà chiarificatrice dei d r a m m i del pen
siero e della v i t a d ' ieri e d i oggi — il nos t ro grande veggente . A lui 
g u a r d a non solo, come ho de t to , il mondo europeo, m a anche quello 
t ransoceanico, il quale non p u ò dirsi che sconti , così, pos tumi di 
depreca te crisi medieval i 

L a ce t ra di Gioacchino squil la ancora . 
È lo Spir i to che sp i ra dove vuole. E , dov 'è lo spi r i to , ivi è la 

l iber tà , per la. quale t u t t i a b b i a m o un segreto amore . 
P e r t a n t o non solo si r innovano e perfezionano indagini e tor

nano i nomi di D a n t e , d i Cola, di fra Tommaso e di a l t r i veggent i ; 
m a si scovrono consonanze g ioachimi te perfino nel ciclo delle leg
gende Lancelot - Graal, come h a t e n t a t o di mos t ra re u n do t to s tu
dioso jugoslavo — ch 'è anche venuto , come in pio pellegrinaggio, 
nella nos t r a Sila — il prof. Anitchkof — in un volume denso di eru
dizione e di passione, t a lvo l t a assai acuto , t a lvo l t a non poco s t r ano 1 . 

E ancora : influssi g ioachimi t i scovre in G. B . Vico il Buona iu t i , 
che abbozza un suggestivo p a r a l l e l o 2 . Pe r conto mio, io preciso 
che l 'ass idua medi taz ione storica del Vico, le linee r icorrent i nel 
cammino della civi l tà , le leggi operan t i s i lenziosamente ed infles
s ib i lmente dietro il mutevole scenario delle u m a n e vicende possono, 
infat t i , r iaccostarsi a l l ' indagine g ioachimita in cui i f a t t i non sono 
immobi l izzat i e seques t ra t i d ie t ro un ' inval icabi le barr iera , m a hanno 
valore indicat ivo di simboli e d i prefigurazioni. I l presupposto im
m a n e n t e del messaggio g ioachimita è — come in Vico — la certezza 
di un p iano divino nella s toria , "il quale si v iene svolgendo ed at
t u a n d o a t t raverso cicli s imilari . 

Ancora : già scr i t tor i come Salvemini , Salvatorel l i e Spado -
lini avevano scorto negli scr i t t i d i G. Mazzini accent i e r isonanze 
gioachimite ; m a su ciò, con maggiore impegno e con ricchezza di 
r iferimenti , insiste A. Pepe sino a concludere che la visione storico-
religiosa mazziniana coincide, m u t a t i s m u t a n d i s , con quella del 

fa lsamente a t t r i b u i t a a G., pa r l a di « effetti malsani del cattivo seme 
g e t t a t o da lui ». Inol t re , a p . 3 8 , dopo aver de t to del delirio di alcuni 
esagera t i g ioachimit i , qualifica G. come « s t r avagan te nova to re » ; 
il che con t ra s t a con a l t r i suoi giudizi sensat issimi. 

1 ANITCHKOF E. , Joaehim de Flore et les milieu courtois - E o m a , 
Collezione Meridionale, 1 9 3 1 - (Par t ico larmente notevole la r icca 
bibliografìa). Per Gola e Savonarola : GABRIELLI A N N . , Epistolario 
di O.d.B. - E o m a 1 8 9 0 (il t r i buno nel la famosa le t te ra del 1 3 5 0 a 
Carlo IV di Boemia esprime il suo entus iasmo per le profezie di G., 
p . I l i ) ; PAPENCORDT, G. d. B. und scine Zeit. Go tha 1 8 4 5 , p . 2 0 5 ; 
Savonarola nel IV Oent. della morte in « N u o v a Antologia », E o m a 
1 8 9 8 , 4 8 9 - 9 2 . 

2 E . B . in « Eicerche Eeligiose », I X , 3 2 - 4 3 ; G. d. F. cit. , p . 2 3 8 . 



calabrese. I l Pepe c ' informa che il Mazzini non solo conobbe e s tudiò 
appass iona tamen te le opere di Gioacchino, m a fece di l igente r icerca 
di scr i t t i g ioachimit i nella bibl ioteca della Sorbona e in a l t r e biblio
teche par igine, e alla contessa d 'Agoul t , r i p e t u t a m e n t e scrisse del 
nos t ro « profeta », cui a t t r i bu iva , oltre a l res to , u n « sensus I ta l iae » 
che lo pone in sorprendente luce di « precursore » 1 . 

Guido Manacorda t rova , i n t an to , profonde no t e g ioachimi te 
— perfino la reviviscenza della d o t t r i n a dei t r e s t a t i — in Enr ico 
Ibsen, 2 e George Sand pa re essersi r ivol ta anch 'essa a font i gioa
chimite nell ' ideazione del suo r o m a n z o Spiridion. 

E, infine, il Eosens tock è a n d a t o più in là asserendo che Gioac
chino è u n genuino antes ignano di . . . . Lenin ! 3 . E il G r u n d m a n — 
della cui serietà cr i t ica nessuno dub i t a — m o s t r a di crederei sul serio, 
des tando il ragionevole s tupore del Buona iu t i e di t a n t i a l t r i . 

Che dire ? 
Come dal secolo X I I I al X V I Ordini e Congregazioni religiose, 

— e lo a b b i a m vis to — r ivendicavano a sé stessi l 'originario cr isma 
di u n a predizione gioachimita , quasiché il nos t ro veggente avesse 
acceso, per loro confo, u n a va l ida ipoteca sul fu turo , così i nos t r i 
critici, da un secolo in qua , si sforzano di r i t rova re un cr isma gioa
ch imi ta alle più var ie corrent i di pensiero e d 'azione. 

E — a r ipensarci ser iamente — questo vas to e impress ionante 
fenomeno mi presen ta u n a sua significativa l inea dia le t t ica . Gli è 
che quando l ' an ima si volge a sognare e a p repara re — sia p u r p a r 
t endo da presuppos t i diversi — u n a migliore forma di v i t a asso
c ia ta — e già agli occhi ansiosi bri l lano le p r ime luci an te lucane , e 
il cielo par che si abbass i per nu t r i r e di sé ques ta sc iagura ta e in
sangu ina ta aiuola t e r rena , redimendola dalle millenarie ingiustizie 
e da t u t t e le stoltezze, la segreta molla di ques ta sublime real tà , 
che si ch iama sogno, è sempre* quella generosa e irresistibile v ibra
zione consolatrice che Gioacchino commise, nella t rad iz ione occi
dentale , a D a n t e Alighieri : solco di vivo fuoco, di a l t a serena cri
s t i ana spi r i tua l i tà , d e s t i n a t a a segnare vie di salvezza. 

1 A. P E P E , Gioachinismo di G. M. in «R ivo l t a ideale» - Eoma , 
genn . 1 9 4 8 ; Ir>., Mazzini e il suo pensiero etico-religioso in E . I . -
E o m a , 2 7 o t t . 1 9 4 9 , con u n autografo inedito («. . . esistono 1 6 fogli 
vo lan t i inedit i di G. M . con a p p u n t i t r a t t i dalle opere di G. d. P , » ) . 
V. la comunicazione dello stesso A. negli A t t i di questo Congresso. 
V. anche SPADOLINI, Ritratto dell'Italia moderna - Firenze, Vallec
chi 1 9 4 8 . 

2 G. MANACORDA, Il pensiero religioso di Ibsen in « N u o v a An
tologia», 1 9 2 9 , 7 0 - 7 3 . 

3 EOSENSTOCK, Die europdischen Revolution - J e n a 1 9 3 1 , p . 2 0 . 



Così il soffio del « profe ta » calabrese r i to rna ad ogni svol ta 
della s tor ia : spe t tacolare r iconsacrazione della sua grandezza ! 

Egl i ci appa re come il cus tode di un segreto regale : scopri
to re e cus tode di un filone aureo che occorre sceverare dal la c re ta 
e da i r ipo r t i al luvionali , affinché d iven t i r icchezza di ciascuno e di 
t u t t i ed in esso si r i f let tano le p u r e luci che non passano. Tale è 
lo squillo della immor ta l e ce t ra di Gioacchino ! 

Dalle balze si lane la sua chiara voce — che sa le vie profonde 
del l 'anima — r innova — per l ' uman i t à g iacente e dissueta — la 
invocazione salvatr ice : Veni, creator Spiritus ! 

L U I G I COSTANZO 
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PEE LA MOSTRA 

DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE 

NELLA BIBLIOTECA CIVICA DI COSENZA 

Debbo dire che il p r imo congresso storico calabrese h a segnato 
u n ' i m p o r t a n t e t a p p a nell 'ascesa della Bibl ioteca Civica Cosentina 
verso la sua to t a l e r inasc i ta . 

H a , quasi direi, f a t to precorrere i t e m p i . 

E r a infa t t i mio in t end imen to , condiviso dal la Direzione della 
Biblioteca, l 'al lest ire, g iun t i a t e rmine del r io rd inamento della sup
pellet t i le l ibrar ia e comple ta to il r ipr is t ino dei locali e del l 'arreda
mento , u n a mos t r a di pubbl icazioni per iodiche calabresi . 

Avevamo scelto u n a mos t r a di t a l c a r a t t e r e perché il con tenu to 
del g iornale ed anche della r iv i s ta sono q u a n t o più ci può essere 
di v ivo, dinamico nelle forme le t terar ie , ed io in par t ico lare alla 
Biblioteca r i nnova t a vorrei dare quel l ' impulso di a t t i v i t à cbe finora, 
per forza di cose, le è m a n c a t o , u n a v i ta l i t à , un'efficiente azione cul
t u r a l e e sociale, e non so l tan to con l 'accrescimento di suppel let t i le 
l ibrar ia , m a anche con lo snel l imento dei servizi . 

Questa Most ra è s t a t a a l les t i ta ora, d a un p u n t o d i v i s ta an
z i tempo, m a dal l 'a l t ro come circostanza esor tan te a rap ido prose
guimento del l 'opera di r icostruzione. 

E qui m i si consenta un commosso segno di r iconoscenza. I n 
u n a cer imonia come questa , in ques ta sede, ne l l ' inaugurazione di 
u n a Mostra a cui la Bibl ioteca Civica Cosent ina h a d a t o non solo 
la sua ospi ta l i tà , m a anche largo con t r ibu to d i mate r ia le biblio
grafico, non possiamo non r icordare col p iù g ra to pensiero il com
p ian to Di re t to re della Bibl ioteca, Carlo Caruso : uomo di s tudio , 
l a cui p reparaz ione cul tura le d imos t rano i suoi sc r i t t i e che ques ta 
Bibl ioteca si può dire cost i tuì e resse con competenza ed energia 
per mol t i anni , con a t t a c c a m e n t o indefesso anche quando le sue 
forze fisiche non r i spondevano più alla sua ferrea volontà . 

I n q u a n t o al la presentaz ione della Mostra, compi to a me affi
da to da l Comita to , dico a n z i t u t t o che i giornal i e gli a l t r i periodici 
sono s t a t i espost i osservando un ordine cronologico da i larghi l i 
mi t i nelle singole sezioni : la s t a m p a per iodica calabrese p r i m a del 
1848 ; i periodici dal '48 al '70 ; dal 1871 al 1918 ; da l 1918 ad oggi. 



Successione cronologica d u n q u e e, nel l ' in terno delle singole sezioni, 
dist inzione, quando spiccat i ca ra t t e r i lo hanno consent i to , t r a gior
nal i di diverso t i po : poli t ici , ammin i s t r a t iv i , religiosi, le t te rar i , 
scientifici, d ia le t ta l i e umoris t ic i . 

Non sono s t a t e fa t te invece — salvo oppor tun i r avv ic inamen t i — 
dist inzioni t r a provincia e provincia , luogo e luogo della Calabria . 

E ciò specialmente perché queste pubbl icazioni , sebbene siano 
espressione di diverse t endenze pol i t iche, indi r izzate a scopi cul tu
ra l i o economici, aven t i forze diverse, sono pu r t u t t a v i a convogliate 
verso r ivendicazioni del popolo calabrese e — in t e m a di a m o r di 
p a t r i a — legate furono nelle lo t t e d u r a n t e il fervore di aspirazioni 
unitarie.. 

Anzi è propr io ne l l ' amore per la p a t r i a (pa t r ia di l imi t i geografici 
r i s t r e t t i — la Calabria — e g rande p a t r i a i ta l iana) , amore ugual
m e n t e sent i to nelle diverse Provincie , che dobb iamo r i t rovare l 'ori
gine del giornal ismo calabrese. 

Il p r o g r a m m a del giornale « Il Calabrese », il quale n a c q u e a 
Cosenza col m o t t o : « Poiché la ca r i t à del na t i o loco — m i s t r inse 
r auna i le fronde spar te . . . » e che po tè essere pubbl ica to nel 1842, 
p u r essendone f a t t a r ichiesta di autor izzazione da u n g ruppo di 
pa t r i o t i cosentini fin da l 1835, fu. p r o g r a m m a analogo a quello de 
« L a F a t a Morgana» di Reggio del 1838. S t r e t t i furono i r appo r t i 
t r a i r eda t t o r i dei due giornal i e « L a F a t a Morgana » fu soppressa 
propr io in seguito ai gloriosi per q u a n t o s for tuna t i mo t i cosent ini 
del 1844. 

Questa fusione che si r i leva propr io nella p iù e leva ta v i t a cul
tu ra l e calabrese e ra sanz iona ta del resto nel p r o g r a m m a dell 'a l t ro 
glorioso periodico che noi oggi in ques ta sede vor remmo par t icolar
m e n t e esal tare : gli « A t t i del l 'Accademia Cosentina ». 

Nel 1838 la r i cos t i tu i t a ' Accademia, con p r u d e n t i espressioni 
— come il ca ra t t e re e l ' impor tanza de l l ' I s t i tu to esigevano — ini
z iava la pubbl icazione dei suoi A t t i col p r o g r a m m a di diffondere 
la civi l tà e con essa la s an t i t à dei cos tumi , spargere le mass ime della 
sana filosofìa, rendere comuni i d e t t a t i delle scienze ut i l i , porre per 
q u a n t o possibile ques ta es t rema p a r t e d ' I t a l i a al livello delle Na
zioni più colte. 

L a nos t r a Mostra non h a inizio però dalle p r ime q u a t t r o fa
mose pubbl icazioni periodiche. Queste p r ime not i ss ime (cioè « L a 
F a t a Morgana », « I l Calabrese », « Il P i t agora » di Scigliano, breve
m e n t e vissuto, m a di uguale generosa fede, e gli « A t t i dell 'Acca
demia Cosentina ») sono precedute da l « Giornale de l l ' In t endenza di 
Calabria Cifra » del 181.1, dagli « A t t i della Società Economica di 
Calabria Cifra » del 1817, da l « Giornale de l l ' In tendenza di Calabr ia 
Ul te r iore» del 1830. A t t i Ufficiali, è vero, m a che — si t enga d 'ai-



t r onde presente quella piccola appendice con qualche not iz ia poli
t i ca e l e t t e ra r ia del « Giornale de l l ' In tendenza di Calabria Ci t ra» , 
fonda to in Cosenza da Mat teo Galdi — furono definiti « piccoli germi », 
d a cui vennero le fu ture manifestazioni di giornal ismo pa t r io t t i co . 

Queste pubbl icazioni possono, per là loro indole, farci persino 
pensare alle cos iddet te p r ime forme di giornal ismo (vorrei c i tare gli 
« ac t a d iu rna », le « epistole » e le « novelle » con cui, nel l 'e tà r o m a n a 
e medioevale, s ' informavano degli avven imen t i pol i t ic i e della v i t a 
della c i t t à gli amic i ed i cor r i spondent i lon tan i ) . Ma t a lvo l t a esse 
contengono, a n c h e nella p iù a r ida forma, quelle not iz ie che sono 
fuoco so t to la cenere, solo m o m e n t a n e a m e n t e f renate nel l 'aspira
zione a d esplodere a sostegno di generosi poli t ici ideali . 

N o n m i fermo sui giornal i del 1848, né su qualche foglio in to rno 
al '60 che si è p o t u t o esporre. « L ' I t a l i ano delle Calabrie », « I l Cala
brese del '48 », « L 'Albanese d ' I t a l i a », i r icordi del l 'epopea gari
bald ina , sono venerand i fogli, a l la cui visione non c'è che da inchi
nars i : di aspirazioni , di sogni, d i entus iasmi , di persecuzioni e spesso 
anche di m a r t i n i essi pa r lano . Qualcuno di ques t i fogli è m a l r i d o t t o 
dal t empo , m a t r a t t a s i solo di esteriore forma di abbandono . Pe r le 
espressioni d i cer t i sen t iment i , pe r la c ronaca di cer t i f a t t i che essi 
contengono, per uomini a cui si riferiscono, ques t i pover i fogli sono 
imper i tu r i : le modes te t ipografìe che li emisero non fecero i n v a n o 
fremere i loro to rch i . 

A proposi to dei giornal i successivi al 1870 non posso che a t 
t r a r r e l ' a t t enz ione su qualche pezzo o meglio fare qualche osserva
zione i sp i ra ta dal l ' avere fra m a n o ques t i fogli, che, p u r nella loro 
umi l t à , pa r l ano efficacemente a l l ' in te l le t to e al cuore. 

L a Calabria t u t t a viene r i co rda t a ne i giornal i esposti , perché 
n o n so l t an to Cosenza, Ca tanzaro e Reggio h a n n o d a t o largo contr i 
b u t o ; m a q u a n t i dei fogli che abb iamo p o t u t o me t t e re in visione 
furono pubb l i ca t i anche in piccoli centr i ! 

Emergono da i diversi g rupp i di g iornal i espost i e il « Bisigna-
nes.e » e u n « Bol le t t ino s ta t i s t ico del Comune di Umbr ia t i co » e fogli 
periodici pubb l i ca t i a Rad icena e ad Aprigl iano, senza d i re d i quelli 
d i Filadelfia, d i uno di S. Fi l i , d i uno d i S. Lucido (dove d ' a l t ronde 
— sia p u r e non bene — cominciò a s t a m p a r s i la « R iv i s t a Stor ica 
Calabrese »), di a l t r i d i S. Adr iano, S. Demetr io , San ta Severina, 
Mormanno , Morano, Aeri . 

Con numeros i giornal i abb iamo poi r icordato la s t a m p a per io
dica di Monteleone Calabro e di Nioastro e di Castrovil lari . R a p p r e 
sen ta te con più pubbl icaz ioni sono anche P a l m i e Gerace, C i t t a n o v a 
e Corigliano Calabro, Rossano e Crotone, Pao la e Pizzo. 

I n q u a n t o a i t i to l i dei g iornal i calabresi , essi ebbero in g ran 
p a r t e quelli dei giornal i d i t u t t i i luoghi d ' I t a l i a , cara t te r i s t ic i delle 



diverse epoche. Leggesi in fa t t i in p iù t e s t a t e : « Alba », « Aurora », 
« Albori », « Avveni re » ; numerose furono le « Azioni », gli « Infor
ma to r i », le « Gazzet te », i « Corrieri », gli « Ind ipenden t i », le « Li
be r t à », le « Paro le », le « Voci », i « Popol i », i « Risorg iment i », i 
« R i n n o v a m e n t i », le « Ver i tà », le « Vede t te », i « Piccoli », ecc. ; né 
mancarono gli « Amici », come « L 'Amico del buon senso », « L 'Amico 
della Ver i tà » e così v ia . 

Ma ebbero poi i giornal i della Calabria t i to l i s ch i e t t amen te 
calabresi , cioè quasi direi classici della regione, o perché nomi di 
g randi suoi figli o perché a t t a c c a t i alle sue leggende : onde « L ' A b a t e 
Gioacchino » e « Il P i t ago ra », << Il Grav ina » e « Il Telesio », « L a 
F a t a Morgana » e « Nosside ». 

L a Calabria si r icorda nelle numerose t e s t a t e propr io col suo 
nome , ed ecco le numerose « Calabrie », « I l Calabro » e i << Bruz i », 
ed anche , p iù in par t ico lare , v i si r icorda coi suoi paesi (il già c i ta to 
« Bisignanese », « L a N u o v a Rossano ») e coi suoi fiumi : « Il Busen to », 
« L ' E c o del Savu to », « Il Moccone », « Il Calopinace », « I l Cori-
gl ianeto ». 

L a zona albanese a p p a r e r a p p r e s e n t a t a nella Mostra, nelle sue 
no te a t t i v i t à pol i t ica e le t te rar ia , con il ra ro periodico dovu to alla 
men te e al cuore ed a l l ' a t t accamen to fervido alla causa albanese di 
Gerolamo de R a d a : « L a Band ie r a d 'Albania », ol treché con al t r i 
successivi giornal i . 

In quan to all ' indole, abb iamo cercato esporre i giornali p iù 
var i , come i poli t ici ed ammin i s t r a t iv i , quelli i sp i ra t i d a fede reli
giosa, i fogli dedica t i alle classi p iù colte, periodici scolastici e voci 
di l avora tor i e audac i organi s tudenteschi e gazzet te spor t ive . Ab
b iamo p o t u t o esporre anche u n a pubbl icazione musicale ed u n a 
filatelica, calabresi . Affiora pure nella massa dei giornali l ' e lemento 
mul iebre o con nomi di col laboratr ici o sostenitr ici ed anche con un 
in teressante g iorna le t to « L a Margher i ta », ded ica ta « alle donne » 
p r i m a ed « alle signore » poi . 

Abb iamo d a t o pos to ragguardevole nella Mostra ai periodici 
calabresi a ca ra t t e re scientifico, economico e giuridico, ciò ad evi
den te d imost raz ione dello spir i to a l t amen te speculat ivo degli uomini 
di ques ta t e r ra , e propr io perché i problemi economici di no to in te
resse v i ta le per la Begione hanno in par t i co la re impegna to emi
nen t i uomini solleciti al bene del loro paese. 

I v i s i ta tor i si fermeranno poi d inanz i ai singoli pezzi e t rove
r anno a d esempio graziose s t renne oppure vedranno giornal i che 
hanno t u t t o un p r o g r a m m a di schermagl ie pol i t iche e che il p ro
g r a m m a stesso a t t u a n o t a lvo l t a in. forma umoris t ica . Ai Calabresi 
è n o t a a d esempio la c o m b a t t i v i t à da « L a Ba t t ag l i a » ca tanzarese 
che ebbe a r eda t to re capo don Fi l ippo Da Nobil i , v iviss ima figura 



di generoso sosteni tore di t u t t e le ba t tag l ie , ebe t u t t o r a sa combat 
te re eoi più acuto spir i to , dal l 'angolo della sua Biblioteca anelante 
alla r inasci ta . 

Come forme di pubbl icazioni , col quo t id iano e col se t t imana le , 
il quindicinale ecc. sono e gli A t t i Accademici e le Pubbl icaz ioni 
Ufficiali, di cui bo già par la to , ' e numer i unici ; m a ci sono ancbe , 
in teressant iss ime, le r iv is te a r t i s t iche , s toriche e le t te rar ie . Costi
tu iscono, queste , pales t re di e le t t i spir i t i che, a t t r averso s tud i ed ar
chivist iche ricerche, raggiungono sovente la felice r icost ruzione di 
storici avven imen t i e riescono t a lvo l t a a d i nquad ra r e ne l l ' aspe t to 
di un fenomeno storico di a m p i a p o r t a t a , manifestazioni diverse 
a p p a r e n t e m e n t e sporadiche di v i t a regionale. 

Sebbene i giornali e le r iv is te calabresi espost i non siano che 
u n a p a r t e dei ben più numeros i es is tent i , r i t engo che la Mostra possa 
da re l ' impressione della notevol iss ima produzione del giornal ismo 
calabrese. 

Ciò in fa t to di q u a n t i t à . 

In q u a n t o poi a l l ' impor tanza di ques ta produzione pa re a m e , 
(e penso che autorevol i s tudiosi , al cui consenso questa Mostra aspira , 
s iano concordi nel r i tenerlo) , che la Calabria, come nella l e t t e r a t u r a 
periodica in genere h a p o r t a t o e p o r t a notevol iss imo con t r ibu to 
alla v i t a cu l tura le i ta l iana , così abb ia assolto coi suoi giornal i poli t ici i 
compi t i che al giornal ismo assegnò Giuseppe Mazzini nel Manifesto 
della Giovane I ta l ia , e che è appl icabi le al giornal ismo poli t ico di 
t u t t i i periodi storici densi di significato : « Un giornale, opera suc
cessiva, progressiva e va s t a di proporzioni , opera di mol t i ohe con
vergono a un fine de te rmina to , opera che non rifiuta alcun fa t to , 
bensì li segue nel l 'ordine del t e m p o e li afferra e ne t rae , volgendoli 
per ogni la to , l 'azione dei pr incipi i m m u t a b i l i delle cose ; s embra 
il genere più efficace e p iù popolare di insegnamento che convenga 
al la mol tepl ic i tà degli even t i ed alla impazienza dei nos t r i t e m p i ». 

E , per finire, un r ingraz iamento al Ministero della Pubb l i ca 
I s t ruz ione che; sempre sollecito alle sor t i della Bibl ioteca Civica 
cosent ina, h a anche sos tenuto l ' a l les t imento di ques ta Mostra, ed è 
qui r appresen ta to da l l ' I spe t to re Generale D o t t . Nicola Mazzaracchio. 

U n grazie inol t re vivissimo a coloro che con gli scr i t t i e col ma
ter ia le fornito hanno con t r ibu i to alla p reparaz ione della Mostra : 
voglio riferirmi specialmente, ol trecché al Comita to organizzatore 
e real izzatore del Congresso, al D o t t . Cesare Minieucci, i l lus t ra tore 
del giornalismo cosentino ; al Do t t . F i l ippo De Nobil i e al Sen. P a 
squale Sandicchi che m i hanno d a t o t a n t o u t i l i ragguagl i sul giorna
lismo r i spe t t i vamen te ca tanzarese e reggino ; al Bev . Prof. Zangari , 
al Dr . Sculco e al Prof. Valen te che hanno d a t o la possibi l i tà d i 
esporre anche qualche pezzo non posseduto da Biblioteche pubbl iche . 



Alla Bibl ioteca Civica di Cosenza esprimo, col r ingraz iamento 
per l 'ospi ta l i tà , u n fervido augur io : cbe cioè, s ia l 'Accademia Co
sent ina , auspice delle sue gloriose t radiz ioni , sia t u t t i coloro cbe 
n e seguono e ne reggono le sor t i , possano veder la al p iù p res to nel 
pieno fervore della sua a t t i v i t à . 

GUERRIERA GUERRIERI 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

PERIODICHE CALABRESI 

ESPOSTE NELLA MOSTRA 

(L'indicazione dell'anno 
si riferisce all'annata del singolo periodico esposto) 

L ' A B A T E GIOACCHINO, Cosenza, 1882 ; L ' A G R I C O L T U R A 
C A L A B R E S E , Cosenza, 1 9 1 9 ; A G R I C O L T U R A C O S E N T I N A , 
Cosenza, 1936 ; A L B A , Cosenza, 1892 ; L ' A L B A , Cassano Ionio, 
1 9 1 5 ; L ' A L B A N E S E D ' I T A L I A , Napol i , 1 8 4 8 ; ALBO B I B L I O 
G R A F I C O R E L I G I O S O L E T T E R A R I O , Reggio, 1862 ; A L B O 
R E G G I N O , Reggio, 1862 ; A L B O R I , Ci t t anova , 1923 ; A L L ' A R 
MI, Cosenza, 1941 ; L ' A I R O N E , Reggio, 1951 ; L 'AMICO D E L 
B U O N SENSO, Cosenza, 1871 ; L 'AMICO D E L L A V E R I T À ' , 
Rossano, 1893 ; L ' A P E C A L A B R A , Cosenza, 1869 ; A R C H I V I O 
D I P S I C O L O G I A C O L L E T T I V A E S C I E N Z E A F F I N I , Cosenza 
1900 ; A R C H I V I O STORICO D E L L A C A L A B R I A , Mile to-Catan
zaro , 1912-1918; A R C H I V I O S T O R I C O P E R L A C A L A B R I A 
E L A L U C A N I A , Roma-Tivo l i , 1931 ; ASSOCIAZIONE P R O 
C A L A B R I A , Catanzaro , 1903 ; A T T I D E L CONS. P R O V I N C I A L E 
D E L L A C AL AB E I A C I T E R I O R E , Cosenza, 1861 ; A T T I D E L 
L ' A C C A D E M I A C O S E N T I N A , Cosenza, 1 8 3 8 ; A T T I D E L L A 
SOCIETÀ' ECONOMICA D I C A L A B R I A , Cosenza, 1 8 1 7 ; L ' A U 
R O R A , Reggio, 1889 ; A U R O R A , Cosenza, 1908-1909 ; L ' A U R O R A 
IONICA, Cotrone, 1903 ; L ' A V A N G U A R D I A , Cosenza, 1876 ; 
L ' A V A N G U A R D I A L E T T E R A R I A , Cosenza, 1889 ; A V A N T I 
C O R I G L I A N O , Corigliano, 1947 ; L ' A V V E N I R E , Reggio, 1879 ; 
L ' A V V E N I R E , Cosenza, 1904 ; L ' A V V E N I R E SOCIALE, Co
senza, 1948 ; L ' A V V E N I R E V I B O N E S E , Monteleone, 1882 ; 
A Z I O N E N U O V A , Cosenza, 1919 ; L ' A Z I O N E P Ò P O L A B E , Reg
gio, 1919 ; A Z I O N E R A D I C A L E , Cosenza, 1908. 

B A N D I E B A D E L L A G I O V E N T Ù ' , Cosenza, 1 8 8 8 ; LA 
B A T T A G L I A , Catanzaro , 1 8 9 2 ; B A T T A G L I A C A L A B R A , Co
senza, 1947 ; L A B I L A N C I A , Cosenza, 1881 ; L A B I L A N C I A , 
Cosenza, 1913 ; I L B I S I G N A N E S E , Bis ignano, 1887 ; B O L L E T 
T I N O D E L CIRCOLO C A L A B R E S E I N N A P O L I , Napol i , 1891 ; 



B O L L E T T I N O D E L L A P R E F E T T U R A D I C A L A B R I A U L T R A 
P R I M A . Reggio, 1868 ; B O L L E T T I N O E C C L E S I A S T I C O D E L L A 
D I O C E S I D I CASSANO, Castrovil lar i , 1947 ; B O L L E T T I N O 
E C C L E S I A S T I C O D E L L A D I O C E S I D I L U N G R O , Castrovi l 
lar i , 1929 ; B O L L E T T I N O STATISTICO D E M O G R A F I C O D E L 
COMUNE D I U M B R I A T I C O , Umbr ia t i co , 1 8 9 6 ; B O L L E T T I N O 
U F F I C I A L E D E L L ' A R C H I D I O C E S I D I -COSENZA, Cosenza, 
1 9 1 7 ; B R U T I U M - G ì 0 R N A L E D ' A R T E D E L L A SOC. M A T T I A 
P R E T I , Reggio, 1922-1934; B R U T I U M , Reggio, 1 9 5 4 ; I L B R U -
ZIO, Cosenza, 1 8 6 4 ; I L B R U Z I O , Napol i , 1878 ; I L B R U Z I O , 
S. Demetr io Corone, 1906-07; IL B R U Z I O , Corigliano Calabro, 
1 9 1 0 ; I L B U S E N T O , Cosenza, 1880-1882; LA BUSSOLA, Paola , 
1924. 

I L C A L A B R E S E , Cosenza, 1842 ; IL C A L A B R E S E R I G E N E 
R A T O , Cosenza, 1848 ; IL C A L A B R E S E , Cosenza, 1861 ; I L 
C A L A B B E S E , Castrovil lar i , 1 8 4 8 ; IL C A L A B R E S E , Castrovil
la r i , 1 8 6 9 ; I L C A L A B R E S E , Cosenza, 1 9 1 9 ; C A L A B R I A , Reggio, 
1923 ; L A C A L A B R I A , Monteleone, 1895 ; LA C A L A B R I A , Co
senza, 1871-72; C A L A B B J A A G R I C O L A , Catanzaro , 1 9 2 5 ; L A 
C A L A B R I A CATTOLICA, Castrovil lar i , 1892 ; C A L A B R I A COM
M E R C I A L E , Cosenza, 1 9 1 3 ; C A L A B R I A D ' O G G I , Ci t tanova , 
1 9 5 0 ; L A C A L A B R I A L E T T E R A R I A , Cosenza, 1 8 9 4 ; CALA
B R I A L E T T E R A R I A , New York , 1906 ; C A L A B R I A M E D I C A , 
Cosenza, 1923 ; C A L A B R I A N O B I L I S S I M A , Cosenza, 1947 ; CA
L A B R I A NOVA, Catanzaro , 1903 ; C A L A B R I A SCOLASTICA, 
Cosenza, 1 9 2 3 ; C A L A B R I A S P O R T I V A , Cosenza, 1 9 2 6 ; CALA
B R I A V E R A , Reggio-Laureana di Borrello, 1920 ; I L C A L A B R O , 
Catanzaro , 1869 ; I L C A L A B R O N E , Castrovil lar i , 1 8 7 9 ; LA 
C A L A N D R A , Rossano, 1882 ; C A L E N D A R I O D E L L A R E G I O N E 
C A L A B R E S E , Gerace Marina, 1897 ; IL C A L O P I N A C E , Reggio, 
1882; I L CAMPANAIO, Nicast ro , 1872; CAPO D ' A N N O , Cotrone, 
1912 ; L A C A R I T À ' , Cosenza, 1898 ; C H A R I T A S , Spezzano Grande , 
1 9 2 3 ; L A C I N G A L L E G R A , Nicas t ro , 1 8 9 8 ; I L C I T T A D I N O , 
Reggio, 1920 ; I L C I T T A D I N O , Corigliano, 1886 ; L A C U L T U R A 
R E G I O N A L E , Reggio, 1925 ; L A COMETA, Cosenza, 1865 ; I L 
COMIZIO A G R A R I O , Nicas t ro , 1872 ; I L C O N T A D I N O , Co
senza, 1872 ; I L C O N T A D I N O C A L A B R E S E , Cosenza, 1885 ; 
I L CORAGGIO C I V I L E , Cosenza, 1 8 8 4 ; COR B O N U M , Cori
gl iano, 1 9 4 8 ; I L C O R I G L I A N E T O , Corigliano, 1 8 9 0 ; C O R R I E R E 
B R U Z I O , Cosenza, 1 9 0 8 ; C O R R I E R E C A L A B R E S E , Catan
zaro , 1881 ; C O R R I E R E C A L A B R E S E , Catanzaro , 1947 ; IL 
C O R R I E R E C O M M E R C I A L E , Monteleone, 1892 ; C O R R I E R E 
C O S E N T I N O , Cosenza, 1 9 4 6 ; C O R R I E R E D E L SUD, Cosenza, 



1943 ; C O R R I E R E D I C A L A B R I A , Cosenza, 1945 ; C O R R I E R E 
D I C A L A B R I A , Reggio, 1894 ; IL C O R R I E R E D I C A L A B R I A , 
Cosenza, 1865 ; I L C O R R I E R E D I COSENZA, Cosenza, 1913 ; 
C O R R I E R E D I M O N T E L E O N E , Monteleone, 1895 ; I L CO
S E N T I N O , Cosenza, 1865 ; COSENZA, Cosenza, 1892 ; COSENZA 
I N D U S T R I A L E , Cosenza, 1947 ; COSENZA LAICA, Cosenza 
1898 ; IL CRATI , Cosenza, 1866 ; IL CRATI , Cosenza, 1895 ; IL 
C R I V E L L O , Nicast ro , 1877 ; CRONACA D E I D I B A T T I M E N T I , 
Cosenza, 1907 ; CRONACA D I C A L A B R I A , Cosenza, 1895 ; CRO
NACA L E T T E R A R I A , Cosenza, 1 9 0 6 ; CRONACA V I B O N E S E , 
Monteleone, 1876. 

L A D I A N A , Catanzaro , 1 9 4 6 ; D I O G E N E M O D E R N O , Sca
lea, 1948 ; I L D I R I T T O I L L U S T R A T O , Castrovil lari , . 1855 ; DO
MANI , Cosenza, 1893 ; I L D O M A N I , Cosenza, 1901 ; D O N C H I 
SCIOTTE, Rossano, 1 8 9 2 ; D O N C I A R L O N E , Cosenza, 1 8 8 5 ; 
D O N G I O V A N N I , Cosenza, 1948 ; D O N G R A V I O , Reggio, 1886 ; 
D O N L I B O E I O , Cosenza, 1 8 9 9 ; D U E O T T O B R E , Gerace Ma
r ina , 1894. 

E B E , Cosenza, 1903 ; L ' E C O D E G L I E S A T T O R I E T E S O 
R I E R I COMUNALI , Ter ranova , 1895 ; L ' E C O D E L L E M O N T A 
G N E , Nicas t ro , 1 8 9 1 ; L ' E C O D E L SAVUTO, Scigliano, 1883 ; 
L ' E L M E T T O , Cosenza, 1927 ; X ' E L M E T T O S P O R T I V O , Cosenza, 
1930; E M A N C I P A Z I O N E , Cosenza, 1943; L ' E R A N U O V A , Cosenza, 
1 8 6 9 ; L ' E R P I C E , Cosenza, 1879 ; E X C E L S I O R , Cosenza, 1928. 

L E FACCE T O S T E , Catanzaro , 1 8 6 9 ; L A F A L C E , Monte-
leone, 1891 ; IL P A N F U L L I N O , Cosenza, 1874 ; LA F A T A MOR
GANA, Reggio, 1857 ; F E D E E C I V I L T À ' Reggio, 1889 ; F E D E 
E S A C R I F I C I O , Manne to di Celico, 1952 ; F E R R U C C I O , Reggio, 
1 8 7 8 ; F I A M U R I A R B E R I T , Corigliano, 1883-1887; F I O R D I 
B B E Z I A , Castrovi l lar i , 1880 ; F I O R E D I B R E Z I A , Napol i , 1878 ; 
L A F O L G O R E , Pizzo, 1896; L E F O R B I C I , Filadelfia, 1892 ; L E 
F O R B I C I , Apr igl iano, 1893 ; L A F O R M A D E L L A . S C A R P A , 
Ca tanzaro , 1906 ; I L F O R O C A L A B R E S E , Ca tanzaro , 1902 ; F R A 
G A L D I N O , Radicena , 1897 ; F R A NICOLA, Cosenza, 1903. 

L A GAZZA L A D R A , Nicas t ro , 1882 ; L A G A Z Z E T T A M E 
D I C A D E L L E C A L A B R I E , Cosenza, 1874 ; G A Z Z E T T I N O B R U -
ZIO, Cosenza, 1872 ; I L G A Z Z E T T I N O N E R O , Radicena , 1891 ; 
L A G I N E S T R A , Morano Calabro, 1915 ; G I O R N A L E , Rossano, 
1900 ; G I O R N A L E D E G L I A T T I D E L L ' I N T E N D E N Z A D E L L A 
P R I M A C A L A B R I A U L T E R I O R E , Reggio, 1830-31 ; G I O R N A L E 



D I C A L A B R I A , Reggio, 1 8 9 9 ; G I O R N A L E D I C A L A B R I A , Co
senza, 1922 ; L A G I O S T R A , Catanzaro , 1895 ; G I O V A N E B R E Z -
ZIA, San Lucido, 1 8 9 5 ; L A G I O V I N E C A L A B R I A , Ca tanzaro , 
1893 ; GONG, Cosenza, 1948 ; I L G R A V I N A , Cosenza, 1868 ; 
I L G R I M A L K Y , Cosenza, 1868. 

H E S P E R I A , Napol i , 1892 ; H I S T O R I C A , Reggio, 1949. 

L ' I D E A C A L A B R A , Paola , 1921 ; L A J E T T A T U R A , Cosenza, 
1890 ; L ' I M P A R Z I A L E , Reggio, 1917 ; L ' I M P A R Z I A L E , Monte-
leone, 1875 ; L ' I N D I P E N D E N T E , Ca tanzaro , 1898 ; L ' I N D I P E N 
D E N T E , Nicas t ro , 1887 ; L ' I N D I P E N D E N T E , Monteleone, 1892 ; 
L ' I N D U S T R I A R E G G I N A , Reggio, 1950 ; L ' I N F O R M A T O R E 
S P O R T I V O , Cosenza, 1948 ; L ' I N T R A N S I G E N T E , Gerace, 1893 ; 
L ' I N T R A N S I G E N T E , Ca tanzaro , 1892 ; I R I D E M A M E R T I N A , 
Reggio, 1901 ; L ' I T A L I A N O D E L L E C A L A B R I E , Cosenza, 1 8 4 8 ; 
J U G A L E , CoLenza, 1904. 

L A L E N T E , Ca tanzaro , 1896 ; LA L I B E R T A ' , Cosenza, 1866 ; 
L I B E R T A ' E L A V O R O , Reggio, 1 9 5 4 ; L A L O T T A , Cosenza, 
1 8 8 9 ; L A L O T T A , Reggio, 1 9 0 3 ; L A L O T T A , Cosenza, 1 9 5 4 ; 
L A L U C E , Monteleone, 1 8 8 9 ; LA L U C E , Cosenza, 1 8 9 0 ; L A 
L U C E , Rossano, 1900 ; L A L U C E C A L A B R A , Catanzaro , 1869 ; 
I L L U P O D E L L A SILA, Cosenza, 1947 ; L U X , Catanzaro , 1889. 

L A M A R G H E R I T A , Cosenza, 1877 ; L A M A R G H E R I T A , 
Cosenza, 1 8 8 3 ; I L M A R T E L L O , Filadelfia, 1 8 8 8 ; LA M E D I A 
C A L A B R A , Catanzaro , 1 8 6 4 ; I L M E F I S T O F E L E , Monteleone, 
1890 ; M E R C U T I O , Monteleone, 1899 ; I L M E S S A G G E R O D E L L E 
C A L A B R I E , Gerace, 1 8 8 9 ; I L M E Z Z O G I O R N O A G R I C O L O , 
Ci t t anova , 1900 ; M I C H E L E B I A N C H I , Ca tanzaro , 1926 ; I L 
MOCCONE, Acri , 1891 ; I L M O N I T O R E B R U Z I O , Cosenza, 1860 ; 
I L MOTO, Castrovi l lar i , 1906. 

L A N A Z I O N E A L B A N E S E , Pal lagorio, 1900 ; N O R D E SUD, 
Ca tanzaro , 1945 ; N O S S I D E , Pol i s tena , 1923 N O S S I D E , Poli-
s tena , 1954 ; N O V A B R U Z I A , Rossano, 1885 ; L A N U O V A CA
L A B R I A , Ca tanzaro , 1943 ; L A N U O V A C A L A B R I A , Pol i s tena , 
1 9 5 4 ; N U O V A R I V I S T A , Cassano Ionio, 1 8 9 4 ; LA N U O V A 
STAMPA, Nicas t ro , 1 8 8 8 ; IL N U O V O SATANA, Ca tanza ro , 1892. 

L ' O P E R A I O , Ca tanza ro , 1892. 

L A P A D E L L A , Nicas t ro , 1887 ; N E L P A R A D I S O D E L L E 
A R M O N I E , Cosenza, 1931 ; L A P A R O L A R E P U B B L I C A N A , 
Cosenza, 1908 ; L A P A R O L A R E P U B B L I C A N A , Cosenza, 1948 ; 



L A P A R O L A SOCIALISTA, Cosenza, 1 9 0 5 ; L A P A T R I A , Reg
gio, 1883 ; I L P E N S I E R O B R U Z I O , Cosenza, 1913 ; I L P E N 
S I E R O C O N T E M P O R A N E O , Catanzaro , 1 8 9 9 ; L A PICCOLA 
B R E Z I A , Monteleone, 1897 ; I L P I C C O L O , Monteleone, 1900 ; 
I L P ICCOLO, P a l m i , 1893 ; I L P ICCOLO C O R R I E R E SANITA
R I O D E L L E F A M I G L I E , Reggio, 1 8 9 8 ; I L P I C C O N E , Monte-
leone, 1894 ; P I E T R O A R E T I N O , Catanzaro , 1 9 0 6 ; I L P I -
G N U O L O , Cosenza, 1 9 1 9 ; I L P I T A G O R A , Scigliano, 1845-1848 
I L P I T A G O R I C O , Corigliano, 1867 ; I L P O L I P O , Paola , 1926 ; 
P O L E M I C A N A Z I O N A L E , Cosenza, 1948 ; I L P O P O L A N O , Co
r igl iano, 1883 ; I L P O P O L O , Cotrone, 1892 ; I L P O P O L O CALA
B R E S E , Castrovi l lar i , 1921 ; P O P O L O D I C A L A B R I A , Paola , 
1919 ; IL P O T E R E , Ca tanzaro , 1887 ; L A P R I M A V E R A , S. 
Adr iano , 1893 ; IL P R I M O PASSO, Monteleone, 1883 ; P R O 
C A L A B R I A , Monteleone, 1898 ; P R O C A L A B R I A , Cosenza, 1892 ; 
P R O F I D E , Radicena , 1894 ; I L P R O G R E S S O C A L A B R E S E , 
R o m a , 1 9 4 8 ; P R O R E G E U M B E R T O , Pizzo, 1 9 0 0 ; L A P R O 
VINCIA, Reggio, 1878 ; L A P R O V I N C I A D I COSENZA, 1900 ; 
L A P R O V I N C I A D I R E G G I O C A L A B R I A , Reggio, 1 8 9 5 ; L A 
P U L C E , Ca tanza ro , 1905 ; I L P U N G I G L I O N E , Scalea, 1923. 

I L R A G N O , San Fi l i , 1906 ; L A R A S S E G N A L E T T E R A R I A , 
Pa lmi , 1 9 2 9 ; R A S S E G N A SOCIALISTA, Cosenza, 1 8 9 3 ; RICO
NOSCENZA, Cotrone, 1907 ; R I N A S C I T A C O S E N T I N A , Co
senza, 1948 ; I L R I N N O V A M E N T O , Catanzaro , 1946 ; R I N N O 
V A M E N T O C A L A B R O , Catanzaro , 1 8 9 5 ; L A RISCOSSA CALA
B R E S E , Cosenza, 1 8 7 8 ; I L R I S O R G I M E N T O , Nicastro, 1 8 8 8 ; 
I L R I S O R G I M E N T O , Monteleone, 1891 ; L A R I S P O S T A , Mon
te leone, 1892 ; I L R I S V E G L I O , Monteleone, 1895 ; I L R I S V E 
G L I O , Reggio, 1919 ; I L R I S V E G L I O C A L A B R E S E , Paola , 1886 ; 
I L R I S V E G L I O D E L L A C A L A B R I A , Cotrone, 1911 ; I L R I 
S V E G L I O R O S S A N E S E , Rossano, 1 8 9 3 ; R I V I S T A C A L A B R E S E , 
Reggio, 1874 ; R I V I S T A C A L A B R E S E , Roma , 1 9 1 9 ; R I V I S T A 
C A L A B R E S E D I S T O R I A E G E O G R A F I A , Ca tanzaro , 1 8 9 3 ; 
R I V I S T A C R I T I C A D I C U L T U R A C A L A B R E S E , Napol i , 1921 ; 
R I V I S T A STORICA C A L A B R E S E , S. Lucido, 1893 ; LA R I 
VOLTA, Castrovil lar i , 1919. 

I L S A N T U A R I O D I L A U R I G N A N O , Cosenza, 1 9 4 8 ; 'A 
SBUMBA, Nicas t ro , 1 8 9 6 ; L A SCOPA, Ca tanzaro , 1873 ; LO 
SCUDISCIO, Filadelfia, 1880 ; L A SCUOLA D I C A L A B R I A , Co
senza, 1 9 4 6 ; L A S E N T I N E L L A , Monteleone, 1 8 8 9 ; L A S E N T I 
N E L L A , Paola , 1881 ; L A S F E R Z A , Castrovi l lar i , 1912 ; S I B E -
R E N E , San ta Severina, 1913 ; LA S I N I S T R A , Cosenza, 1882 ; 
SOCIETA' (R)ECONOM. D I CALAB R I A C I T R A - A T T I , Cosenza, 



1845-1855 ; SOCIETÀ' S P O R T I V A « P O R T I T U D O », Cosenza, 
1920 ; LO S P A R V I E R E , M o r m a n n o , 1899 ; LO S P I C O L A T O R E , 
Cosenza, 1881 ; L A S P I R A , Reggio, 1888 ; L A STAMPA N U O V A , 
Nicas t ro , 1900 ; L A S T E L L A D E L L ' I O N I O , Ca tanzaro , 1897 ; 
S T R E N N A D E L T I F O S O , Cosenza, 1932 ; S T R E N N A P E L 
C A P O D A N N O , Ca tanzaro , 1937; 'U STROLACU, Catanzaro , 1889 ; 
I L SUD, Ca tanzaro , 1 8 9 3 ; LA S V E G L I A , Pizzo, 1895 ; S V E G L I A 
R I N O , Castro vil lari , 1886. 

T E L E S I O , Cosenza, 1886 ; T E M I C O S E N T I N A , Cosenza, 
1896 ; T E R R A N O S T R A , R o m a , 1913 ; T E R R A N O S T R A , Reg
gio, 1921 ; I L T I R O , Lungro , 1881 ; IL T I R T E O , Cosenza, 1886 ; 
TOMMASO C O R N E L I O , Cosenza, 1 8 6 5 ; IL T R A M O N T O , Ca
t a n z a r o , 1895 ; T R A N O I , Monteleone, 1886. 

L ' U S I G N O L O , Cosenza, 1864. 

I L VATICANO R E G I O , Cosenza, 1 8 8 4 ; LA V E D E T T A , 
Castrovi l lar i , 1899 ; LA V E D E T T A ; Monteleone Cai., 1891 ; L A 
V E G L I A , Pizzo, 1895 ; L A V E R I T À ' , Monteleone, 1870 ; L A 
V E R I T À ' , Ca tanzaro , 1 8 8 2 ; I L V E R O , Cosenza, 1879 ; L A 
V E S P A , Cosenza, 1 9 4 4 ; I L V E S P R O , Monteleone, 1 8 9 9 ; L A V E 
T R I N A D E L L A C U L T U R A , Catanzaro , 1944 ; V I B O V A L E N 
T I A , Monteleone, 1882 ; L A VITA, Catanzaro , 1910 ; V I T A 
C A L A B B E S E , Ca tanzaro , 1907 ; L A V I T A D E L L O S P I R I T O 
I N C A L A B R I A , Nicast ro , 1897 ; V I T A M A G I S T R A L E , Cosenza, 
1920 ; V I T A N U O V A , Catanzaro-, 1888 ; V I T A N U O V A , Castro
vi l lar i , 1913 ; V I T A P A E S A N A , Cosenza, 1888 ; L A VOCE, Co
senza, 1898 ; L A VOCE CATTOLICA, Cosenza, 1898 ; L A VOCE 
D E I C A L A B R E S I , Buenos Aires , 1935 ; L A VOCE D E L P O 
P O L O , Cosenza, 1866 ; L A VOCE D E L P O P O L O , Monteleone, 
1892 ; L A VOCE D I A C R I , Acri , 1953 ; L A VOCE F I L A T E L I C A , 
Pa lmi , 1 9 2 5 ; L A VOCE P U B B L I C A , Monteleone, 1862. 

L A ZAGARA, Reggio, 1 8 6 9 ; L A ZAGARA, Reggio, 1 9 5 0 ; 
Z E F I R E T T O , Cosenza, 1 8 7 4 ; Z I V F , Pa lmi , 1895. 

NOTA : 
L a r icca p roduz ione della S t a m p a per iodica calabrese resul

t a t a dalle r icerche f a t t e ai fini de l l ' a l les t imento della Most ra ordi 
n a t a nella Bibl io teca Civica di Cosenza nel s e t t embre 1954, ed in 
p a r t e nel la Mos t ra s tessa espos ta , mi ha da to ma te r i a per u n saggio 
bibliografico di p ross ima pubbl icaz ione D e t t o l avoro , coi suoi 
cenni s tor ic i ed u n a s i s t emat ica r ievocazione di t a le significativa 
a t t i v i t à l e t t e r a r i a nel t e m p o e nei luoghi , vo r r à cos t i tu i re u n avv ia 
men to alla s tor ia del Giornal ismo ca labrese . 

G. G. 



PREMESSA AL CATALOGO 
DELLA MOSTRA DI ARTI MINORI 

E RAPPORTO SULLA CONSERVAZIONE 
DEGLI OGGETTI D'ARTE IN CALABRIA 

(Salone del Palazzo Arcivescovile di Cosenza, 15-20 se t t embre 1955) 

P repa randos i la g rande manifestazione cul tura le promossa a 
Cosenza dal 15 al 19 Se t t embre come «Pr imo Congresso Storico 
Calabrese », il componente del Comita to esecutore A. L ip insky 
propose la cost i tuzione di u n a par t ico lare sezione dedica ta a p p u n t o 
alla complessa p rob lemat ica connessa con gli s tud i su t u t t i gli 
a spe t t i delle cosiddet te Ar t i minor i e de l l ' a r t ig ianato ar t i s t ico . Per 
rendere p iù efficace le a rgomentaz ion i su ta le campo di s t u d i 
non ancora a d e g u a t a m e n t e col t ivato in I ta l ia , lo stesso propose 
ancbe l ' a l les t imento di u n a piccola Mostra di Ant ica Ar te Sacra, 
unendo , con la collaborazione di persone ed e n t i locali , u n a mos t ra 
di a rgenter ie e p a r a t i an t i ch i nel g rande salone del Seminario Arci
diocesano di Cosenza. 

L a Most ra , è s t a t a benevolmente accolta dai Congressisti , dal 
pubbl ico, ed anche dalla cri t ica, sebbene var ie circostanze conco
m i t a n t i abb iano p o r t a t o ad u n a l imi tazione del mate r ia le deside
r a t o . T u t t a v i a da ques ta p r i m a Most ra si è p o t u t o s tabi l i re già un 
complesso di premesse per un even tua le futuro più par t icolareggia to 
s tudio di quest i mate r ia l i in te ressan t i so t to mol t i p u n t i di v i s t a . 
Ma di ciò si d i rà in segui to . 

Nelle rap ide visi te da noi compiute nelle sagrest ie delle Chiese 
Par rocchia l i delle diverse Diocesi si sono p o t u t e fare mol te osser
vazioni ed acquisire fa t t i che mer i t ano u n ' a t t e n t a va lu taz ione da 
p a r t e di ch i è p repos to alla t u t e l a di questo ingente pa t r imon io a r t i 
st ico, sparso s o p r a t t u t t o nei piccoli comuni , diffìcilmente accessibili 
a i t u r i s t i a m a t o r i d ' a r t e ed agli s tudios i , m a ancbe difficilmente 
control labi l i . 

Il p rob l ema della conservazione di questo ingente pa t r imonio 
sparso nelle chiese di t u t t a l ' I t a l i a — e non so lamente della p r o 
vincia di Cosenza o, p iù es tesamente , della Calabria — si p re sen ta 
so t to moltepl ici a spe t t i , che qui di seguito saranno r a p i d a m e n t e 



accenna t i pe r formare gli e l ement i di u l te r ior i discussioni in p iù 
idonea sede. 

I . 

Il p rob lema iniziale è quello del controllo su questo pa t r imonio 
a r t i s t i co . Per la ver i tà , a suo t empo qualche cosa di buono si è 
fa t to con I ' INVENTARÌO DEGLI OGGETTI D ' A K T E D'ITALIA , consi

s ten te nella s cheda tu r a d i t u t t o quan to i funzionar i a d d e t t i r i t e 
nevano degno di essere r eg i s t r a t e sulle apposi te SCHEDE r e d a t t e 
in tr iplice copia, se non e r r i amo : u n a des t ina ta alla Direzione Gene-
delie Belle Ar t i di Roma , per r iunire i mater ia l i per i volumi , dei 
qual i so l tanto ben poch i hanno vis to la luce ; u n a seconda dest i 
n a t a alla Sovra in tendenza di giurisdizione ; la t e rza infine che do
veva essere cus tod i ta dal Par roco o dalle a l t re persone ohe contro
f i rmavano ogni « scheda », assumendosi così u n complesso d i ob 
bl ighi giuridici, o l t reché moral i . 

L ' idea , anche se a t t u a t a t a lvo l t a in modo inadegua to , ed in 
man ie ra incomple ta , e ra di p e r sé o t t i m a . Senonché per mo t iv i 
che non è il caso d i anal izzare qui , fin dagli inizi s embra che s ia 
m a n c a t a la d e t t a t u r a di precise norme, s o p r a t t u t t o circa l ' ampiezza 
che av rebbe dovuto conseguire la scheda tu ra , cioè : che cosa si 
doveva schedare e che cosa no . Ricorderò solo di sfuggita che in 
questa visione incomple ta del compi to , affidato spesso a persone 
n o n specificamente a b b a s t a n z a p r e p a r a t e , si è omessa la regis t ra
zione di t u t t i i d a t i p iù precisi delle an t i che a rgenter ie ed oreficerie 
es is tent i nelle chiese : punzon i d i verifica in zecca, punzon i d i 
maes t r i , contrassegni par t ico lar i incisi , pe rdendo in ta le modo 
un 'occasione p iù unica che r a r a di r iunire un mater ia le d i d a t i e d i 
f a t t i che al l 'estero è da un secolo e p iù cosa di dominio pubb l ico . 

La stessa te rminologia , le da taz ion i poi , sono spesso assai 
appross imat ive : cosa ques ta che si r i scont ra anche nelle schede rife-
ren t i s i ai - tessu t i . 

Ora, in occasione d i u n a serie di sopra luoghi da noi f a t t a in 
alcuni comuni della Provinc ia di Cosenza per raccogliere i mater ia l i 
della mos t ra di Cosenza, si è p o t u t o cons ta t a re come il I I voi . del
l'* Inven ta r io », dedicato a p p u n t o alla Calabria , e cura to a suo 
t empo coi mezzi eroici e con mol t i sforzi da Alfonso F rang ipane , e 
che quindi dovrebbe r appresen ta re la t o t a l i t à delle schede g iacent i 
presso la Sopra in tendenza d i Reggio Calabria p resen t i ancora mol te 
l acune . Si vedano per ciò le indicazioni re la t ive nel seguente 
Catalogo e si tengano pregent i le numerose aggiunte in «no te m a r 
ginali a l l ' Inventar io ecc.», di B . Cappelli, in A . S . C L . , 1934, V I . 



Fig . 1. - Cosenza : Oratorio del 
Suffragio - Ostensorio. 

F ig . 2. - Nicas t ro : Congrega
zione di S. Domenico - Osten

sorio. 

F ig . 3. - Cosenza : Confrater
n i t a del Rosario - Ostensorio. 

Fig. 4. - Cosenza: Monte di 
P i e t à - Ostensorio. 



Fig . 5. - Scigliano : San tuar io 
di S. Maria di Monserra to -

Ostensorio. 

Figa 6. - Cosenza : Tesoro del 
D u o m o - Calice. 

F ig . 7. - Nicas t ro : Vescovado 
- Calice. 

Fig. 8. - Nicas t ro : D u o m o 
Calice. 



Lo stesso dicasi pe r i p a r a t i sacri , a lcuni dei quali , da tab i l i 
al la fine del secolo X V I I o all ' inizio del X V I I I , sono venu t i , in 
quest 'occasione, in luce dai casse t toni della stessa sacrest ia ; pu re 
non inven ta r i a t i sono mol t i dei tessu t i spars i nelle chiese dei piccoli 
comuni , dalle quali possono essere t r a t t i esemplar i di g rande bel
lezza e preziosi tà . Si t r a t t a in p a r t e di p rodo t t i p roven ien t i da 
a l t re zone, i n t r o d o t t i in Calabria — come si p u ò arguire dagli 
s t e m m i nobi l iar i — da famiglie pa t r iz ie di Napol i che vi possede
vano feudi e che volevano contr ibui re degnamen te al culto dei 
t a n t i s a n t u a r i sorgent i in essi. 

Riassumendo queste p r ime esemplificazioni, si può dire che 
l ' I nven ta r io degli ogge t t i d ' a r t e della Calabria è t u t t ' a l t r o che 
completo e che s ' impone la necess i tà di un lavoro di comple t amen to , 
o l t reché di revisione : l avor i per i qual i in ogni caso dovranno essere 
d e t t a t e precise n o r m e . 

I L 

Il secondo a rgomento che si r i cava da quest i sopra luoghi è 
quello dello s t a to di conservazione. Molt i esemplar i sono ancora 
in s t a t o a b b a s t a n z a buono ; m a nella maggior pa r t e dei casi essa è 
mol to precar ia , per non dire d isas t rosa . È consuetudine , in mol te 
chiese, di usare anche i pezzi p iù pregevol i fino a ohe non siano 
comple t amen te consun t i e l isi . P i ù di un pezzo incon t ra to in que
s t a r a p i d a scor r ibanda per la raccol ta di mater ia l i da esporre a 
Cosenza, in te ressante come disegno e come t ipo di t e ssu to , h a 
dovu to essere sca r ta to a p p u n t o . p e r il pess imo s t a to nel quale si 
t r o v a v a . 

Ta lun i pezzi oggi vengono r a r a m e n t e usa t i , come a d esempio 
i magnifici p a r a t i già di Casa Pignate l l i , conservat i nel Santuar io 
di S. Maria delle A r m i di Cerchiara ed espost i nel mese di giugno a 
Castrovil lari , m a avrebbero u rgen te bisogno di sap ien t i r e s taur i , 
che contr ibuissero alla consolidazione del connesso : r e s t au r i per i 
qual i occorrerebbe creare p iù d 'un solo centro che sia in grado di 
real izzare il lavoro con modica spesa, se essa deve essere sos tenu ta 
dalle chiese o dagli E n t i , men t r e sarebbe desiderabile che lo Sta to 
dest inasse u n a p a r t e delle spese pe r r e s t au r i di m o n u m e n t i e di 
scavi anche alla conservazione di ques ta p a r t e del pa t r imon io a r t i 
s t ico, t r a le meno appar iscent i , m a anche t r a le p iù belle e, pur 
t roppo , meno no te . 

Per la ve r i t à occorre dire che qualche lavoro di r a m m e n d o 
e di r a t t o p p o viene eseguito da suore od al t re donne delle pa r roc 
chie , m a sono l avor i eseguit i con cr i ter i casal inghi e non secondo 



di re t t ive indispensabi l i per la migliore conservazione dei pezzi . 
Cbé non bas t a me t t e re n n a t o p p a in u n p u n t o liso, r i tag l iandola , 
com 'è f requente po te r cons ta ta re , da u n a l t ro pezzo più m a l a n d a t o , 
m a non per questo meno pregevole . Occorre fissare t u t t o quan to il 
pezzo di tessu to su r e t e di refe solida con par t ico lare cura, m a sopra t 
t u t t o occorre convincere i p ropr i e t a r i di queste opere del l 'a r te tes
sile a conservare i pezzi p iù an t i ch i solo per poche e g r and i funzioni 
e custodir l i con cura per il r i m a n e n t e de l l ' anno, o l t reché a non 
a l terare mai , con sost i tuzioni a rb i t ra r ie e anacronis t iche (ad es . d i 
s t e m m i prela t iz i , come si è p o t u t o cons ta ta re a proposi to di u n a 
serie di p a r a m e n t i sacr i dei secoli X V I I e X V I I I , anco ra nel la 
sacrest ia del Duomo di Cosenza) i ca ra t t e r i s to r i camente au ten t i c i 
degli ogget t i d ' a r t e . 

I I I . 

L a questione della cus todia e della conservazione degli ogget t i 
d ' a r t e in I ta l ia si è ce r t amen te agg rava t a , pa r t i co la rmen te per quel 
che r iguarda il Mezzogiorno, in questo ag i t a to dopoguerra . I n Cala
br ia gli esodi e le perd i te cont inuano con stillicidio inesorabi le . 
P o t r e m m o ci tare f a t t i d i dolorosa a t t u a l i t à come la dispersione or 
è poco a v v e n u t a della collezione Gallo di Castrovil lar i (contenente 
pregevol i ferri b a t t u t i se t t ecen tesch i d a t a t i , u n a croce di r a m e 
sba lza to e dora to di t ipo sulmonese del secolo X I I I , anell i pa leo
cr is t iani , fàlere equine , ecc.) o come l ' i r reper ib i l i tà della croce ast i le 
quat t rocentesca , d i t ipo abruzzese, g ià es is tente nella chiesa pa r 
rocchiale di Amendolara , in Diocesi d i Cassano, già compresa nel 
c i t a to voi . de l l ' Inventa r io (pag. 150), ed a l t r i ancora . 

Queste sparizioni , che t a lo ra sono vere e p ropr ie vend i t e di 
cose d ' a r t e , da p a r t e delle chiese vengono giustificate, t a lvo l ta , con 
p resun te necess i tà d i res taur i , abbel l iment i , r innovo di suppel le t t i l i . 
P u r t r o p p o è r i s apu to che a s tu t i an t i qua r i di p ropr ia in iz ia t iva offrono 
alle chiese, e p a r t e in p a g a m e n t o , cose nuove ; d i quale effettivo 
valore e qual i tà d ' a r t e , è facile in tu i re . Quando poi i l avor i di 
« abbel l imento » vengono eseguit i senza criterio alcuno e sopra t 
t u t t o senza a lcuna consulenza — meno che m a i delle Soprainten-
denze — si p u ò essere cer t i che il r i cava to della vend i t a di un calice, 
d i u n a pisside, di u n ostensorio, di p a r a m e n t i l i turgic i non p o t r à m a i 
e po i ma i contr ibui re a coprire n e m m e n o u n a m i n i m a p a r t e delle 
spese. I n cambio della pe rd i t a definitiva di ogge t t i d ' a r t e del pa s 
sa to che di per sé cost i tuiscono già un t i to lo d 'onore a n c h e pe r la 
p iù umi le chiese t ta , si a v r a n n o r i m o d e r n a m e n t i di pess imo gus to , 
a r red i sacr i p r o d o t t i in serie e perciò p r iv i d i or ig inal i tà e di va lore 



ar t is t ico , m a s o p r a t t u t t o quel l ' invasione ancora crescente di s t a tue , 
s t a t u e t t e e s t a tu ine di gesso, ca r t apes t a o plast ica, var iop in te , 
ogget to di falsa e flaccida p ie tà , che offendono la sensibi l i tà reli
giosa m a specia lmente la d igni tà dei s an tua r i ed il buon n o m e del 
t radiz ionale gusto ar t is t ico degli I t a l i an i . 

E d infine, u n ' a l t r a d o m a n d a capziosa : in quale man ie ra è 
s t a t a p e n s a t a — ammesso ohe lo sia s t a t a — u n a sanzione contro 
quegli infedeli cus todi che hanno a l ienato o a l ienano, con u n a 
scusa o l ' a l t ra , ogget t i d ' a r t e o r m a i i nven ta r i a t i e p e r t a n t o e n t r a t i 
anche sot to questo p u n t o di v i s ta so t to la giurisdizione dello Sta to 
I ta l iano ? 

Se finora sanzioni non sono s t a t e s tud ia t e , sa rebbe p iù che 
m a i g iunto il m omen to di s tud iar le e d i a t t ua r l e , se si vuole por re 
un argine, p iù solido della sola scheda de l l ' Inven ta r io , cont ro il dif
fuso malcos tume invalso di considerarsi a rb i t r a r i amen te soli, esclu
sivi e d assolut i p a d r o n i d i ques t i beni . I qual i , a l cont rar io , sono 
beni della Nazione t u t t a , e delle gen t i del luogo in modo par t ico lare . 

IV 

Si p u ò concludere questo r appor to con qualche n o t a posi t iva ? 
S tanno sorgendo, fa t icosamente , un p o ' qua ed un p o ' l à i « Musei 
Diocesani ». Promoss i da qualche Arcivescovo o Vescovo di r a r a 
cu l tu ra e fine comprensione, quest i musei diocesani po t rebbero 
assolvere un compito impor tan t i s s imo per la conservazione di 
questo pa t r imonio ar t i s t ico a t o r to definito « minore ». Occorre a 
ta le propos i to u n vero e propr io incoraggiamento da p a r t e delle 
Au to r i t à s t a t a l i p repos te alla conservazione ed alla t u t e l a delle 
cose d ' a r t e : incoraggiamento che n a t u r a l m e n t e non si p u ò esaurire 
in qualche l e t t e ra di congra tu laz ione e in in t e rven t i ufficiali per 
l ' inauguraz ione . Già p iù di t r e n t ' a n n i or sono, Paolo Orsi, l ' ind imen
t icabi le scava tore e s tudioso, s 'era posto il p rob lema, r iassumendo 
con chiarezza il suo pensiero in u n periodico regionale e perciò 
passa to inosservato , o quasi K 

Occorre a n z i t u t t o l 'e laborazione di uno « s t a tus » giuridico in 
r a p p o r t o a l l 'Amminis t raz ione dello S ta to , qualche cont r ibu to pra
t ico per la consulenza tecnica , specie nel per iodo de l l ' impian to e per 

*) PAOLO ORSI ; Per l 'Ar te sacra e i Musei Diocesani in 
«Siberene», c ronaca mensua le del passa to per le Diocesi di S. Seve-
r ina e Cariat i , 1 9 2 0 . R i s t a m p a t o in e s t r a t t o Ci t tà d i Castello 
1 9 2 0 , pag . 4 . 



la conservazione delle opere necess i tant i res taur i e consol idament i , 
e d ovv iamen te anche qualche cont r ibu to finanziario. Si po t rebbero 
così porre so t to u n a con t inua e d in te ressa ta t u t e l a — in q u a n t o 
res terebbe affidata alla s tessa au to r i t à ecclesiastica — un ' inf in i tà 
di cose d ' a r t e , le qual i in un museo s t a t a l e finirebbero inevi tabi l 
men te in magazzino, d iment ica te e di conseguenza anche pe rdu t e 
per sempre . 

In Calabria di Musei Diocesani per ora c 'è so lamente quello di 
Eossano , che S. E . l 'Arcivescovo Monsignor Giovanni Eizzo h a 
volu to i s t i tu i re accan to alla Cat tedra le , in due sale del ve tus to Pa 
lazzo Arcivescovile. Nelle sue f requent i visi te pas tora l i questo col
t iss imo e sensibile pre la to esplora le sagrest ie anche delle chiese 
minor i della sua va s t a arcidiocesi, sicuro sempre di t r ova rv i qualche 
cosa degna di figurare nel suo museo, che propr io in quest i u l t imi 
mesi si è arr icchi to di a lcuni cimeli impor tan t i s s imi cbe mer i te reb
bero u n a più comple ta i l lustrazione. 

È du ran te u n a di queste esplorazioni che Mons. Eizzo h a po
t u t o assicurare al suo museo il pregevole anello cosiddet to di S. Nilo, 
esposto alla Mostra di « A r t i minor i » a Cosenza in occasione del 
Congresso Storico Calabrese e discusso dal Prof. Dr . Biagio Cap
pelli insieme col so t toscr i t to . Il Museo Diocesano Eossanese pos
siede anche preziose argenter ie , l avor i d ' in tagl io , tele ed a l t re cose, 
anche archeologiche, degne di r i l ievo, ol tre il famoso « Codex 
Pu rpu reus Eossanensis , evangi lar io del sec. VI , di p rovenienza s ir iaca. 

Da comunicazioni a t t end ib i l i pe rvenu te s embra che ora anche 
S. E. Monsignor Giovanni Fer ro , Arcivescovo Metropol i tano di S e g 
gio Calabria, sia e n t r a t o nel l 'ordine d ' idee di cost i tuire u n g rande 
Museo Arcidiocesano, per il quale vi sarebbero disponibil i a n c h e 
locali a d a t t i . Già l ' anno scorso, in occasione di u n a s e t t i m a n a d ' a r t e 
sacra per il clero t enu t a s i a Segg io , Mons. Ferro h a fa t to al lest ire 
con la rghezza di mezzi inus i ta ta , u n a mos t ra d ' a r t e sacra ant ica , 
assist i to dal Prof. F rang ipane , mos t r ando così l 'effettivo suo in te 
ressamento alle quest ioni sol levate nelle discussioni. 

Sembra che a n c h e S. E . Monsignor Agostino Ernes to Castril lo, 
Vescovo di S. Marco e Bisignano \ sia convinto del l 'u t i l i tà e dell ' in
teresse ohe ta le i s t i tuzione po t r eb b e avere per la sua diocesi, avendo 
a n c h e la possibi l i tà di usufruire di de t e rmina t i locali a d a t t i allo 
scopo. T u t t o lascia suppor re che ciò che è s t a to a t t u a t o a Eossano 
ed è in via di a t tuaz ione a Eeggio p o t r à a d un cer to m o m e n t o essere 

x) Defunto nel Novembre 1955. Si spera che il desiderio del 
compianto piissimo Vescovo sia raccolto e a t t u a t o dal suo suc
cessore (n.d.r.). 



de te rminan te per la r ap ida cost i tuzione di a l t r i musei diocesani 
calabresi . 

Quest i muse i diocesani , o v u n q u e so rge ranno , con t r ibu i ranno 

eno rmemen te alla conservazione e s o p r a t u t t o allo s tud io di t a n t i 

a spe t t i della v i t a a r t i s t ica di regioni i ta l iane ancora poco esplo

r a t e sot to de t e rmina t i a spe t t i d i s tud i e d i r icerche. U n a serie di 

Cataloghi , che po t rebbero essere edi t i dalla Librer ia dello S ta to , 

sa rebbe un prezioso r i ch iamo, specia lmente per t u r i s t i colti, verso 

la Calabria . 

Na tu ra lmen te , il t rasfer imento di t a n t i ogget t i da chiese e 

cenobi nei nuov i musei diocesani compor t a anche la redazione di 

nuove schede d ' inventa r io , la revisione di quelle già es is tent i e la 

precisazione di d i r i t t i e doveri reciproci t r a l 'Au to r i t à Ecclesiastica 

e quella dello S ta to I t a l i ano . Ma in questo caso si t r a t t a d i t r o 

va re forme soddisfacenti ambo le p a r t i , cosa non difficile a raggiun

gersi , u n a vol ta che si s iano ch i a r amen te enunc ia t i quest i d i r i t t i 

e dover i . 

P iu t to s to occorre che venga ch iar i to , anche da p a r t e del l 'Am

minis t razione dello S ta to , ohe il museo diocesano non deve com

por t a r e la comple ta immobi l i t à di d e t e r m i n a t i ogget t i di cul to , come 

preziosi ostensori , calici, p a r a t i sacri , immagin i . T u t t ' a l t r o : i, 

museo diocesano, sul l 'esperienza di quan to si è fa t to a l l 'es terol 

s o p r a t u t t o in I spagna ed in Germania , è quasi u n a m p l i a m e n t o del 

Tesoro della Chiesa Cat tedra le e della Sagrest ia . Così pu re gli og

ge t t i , p rovenien t i da a l t re chiese od en t i , v i sa ranno accolt i in cu

s tod ia pe rpe tua , m a r i m a r r a n n o ut i l izzabi l i per de t e rmina t e fun

zioni secondo moda l i t à da s tud ia re . 

D a questo R a p p o r t o sulla conservazione delle suppel le t t i l i 

sacre esamina te in a lcune local i tà della Provinc ia di Cosenza, s i 

possono t r a r r e conclusioni i m p o r t a n t i per la migliore conservazione 

e t u t e l a di u n a buona p a r t e del pa t r imon io ar t i s t ico di t u t t a la 

regione calabrese — e per estensione n a t u r a l m e n t e anche della con

finante Basi l icata — come del res to di t u t t a q u a n t a l ' I t a l i a . 

Esse si possono r iassumere nei seguent i vo t i , che p resen t iamo 

a l l ' approvaz ione del Congresso : 

1" 

Va incoraggia ta , anche da p a r t e dello S ta to I ta l iano , la costi

tuz ione dei muse i d iocesani , in quan to essi p o t r a n n o alleggerire 

no tevo lmen te i compi t i dei muse i regional i e locali e ne in t eg re ranno 

i compi t i e le funzioni . 



2o 

Va iniz ia ta , senza t r o p p i indugi , la revisione generale del
l'* Inven ta r io degli Ogget t i d 'Ar t e », con par t ico la r i a t t enz ion i per 
le a rgenter ie , le seter ie e v ia d icendo, sì da p romuoverne i l r e s tauro 
e da r i ch iamare l ' a u t o r i t à ecclesiastica ad i suoi precis i dover i d i 
cus todia e di s a lvaguàrd ia del pa t r imon io ar t i s t ico e red i ta to dal 
pas sa to . 

3° 

Occorre sanzionare con oppor tun i p rovved imen t i l ' ina l ienabi l i tà 
degli ogget t i u n a vol ta inven ta r i a t i , s tab i lendo anche pena l i t à , dif
fide pubbl iche od a l t ro mezzo idoneo. Occorre disporre per iodiche 
verifiche dell'« Inven ta r io » e control lare anche i me tod i d i cura 
e cus todia . 

Ogni r i t a rdo nelle misure da p rendere in questa direzione signi
fica dover reg is t ra re anno per anno u l te r ior i pe rd i te di cose d ' a r t e 
di notevole i m p o r t a n z a ed interesse, anche se non sempre di pregio 
mate r ia le in t r inseco. A ch i poi dovesse asserire che l ' I t a l i a so t to 
questo aspe t to è così ricca che questo esodo cont inuo d 'opere d ' a r t e 
non in tacca sensibi lmente il suo pa t r imonio , si p o t r à r i spondere che 
nessun pa t r imonio per vas to cbe esso sia, non p o t r à non r i sent i re , 
a lungo anda re , di queste incessant i manomiss ioni . È u n pa t r imon io 
che subisce già a b b a s t a n z a le per iodiche falcidie de r ivan t i da guerre 
e da even t i di forza maggiore della n a t u r a , m a si faccia a lmeno 
t u t t o il possibile per tu te la r lo contro la ma lvag i t à , la cupidigia, 
l ' ignoranza degli uomini — i peggiori nemici d i ogni cosa bella, 
in ogni t e m p o . 

Ogni generazione deve considerars i erede, sì, di u n g r a n d e 
passa to , ma deve a n c h e tenere p resen t i precis i dovéri mora l i di 
fronte a se stessa, e p iù ancora , verso la pos te r i t à : deve ammin i 
s t ra re sagg iamente questo pa t r imonio per poter lo t r a m a n d a r e in
tegro per quan to possibile alle generazioni future, ohe a loro vol ta 
hanno il d i r i t to di po ter formare lo sp i r i to e la cu l tu ra p rop r i sugli 
esempi di un g rande ed imperi turo, pa s sa to . 

A N G E L O L I P I N S K Y - MAEIO BOEEETTI 



CATALOGO DEGLI OGGETTI 

ESPOSTI NELLA MOSTRA DI ARTI MINORI 

(Salone del Palazzo Archivescovile di Cosenza) 

I) OREFICERIE 

a) O S T E N S O R I 

1« OSTENSORIO in a rgen to pa rz i a lmen te dora to , de t to Sfera 
greca. Grande base l oba t a a schema gotico con medagl ioni 
r inasc imenta l i , nodo esagonale con edicolet te , figure della 
Vergine, e SS. P i e t ro , Paolo , Andrea , Giacomo ed Elena . 
Teca a t e m p i e t t o cuspida to a scompar t i di polifere e rosoni, 
s o r m o n t a t a dal la croce. 

Nel piede sei medagl ioni r i po r t a t i in a rgen to p a r t e do
r a t i e s m a l t a t i con nel campo : a) Madonna con B a m b i n o ; 
6) s t e m m a con croce po t enz i a t a p a r t i t a d i verde ed a rgen to 
e l ' impresa I N S P E M C O N T E A S P E M ; c) s t e m m a con da l 
campo d'oro alla sba r ra di nero ; d) s t e m m a d i cui al la let
t e r a 6 ) ; e) s t e m m a di cui alla l e t t e ra a) ; f) s t e m m a di cui 
alla l e t t e ra 6 ) . 

Opera di p robabi le bo t t ega r o m a n a con t rad iz ioni go
t iche ed influenze r inascimenta l i , da tab i le t r a il 1 4 9 7 ed il 
1 5 1 1 , come dallo s t e m m a del card. Bernardino de Carvajal 
che resse l 'Archidiocesi rossanese in quel t e m p o . Altezza 
m m . 6 4 5 . 

P r o p r i e t à : Rossano, Museo diocesano. 

2 ° OSTENSORIO in a rgen to a sbalzo e cesello con ricca base di 
effetto a rch i te t ton ico su la rga m o d a n a t u r a ; al centro della 
s tessa, s t e m m a coronato con nel campo la sigla A .D . 1 7 6 7 ; 
dalla p a r t e oppos ta consimile s t e m m a del l 'Ordine dei P P . 
Domenicani con nel campo il cane con la face in bocca 
so rmon ta to da u n a stel la. 

L a sfera è decora ta da ricca ragg ie ra con t ra lc i di u v a 
a sma l t i e rub in i . F i g u r a cent ra le con s t a t u a in t ie ra di 
S. Tommaso d 'Aquino che h a so t to di sé u n a figura ignuda 
s imboleggiante l 'eresia. 



Opera di bo t t ega napo le t ana di abil issimo a rgen t ie re 
di g rande capac i t à e va len t ia composi t iva e squisi to senso 
estet ico. 

Pr ivo di bolli e p u n z o n i d i zecca. 
Altezza m m . 8 0 7 . 
P r o p r i e t à : Cosenza, Oratorio del Suffragio (ex. P P . 

Tea t in i ) . 
{Non Catalogato) 

3 ° OSTENSORIO in a rgen to con cesel la ture e pas te v i t ree a t t o r n o 
alla raggerà e figure fuse di due angoli sorreggent i u n a cor
nucopia su cui si innes ta la t eca . 

Opera di bo t t ega napo l e t ana d a t a t a 1 7 9 2 , p r iva di bol l i 
dell 'esecutore e con numeros i bolli della omon ima zecca. 

Al tezza m m . 7 4 7 . 
Prop r i e t à : Scagliano, Chiesa di S. Nicola. 

4 ° OSTENSORIO in a rgen to fuso e sba lza to con figura centra le ad 
al tori l ievo di S. T o m m a s o , che sorregge la raggiera con teca . 

Opera firmata da l l ' a rgent ie re F. F. Ajello con bollo 
della zecca napo le t ana ( tes ta di P a r t e n o p e e n. 2 8 ) . 

Altezza m m . 7 9 0 . 
Propr i e t à : Nicastro, Congregazione di S. Domenico . 

(Non Catalogato) 

5 ° OSTENSORIO in a rgen to fuso e sbalzato con ricca base ba
rocca decora ta da angel i a t u t t o tondo ; p a r t e centra le con 
a l t r i angeli so r reggent i . la teca decora ta da l a rghe volute 
con cherubin i . . '* 

Opera di bo t t ega napo le t ana dell afine sec. X V I I I , parzia l 
men te rifusa nel 1 8 5 0 come da appos i ta d ic i tura alla base . 

Altezza mm. 7 9 0 . 
P r o p r i e t à : Cosenza, Arc iconfra tern i ta del Rosar io . 

(Non Catalogato) 

6 ° OSTENSORIO in a rgen to fuso e sba lza to con la rga base ba
rocca a mot iv i floreali ; t eca i n n e s t a t a su u n g ruppo di cornu
copie, con decorazioni consue tud inar ie di t r a l c i d ' uva e 
spighe. 

Opera di bo t t ega napo le t ana , della fine del X V I I I sec . 
Altezza m m . 7 6 0 . 
P r o p r i e t à : Cosenza, Monte di P i e t à . 

(Non Catalogato) 





Fig . 10. - Cosenza: Monte di P i e t à - Baldacchino 
per l 'esposizione del SS.mo. 



Sigle G.G. r ipe tu t e sulla base con la d ic i tura ORA
T O R I O D I COSENZA. 

Al tezza m m . 248. 
P rop r i e t à : Cosenza, Oratorio del Suffragio, (ex P P . 
Tea t in i ) . 

(Non Catalogato) 

12° CALICE vermeille ; piede, nodo e so t tocoppa fusi, pa r t e ce
sellata, con nove simboli della Passione di G.C. Lavoro finis
simo di scuola napo le tana , seconda m e t à sec. X V I I I , con 
bolli della zecca omonima e m o n o g r a m m a G.J. (Gioacchino 
Jodice) . 

Altezza m m . 300. 
P r o p r i e t à : Scigliano, San tuar io di S. Maria di Monserrato. 

13° CALICE vermeille, con' p iede , nodo e so t tocoppa fusi : nel 
nodo t r e figure ad. al tori l ievo con Cristo r i sor to , la Vergine 
e S. Giov. Evange l i s ta . Lavoro di buona f a t t u r a di bo t t ega 
napo le t ana della m e t à del X V I I I secolo. 

Altezza m m . 272. 
P ropr i e t à : Nicastro, Vescovado. 

(Non Catalogato) 

14° CALICE vermeille a sbalzo ; nel piede le figure a mezzo busto 
della Madonna con Bambino , S. Tomaso d 'Aquino e al t ro 
Santo domenicano. Pas te vi t ree a t t o rno alla coppa ag
giunte . Iscrizione nella pa r t e inferiore : P . R E G I N A L D U S 
B I S C I G L I A L I L . S CON T U S . N .S . DOM.CI COELICI P R O 
SUA D I V . E A.D. 1802. 

Altezza m m . 300. 
P r o p r i e t à : Nicastro, D u o m o . 

(Non Catalogato) 

CROCI 

15° CUOCE O S tauro teca in oro e smal t i . Lavoro di oreficeria m e 
dievale di s chema bizant ino ; croce quadr i loba ta in l amine 
auree fissate su an ima l ignea, decorazioni a filigrana e smal t i 
a ril ievo accompagna t i da p ie t re dure ; nei lobi , (faccia 
anter iore) s m a l t i a colori con le figure della Vergine, S. 
Giovanni Ba t t i s t a , l 'Arcangelo Michele, e la Colomba con 
i s imboli della Pass ione . Il Cris to in croce — su schema 
figurativo t ip i camen te bizant ino — ha delle inscrizioni greche 
relat ive alla Crocefissione, a l l 'E t imas ia , e le sigle IC. XC. 



7° OSTENSORIO in a rgen to con alla base figure pa rz i a lmen te 
fuse ed a sbalzo della Fede e Speranza ; g ruppo di angeli 
sorreggent i il S. Cuore, su cui si i nnes ta la teca . In to rno la 
d i c i t u r a : NICOE.US F R A N C I A F I E R I F E C I T A. D . 1 7 9 7 , 
e nella p a r t e in fe r io re : D O N FRAN.SCTJS S T R A N C E S 
F . F . N E A P . I N C E P . F F . 3 F E B B R A I O 1 7 9 7 . G IOACCHINO 
J O D I C E , O R E F I C E . Bolli della zecca di Napol i . 

Altezza m m . 7 9 0 . 

Prop r i e t à : Scigliano, San tua r io di S. Maria di Mon-
se r ra to . 

6) CALICI 

8 ° CALICE in a rgen to dora to a sbalzo e cesello ; p iede a p i a n t a 
esagonale l oba t a con t rafor i in sti le ogivale fiorito su cui si 
innes ta il fusto decora to da edicolet te con san t i ; so t tocoppa 
a l a rghe foglie sba lza te . Opera in stile gotico por toghese con 
influenze p la teresche , da tab i le a i p r imi del X V I secolo, con 
s t e m m i del l 'archivescovo ca rd . Gadd i ( 1 5 3 5 ) . 

Altezza m m . 2 6 0 . 

Prop r i e t à : Cosenza, Tesoro del Duomo. 

9 ° CALICE in a rgen to con p iede e pomello fuso, e so t tocoppa sbal
za ta . Lavoro di bo t t ega r o m a n a fine sec. X V I I , inizi X V I I I ; 
bolli zecca omon ima e di u n ignoto maes t ro aven t e per pun 
zone u n alber ino s rad ica to a c inque r a m i . 

Al tezza m m . 2 4 6 . 
P r o p r i e t à : Nicastro, Congregazione di S. Domenico . 

(Non Catalogato) 

1 0 ° CALICE vermeille, fuso e cesellato. Lavoro di o t t i m a f a t tu ra , 
di bo t t ega napo le t ana , con bollo non decifrabile. S t e m m a 
a ri l ievo di Mons. Sculco ( 1 7 4 5 - 8 1 ) , con nel campo u n o 
scorpione. 

Altezza m m . 2 8 8 . 
P r o p r i e t à : Bisignano, D u o m o . 

(Non Catalogato) 

1 1 ° CALICE in a rgen to fuso con base l a r g a m e n t e decora ta in sti le 
barocco ; nel fusto tes t ine di angeli in te rca la t i a grappol i 
di u v a ; nodo con a l t re t r e t es te di cherub in i : so t tocoppa con 
largo mot ivo decorat ivo a fogliame. 



Nei lobi della faccia poster iore , i qua t t ro Evangel is t i con i 
loro a t t r i b u t i ; in quello centrale il Pan toc ra to r assiso in 
t rono con il vo lume degli Evange l i nella mano s in is t ra e la 
inscrizione IC. XC. 

Tradiz ione e s tor ia concordano — sia pure con u n a lar
ghezza di imprecisione r i spe t to alla crit ica ar t i s t ica del
l 'ogget to — nel r i tenere ta le insigne esemplare di a r te come 
dono de l l ' Impera tore Federico I I d i Sveva al card. Luca 
Campano, Archivescovo di Cosenza, nel 1222. 

Altezza m m . 260 x 210. 
L a d e t t a Croce è innes ta t a su di un P I E D I S T A L L O in 

argento dora to di schema o t tagonale lobato con t rafor i in 
sti le ogivale fiorito su cui si innes ta un gruppo di edicolet te 
con san t i . 

Opera anche ques ta (consimile al calice) in sti le gotico 
por toghese con influenze p la teresehe , da tab i le ai p r imi del 
X V I secolo, con s t emmi a l t e rna t i a losanghe nel cui campo 
è u n angelo sorreggente u n calice. Sei s t emmi a l te rna i al 
m o n o g r a m m a I H S , p o r t a n o in campo a) torr icel lato di p iù 
pezzi (card. Tor reoremata ?) e croce g igl ia ta (card. Gaddi , 
archiv . di Cosenza, 1535), e r roneamente r i t enu t a del l 'Ordine 
domenicano . 

Altezza di d e t t a base m m . 225. 

P ropr i e t à : Cosenza, Tesoro del D u o m o . 

16° CROCE in lamine d ' a rgen to a doppia faccia con es t remi tà plu-
r i lobate , esegui ta a sbalzo ed a cesello. Nella pa r t e anter iore : 
Crocifisso in al tor i l ievo, nei qua t t ro lobi, la Vergine, S. Gio
vanni , la Maddalena, e u n angelo che reca u n a corona ; nella 
pa r t e poster iore , i qua t t ro Evangel is t i , men t re nel centro è 
l'effigie di S. P i e t ro benedicente . Alla base u n a iscrizione : 
A.D. MCCCCXXXXV. H . O . F . D . A. T O N E L L U S D E SA-
X O N I . A . D O . SP. 

Schema cara t te r i s t ico di consimili croci su mot iv i della 
scuola di a rgent ie r i di Guardiagre le del t e m p o . 

Altezza m m . 660 x 530. 

P r o p r i e t à : Morano Calabro, Chiesa dei SS. P ie t ro e Paolo . 

17° CROCE processionale in a rgen to con il Cristo in a rgen to do ra to . 
Buon lavoro di bo t t ega napo le t ana : bolli della Zecca d i 
Napol i , 1713, e l e t t e ra G.C.C, e secondo bollo p iù g rande e 
m o n o g r a m m a A.C. 

Altezza m m . 1003. 



P r o p r i e t à : Luzzi, Chiesa della N a t i v i t à di M. Vergine . 

(Non Catalogata) 

1 8 ° CROCE ast i le in a rgen to , fuso e sba lza to ; grosso nodo orna
menta le al la base . B u o n a esecuzione di a rgent ie re napo
l e t ano inizi sec. X I X . Tre bolli : a) piccola t e s t a en t ro qua
d ra to ; 6 ) m o n o g r a m m a indecifrabile ; c) cifra a r a b a 5 . Il 
m o n o g r a m m a è da riferirsi alle iniziali del vescovo di Nicas t ro 
Mons. Carlo Pellegrini ( 1 7 9 7 - 1 8 1 9 ) . 

Altezza m m . 8 0 5 . 

P r o p r i e t à : Nicastro, Duomo. 

al) A L T R I A R G E N T I e O G G E T T I V A R I 

1 9 ° BACOLO vescovile, con riccio fuso in a rgen to ; t r a due aqui le 
a volo abbas sa to due scude t t i raff iguranti i SS. P ie t ro e Pao lo . 

Sulla base del riccio inscrizione pa rz ia lmen te ob l i t e ra ta 
r iferentesi a l Vescovo di Nicast ro , Mons. Mariano Savelli 
( 1 6 4 0 - 5 0 ) , e da t a MDCLV. 

L a r ives t i tu ra d ' a rgen to del bas tone è di d a t a poster iore 
e di diffìcile a t t r ibuz ione 

I l bacolo è lavoro di buon argent iere meridionale . 
Altezza del riccio m m . 3 2 0 , del bas tone m m . 1 1 5 2 . 

Propr i e t à : Nicastro, Vescovado. 

2 0 ° INCENSIERE in a rgen to , sba lza to ed in p a r t e fuso ; coppa 
inferiore con t r e angel i a figura in t e ra ; coperchio con l'effige 
della Madonna e G.B. (manca la t e s t a ) e due Sant i vescovi . 

Lavoro di o t t i m a f a t t u r a napo l e t ana . Bollo del la Zecca 
di Napol i , anno 1 7 1 4 , e m o n o g r a m m a A.L. e terzo bollo A.C. 

Altezza complessiva m m . 3 2 0 . 

P r o p r i e t à : Rossano, Museo diocesano. 

2 1 ° INCENSIERE in a rgen to fuso e sba lza to , con n a v e t t a decora ta 
da l a rgh i car t igl i ba rocch i e la d a t a A.D. 1 7 6 7 , e l ' inscrizione 
O R A T O R I O D I COSENZA. Nella n a v e t t a t r e scudi con nel 
campo due p a l m e incrocia te s o r m o n t a t e da u n a stel la (del
l 'Ord ine Tea t ino) . P r ivo di bolli di zecca. 

Altezza m m . 2 6 0 . 

P r o p r i e t à : Cosenza, Archiconfra tern i ta del Suffragio. 

(Non Catalogato) 



22° RELIQUAKIO del cos iddet to anello di San Nilo. Lavoro in 
las t re di a rgen to su an ima l ignea, f a t t u r a discre ta di bo t t ega 
napo le t ana ; bolli Zecca omonima e d a t a 1739 e sigle B.C. 

Altezza m m . 350. 
L'anello ivi conservato — di metal lo comune, con pas t a 

v i t r ea ed incisione della Vergine col Bambino su schema 
b izant ino , — è collegato a d u n a t radiz ione secondo la quale 
Nilo di Simeri lo r icevet te in dono, sul luogo in cui poi 
sorse il celebre monas te ro del Pa t i r ion , dalla Vergine a-
pparsagl i in visione. Della conservazione di questo anello 
— che può senz 'a l t ror i teners i non essere l 'or iginale — esi
s tono memor ie s tor iche sin dal X V I secolo. 

P r o p r i e t à : Rossano, Museo Diocesano. 

(Non Catalogato) 

23° BELIQUARI in legno con figura a bassori l ievo di S. Bar to 
lomeo e S. Nilo sorreggente sulla m a n o des t ra una c i t t à 
(Rossano 1), 

P robab i lmen te a p p a r t e n e n t i a qualche g rande compo
sizione ignota , opere di buon argent iere meridionale del 
sec. X V I I I . 

Altezza m m . 270 e 250. 

P rop r i e t à : Rossano, Museo Diocesano. 

24° P A C E in r icca cornice d ' ebano , i n t a r s i a t a ed a d o r n a di a r g e n t i 
pa rz ia lmen te dorat i e p ie t re dure . F igura in t e rna con la 
Vergine e il B a m b i n o , e d i SS. Giuseppe e Cater ina d'Ales
sandr ia , esegui ta in min i a tu r a su pe rgamena . 

L a min i a tu r a è del sec. X V I I ; la p a r t e decora t iva è 
forse p receden te . 

Altezza es terna , m m . 246. 

P r o p r i e t à : Rossano, Museo Diocesano. 

25° P A C E in l a m i n a d ' a rgen to con figure a s t a m p o dei SS. P ie t ro 
e Paolo racchiuse in cornice barocca . Bollo Zecca di Napol i 
NA e sigla A T ; da taz ione sec. X V I I o p r imi del successivo 

Altezza m m . 168. 

P r o p r i e t à : Morano Calabro, Chiesa dei SS. P ie t ro e 
Pao lo . 

26° RELIQUAKIO in a rgen to do ra to a forma di os tensor io , con 
base t o n d a e fusto r inasc imento ; p a r t e super iore a cas
se t t a coper ta di cr is ta l l i con numerose rel iquie di Sant i . Sulla 



base iscrizione P A V L V S A E M I L I V S S A N C T O R I V S A R -
C H I E P . V R B I N I A N N O 1 6 2 4 J V L I V S A N T O N I V S SANC-
T O R I V S A R C H I E P . C O N S E N T I N V S . 

Altezza m m . 3 7 0 . 

P r o p r i e t à : Cosenza, D u o m o . 
(Non Catalogato) 

2 7 ° BALDACCHINO O tosello per l 'esposizione del SS.mo. Esecuzione 
in las t re di a rgen to fissate su an ima l ignea ; ricco fastigio 
barocco con grande corona r icoprente il t e m p i e t t o , so r r e t t a 
da angeli in a rgento fusi in un sol pezzo . L a r g h e m o d a n a t u r e 
in o t tone lucido. 

Ot t imo lavoro di bo t t ega d ' a rgen t ie r i napo le tan i . N u m e 
rose sigle G.M.C, r i po r t a t e con la indicazione N A P . 1 7 8 2 . 

Altezza m m . 1 0 1 0 . 

P r o p r i e t à : Cosenza, Monte di P i e t à . 

(Non Catalogato) 

2 8 ° STATUETTE in a v o r i o : a) Cristo alla Colonna, " figura in te ra 
a t u t t o t ondo e s t r e m a m e n t e c u r a t a e minuz iosamen te rifi
n i t a in ogni par t ico lare ana tomico ; 6 ) San Sebas t iano, figura 
esegui ta come la precedente con ri l ievo ana tomico più espresso. 
A tergo la sc r i t ta A N G E L V S R I N A L D V S S. I due l a v o r i 
possono essere a t t r i bu i t i a qualche a r t i s t a dei D a n t i Rina ld i 
perugini , operosi t r a la m e t à del X V I e i p r imi del X V I I sec. 

Altezza : a) m m . 3 0 0 ; 6 ) m m . 3 5 0 . 

Prop r i e t à : Cosenza, Monte di P i e t à (ex Congregazione 
delle P a m . Nobil i) . 

I I ) TESSUTI 

2 9 ° P I A N E T A in t essu to di se ta comunemen te d e t t a « capiseiola » 
in color verde n a t u r a l e a fiorami r i l e v a t i ; gal loni oro ; nella 
colonna centra le s t e m m a del l 'arciv. Giuseppe M. Sanfelice 
( 1 6 5 0 - 6 0 ) «spaccato di due con sei anat re l le disposte in fascia, 
m a senza p iedi n é becco ». 

P r o p r i e t à : Cosenza, Ca t tedra le . 
(Non Catalogata) 

3 0 ° P I A N E T A in damasco rosa , fiorami colorat i a disegni barocchi 
a due gradazioni ; l a rgh i fasoioni in a rgen to . Telaio locale, 
sec. X V I I . 



Prop r i e t à : Nicastro, Congregazione di S. Domenico . 

(Non Catalogato) 

3 1 ° TONACELLA in damasco lil la con r icchi r i cami in s e t a a fio
r a m i mul t icolor i e fogliame in oro ed a rgen to . Telaio napo
le tano , sec. X V I I . 

P r o p r i e t à : Scigliano, Chiesa di S. Nicola da Bar i . 

(Non Catalogato) 

3 2 ° P I V I A L E in t essu to di se ta azzurro a t i n t e pas te l lo ne l t i po 
«di ganzo » a disegni po l ic romi di fiori, a lberi , edifìci, ecc. 
comunemente de t to « chinoiserie », opera fastosa di telaio 
i ta l iano della p r i m a m e t à del X V I I secolo. 

P r o p r i e t à : Carpanzano, Chiesa Matr ice . 

3 3 ° TONACELLA in broccato rosso a g r and i disegni con t ro tag l i a t i ; 
p a r t e inferiore centrale r i q u a d r a t a con appl icazione di un 
pezzo di t appezzer ia d a m a s c a t a con disegni in st i le t a rdo 
r inascimento , pezzo ev iden temen te a p p a r t e n u t o a d a l t ro 
vecchio p a r a t o ; t r i ne e bo rdu re in se ta do ra t a , or iginal i . 
Telaio locale sec. X V I I . 

P rop r i e t à : Luzzi, Chiesa della N a t i v i t à di M. Vergine. 

(Non Catalogato) 

3 4 ° P I V I A L E , misura g rande , in se ta b ianca a fiorami mult icolor i 

t essu t i ; la p a r t e super iore agg iun ta con un lembo di t e s su to 

p iù ant ico a fasce, d i v a r i colori . Telaio locale sec. X V I I . 

P rop r i e t à : Nicastro, Congregazione, di S. Domenico . 

(Non Catalogato) 

3 5 ° P I V I A L E , misura g rande , in brocca to pavonazzo scuro con 
disegno trafi lato in a rgen to nel classico mot ivo r inascimen
ta le del melograno in u n a rosa di o r n a t i var i , l embi e gal loni 
consimili con l a rghe bo rdure ; nel la p a r t e t e rmina le , ai due 
la t i , dello s tolone s t e m m a vescovile : nel campo un leone 
affrontato in b a n d a . Telaio locale sec. X V I I I . 

P r o p r i e t à : Corigliano, Chiesa di S. Mar ia . 

3 6 ° P I A N E T A in damasco giallo-oro tessu to « a canovaccio » con 

r i cami in se ta in oro vecchio ed a rgen to a va r i e t o n a l i t à ; 

l a rghe bordure di a r g e n t o . Telaio napo le tano sec. X V I I I . 

P r o p r i e t à : Luzzi, Chiesa della N a t i v i t à di M. V. 

(Non Catalogato) 



3 7 ° P I A N E T A in broccato a fondo verde felce con vis tosi fiorami 
in rosa e rosso e fogliami barocch i in var ie gradaz ioni d i 
verde ; nel la colonna cent ra le ricco s t e m m a i n q u a r t a t o in 
u n ' a q u i l a imper ia le : pa r t i t o di due : nel p r imo alla fascia 
car ica ta da t r e stelle (Spinelli) ; nel secondo a due agnell i 
dispost i in fascia. Telaio napole tano sec. X V I I I . 

Nella p a r t e in t e rna della fodera u n a d ic i tu ra coeva a d 
inchiostro : « Del l 'Eco.ma Principessa di Scalea alla Chiesa 
della Maddalena per uso del Corpo SS. d i Cristo per sua 
divozione ». 

P rop r i e t à : Morano Calabro, Chiesa della Madda lena . 

3 8 ° P I A N E T A in damasco bianco con r icchiss imi r i cami di g rupp i 
floreali in se ta colora ta a grosso r i l ievo, con p a r t i in oro 
filato pa rz ia lmen te a zecchino. Nella colonna centra le s t e m m a 
a g rande ril ievo con cappello vescovile di Mons. Sculco : scor
pione d 'oro in campo azzurro ( 1 7 4 5 - 8 1 ) . Telaio e r i cami 
locali, di comuni t à monas t ica femmini le . 

P rop r i e t à : Bisognano, Duomo. 
(Non Catalogato) 

3 9 ° TONACELLA in damasco su fondo tessu to a r i quad r i e l a rgh i 
fiorami in oro trafi lato ; nel centro s t e m m a a r i l ievo della 
famiglia Spinelli dei Pr inc ip i di Scalea. Telaio napo le tano 
sec. X V I I I . 

P r o p r i e t à : Morano Calabro, Chiesa della Madda lena . 

4 0 ° V E L O OMERALE in tessuto di se ta e d a rgento glacé con ai 
bord i r icche decorazioni in oro a diverso ril ievo ; nel centro 
vas to m o n o g r a m m a eucarist ico con raggerà . Tessuto di . 
telaio locale, r i cami di c o m u n i t à monas t ica , sec. X V I I I 

P r o p r i e t à : Bisignano, D u o m o . 
(Non Catalogato) 

4 1 ° P I V I A L E in se ta b ianca a fondo damasca to con disegni rile
v a t i unicolori e galloni oro originali . Telaio locale p r imi 
sec. X V I I I . 

P r o p r i e t à : Cosenza, D u o m o . 
(Non Catalogato) 

4 2 ° V E S T E in se ta b ianca avorio con g rupp i d i fiorami mul t icolor i , 
e piccola ves t ina analoga, m a in color rosso, usa te per r ive-



Fig . 12. - Morano C a l a b r o : Chiesa della Madda lena - P i a n e t a (sec. X V I I I ) . 



Fig . 13. - Corigliano C a l a b r o " C h i e s a di S. Mar ia - P i a n e t a (1792). 

Fig. 14. - Corigliano Calabro : Chiesa di S. Maria - P iv ia le (sec. X V I I I ) . 



st i re il s imulacro della Madonna del Rosar io e del B a m b i n o . 
Telaio locale sec. X V I I I . 

P r o p r i e t à : Nicastro, Congregazione di San Domenico . 

(Non Catalogato) 

4 3 ° PALIOTTO in raso bianco con la rga bo rdu ra a fiorami colorat i ; 
agl i angoli inferiori s t e m m i a forte ri l ievo del vescovo di Bisi-
gnano Bonaven tu ra Sculco ( 1 7 4 5 - 8 1 ) , scorpione d 'oro in campo 
azzurro . Al centro ed ai l a t i l a rgh i festoni floreali in oro 
t raf i la to . 

P rop r i e t à : Bisignano, D u o m o . 
(Non Catalogato) 

4 4 ° P I V I A L E in damasco pavonazzo scuro t raf i lato in a rgen to con 
vistoso bordo, t r ine e l a rghe fasce in oro. Nello stolone due 
s t emmi arcivescovili , il cui campo è abraso . Tess i tura locale 
sec. X V I I I . 

P rop r i e t à : Rossano, Museo Diocesano 
(Non Catalogato) 

4 5 ° P I A N E T A in raso bianco con ricco r icamo a l a m a d 'oro e maz
ze t t i floreali « a giardino », monocolori . Nella colonna cen
t ra le , in basso s t e m m a a ri l ievo del l 'Ordine domenicano, e 
d a t a 1 7 9 2 . 

Tessuto di telaio locale, r i cami di comuni t à monas t ica 
femmini le . 

P rop r i e t à : Corigliano Calabro, Chiesa di S. Maria . 

4 6 ° P I V I A L E in damasco bianco con r icchissima decorazione in 
stile barocco ; profusione di fiori e foglie r i c a m a t i in sete 
colorate . Grande decorazione cent ra le a g ia rd ino , pannel lo 
a g rand i giragl i dora t i a grossi fili di l a m é ; le corolle di t u t t i 
i fiori sono in oro di zecchino a r ingross i . 

Telaio locale sec. X V I I I , r i cami di comun i t à monas t i che 
femmini l i . 

P r o p r i e t à : Corigliano Calabro, Chiesa di S. Maria." 

4 7 ° ARAZZO , t e s su to mis to con disegni s t i l izzat i cara t te r i s t ic i del
l ' a r t ig i ana to locale c a l a b r e s e : uccelli , fiori e «l 'a lbero della 
v i t a ». Esecuzione di telaio locale, provincia di Cosenza, 
sec. X V I I I , p r imi del X I X . 

P rop r i e t à : 8. Martino di Finita, Famig l i a Tocci. 

(Non Catalogato) 



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

ACCASCIATA M., L'oreficeria italiana, F i renze , 1 9 3 3 . 

B O R S E T T I M., Il Duomo di Cosenza, Cosenza, 1 9 3 3 . 

BORRETTI Mi, Fonti per la storia dell'arte in Calabria Cifra, in « Bru
t i u m », Reggio Cai., a. 1 9 3 4 e s s . 

B O R R E T T I M., Il forestiero a Cosenza. Guida b reve della Ci t t à . , 
Tor ino, 1 9 5 3 . 

CAPIALBI V., La continuazione dell'i Italia Sacra» dell'Ughelli per 
i Vescovadi della Calabria, in « Archiv io St. della Cai. », Napol i , 
1 9 1 6 , IV . 

CAPPELLI B . , Note marginali all'i Inventario degli Oggetti d'Arte d'Ita
lia », Voi. I I , Calabria , in «Arch iv io Storico per la Calabria e 
Lucan ia », Roma , a. 1 9 3 4 , IV . 

CECCARONI A., Dizionario Ecclesiastico Illustrato (ad nomen P a t i -
r ion) , Milano, 1 9 2 9 . 

CECI G. , Bibliografia per la Storia delle Arti Figurative nell'Italia 
Meridionale, Napoli, 1 9 3 7 . M 

F R A N G I P A N E A., Inventario degli Oggetti d'Arte d'Italia, voi. I I , 
Calabria . Roma , 1 9 3 3 . 

GOLZIO V., Il Seicento e il Settecento. Tor ino, 1 9 5 0 . 

L A S T E R I E (DE ) P . , Histoire de l'orfèvrerie, Par i s , 1 8 7 5 . 

L E G G E N D A (La) del filo d'oro. Le vie della Seta . Catalogo della Mostra 
Veneziana di Pa i . Grassi . Venezia, 1 9 5 2 . 

L I P I N S K Y A., Studi e Ricerche sull'Antica Oreficeria Italiana, in 
« Calabr ia Nobi l iss ima », Cosenza, a. I I , 1 9 4 8 . 

MARINCOLA D I S. FLORO F . , Relazione sull'origine dell'arte della seta 
in Catanzaro. Ca tanza ro , 1 8 8 0 . 

MIGEON G . , Les arts du tissus. Par i s , 1 9 0 9 . 

MINICUCCI C , Cosenza Sacra, Cosenza, 1 9 3 3 . 

NICOLINI F . , Notizie tratte dai Giornali copiapolizze dell'antico Banco 
della Pietà di Napoli. Napol i , 1 9 5 2 . 

PACCHIONI A., La seta attraverso i secoli della moda. Milano, 1 9 5 2 . 

SANTORO C , Il Museo Diocesano di Rossano, Pa l e rmo 1 9 5 5 

SCANGA G . , L'antico tessuto d'arte italiana nella Mostra del Tessile 
Nazionale. R o m a , 1 9 3 8 . 



NOTA : 

L'a l l e s t imen to della Most ra è s t a to cura to da M. Bor re t t i e da 
A. L ip insky . Le foto qui r i p r o d o t t e — a d eccezione di quelle della 
S t au ro t eca Cosent ina (raccol ta Assoc. Naz . In t e r . Mezzog., Roma) 
sono s t a t e eseguite da M. Bor re t t i . 

L a descrizione degli ogge t t i espos t i è s t a t a f a t t a da M. Bor r e t t i 
e da A. L ip insky . 

L ' ind icaz ione « Non Catalogato » significa che l 'ogge t to non è 
compreso nell'« I n v e n t a r i o degli Ogget t i d 'Ar t e in Calabr ia », E o m a , 
L ibre r ia dello S ta to , 1 9 3 3 . 

TOESCA P . , Storia dell'Arte, Il Medioevo, Tor ino, 1 9 2 7 . 

TESCIONE Gr., L'arte della seta a Napoli e la Colonia di San Leucio. 
Napol i , 1 9 3 2 . 

UGHEELI P . Italia Sacra, Venet i i 1 7 2 1 , I X 





DI UN ANELLO BIZANTINO 

NEL MUSEO DIOCESANO DI ROSSANO 

Nel piccolo, ma notevole 
Museo Diocesano di Rossano 1 

è conservato u n ogget to mai 
segnala to e che l 'occasione del 
P r imo Congresso storico Cala
brese ha p o r t a t o a Cosenza per 
essere esposto alla Mostra di 
Oreficeria Sacra ed Ar t i minor i . 

L 'ogge t to che ora p resen to , 
insieme al valoroso amico e 
s tu dioso Angelo L ip insky che 
t r a t t e r à del suo pregio a r t i s t i 
co, è un pesan te anello in 
bronzo adorno di u n a pas t a 
v i t r ea azzur ras t ra , custodi to 

in u n rel iquiario di a rgen to seicentesco. L 'anel lo , de t to «di S.Nilo », 
è s t a to sub i to associato al g rande monaco di Rossano senza però 
t ene r conto , a p a r t e q u a n t o si d i rà in segui to, della g rande aus te 
r i t à del Bea to e della sua u m i l t à , ca ra t t e r i s t i che comuni , del 
res to , a t u t t i gli ascet i del per iodo eroico del mov imen to mona
stico i ta lo-bizant ino i quali , secondo il cos tume apostolico, an
davano a p iedi n u d i ed a capo scoper to 2 , e che male si s a reb 
bero accordate con l 'uso di u n o rnamen to , qua lunque fosse. Se si 
volesse poi pensare che l 'anello fosse s t a to adopera to da S. Nilo 
come capo di comuni t à , b isognerebbe a questo propos i to ricor
dare che egli si cons iderava capo so l tan to in u n senso squ i s i t amente 
sp i r i tua le , pe rché , non avendo r icevuto gli ordin i sacri , non volle 
m a i assumere la carica abbazia le , n é nel suo p r imo cenobio di 

1 C SANTORO, Il Museo Diocesano di Rossano, Pa le rmo , s .d. 
m a 1935) 

2 Vita di 8. Nilo Abate etc., ( t rad . Bocchi) , Roma , 1904, 
p p . 87 s. ; Historia et laudes 88. Sabae et Macarii luniorum etc., 
(ed. Cozza-Luzi), Romae , MDCCCXCII I , p . 15. 



S. Adr iano , n é negli a l t r i da lui fondat i l . Ciò senza dire ohe gli 
igùmeni dei monas te r i b izan t in i non usarono anelli fino al t recen to 
circa e che l 'uso ar t i s t ico della p a s t a v i t r ea è poster iore a l l ' e t à di 
S. M i o . Cosa ques t ' u l t ima che tagl ia corto anche alla possibile suppo
sizione che il monaco adoperasse l 'anello p r i m a della tonsura , al lorché 
a p p a r t e n e v a p robab i lmen te al ceto dir igente della sua c i t t à 2 . 

È pe rò da n o t a r e che il piccolo r i l ievo r app re sen t a u n sog
ge t to che si ricollega sia al la p iù an t i ca t rad iz ione religiosa di 
Eossano , sia a l monaches imo i ta lo b izan t ino . Esso infa t t i , con l ' in
scrizione M P ( = M H T H P) , reca la Vergine a mezza figura che regge 
sul braccio sinistro il Piglio il quale alza la man ina des t ra nel gesto 
consueto dell 'al locuzione ed h a ne l l ' a l t ra il rotolo delle leggi : così 
come appa r iva l a Madonna con il Bambino in quello schema- in -
conografico ben definito che si vene rava a Bisanzio nella chiesa 
degli Odeghi, cioè delle Guide, e ohe si c redeva opera del l 'evange
l i s ta Luca 3 . 

Ora u n a t r ad iz ione l a r g a m e n t e diffusa nel mezzogiorno d ' P a -
lia 4 a t t r ibu isce il sa lvataggio di ques ta celebre Madonna dalla furia 
iconoclastica a i monac i basi l iani i qual i p robab i lmen te le diedero 
il t i to lo di Odigi t r ia . Poiché , s cambiando la denominazione della 
chiesa di Bisanzio, dove l ' immagine e ra a lza ta , con u n a qua l i t à spe
cifica dell ' icone, esa l ta rono ques ta Madonna come la guidatrice 
nella d u r a v i t a d i i t i ne ran t i che da al lora s a r à p a r t e essenziale della 
loro es is tenza nelle sconosciute t e r re del l 'Occidente ; ana logamente 
a q u a n t o in capo a secoli a v v e r r à per la Madonna del Buon Con
siglio nei r i gua rd i dei profughi a l b a n e s i 5 . 

Se il r acconto del t r a s fe r imento da Bisanzio opera to da due 
monaci , nel v ivo della persecuzione iconoclasta , della icone della 
Madonna d e t t a di Costant inopol i nella ca t t edra le di Bar i , s a rebbe 
u n tes to di fabbr icazione recente 6 , la t rad iz ione pe rò posa su u n 
fondo assai p iù an t ico , da to che essa è gus tosamen te i l lus t ra ta in 

1 Vita di 8. Nilo Abate etc, ci t . , p p . 61, 132 s. ; B . CAPPELLI, 
Oli inizi del.cenobio niliano di 8. Adriano, in «Boll , della Bad ia 
Greca di G r o t t a f e r r a t a » , n. s. I X , (1955), p . 11. 

2 B . CAPPELLI, 8. Nilo e il cenobio di 8. Nazario, in A . S . C L . , 
X X , (1951), p p . 40 s. 

3 C CECCHELLI, Mater Christi, E o m a , 1946 ss. , I , p p . 201 ss. 
4 V . V A L E N S I S E , Monografia di Polistena, Napol i , 1862, p . 64 ; 

P . L E N O E M A N T , La Grande Grece etc, Pa r i s . 1881 ss. , I I , p p . 387 ss. 
6 B . CAPPELLI, Iconografie bizantine della Madonna in Calabria, 

in «Boll , della B a d i a Greca di G r o t t a f e r r a t a » , n .s . , V I , (1952), 
p p . 204 ss. 

6 P . B A T I F F O L , L'Abbaye de Possano etc, Par is , 1891, p . V. 



u n a t avo l a a fondo d 'oro nella chiesa della T r in i t à di Pol is tena 1 

che , sebbene possa da ta r s i del c inquecento , r ipe te u n a p iù an t ica 
icone ne i secolari convenzional ismi b izant in i delle figure dei due 
monaci , che t r a s p o r t a n o a spal la u n d ip in to , del t ipo del l 'Odigi t r ia , 
e nella resa schemat ica del paesaggio . Il racconto si riferisce perciò 
a d an t i che t rad iz ioni nelle quali , se è da u n la to inesa t to vedere la 
p r o v a di u n a forte immigraz ione dei monac i da l l 'Or ien te b izant ino , 
n o n si p u ò d ' a l t r a p a r t e non riconoscere u n a impor taz ione ed u n a 
diffusione da p a r t e d i ques t i monac i del culto del l 'Odigi t r ia che 
spesso nel meridione d ' I t a l i a assume il significativo t i to lo di Ma
donna di Costant inopol i 2 . 

L ' a n t i c h i t à del cul to del l 'Odigi t r ia in Calabria è in fa t t i docu
m e n t a t a da u n prezioso incunabulo p i t to r ico , e p rec i samente del
l'affresco, de t to dal la m e t à del secolo dodicesimo del l 'Achiropi ta 8 , 
fissato sul rozzo in tonaco originario di un pi las t ro della p r imi t iva 
ca t t ed ra le di Rossano, poi incorpora to ne l l ' a t tua le . Dipin to del
l ' o t t avo o nono secolo in cui le e s t a t i che figure divine sono com
poste nello schema t ipico del l 'Odigi t r ia e condot te con tecnica pr i 
mi t iva che smorza i colori, app ia t t i sce le t i n t e e segna for temente 
i t r a t t i , secondo il gusto propr io di u n a corrente d i a r t e b i zan t ina 
incol ta e m o n a s t i c a 4 . Da ques ta immagine der ivano numerose 
a l t re rappresen taz ion i sparse a Rossano e nei luoghi vicini ed ese
gui te in ogni t e m p o e con ogni mezzo di espressione 5 . T r a queste , 
a r igore, r i en t r a anche la raffigurazione r i c a v a t a sulla g e m m a del
l 'anel lo, g iacché esso è a p p a r t e n u t o al capo di u n a c o m u n i t à mona
s t ica p ross ima a Rossano) , cioè a l l ' a r ch imandr i t a dell ' insigne mo
nas te ro comunemen te de t to del Pa t i r ion , sito in v i s ta del mare 
t r a le a spe r i t à della verde m o n t a g n a rossanese, al cui cl ima storico 
si ricollega la rappresen taz ione In fa t t i questo cenobio, sor to dopo 
la v i t a anacore t ica t rascorsa da S. Bar to lomeo di Sìmeri nel 
prossimo asceterio di S. Sisinnio 6 , p o r t a v a in origine so l tan to il 
t i to lo di Nuova Odigitr ia 7 . 

1 Ministero E . N . , Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, I-I. 
Calabria, L a Librer ia dello S ta to , M C M X X X I I I , ili. a p . 2 9 6 ; B . 
CAPPELLI, Iconografie bizantine, etc., c i t . , p p . 1 9 0 s. 

2 B . CAPPELLI, Iconografie bizantine etc, ci t . , p p . 1 9 2 s. 
3 T E O F A N E CERAMEO, Omelie, (I e X I ) , in Migne, P . O., 

C X X X I I . 
1 B . CAPPELLI, Iconografie bizantine etc, ci t . , p . 1 9 1 e t a v . I I . 
6 B . CAPPELLI, Iconografie bizantine etc, ci t . , p p . 1 9 1 ss. 
6 Vita di 8. Bartolomeo di Simeri, in Acta Sanc to rum, Sep-

tembris, V i l i , p . 8 1 3 ; B . CAPPELLI, Appunti per l'ubicazione di due 
monasteri basiliani, in A.S.C.L., V I I , ( 1 9 3 7 ) , p p . 2 7 8 ss. 

7 Vita di 8. Bartolomeo di Simeri, ci t . , p . 8 1 7 ; P . B A T I F F O L , 
op. cit., p . 1 6 . 



Tale t i to lo p iù che r iconne t te r s i al culto p rod iga to alla Odi
g i t r ia d i Costant inopol i 1 , doveva , m i sembra , r icollegarsi , a n c h e 
pe rché non possiamo fissare con esa t tezza la cronologia del viaggio 
di S. Bar to lomeo nella capi ta le del l ' impero d i Oriente, a quello 
reso alla stessa venera t i ss ima Madonna della ca t tedra le d i Bossano, 
in tesa come vecchia in r a p p o r t o alla n u o v a r a p p r e s e n t a t a dal la 
t i to lare del cenobio. Che anche la p r imi t iva immagine di questa , 
o ra p e r d u t a , raffigurasse u n a Madonna Odigitr ia è non so l tan to 
in tu i t ivo m a anche d o c u m e n t a t o da u n a copia f a t t a eseguire dal
l ' aba t e pa t i r iense Atanas io Kalkeopylos 2 t r a il 1 4 4 8 ed il 1 4 6 1 
forse ne l l ' ambien te ar t is t ico cos tan t inopol i tano o delle t e r re ancora 
greche . Il d ip in to , che è r icorda to nella chiesa del Pa t i r ion ancora 
sulla m e t à del secolo dec imot t avo 3 e che ignor iamo quan to fosse 
fedele al l 'or iginale, è ora conservato nella chiesa di S. P i e t ro d i 
Corigliano Calabro dove venne p o r t a t o poco dopo la soppressione, 
nel 1 7 9 9 , della fondazione di S. Bar to lomeo di S ì m e r i 4 . Nella 
dispersione allora ed in seguito a v v e n u t a delle cose pa t i r iens i 5 

(per cui di recente ho r i t r ova to nella chiesa parrocchia le di Pa lud i 
u n a c a m p a n a della chiesa monas t i ca fusa nel 1 7 3 8 essendo a b a t e 
u n Theodoro) insieme alla t avo la del l 'Odigi t r ia andò nel la s tessa 
chiesa di Corigliano 6 , dal la quale nel 1 9 5 3 è passa to al Museo 
Diocesano di Bossano, anche il rel iquiario con l 'anello che sulla 
m e t à dei seicento è già de t to di 8 . Nilo e r icorda to esistente, nel 
cenobio del Pa t i r ion ' . 

Assoda ta così l 'or iginar ia appa r t enenza dell 'anello a questo 
monas te ro , per cercare di spiegare la denominazione di S. Nilo d a t a 
a l l 'ogget to è necessario dire come in u n a t radiz ione pa t i r i ense t r a 
smessa nel seicento da l canonico rossanese Carlo Blasco, che 
l ' av rebbe r i cava t a da u n codice greco, a Fe rd inando Ughelli 8 si 
n a r r a ' d i un anello in ma te r i a sconosciuta conservato nel la chiesa 
del monas te ro , e quindi da identificare con quello d i cui si par la , 

1 P . B A T I F F A L , op. cit., p . 7 . 
2 P . ORSI , Le chiese basiliane della Calabria, F i renze , ( 1 9 2 9 ) , p . 

1 4 0 e figg. 9 1 , 9 2 ; B . CAPPELLI, Iconografie bizantine etc., ci t . , p . 1 9 2 . 
3 P . P . BODOTÀ, Dell'origine, progresso e stato presente del 

rito greco in Italia etc., E o m a , M D C C L V I H s.., I I , p . 1 9 2 . 
4 G . AMATO, Crono-Istoria di Corigliano Calabro, Corigliano 

Cai., 1 8 8 4 , p . 8 9 . 
5 F . CAPALBO, Il tramonto del Patirion, in « Calabr ia Vera », 

Eeggio di Cai., I I , ( 1 9 2 1 ) ; e s t r a t t o , p . 2 8 ; P . O R S I , op. cit., p . 1 4 0 . 
6 G . AMATO, op. cit., p p . 5 1 s. 
' F . U G H E L L I , Italia Sacra etc, E o m a e , 1 6 4 4 ss . , V I I I , 

col. 3 8 4 ; D . MARTIRE, Calabria Sacra e Profana, Cosenza, 1 8 7 7 s., 
I I , p . 3 6 . 

8 F . U G H E L L I , op. cit, V i l i , eoi. 3 8 2 ; sul Blasco, v. L . D E 
E O S I S , Storia della città di Rossano etc, Napol i , 1 8 3 8 , p . 3 3 5 n . 2 . 



r icevuto in man ie ra miracolosa da l l ' e remi ta Nilo di Simeri, men t r e 
v iveva t r a le m o n t a g n e di Rossano, per affrettare la costruzione del 
cenobio s tesso. I l r acconto ugbel l iano, che manca nel Leggendar io 
dei san t i calabresi d i Paolo Gual ter io , perché anter iore a questo , 
passò poi nella « Calabria sacra e p rofana » di Domenico Mar t i re , 
nella « Calabria i l lus t ra ta » di Giovanni Fiore e nel « Dida t te r io 
basi l iano » di P i e t ro Menni t i 1 da cui t rassero in p a r t e i loro 
e lenchi dei Sant i basi l iani P ie t ro Pompil io R o d o t à e Cirillo Koro-
lewskjj 2 . D 'a l t ro can to venne r i s t a m p a t o da i Bol landis t i , i qual i 
r i t ennero , così come ancbe il Batiffol 3 , che v i fosse s t a to uno 
scambio t r a l ' e remi ta Nilo di Simeri ed il monaco Bar to lomeo di 
Simeri e che l ' in te ra e t a r d a na r raz ione dipendesse dal la Vita, 
sc r i t t a in greco, d i ques t ' u l t imo . 

L a figura di Nilo di Simeri, comple tamen te avvo l t a dalla leg
genda di cui si è impossessa ta la poesia 4 , per eguali raccont i di appa
rizioni della Vergine è cer to un doppio di quella reale di S. Ba r to 
lomeo di Simeri che è il vero e solo fondatore del monas te ro del 
Pa t i r ion . Ma il racconto del l 'opera di Nilo vuole p iù che a l t ro 
svolgere quel par t icolare della Vita di S. Bar to lomeo che si rife
risce ad u n monaco Nifone cos t ru t to re di una casa di orazione e r e t t a 
sotto l'invocazione della Madre di Dio e di Giovanni Battista detto il 
Bonconiate 5 nella quale è p robab i lmen te da vedere quel Prodromo 
r i corda to in una not iz ia del 1 1 0 9 6 . T u t t o ciò forse anche pe rché 
associando un Nilo di Simeri a S. Bar to lomeo di Simeri si potesse 
venire a cost i tuire , nei r iguard i del monas te ro del Pa t i r ion , u n a cop
p i a di ascet i parellela, non solo ne i nomi m a anche nel l 'opera , al
l ' a l t r a dei SS. Nilo e Bar to lomeo di Rossano fondator i del mona
s tero di Gro t t a fe r r a t a . 

Circa la persona cui per p r i m a l 'anello è a p p a r t e n u t o , credo 
invece lecito conge t tu ra re cbe, consciamente o no , la t radiz ione del 
Pa t i r i on abb ia confuso l ' e remi ta Nilo o Nifo con l ' a r ch imandr i t a 

1 P . G U A L T I E R I , Glorioso trionfo over Leggendario dei SS. Mar
tiri di Calabria etc., Napol i , 1 6 3 0 ; D . M A R T I R E , op. cit., I, p p . 1 9 9 , 
2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 1 , I I , p . 3 6 ; P . G. F I O R E , Della Calabria illustrata etc., 
Napoli , M D C C X L I I I , I I , p . 3 7 1 ; P . M E N N I T I , Didatterio basi
liano etc., Roma , 1 7 1 0 , p . 4 8 0 . 

2 P . P . R O D O T À , op. cit., I I , p . 1 0 6 ; C. KOROLEWSKII , Basiliens 
Italo-grecs et espagnols, in « Dic t ionn . d 'h i s t . e t de géogr. ecclès. », 
VI , col . 1 2 0 7 . 

3 Acta Sanctorum, Sep tembr i s , V i l i , p . 8 0 2 ; P . BATIFFOL, 
op. cit., p . 2 , n . 2 . 

4 F . GRECO, Liriche e poemetti, (a cu ra di A. Anile) , Messina, 
1 9 2 6 , pp . 8 3 ss. : è il p o e m e t t o La storia di Nilo. 

5 Vita di S. Bartolomeo di Simeri, c i t . , p . ' 817 . * 
6 S. G. MERCATI, Sulle reliquie del monastero di S. M. del Batir 

presso Possano, in A.S.C.L. , I X , ( 1 9 3 9 ) , p . 7 s. 



Nifone t e rzo . Il quale a p p a r e in carica nel 1291 al lorché, secondo 
u n a not iz ia con tenu ta nel Cod. Vat icano - greco 1070 l , con t u t t a 
la c o m u n i t à fu cos t re t to a r ipa ra re , per i guas t i che, r innovando le 
t r ag iche imprese a l tomedioeval i dei saraceni , p roducevano le bande 
a r m a t e degli Almuzaver i du ran t e la guerra del Vespro in Val d i 
Crat i 2 , nella d ipendenza pat i r iense di S. Sisinnio dove, come si 
è v is to , visse pen i t en te anche S. Bar to lomeo di Sìmeri. 

A sostenere ques ta mia conge t tu ra concorrono l ' ev idente omo
fonia o a d d i r i t t u r a uguagl ianza di nome del leggendario e remi t a 
con quello de l l ' a rch imandr i t a Nifone e la involontar ia v i t a eremit ica 
di questo negli s tessi luoghi a b i t a t i dagli asceti v iven t i nella zona 
p r i m a della fondazione del monas te ro : luoghi dove forse du ran t e 
le ore di pericolo l 'anello venne disperso e qualche t e m p o dopo r i t ro 
v a t o , come farebbe suppor re l ' opac i tà , n o t a t a dal l ' amico Lip insky , 
della p a s t a v i t rea , che der iva da u n a p e r m a n e n z a so t to t e r r a . E d è 
inol t re da no ta re che, m e n t r e la d a t a cu i si p u ò assegnare il gioiello 
è poster iore ai p r imi igùmeni del Pa t i r ion , sì che esso non p u ò 
asso lu tamente r i en t r a re t r a i doni a v u t i a Costant inopol i d a S. Bar 
tolomeo di Sìmeri 3 da p a r t e di Alessio Comneno ed I rene , l 'epoca 
invece in cui visse Nifone terzo si accorda pe r f e t t amen te con quella 
cui l 'anello appa r t i ene , e ciò non solo per le le t te re ed il segno 
di abbreviaz ione della breve scr i t ta , e per le sue qua l i t à di st i le 
e d i gusto che inol t re lo indicano di f a t t u r a veneziana , m a a n c h e 
pe rché propr io al lora gli igùmeni e gli a r ch imandr i t i dei monas te r i 
b i zan t in i iniziarono, so t to l ' influenza degli a b a t i delle comun i t à 
la t ine , a d usare gli anell i come segni della loro d igni tà . L 'anel lo 
de t to di S. Nilo venne ef fe t t ivamente adopera to dagl i a r c h i m a n d r i t i 
del Pa t i r i on e d u r a n t e u n a p a r t e , a lmeno, del t empo di Nifone 
terzo e poi dopo il r i t r o v a m e n t o fino alla manipolaz ione del 
racconto t r a m a n d a t o dal l 'Ughel l i , a v v e n u t a p robab i lmen te nei 
p r i m i decenni del seicento. E venne usa to non so l tan to come segno 
della loro carica, come è p r o v a t o da l l ' appar i re il cerchie t to logoro 
in va r i p u n t i per il lungo uso, m a anche , per qualche per iodo 
e contro la sua des t inazione, come sigillo. I l che appar isce dall 'os
servazione della preziosa p a s t a v i t rea lev iga ta , che è deformata 
e guas t a nei vol t i e spec ia lmente nella figura del B a m b i n o . 

BIAGIO CAPPELLI 

1 God. Vai. greco 1070, fol. 1 9 9 2 ; G. MERCATI , Per la storia dei 
manoscritti greci etc., (S tud i e Tes t i n . 68), Ci t tà del Va t icano , 
M C M X X X V , p . 335. 

2 E . P O N T I E R I , Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana 
nel sec. XIII,-Napoli, 1942, p p . 212, 215, 2 2 5 ; v. a n c h e P . B A -
TIFFOL, op. Cit., p p . 22 S. 

3 Vita di S. Bartolomeo di Sìmeri, ci t . , p . 821. 



Un cimelio di non comune interesse e n t r a o ra nella visuale 
degli s tudiosi delle a n t i c h i t à b izant ine in genere e di quelle cala
bres i in par t ico la re modo . 

Esso è l 'anello c h i a m a t o comunemen te « Anello di San Nilo », 
a t t u a l m e n t e cus todi to nel nuovo Museo Diocesano Archiepiscopale 
di Eossano . L a giustificazione o meno di t a l e denominazione è s t a t a 
discussa in sepa ra t a sede dal Prof. Biagio Cappalli , come p u r e 
sono s ta t i da lui r iuni t i già dal t e m p o e vagl ia t i c r i t i camente t u t t i 
gli e lement i storici che possono concorrere a porre in p iù chiara 
luce gli a spe t t i sal ient i delle vicende religiose e s tor iche del ca ra t 
ter is t ico ambien t e del monaches imo b izant ino , is tal latosi fin da i 
r emot i t e m p i alle falde della Sila G-reca, a cospet to del Mar Jon io 
e del Golfo di T a r a n t o , t r a Eossano e San Demet r io Corone, i l lu
mina to dalle ispira te men t i di San Nilo d a Eossano e del B e a t o 
Bar to lomeo da Simeri 1 . 

Il cimelio si p re sen ta quale anello di bronzo, a l quan to largo, 
con fascia robus ta , r ecan te un cas tone ovale, il quale r acch iude u n a 
p a s t a v i t rea t u r c h i n a a d al to r i l ievo, raffigurante la Vergine col 
Divino Fanciul lo , a c c o m p a g n a t a da u n a sc r i t t a incomple ta : MP = 
M H T H P , alla quale m a n c a la .seconda p a r t e : ©Y = 0 E O Y , cosi 

1 E icorderò , pe r b rev i t à , le memor ie sparse nelle a n n a t e di 
ASCL : MERCATI Silvio Giuseppe : San Mercurio ed il Mercurion, 
V I I , 295 ; B A S I L E Antonio, Fantino Seniore e Fantino Juniore di 
Tauriano, X I I , 70, 143 ; CAPPELLI Biagio, Appunti per l'ubica
zione di due monasteri basiliani, V I I , 273 ; CROSTAROSA-SCIPIONI 
Noemi, Raccolte di documenti riguardanti il monastero basiliano 
di S. Pietro d'Arena, IV , 217 ; M A T T E I - C E R E S O L I Leone OSB, 
La Badia di Cava ed i monasteri greci della Calabria Superiore, V i l i , 
167, I X , 279 ; MERCATI Silvio Giuseppe, Sul Tipicon del Mona
stero di S. Bartolomeo di Trigona, V I I I , 197 ; B u s s o P . Francesco, 
IJ'Abbazia di S. Maria di Camigliano presso Tarsia, X X , 55 ; CAP
PELLI Biagio, Per la storia della Badia di S. Maria di Camigliano, 
X X I , 119 ; CAPPELLI Biagio, Una voce del Mercurion, X X I I I , 1. 
Di questo p rob lema, del quale si è occupa to il mio caro amico da 
ven t i c inque a n n i , h a t e n u t o anche u n a re lazione r i a s sun t iva al 
P r imo Congresso Storico Calabrese, inser i ta in a l t r a p a r t e di que
s t a raccol ta di re lazioni e comunicaz ioni . 



Nifone t e rzo . Il quale appa re in carica nel 1291 al lorché, secondo 
u n a not iz ia con tenu ta nel Cod. Vat icano greco 1070 l , con t u t t a 
la c o m u n i t à fu cos t re t to a r ipa ra re , per i guas t i che , r innovando le 
t r ag iche imprese a l tomedioeval i dei saraceni , p roducevano le b a n d e 
a r m a t e degli A lmuzaver i d u r a n t e la guer ra del Vespro in Val di 
Crat i 2 , nella d ipendenza pa t i r iense di S. Sisinnio dove, come si 
è v is to , visse pen i t en te anche S. Bar to lomeo di Sìmeri. 

A sostenere questa mia conge t tu ra concorrono l ' ev idente omo
fonia o a d d i r i t t u r a uguagl ianza di n o m e del leggendario e remi t a 
con quello de l l ' a rch imandr i ta Nifone e la involontar ia v i t a eremit ica 
di questo negli stessi luoghi a b i t a t i dagli asceti v iven t i nella zona 
p r ima della fondazione del monas te ro : luoghi dove forse d u r a n t e 
le ore di pericolo l 'anello venne disperso e qualche t empo dopo r i t ro 
v a t o , come farebbe suppor re l ' opac i tà , n o t a t a da l l ' amico Lip insky , 
della p a s t a v i t rea , che der iva da u n a p e r m a n e n z a so t to t e r r a . E d è 
inol t re da no ta re che, m e n t r e la d a t a cui si può assegnare il gioiello 
è poster iore a i p r imi igùmeni del Pa t i r ion , sì che esso non p u ò 
asso lu tamente r i en t r a re t r a i doni a v u t i a Costant inopol i da S. Bar 
to lomeo di Sìmeri 3 da p a r t e di Alessio Comneno ed I rene , l 'epoca 
invece in cui visse Nifone terzo si accorda pe r f e t t amen te con quella 
cui l 'anello appa r t i ene , e ciò non solo per le le t te re ed il segno 
di abbreviaz ione della breve scr i t ta , e per le sue qua l i t à di sti le 
e d i gusto che inol t re lo indicano di f a t t u r a veneziana , m a a n c h e 
pe rché propr io al lora gli igùmeni e gli a r ch imandr i t i dei monas te r i 
b izan t in i in iz iarono, so t to l ' influenza degli a b a t i delle comun i t à 
la t ine , a d usare gli anell i come segni della loro d igni tà . L 'anello 
de t to di S. Nilo venne ef fe t t ivamente adopera to dagl i a r c h i m a n d r i t i 
del Pa t i r i on e d u r a n t e u n a p a r t e , a lmeno, del t empo di Nifone 
terzo e poi dopo il r i t r o v a m e n t o fino alla manipolaz ione del 
racconto t r a m a n d a t o dall 'UgheUi, a v v e n u t a p robab i lmen te nei 
p r imi decenni del seicento. E venne usa to non so l tan to come segno 
della loro carica, come è p r o v a t o da l l ' appar i re il cerchie t to logoro 
in va r i p u n t i per il lungo uso, m a anche , per qualche per iodo 
e contro la sua des t inazione, come sigillo. I l che appar isce dall 'os
servazione della preziosa pa s t a v i t rea lev iga ta , ohe è deformata 
e guas t a nei vol t i e specia lmente nella figura del B a m b i n o . 

BIAGIO CAPPELLI 

1 Cod. Vat. greco 1070, fol. 1 9 9 2 ; G-. MERCATI, Per la storia dei 
manoscritti greci etc, (S tud i e Tes t i n . 68), Ci t tà del Va t icano , 
M C M X X X V , p . 335. 

2 E . P O N T I E R I , Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana 
nel sec XIII,-Napoli, 1942, p p . 212, 215, 2 2 5 ; v. a n c h e P . B A -
TIFFOL, op. cit., p p . 22 s. 

3 Vita di 8. Bartolomeo di Sìmeri, ci t . , p . 821. 



Un cimelio di non comune interesse e n t r a o ra nella visuale 
degli s tudiosi delle a n t i c h i t à b izant ine in genere e di quelle cala
bres i in par t ico lare modo . 

Esso è l 'anello ch i ama to c o m u n e m e n t e « Anello di San Nilo », 
a t t u a l m e n t e custodi to nel nuovo Museo Diocesano Archiepiscopale 
di Eossano . L a giustificazione o meno di t a le denominazione è s t a t a 
discussa in sepa ra t a sede da l Prof. Biagio Cappalli, come p u r e 
sono s t a t i da lui r iuni t i già da l t e m p o e vagl ia t i c r i t i camente t u t t i 
gli e lement i storici che possono concorrere a por re in p iù chiara 
luce gli a spe t t i sal ient i delle vicende religiose e s tor iche del ca ra t 
ter is t ico ambien te del monaches imo bizant ino , is tal latosi fin da i 
r emot i t e m p i alle falde della Sila Greca, a cospet to del Mar J o n i o 
e del Golfo di Ta ran to , t r a Eossano e San Demet r io Corone, i l lu
mina to dalle ispira te men t i di San Nilo da Eossano e del B e a t o 
Bar to lomeo d a Simeri 1 . 

Il cimelio si p re sen ta quale anello di bronzo, a l quan to la rgo, 
con fascia robus t a , r ecan te un cas tone ovale, il quale racch iude u n a 
p a s t a v i t r ea t u r c h i n a a d al to r i l ievo, raffigurante la Vergine col 
Divino Fanciul lo , a c c o m p a g n a t a da u n a sc r i t t a incomple ta : MP = 
M H T H P , alla quale m a n c a la 'Seconda p a r t e : 0 Y = 0 E O Y , cosi 

1 E icorderò , pe r b rev i t à , le memor ie sparse nelle a n n a t e di 
ASCL : MERCATI Silvio Giuseppe : SOM Mercurio ed il Mercurion, 
V I I , 295 ; B A S I L E Antonio, Fantino Seniore e Fantino Juniore di 
Tauriano, X I I , 70, 143 ; CAPPELLI Biagio, Appunti per l'ubica
zione di due monasteri basiliani, V I I , 273 ; CROSTAROSA-SCIPIONI 
Noemi, Raccolte di documenti riguardanti il monastero basiliano 
di S. Pietro d'Arena, IV , 217 ; MATTEI-CERESOLI Leone OSB, 
La Badia di Cava ed i monasteri greci della Calabria Superiore, V i l i , 
167, I X , 279 ; MERCATI Silvio Giuseppe, Sul Tipicon del Mona
stero di S. Bartolomeo di Trigona, V i l i , 197 ; B u s s o P . Francesco, 
L'Abbazia di S. Maria di Camigliano presso Tarsia, X X , 55 ; C A P 
PELLI Biagio, Per la storia della Badia di S. Maria di Camigliano, 
X X I , 1 1 9 ; CAPPELLI Biagio, Una voce del Mercurion, X X I I I , 1. 
Di ques to p rob lema , del quale si è occupa to il mio caro amico da 
ven t ic inque ann i , ha t e n u t o anche una re lazione r i a s sun t iva al 
P r imo Congresso Storico Calabrese, inser i ta in a l t r a p a r t e di que
s t a raccol ta di re lazioni e comunicazioni . 



comune in t u t t a l ' iconografia c r i s t iana di t u t t o l 'a l to medioevo. 
L e misure dal la p a r t e v i t r ea sono all ' incirca di : m m . 25 x 2 1 . 

Il cas tone des t ina to ad accogliere la p a s t a v i t rea p resen ta u n 
orlo dente l la to ; den te l l a tu ra questa che doveva rendere mol to p iù 
facile l 'operazione della ch iusura per fissare def ini t ivamente al suo 
posto l 'ogget to da racch iuderv i , come non era invece possibile con 
u n eas tone ad orlo liscio in t e ro . 

Dell 'anello stesso v ' è poco da dire : la sua e lementa re sempli
c i tà m i esen ta da soffermarmi su di esso : è u n a semplice fascia 
metal l ica, senza a lcun o rna to o segno che possa essere degno di 
n o t a e success ivamente di u t i l i t à a i fini d i u n a va lu taz ione . 

P i ù in te ressan te è il cas tone sos tenu to da ques ta fascia me
ta l l ica : l 'orlo a b b a s t a n z a al to di esso venne r ido t to a d u n a seghet -
t a t u r a , e s a t t a m e n t e t r e n t a dentel l i . Inser i ta la p a s t a v i t rea al suo 
pos to , era facilissimo r ipiegarl i , uno a d u n o , o t t enendo così u n a so
l ida t e n u t a del l ' insieme. Questo p roced imento d ' incas tona tu ra , ol tre 
alla sua e lementare semplici tà, d o p o t u t t o veniva a d assumere anche 
un ca ra t t e re decora t ivo di effetto per nul la t rascurab i le , m e n t r e il 
cas tone a d orlo in tero p r e sen t ava un ' inconven ien te t u t t ' a l t r o che 
t rascurab i le : p iegando l 'orlo dal la vert icale nel l 'or izzontale , per 
ovvie rag ioni di geomet r ia essa a s sumeva un a spe t to ondu la to i r re
golare e di forma insoddisfacente . 

Ora, ques ta pa r t i co la re forma di cas tone chiuso a dentell i , 
allo s t a t o a t t u a l e della mia conoscenza dei mater ia l i accessibili, 
s embra riferibile a d u n per iodo storico ar t is t ico a b b a s t a n z a bene 
precisabile. 

Per mol t i a n n i m i sono occupato a fondo della « S tauro teca di 
Cosenza », u n capolavoro del l ' a r te orafa dei N o r m a n n i di Sicilia, 
offerta, secondo la t rad iz ione , da Federico I I nel 1220 in occasione 
della r iconsacrazione del D u o m o dopo i r e s t au r i in segui to ad u n 
t e r r e m o t o . Già in quell 'occasione avevo a v u t o agio di s tud ia re i 
s i s temi d ' i nca s tona tu r a pe r gemme e las t re sma l t a t e u s a t i nel l 'a l to 
medio evo . Ne r iassumo i p u n t i essenzial i r inv iando per il r ima
nen te • alle bibliografìe r iun i te nei re la t iv i miei scr i t t i 1 . 

Nei mol t i m o n u m e n t i de l l ' a r te orafa dell 'a l to medioevo, pa r t i 
co la rmente delle opere b izan t ine o for temente influenzate da questo 
par t ico lare a m b i e n t e ar t i s t ico , si possono r i scont ra re due proce-

1 L I P I N S K Y ANGELO, La Croce smaltata del Duomo di Cosenza, 
in : B r u t i u m X I V (1935), n. 2, 25, i l i . ; id. : L'arte orafa Normanno 
Sicula, in : Bassegna Medi te r ranea V I I (1954), n . 1, 29 pagine 
non n u m e r a t e . Questo s tudio è s t a to accolto, senza modifica d i 
t i tolo e di forma in : Annal i della Accademia del Medi te r raneo I -
1952/3 (ma Pa le rmo 1954), p . 46-74, con no t e e bibliografie. 



d imen t i d i s t in t i . I l p iù semplicist ico, e forse anche il p iù t a r d o , 
e ra quello di incollare le las t r ine s m a l t a t e sul suppor to di legno. 
Questo è per esempio r i s c o n t r a t i l e ch i a r amen te su u n rel iquiario 
f r ammenta r io , in origine forse u n a « s t auro teca » conserva ta nel 
Tesoro di San Giovanni in L a t e r a n o in R o m a 1 . 

L ' a l t ro s i s tema, il p iù diffuso, è quello dei cas toni va r i amen te 
foggiat i . Il p iù semplice è quello del cas tone a bordo ver t ica le che 
success ivamente viene r ip iega to a ridosso del pezzo da fissare. Si
s t e m a cbe però , come già ho accenna to , p resen ta l ' inevi tabi le 
inconveniente de l l ' increspatura , che a fatica so lamente si riesce 
a d e l iminare . Da questo cas tone ad orlo intero è facile il passaggio 
a quello a d orlo r ido t to a dente l l i , che con notevole facili tà pos
sono essere r ip iegat i , uno a d uno , addosso al pezzo da fermare 

Questo secondo s is tema doveva segnare poi il p u n t o di p a r t e n z a 
per alcune va r i an t i del p roced imento : invece di u n orlo seghe t t a to 
del cas tone , si eseguiva assai spesso u n vero e propr io lavoro in fili
g rana , a lacci r icorrent i , che a loro vol ta venivano r ip iega t i . Ulte
riore sviluppo in ques ta direzione è la m o n t a t u r a in graffe o p p u r e 
a giorno, u sa t a però esc lus ivamente pe r le gemme, in modo che 
la luce vi potesse giocare in to rno , con nuovi effetti di bagliori colo
r a t i ; m a è u n procedimento che esorbi ta da l l ' i ncas tona tu ra pe r 
r i en t ra re t r a i v i r tuosismi del l 'a r te orafa vera e propr ia 2 . 

Occorre perciò r i to rnare sui p rop r i passi e soffermarsi ancora . 
sui cas toni dente l la t i e raccogliere, p r i m a di t u t t o , quan te p iù 
tes t imonianze consimili e s o p r a t t u t t o quelle da tab i l i con sufficiente 
esa t tezza . Debbo dire però che l 'elenco di pezzi, in simili condizioni 
favorevoli di s tudio , ne comprende ben pochi . 

Anz i tu t t o sono due g rand i opere del l 'a r te orafa del X I I secolo. 
L a p r i m a è la n o t a « Croce di San Leonzio », a t t u a l m e n t e cus tod i ta 
nella Cappella De Minutolis nel Duomo di San Gennaro di Napol i , 
da me r ivend ica ta a l l ' a r t e orafa dei Normann i di Sicilia 3 . Il se
condo cimelio è un ' in t e res san te croce t u t t o r a inedi ta , es is tente nel 
Tesoro del Duomo di S a n t ' E r a s m o di Gaeta , che ho p o t u t o s tu
diare quando l ' in tero tesoro caje tano era r icovera to nella Biblioteca 
Apostolica Vat icana d u r a n t e l ' u l t ima guer ra 4 . 

1 CECCHELLI CABLO, Il Tesoro del Laterano, in Dedalo V I I 
(1926), p . 231-256, fig. a pag . 234-235. 

2 B iscont rab i le p . es. nel la S tau ro teca di Cosenza : la croce di 
cristal lo di rocca che r i copre la re l iquia , nonché le piccole g r a n a t e . 

3 L I P I N S K Y A., L'arte orafa Normanno Sicula, ove anche la 
re la t iva bibliografia comple ta . 

4 HACKENBROCH Y V O N N E , Italienisches Email des jruhen Mit-
telalters, Basel, 1938, pag . 53. 



L a da taz ione del l 'uno e del l 'a l t ro lavoro è fuori di dubbio , 
essendo la Croce di San Leonzio da assegnarsi alla p r i m a m e t à del 
secolo X I I e la croce a rgen tea d i Gae ta alla seconda. In a m b e d u e 
le croci le las t re s m a l t a t e sono fe rmate con il s i s tema del cas tone a 
den te l l a tu ra r i scon t ra to nell 'anello « d i S. Nilo ». Anche in a l t r i 
m o n u m e n t i , d i e t à a lquan to an te r iore , le vis tose g e m m e che li 
ado rnano sono fe rmate en t ro cas toni dente l la t i , nei qual i per di p iù 
u n cesellatore h a r ipassa to ogni dentel lo, dandogl i la forma di u n a 
fogliolina. Ess i sono : il minuscolo ciborio del re Arnolfo di Ca-
rinzia, p robab i lmen te eseguito a Beims nel I X s e c , e l ' a l ta re po r t a -
t i le-rel iquario de l l ' impera tore S. Enrico I I , d ' a r t e lorenese, p iù 
prec i samente di Metz, da tab i le verso il 1 0 0 0 , a m b e d u e f iguranti fra 
i cimeli preziosissimi della « Reiche Kapelle » nel l 'ant ico Palazzo 
Reale di Monaco di B a v i e r a 1 . 

L'esemplificazione di questo genere di i ncas tona tu re di a r t e 
m o a s n a e fiamminga t r a il I X 0 e l ' X I 0 secolo p o t r e b b e essere con
t i n u a t a ancora , ma mi bas ta avere c i ta to quest i due t ipici esempi 
per s tabi l i re il maggior n u m e r o possibile di da t e che cost i tu i 
scano p u n t i di p a r t e n z a sicuri e solidi per u l te r io r i da taz ion i . 

Dal l ' e same dei mater ia l i fino a qui r iuni t i , r i tengo di poter 
concludere, con sufficiente cer tezza di essere nel giusto, che le inca
s tona tu re p iù an t i che sono quelle a d orlo in tero r ip iega to ed ade
ren te a l l 'ogget to incas tona to . Molto spesso ta le orlo s ' increspa, m a 
assai di f requente si n o t a anche lo sforzo di togl iere , con diversi 
artifizi, t a le inc respa tu ra . Il dentello de l l ' i ncas tona tu ra sembra 
appa r i r e nella gioielleria eu ropea già nel I X - X secolo. Non solo ; 
m a v 'è giustificato mot ivo di r i tenere a l t r i ogge t t i consimili , pe r 
i qual i si p ropongono da t e molto an te r io r i , d a t a t i pe r lo meno ine
s a t t a m e n t e , se non si t r a t t a a d d i r i t t u r a di « pas t icc i » od abi l i falsi, 
come nel caso dell'« anello di m u m m i a » della Collezione Benak i 
di Atene oppure dei « bracc ia le t t i » del Br i t i sh M u s e u m 2 . 

Che l ' i ncas tona tu ra del l '«Anello d i San Ni lo» d e b b a essere 
a l t r e t t a n t o an t i ca è assai p robab i l e , ma non è n e m m e n o u n a « eon-
ditio sine qua non ». È, infa t t i , cosa r i scont rabi le ancora oggi ogni 
giorno, come in regioni a p p a r t a t e , l on tane da i g r and i cent r i di 
cu l tu ra p iù ape r t i a l cont inuo fluire e d evolversi delle p iù sva
r i a t e cor rent i d ' a r t e , si possa r i scont ra re sempre u n a evoluzione 
molto r i t a r d a t a , r a l l en ta t a , se non propr io c o n d a n n a t a alla s ta t i c i t à . 

1 THOMA, H A N S : Kronen und Kleinodìen, Munchen 1 9 5 5 , p . 1 0 
e figg. 2 , 3 , 6 , 7 . 

1 H A U S L A D E N , A E N I M : Kostlichkeiten aus dem Munchener 
Besidenzmuseum, Munchen 1 9 2 2 , p . 4 2 - 3 e 4 4 - 5 . 



Di conseguenza, se per il periodo medievale in qualche loca
l i t à calabrese, molto p robab i lmen te a Rossano, si deve a m m e t 
tere qualche a t t i v i t à anche affine a l l ' a r te orafa, con qualche possi
bile progresso tecnico, q u e s t ' a t t i v i t à e questo re la t ivo progresso 
e rano possibil i solo in quei cent r i che conobbero i fasti di u n a 
curia vescovile di qualche i m p o r t a n z a o di u n a corte , per esempio 
dopo il consol idamento della dominazione n o r m a n n a in Calabr ia . 
Che l ' amminis t raz ione centra l is t ica di Federico I I p r ima , degli 
Angioini e dei loro ul ter ior i successori poi , dovesse ben pres to por
t a r e a l l ' inar id imento della v i ta cu l tura le ed ar t i s t ica in vas te p laghe 
della zona, non è pa r t i co la rmen te in te ressante ai fini delle p re 
sen t i indagini . 

La semplici tà , anz i la ev iden te rus t i c i t à del lavoro dell'« Anello 
di San Nilo » non fa sussistere dubbio , a mio modo di vedere , per 
identificare il luogo della sua esecuzione in un centro ab i t a to non 
t roppo lon tano dal la zona nella quale e s t a to r ecupe ra to . Per la 
sua impor t anza come sede di Arcivescovado e per essere s t a to 
sempre u n p u n t o di v ivo con ta t to t r a l ' ambien te basil iano cala
brese della zona si lana con quello religioso ed ar t is t ico e cul tura le 
d 'o l t remare , l 'unica local i tà en t ro la quale collocare la bo t t ega nella 
quale venne eseguito il modesto lavoro è Rossano. Assai meno 
facile, però , è il dire quando ciò avvenisse . Ri tengo che de vas i r ima
nere nella da taz ione non t r o p p o scos ta t i da quella acce r t a t a per le 
due croci, pu r a m m e t t e n d o sempre la possibi l i tà di scendere anche 
ol tre il secolo X I I - X I I I , per giungere fino al X I V . Confesso con 
t u t t a s inceri tà , ma anche con u n o m b r a di r ammar i co , che p iù 
ol tre non è concesso procedere , per non correre l 'a lea di a v v e n t u 
ra rs i nel campo di mere g r a tu i t e ipotesi , non suffragabili con alcun 
e lemento pos i t ivo . 

Dopo aver de t t o e riferito q u a n t o è s t a to possibile raccogliere 
nel corso di un approfondi ta indag ine per giungere alla da taz ione 
del lavoro metal l ico, anche con una notevole appross imazione , 
debbo r icondurre il l e t to re verso la p a s t a v i t rea per esaminar la ora 
so t to il p u n t o di v i s ta fenico, p r ima , e po i con il p ropos i to di t r o 
va re per essa raffronti che possano pe rme t t e r e di prec isarne , possi
b i lmente , p rovenienza e d a t a . Debbo , però , avver t i r e sub i to che gli 
s t u d i sulle pas te v i t ree t a r d o r o m a n e e b izan t ine sono ancora agli 
inizi e che ben poco di sicuro è da to saper in p r o p o s i t o 1 . 

L a p a s t a v i t rea inser i ta nell'« Anello di San Nilo », raff igurante, 
a forte r i l ievo, la Madonna col Fanciul lo , solleva moltepl ici que-

1 Di questo a rgomento si s t a occupando a t t u a l m e n t e a n c h e 
il Prof. Hans Wentzel , t i to la re della ca t t ed ra di s toria de l l ' a r te 
del l ' I s t . Poli tecnico di Stoccarda, specialista in g emme medieva l i . 



st ioni , pa r t i co la rmen te di ca ra t t e re tecnico : quest ioni per mol te 
delle qual i è difficile t rova re r i spos te soddisfacenti , a lmeno allo 
s t a to a t tua l e delle conoscenze in torno ad alcuni aspe t t i ca ra t t e r i 
stici delle a r t i minor i , come propr io le pas te v i t ree . 

Occorre r ipor ta rc i indie t ro fino a l l ' a r t e t a rdo r o m a n a per r i t ro
vare le p r ime pas te v i t ree r ip roducen t i p ias t re dure incise, sia le 
gemme vere e p ropr ie (ad incavo) , sia i cammei (a r i l ievo) . Non 
si comprende , t u t t a v i a , quale fosse il cri terio che seguissero quegli 
ignot i r i p rodu t to r i , in quan to non si t rovano r ip rodo t t i capolavori 
della gli t t ica, ma p iu t tos to t ip i comuni , e per t e cn i ca e per gran
dezza. Forse ci si t r o v a di fronte ad u n criterio di facile smerciabi-
l i tà , d i fronte a d un pubbl ico di poche esigenze, m a anche di scarso 
gus to . Un esempio di quella «aurea mediocr i tas » che oggi si t r a 
duce in « s tandard izzaz ione » : u n p rodo t to di media qual i tà , acces
sibile, a basso prezzo, ad u n vas to pubbl ico. 

Il procedimento per formarle deve essere s t a to p robab i lmen te 
il seguente : da u n a g e m m a incisa si p r endeva un i m p r o n t a in 
cre ta . Ques t ' impron ta po i veniva co^ta per o t tenere sufficiente con
sis tenza e res is tenza, necessarie per sostenere la pressione della 
pas ta v i t rea da p lasmare , incandescente , ma ancbe r a p i d a m e n t e 
irr igidiscente, non appena a con ta t to con un corpo freddo. 

E evidente che u n simile procedimento dovesse presentare più 
di un solo inconveniente : si g iunge pres to ad u n progressivo o t tusa 
m e n t e delle impron te v i t ree . Pe rché u n impas to di cre ta , per fina 
che possa essere, doveva necessar iamente r ip rodur re meno fedel
men te i p iù minu t i par t ico lar i di un incisione ; poi, nelle successive 
colate di ve t ro , per le qual i la forma in cre ta doveva servire da 
s t ampo , per la vischiosa dens i tà stessa della pa s t a v i t rea , doveva 
deter iorars i p roducendo impron te sempre più fiacche. L a loro mo
dellazione doveva appar i re , d i conseguenza, molliccia ed incer ta . 

Che si dovesse sent i re la necessità di correggere, nei l imit i 
del possibile e con gli scarsi mezzi a disposizione, queste manche
volezze r i su l t an t i dal procedimento tecnico descr i t to , è logico 
suppor re . Questa rifinitura si faceva, forse, r icorrendo ai medesimi 
mezzi abbas t anza perfezionati a b an t iquo , servendosi di rasch ia to i 
r i cava t i da scheggie di p ie t re di sufficiente durezza oppure con 
polvere abras iva . _ . 

Ora t u t t i quest i par t ico lar i tecnici fin qui e samina t i si pos
sono r i scont rare sulla p a s t a v i t rea dell '«Anello di San Ni lo» nel 
Museo Diocesano di Possano , ed anche con ev iden te chiarezza ; 
men t re nei calchi in scagliola, eseguit i su l l ' impron ta in cera ver
gine, sono assai meno ev iden t i . 

La s fumatura incer ta del panneggio sopra la mano des t ra del 
Divin Fanciullo è s icuramente segnò di « s tanchezza » della forma 



nella quale venne r i cava t a l ' impron ta v i t rea . Essa è s i tua ta , infa t t i , 
su u n p iano al quale non po teva giungere l ' u s u r a per a t t r i t o o fri
zione, che hanno invece cancellato in buona p a r t e i vol t i delle 
Sante Persone raffigurate. 

Segni d i ri tocco con u n rasch ia to io , o meglio con un abras ivo , 
m i è sembra to d ' i n t r avvedere specia lmente sul p iano alla s in is t ra 
della Madonna, so t to la sigla, u n poch ino meno ev iden te a des t ra . 

Un al t ro par t icolare , invece, per il quale mi pare p iù difficile 
t rova re u n a spiegazione, è la superficie opaca di t u t t a la p a s t a 
v i t rea ; essa si p re sen ta come se fosse s t a t a t r a t t a t a con un soffio 
di polvere abras iva o da un acido fluoridrico. Invece le p a r t i a più 
forte r i l ievo p resen tano u n a l ieve lucentezza d o v u t a al cont inuo 
sfregamento al quale deve essere s t a to so t topos to l 'ogget to , men t re 
e ra in uso da p a r t e di qualche « igùmeno » basi l iano. 

L ' impas to vi t reo, di u n bel colore azzurro, r icorda molto da 
vicino quello delle comuni tessere di musaico che si r invengono negli 
scavi , e che corr isponde a d un t ipo di ve t ro che gli scavi res t i tu i 
scono, anche in soli f r amment i , in q u a n t i t à considerevoli . Vetro 
che, a giudicare da simili f r amment i , si è d imos t ra to pa r t i co la rmente 
res is tente agli agen t i acidi ed alcalini del suolo, che invece hanno 
p ro fondamente modificato la s t r u t t u r a molecolare di a l t r i t ip i di 
ve t r i de l l ' an t ich i tà , pa r t i co la rmente quello ial ino, sfumato verso 
il verde, ed il rosso. 

Questo r i fer imento al ve t ro ant ico di scavo non è fa t to a pu ro 
caso. Esaminando simili f r amment i , che t endono a sfaldarsi in 
so t t i l i l amine t t e i r idescent i , si p o t r à cons ta ta re come anche dopo 
aver to l to l ' u l t ima pagl iuzza i r idescente , la superficie di quest i 
ve t r i appa ia sempre l i evemente opaca, i n t acca t a anche in profon
d i t à dai già r i corda t i agent i chimici del suolo. 

Questa singolare opaci tà si osserva anche nel la p a s t a v i t r ea 
rossanense . È , lo riconosco f rancamente , u n e lemento che p o t r à 
lasciare fo r t emen te perplessi . Questa p a s t a v i t r ea si è t r o v a t a real
m e n t e s o t t e r r a t a per un per iodo di t e m p o a b b a s t a n z a lungo ? Se 
il quesito si pone ancora con u n a ce r t a facil i tà, a r d u a impresa , se 
non impossibi le , a p p a r e ogni t e n t a t i v o per fare luce in te ra sull 'og
ge t to in esame. L 'anel lo con l ' i ncas tona tu ra a dentel l i , a d ogni buon 
conto , è in o t t i m o s t a t o di conservazione, con bella p a t i n a b ru -
nas t r a , lucida , non di cer to d o v u t a a p r o l u n g a t a p e r m a n e n z a nel 
suolo . 

Mi rendo p i e n a m e n t e conto come ques ta cons ta taz ione venga 
a sua vo l t a a sol levare u l te r ior i difficoltà per s tab i l i re da t i crono
logici s icuri e per la p a s t a v i t r ea e per l ' anel lo . Quest i non sarebbero 
p iù con temporane i , o quas i : la p r i m a s a r ebbe s t a t a r ecupe ra t a dopo 



u n lungo seppel l imento , s ì d a mos t ra re i p r imi segni del deter iora
m e n t o , per essere po i i ncas tona ta ? 

Ma, presc indendo da ques ta par t ico lareggia ta analisi dei d a t i 
d i fa t to r i scont rab i l i nei due componen t i del cimelio, a p p a r e neces
sario t e n t a r e la localizzazione di t a le p r o d o t t o del ve t ro e la loro 
da taz ione . Mi s embra a n z i t u t t o oppor tuno r i ch iamare l ' a t tenz ione 
per un raffronto con le numerose s t ea t i t i scolpite d ' a r t e b izan t ina , 
diffuse nelle mol te collezioni europee ed ès te re . Così il Kaiser -Fr ie 
dr ich Museum di Berl ino e il Br i t i sh Museum di L o n d r a hanno 
pubb l i ca to nei loro ca ta loghi mol te p ie t re scolpite a r i l ievo, sopra t 
t u t t o s t ea t i t i , che per iconografìa e per tecnica si possono d a t a r e 
t u t t e dal secolo X I in a v a n t i . Anche il Museo di Palazzo Venezia 
di B o m a possiede t r e esemplar i in te ressan t i di pas te v i t ree di t ipo 
iconografico b izant ino , p roven ien t i quas i ce r t amen te dal l ' an t ico 
« Museo Kircher iano » 1 . 

L 'unico au to re che ne abb i a t e n t a t o u n a s o m m a r i a descrizione 
è s t a t o , a q u a n t o io ne sapp ia . Oskar Wulff nel catalogo delle a n t i 
ch i t à paleocr is t iane e b izan t ine dei Musei di Ber l ino. Egl i dice in
f a t t i : « s embrano essere s t a t e eseguite a Venezia qual i su r roga t i per 
p ie t re dure , des t ina te a d essere u sa t e per l ' appl icazione di ogge t t i 
d ' o rnamen to » 2 . E ne pubbl ica 19 pezzi , dei qual i indica come 
luogo d 'acquis to Venezia e Smirne. Ma per ques ta seconda local i tà 
indica ancora come p robab i l e loca l i tà d i origine Venezia . 

I t ip i iconografici r iuni t i dal Wulff sono in p a r t e di stile severo, 
quindi riferibili a d originali de l l ' e tà au rea b izan t ina , specie in to rno 
al secolo X I , m e n t r e a l t r i ogge t t i hanno uno stile p iù « occidental iz
zan te », quale esso si manifes ta in l avor i b izan t in i dal secolo X I V 
in poi . I l Volbach, r ip rendendo il lavoro del Wulff, r ipe te a n z i t u t t o 
quasi al la l e t t e r a quan to ques t i aveva sc r i t to . Ma in compenso nel 
f r a t t empo la raccol ta delle pas te v i t ree b izant ine si e ra a r r icchi ta , 
per g iun ta , di u n esemplare in vet ro rosso cupo, opaco, il quale è 
l i evemente più g rande di quello di Bossano, ed inoltre p resen ta la 
sc r i t t a a l comple to , m e n t r e le figure appa iono quasi iden t iche , se 

1 Ne debbo la segnalazione alla cortesia del Prof. Anton ino 
Santange lo , D i r e t t o r e di quel Museo. Nel voi. X del « Catalogo delle 
Cose d 'Ar te e di A n t i c h i t à d ' I t a l i a » egli h a pubb l i ca to un interes
s a n t e p a s t a v i t r e a di r ecen te f a t t u r a , con la quale si sos t i tu ì u n a 
magnifica p i e t r a d u r a d ' a r t e b izan t ina , con l a Vergine Oran t e . 
Vedi , SANTANGELO Antonino, Dividale, B o m a 1936, p . 48. 

2 W U L F F Oskar, Altehristliche und mittelalterliehe byzanti-
nische und italienische Bilduerke, Berl in , 1911, Teil I I , p . 62, cap . 2, 
n . 1868-1882. V O L B A C H W . F R . , Mittelalterliehe Bildwerlce aus Ita-
lien und Byzanz, 2.a ed . , Ber l in 1930, p . 128, n . 9299 e t a v . 4. 



non lo sono add i r i t t u r a , il che au tor izzerebbe a suppor re i due pezzi 
p rovenien t i dalla stessa forma o s t a m p o . Oppure , a l t r a possibi l i tà , 
i due pezzi sono fusi su due forme dis t in te , m a riprese su u n co
m u n e originale. L ' e sempla re del Museo di Berl ino infa t t i m i su ra , 
sugli assi dell'ellisse, senza m o n t a t u r a , m m . 32 x 28, quello di 
Eossano m m . 25 x 21 , con la montauura . Ma l 'esemplare berli
nese è a d orlo in tegro , largo, con i due m o n o g r a m m i compierà, 
m e n t r e il rossanense si p resen ta con i margini r idot t i , sì da perdere 
m e t à del m o n o g r a m m a mar i ano . 

L 'un ica spiegazione che po t re i t r ova re plausibile per questo 
d ivar io di misure in due pezzi che per il res to p resen tano u n a sor
p renden te iden t i t à , è da r icercare forse propr io nel p roced imento 
tecnico : la goccia di massa ve t rosa cola ta nella forma non l 'ha r iem
p i t a t o t a l m e n t e ; oppure : l ' ogge t to uscen te i m p e r f e t t a m e n t e dal la 
forma è s t a t o u l t e r io rmen te scon to rna to fino a darg l i u n a sagoma 
ancora commerciabi le . Questa seconda ipotesi mi a p p a r e anz i la 
p iù probabi le , pe rché propr io un esemplare di p a s t a v i t r ea b izan t ino-
vene ta , conse rva to nel Museo di Palazzo Venezia a E o m a p resen ta 
i r regolar i tà di fusione assa i ev iden t i che, in un g rande pezzo come 
quello al quale m i riferisco, devono essere s t a t e anche fast idiose. 
I n u n ogget t ino di minor mole e rano p iù faci lmente correggibil i 1 . 

Giunto o rma i al t e rmine di questo esame dell'« Anello di San 
Nilo », a l t ro non m i r e s t a -a di re , r i assumendo le mie indagin i , se 
non che ci si t r o v a di f ronte a d u n a ca ra t t e r i s t i ca manifestazione 
de l l ' a r te delle « conterie » veneziane, di quella produzione in massa 
di o r n a t i e di imi taz ioni di l avor i in p ie t re che per secoli hanno reso 
famosa Venezia ed i suoi a r t ig ian i ve t r a i in t u t t o il Medi ter raneo 
or ienta le . Le imi taz ioni da gemme incise b izant ine poi dovevano 
incon t ra re presso le popolazioni d i r i to b izant ino quello stesso 
stesso favore che godevano i curiosi p r o d o t t i de l l ' a r te p i t to r ica 
vene to-b izan t ina dei « madone r i », che ancora in epoca t a r d a , cioè 
in pieno Cinquecento, si affat icavano a r ipe tere gli schemi iconogra 
fìci e perfino tecnici della p i t t u r a delle sacre icone, format is i 
fin l ' X I secolo. 

Non deve sorprendere ques ta t e s t imon ianza di s cambi com
mercial i , m a g a r i solo a t t r ave r so in te rmedia r i , t r a Venezia e la 
zona più pa r t i co la rmen te « b i zan t ina » della Calabria se t t en t r io -

1 Sorprende assa i il f a t to che nessuno di quest i cimeli im
po r t an t i s s imi sia ma i s t a t o pubb l i ca to , n é so t to il p u n t o di v is ta 
della conoscenza d i ma t e r i a l i i m p o r t a n t i per la s tor ia de l l ' a r te 
b i zan t ina , sia s o t t o ancor meno no to di un capi to lo di s tor ia del 
ve t ro venez iano . 



na ie . A prescindere da quelli ohe p o t r a n n o essere s t a t i i r a p p o r t i 
t r a le u l t ime manifes tazioni basi l iane calabresi e le colonie bizan
t ine dei possediment i veneziani lungo il l i torale d a l m a t a e nel
l 'Egeo , bas t i r i ch iamars i alla pregevol iss ima t e s t imonianza costi
t u i t a dal pol i t t ico dei Vivar ini in San Bernard ino di Morano Ca
l ab ro , per comprendere che non si p o t e v a t r a t t a r e di u n caso spo
radico, m a di u n cont inuo c o n t a t t o che si doveva affievolire forse 
propr io in conseguenza della decadenza del monaches imo di t ipo 
basii i ano . 

A N G E L O L I P I N S K Y 



VARIE 

L ' I N V E N T A R I O G E N E R A L E 
E I L R E G E S T O D E I P R O C L A M I E D E C R E T I 
D E L G O V E R N O P R O D I T T A T O R I A L E L U C A N O 

(19 Agosto - 26 Se t t embre 1860) 

INTRODUZIONE 

P . I : Cenno Archivistico. — Gli a t t i del « Governo P r o d i t t a 
tor ia le Lucano » o « Governo provvisor io del l ' Insurrezione L u c a n a » , 
furono versa t i , in due r iprese, a l l 'a rchivio di S t a to di P o t e n z a dal la 
P r e f e t t u r a di P o t e n z a . Nella p r ima , a v v e n u t a ne l Dicembre 1862, 
furono versa t i 14 fascicoli r a g g r u p p a t i in unica [cartella ; nel la 
seconda, a v v e n u t a nel l 'Apri le del 1863, a l t r i 23 fascicoli (dal 15 a l 
38), in due car te l le . Di essi venne r e d a t t o u n « Indice » coevo, dal 
quale sono t r a t t e le not iz ie ora riferi te, e che si conserva t r a gli 
i nven ta r i fuori uso . 

Nella Guida dello Scar la ta , del 1932 1 , il fondo r i su l t a inva
r i a to , benché la elencazione (pp. 14 e 15) p resen t i qualche v a r i a n t e 
nella numeraz ione . 

Nell ' indice genera le annesso alla relazione del D r . Anniba le , 
del 1941, (che si conserva t r a la corr ispondenza di ufficio del d e t t o 
anno) , il fondo è collocato nella « Sezione s tor ica », da l l 'Anniba le 
cos t i tu i t a , e cont iene, ol t re le t r e cartel le che lo cos t i tu ivano in 
origine, anche l 'elencazione, er ronea, di u n a car te l la del P re s t i t o 
Nazionale e di u n a del Plebisci to ; a m b e d u e le car te l le si riferi
scono ad a l t ro fondo e ad a l t r a d a t a . 

F ina lmen te , nel 1949, fu iniziato dal so t tosc r i t to , col val ido 
a i u t o del M. Colicigno, il r i o rd inamen to del fondo. E l im ina t e le due 
car te l le a d esso es t ranee , e l iminato il fascicolo 36 della t e r za car-

1 SCARLATA G., L'Archivio di Stato per le Provincie di Basili
cata, P o t e n z a C , E d . L a Perseveranza , 1932. Si t r a t t a , c o m u n q u e , 
d i u n a pubbl icaz ione poco a t t end ib i l e . 



1 Giornale del Governo 1860, p p . 3-4. 
I l Giornale stesso m o t i v a il suo inizio solo da l 6 se t t embre , ' col-

l 'omissione qu ind i della pubbl icaz ione degli a t t i del Governo p rovv i 
sorio, così : « Gli a t t i t r a n s i t o r i delle t r ans i t o r i e Potes tà , d i ques to 
b reve per iodo non po t r ebbe ro al eer to servir d i n o r m a allo anda
m e n t o a m m . v o della P rov inc ia ». Ma soggiungeva : « r e s t e r anno 
però a documen to della p a t r i a s tor ia . Non sa rebbe superfluo non 
vani toso a t t o la pubbl icaz ione di essi »... 

« Al t r i , pe r ca r i t à d i pa t r i a , il faccia » (ib.). 
2 I b i d e m . 

tel la , ohe appa r t i ene ad a l t ro fondo, ed inser i to invece u n n u o v o 
fascicolo (sull ' i rr igazione). che se ne t r o v a v a fuori, si è cont ro l la to 
il t i to lo ind ica to nel vecchio inven ta r io con gli a t t i e si è confer
m a t o o modificato secondo i casi . Si è quindi p r o c e d u t o ad u n 
t o t a l e r i o rd inamen to , secondo il m e t o d o storico, degli A t t i , p r i m a 
e lencat i in comple to disordine. L ' a t t u a z i o n e del m e t o d o è s t a t a resa 
possibile e facile dal la presenza , fra i decre t i e proc lami , di u n o 
(n. 8) in cui si s tabi l iscono le a t t r ibuz ion i del Governo e si d ividono 
in v a r i uffici i compi t i di esso. Si è qu ind i compi la to ex novo il 
regesto dei decre t i e proc lami , d a t a l ' impor t anza di ques t i . 

N o n si sono invece compi la t i indici, pe r l 'es igua consis tenza 
del fondo ; la consul taz ione in fa t t i d i u n indice av rebbe r ichies to 
a lmeno lo stesso t e m p o che quel la del l ' in t iero inven ta r io . 

I l con tenu to degli a t t i , a presc indere da i decre t i di cui è inu t i le 
so t to l ineare il fondamenta le interesse, è p r e v a l e n t e m e n t e finan
ziario : offerte e cont i , come e ra na tu ra l e , del res to , per u n governo 
provvisor io . 

P . I I : Cenno storico. — I l 18 agos to 1860 l a Bas i l ica ta p ro 
c lamò il governo di casa Savoia, con l ' i s t i tuz ione di u n Governo 
Provvisor io che « quas i delegato e p recursore del General Gar iba ld i , 
p roc lamò, sospiro di se t t e secoli, l ' un i t à d ' I t a l i a , auspice e gu ida la 
Croce di Savoia » 

Ta le governo, compos to da i notabi l i lucani , fu p res iedu to da i 
due p r o d i t t a t o r i , Nicola Nignogna e Giacin to Albini , l ucano . D u r ò 
da l 19 agosto al 6 s e t t e m b r e ed ebbe v i t a difficile s o p r a t t u t t o per 
a rg ina re la l ibe r tà s t r a r i p a n t e in l icenza dei c i t t ad in i inebr ia t i dal la 
n o v i t à e proolivi al saccheggio e alla faziosi tà vend ica t iva . 

« I l giorno 7 s e t t e m b r e fu (Garibaldi) in Napol i e cos t i tu ì suo 
novello Governo il miracoloso Guerr iero ; il giorno 6 fu ad A u l e t t a ; 
e di là a capo di ques t a P rov inc i a nominò u n Governa to re Gene
rale, nelle cui mani , a' 10 del mese stesso, il Governo Provv i sor io 
r imise i suoi p o t e r i » 2 . 



Con l'inizio del G o v e r n a t o r a t o finisce così il b reve e glorioso 
per iodo del Governo p rod i t t a to r i a l e 3 . 

R E N A T O P E R R E L L A 

3 Quan to alla bibliografia, se ne t r o v e r à a m p i a elencazione in : 
D E PILATO S., Saggio bibliografico sulla Basilicata, Po tenza , Garra-
mone , 1 9 1 4 . 

Per comodi t à degli s tudiosi indicbiamo invece le opere posse
d u t e dal la bibl ioteca di ques to Archivio, con la r e l a t iva segna tu ra : 

LACAVA MICHELE, Cronistoria documentata della rivoluzione 
in Basilicata del 1 8 6 0 , Napol i , Marano A, 1 8 9 5 , (S I I I , 7 ) Fon
damentale. 

Montemurro per la Bivoluzione Lucana, Roma , T ip . pol ig lo t ta 
« Mundus » 1 9 1 2 , (S I I I , Miscellanea). 

A L B I N I D E C I O , La Lucania e Garibaldi nella rivoluzione del 
1 8 6 0 , R o m a , T ip . delle Mante l la te , 1 9 1 2 (C. S.). 

MATURI E G I D I O : Caratteristica de' rivoluzionari e de' reazionari 
del Bisorgimento, E s t r . Rass . s tor . del Risorg imento — a. 2 2 V. 2 
f. 6 — Roma, L ibre r ia dello S t a to , 1 9 3 5 (S I I Miscellanea). 

P E D I O E D U A R D O , La Bivoluzione di Potenza in una lettera ine
dita di Carlo De Cesare, E s t r . da l l 'Archiv io Stor . per la Calabr ia e 
Lucan ia , a. 4 , 1 9 3 4 , f. 3 - 4 , Tivoli , A r t . grafiche A. Chicca (S I I I 
Miscellanea). 

P E D I O E D U A R D O , La prodittatura lucana nel 1 8 6 0 , E s t r . dagl i 
« A t t i del Congr. di Bologna del R. I s t . per la S tor ia del Risorgi
men to I t a l i ano », Napol i , T ip . E d . A. Miccoli, (c. s.). 



I N V E N T A R I O 

I U F F I C I O 

I / 1 — Insurrez ione lucana : Demolizione ba r r i ca t e per rest i
tuz ione mate r i a l e ai var i p rop r i e t a r i - Agosto 1860 / 
Lugl io 1861. 

I I U F F I C I O 

I / 2 — Circolare - 25 Agosto 1860. 
»/ 3 — Comi ta to di F i n a n z a - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 
»/ 4 — Delegat i F inanz ia r i - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 
»/ 5 — Liquidazione dei soldi agli impiega t i de l l 'Amminis t ra 

zione Centra le e sue d ipendenze pel mese di Agosto -
Agosto 1860 / Se t t . 1860. 

» / 6 — Casse t r i c lav i - Sul dana ro Municipale ve rsa to e d a 
versars i - Agos to 1860 / S e t t e m b r e 1860. 

»/ 7 — Corr ispondenza per l 'offerte vo lontar ie - Se t t . 1860 / 
Dio. 1860. 

»/ 8 — E l e m e n t i ind ican t i le somme raccol te sia dal le Casse 
Comunal i cbe dalle offerte - Agosto 1860 / O t t . 1861. 

I I / 9 — Offerte vo lontar ie di va r i Comuni del Circondario di 
Lagonegro - Ag. 1860 / Die. 1860. 

»/10 — Offerte vo lon ta r ie di va r i Comuni del Circondario di 
M a t e r a - Se t t . 1860 / Die. 1860. 

»/11 — Offerte vo lontar ie d i va r i Comuni del Circondar io di 
Melfi - Ag. 1860 / Nov . 1860. 

11/12 — Offerte vo lon ta r ie f a t t e d a diversi Comuni del Cir
condar io di P o t e n z a - Ag. 1860 / Apr . 1861. 

»/13 — S ta to nomina t i vo di coloro cbe fecero offerte vo lontar ie -
s. d. 

»/14 — Sul p re s t i t o naz ionale di diversi Comuni del Circondario 
di Lagonegro - Se t t . 1860 / N o v . 1860. 

»/15 — Sul p res t i to naz ionale di diversi Comuni del d i s t r e t t o 
di Mate ra - Se t t . 1860 / Maggio 1861. 

»/16 — Sul p re s t i t o naz ionale di v a r i Comuni del d i s t r e t to di 
Melfi — Ag. 1860 / Se t t . 1860. 



11/17 — Pres t i t o Nazionale di diversi Comuni del d i s t r e t to di 
P o t e n z a — Ag. 1860 / Se t t . 1860. 

»/18 — Controllo di t u t t i gli in t ro i t i ohe si f anno dal Ricevi tore 
generale - Ag. 1860 / Se t t . 1860. 

»/19 — Control lo di c iascun cespi te e sa t to da l Ricevi tore Gene
ra le g ius ta il Giornale Generale - Ag. 1860 / Se t t . 18 60. 

»/20 — Es i t i diversi - Ag. 1860 / Se t t . 1860. 
111/21 — Conto delle offerte vo lon ta r ie reso dal Sig. Viggiani -

Ag. 1860 / Maggio 1861. 
»/22 — ; Cassa insurrezionale : 

Conto mate r ia le reso da l cassiere Lance l lo t t i Gae tano , 
delle offerte vo lon ta r ie - Ag. 1860 / Se t t . 1860. 

»/23 — Conto mate r i a l e del P res t i to Nazionale e documen t i 
re la t iv i — Ag. 1860 / Die . 1860. 

»/24 — Conti che si r endono dal Comi ta to L u c a n o Centra le di 
Corleto - Giugno 1860 / Se t t . 1860. 

»/25 — I n t r o i t i ed esiti pe r la insurrezione - Agosto 1860 / 
Febbra io 1861. 

»/26 — Conto sommar io deg l ' in t ro i t i e degli esiti f a t t i dal Go
verno provvisor io della insurrezione L u c a n a nel l 'agosto 
e Se t t . del 1860. 

111/27 —• Corr ispondenza per la Fond ia r i a d u r a n t e il Governo 
P r o d i t t a t o r i a l e L u c a n o - Agosto 1860 / Se t t . 1860.. 

I V / 2 8 —- Car te diverse - m a n d a t i - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 
»/29 — R e n d i t e del Deman io pubbl ico , delle Commende , e dei 

magg io ra t i Pr inc ipeschi - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 
»/30 — Cespit i diversi - Agos to 1860 / Se t t . 1860. 

I l i U F F I C I O 

I V / 3 1 — Dest inazione de ' Commissar i civili - Agosto 1860 / 
Set t . 1860. 

»/32 — R a p p o r t i e verba l i del Commissario Civile dr . Ciocotti -
Agosto 1860 / Nov . 1860. 

»/33 — R a p p o r t i e verba l i del Commissar io. Civile Sig. Sivilia -
Agosto 1860 / Se t t . 1860. • 

»/34 —• Archivio Provinc ia le - So t t raz ione di ca r t e e d o c u m e n t i 
nei locali della vecchia I n t e n d e n z a - Se t t . 1860. 

IV U F F I C I O 

I V / 3 5 — Circolari - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 
»/36 —• Ins ta l laz ione delle G iun te munic ipa l i - Verbal i - Ag. 1860 / 

Agosto 1861. 



IV /37 — Corr ispondenza col Generale Gar iba ld i e col Gove rna to re 
Generale Regio - Se t t . 1860. 

»/38 — Spoglio delle l iste degli eleggibili - s. d. 

V U F F I C I O 

I V / 3 9 — Circolare - Agosto 1860. 
»/40 — Irr igazione - Agosto 1860 / Se t t . 1860. 

VI U F F I C I O 

I V / 4 1 — Decre t i e p roc lami - Ag. 1860 / Se t t . 1860. 



R E G E S T O 

dei Decreti e proclami (/. «.. 41) 

i 1. 

Po t enza , 19 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i s tabi l iscono il Go
verno P rod i t t a t o r i a l e aven t e lo scopo di dirigere la insurrezione 
lucana . 

2. 

Po tenza , 19 agosto 1860. — Il Governo P rod i t t a t o r i a l e d ichiara 
la l eg i t t imi tà dello s t a t o di insurrezione in a t t o in t u t t a la p ro 
vincia ed ord ina : 

1) che il Comando dell 'eserci to sia affidato a Camillo B o l d o n i ; 

2) che s iano ins ta l l a t e le Giun te insurrezional i in t u t t i i 
munic ip i . 

3. 

Po t ènza , 19 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i , pe rché p roceda la 
insurrez ione e si t u t e l i l 'o rd ine publ ico , e m a n a n o var i ordin i t r a 
cui l ' i s t i tuzione di u n Comi ta to di sicurezza pubbl ica , l ' a r ruo l amen to 
nel la Gua rd i a Nazionale e la cos t i tuzione di var ie Commissioni e 
D e p u t a z i o n i (dei cui componen t i sono espressi i nomi) . 

4. 

Po tenza , 19 agosto 1860. — I l Comi ta to di Pub l i ca Sicurezza 
espr ime lo sdegno per i f a t t i di sangue p rovoca t i da agen t i reazio
n a r i borbonic i . I n v i t a a l la concordia e alla fede nel la v i t to r i a . 

5. 

Po t enza , 23 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i i nv i t ano t u t t i i 
c i t t ad in i a v e n t i obbl ighi di estagl i e r end i t e a soddisfarli , per r ispet
t a r e i d i r i t t i del la p r o p r i e t à a l t r u i . 

6. 

Po t enza , 24 agosto 1860. — I p r o d i t t a t o r i de t e rminano che 
s a r à p u n i t o con la p e n a di m o r t e ch iunque organizzi o favor isca 
b a n d e , a r m a t e o m e n o . 



- ' 7. 
Po t enza , 24 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i o rd inano ohe le a u t o 

r i t à e i d ipenden t i di t u t t i gli uffici della provinc ia , d ichiar ino, en t ro 
t r e giorni , se i n t e n d a n o o meno acce t t a r e il n u o v o ord ine di cose. 

' 8. 
Po t enza , 25 agosto 1860 .— I P r o d i t t a t o r i s tabil iscono che l 'Am

minis t raz ione del la p rov inc ia sia affidata ad u n a G i u n t a Centra le , 
la qua le sa rà divisa in se t t e uffici (sono e lencat i le a t t r i buz ion i di 
c iascun ufficio e i n o m i del P re s iden te e Di re t to r i ) . 

9. 
Po t enza , 27 agosto 1860. — L a G i u n t a Cent ra le fa appel lo al 

popolo chiedendo la col laborazione di t u t t i a l l ' immane sforzo che 
dovrà dare la l ibe r tà alla P a t r i a . 

10. 
P o t e n z a , 27 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i dec re tano la p e n a 

di m o r t e per i capi di m o t i violent i a m a n o a r m a t a cont ro il d i r i t to 
di p rop r i e t à , e pene minor i per i complici . 

Impar t i s cono disposizioni per f ronteggiare p r o n t a m e n t e qual 
siasi t u rbo lenza . 

11. 
Po t enza , 28 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i o rd inano che t u t t i 

i c o m a n d a n t i di r e p a r t i mi l i tar i , se cos t re t t i a p re levare dana ro 
publ ico , redigano verba le innanz i a l Sindaco e ne r endano succes
sivo conto a i loro capi . 

12. 
Po tenza , 29 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i e m a n a n o un decreto 

r i g u a r d a n t e le somme es is tent i come super i nelle casse comuna l i . 

13. 
Po tenza , 29 agos to 1860. — I P r o d i t t a t o r i dec re t ano la p ro roga 

di u n mese per ogni a t t o di p rocedura Civile, Pena le , ed A m m i 
n i s t r a t i v a . 

14. 
Po t enza , 29 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i dec re tano cbe t u t t i 

gli impieghi conferit i e quelli da conferire s iano, di n o r m a , p rovv i 
sori e g r a tu i t i . 

15. 
Po t enza , 29 agos to 1860. — I P r o d i t t a t o r i dec re tano che sia 

p u n i t o ogni sboscamen to o d i s sodamento commesso con a t t r u p 
p a m e n t o , in fondi di p r o p r i e t à pub l ica o p r i v a t a . 



16. 
Po t enza , 30 agosto 1860. —• I P r o d i t t a t o r i decre tano la no

mina di u n Commissario Civile, con le stesse funzioni del soppresso 
so t to in t enden te , per ogni d i s t r e t to della provincia . 

17. 

Po tenza , 31 agosto 1860. — I P r o d i t t a t o r i e m a n a n o un decreto 
per revocare l ' incarico affidato ai P a d r i Gesuiti , dal cessato Go
verno, di dirigere il collegio di Po tenza , e per la r iorganizzazione 
di ques to . 

18. 
Po tenza , 1 se t t embre 1860. — I P r o d i t t a t o r i decre tano l ' im

med ia t a r ipresa dell 'esazione della cont r ibuzione fondiaria , nonché 
l 'esazione di un b imes t re an t ic ipa to , per i bisogni s t raord inar i della 
Nazione. 

19. 
Po tenza , 5 s e t t embre 1860. — I P r o d i t t a t o r i decre tano ' che 

t u t t i i collet tori di somme a p p a r t e n e n t i alla provincia dovranno 
presentars i , se invi ta t i , a mos t ra re i document i da cui r isul t i l a 
s i tuazione delle casse da loro t e n u t e . 





IN MEMORI A M 

G A S P A R E O L I V E R I O 

I l c inque gennaio di ques to a n n o , a Locr i si è spen to Gaspa re 
Oliverio, professore di An t i ch i t à greche e r o m a n e ne l l 'Univers i tà 
di R o m a . N a t o a S. Giovanni in Fiore , il 5 o t t o b r e 1887, giovanis
simo iniziò gli s tud i classici ne l l 'Ateneo napo le t ano con la gu ida 
di G. De P e t r a , di A. Sogliano e di A. Olivieri ; i suoi p r imi scr i t t i , 
edi t i t r a il 1908 e 1910 sono, infa t t i , p r e v a l e n t e m e n t e dedica t i a 
m o n u m e n t i del Museo di Napol i e di P o m p e i . Dopo il suo t i ro 
cinio al la Scuola Archeologica e la l unga d imora in A tene e in 
Grecia, approfondì gli s t u d i di epigrafìa greca so t to il magis te ro 
di P . Ha lbhe r r e quelli archeologici, co l laborando con L. Pern ie r . 

U n a breve pa ren tes i ne l l ' insegnamento dei licei precedet te" la 
sua n o m i n a a d i spe t to re delle An t i ch i t à e Belle A r t i e già nel 1914 
l 'Oliverio a c c o m p a g n a v a E . Ghislanzoni nella esplorazione di 
Cirene. Quando il Governo I t a l i ano decise di iniziare un vas to 
scavo nella c i t t à che la leggenda ind icava come n a t a dagli amor i di 
Apollo con l ' a rd i t a figlia del re dei Lap i t i , g i u n t a in Libia su di 
un cocchio aureo , a Lu i fu affidata u n a p a r t e notevole nella dire
zione dei lavor i . E se oggi la maggior p a r t e dei r i su l t a t i a t t e n d e 
ancora la i l lustrazione adegua t a , che non è cer to favor i t a dal le 
condizioni del m o m e n t o , fu suo mer i to di p o r t a r e r a p i d a m e n t e a 
conoscenza, in monografie accu ra t e e dense di do t t r ina , i docu
m e n t i epigrafici più i m p o r t a n t i : b a s t e r à r icordare i r end icon t i dei 
Demiurgi , la stele degli efebi del l ' Iseo, l ' iscrizione della p o r t a del
l 'acropoli e, s o p r a t t u t t o , il decreto di Tolemeo Neoteros , per cui il 
popolo r o m a n o ebbe l ' e red i tà del Regno ; m e n t r e l 'edizione del 
decre to , col quale Anas tas io I p rovv ide a l l ' o rd inamento poli t ico 
della Cirenaica, r i ch iama al la m e n t e l ' ag i ta to per iodo che l ' an imo 
presago di Sinesio aveva v i s to . Queste monografie fanno p a r t e della 
serie dei «Documen t i Ant ich i dell 'Africa I t a l i ana» , la cui pubbl ica
zione osiamo sperare che possa essere p res to r ipresa . Ma anche p r i m a 
l 'Oliverio a v e v a ed i to in te ressan t i epigrafi cirenaiche nel « Not iz iar io 
Archeologico del Ministero delle Colonie», t r a le qual i u n inno ad 
Is ide . 



O t t e n u t a ne l 1933 la c a t t e d r a di An t i ch i t à Classiche ne l l 'Uni 
vers i tà di F i renze e, qualche anno dopo, ne l l 'Univers i tà di R o m a , 
m a i dis taccò il suo pensiero e il suo desiderio da l la du ra , m a sedu
cente fat ica del l 'archeologia mi l i t an t e . Non erano propiz i i t e m p i , 
e solo nel 1950, con la col laborazione dei g iovani s tudios i della 
Scuola Archeologica di Roma , p o t e t t e iniziare lo scavo di Locri , 
che e ra s t a t o già da più di un secolo campo di indagini di a rcheo
logi s t ran ie r i ed i ta l iani , t r a cui P . Orsi, il qua le dopo il 1908 vi 
a v e v a condo t to u n a serie di c a m p a g n e di scavo, i cui r i su l t a t i sono 
e r e s t e ranno m e r i t a m e n t e famosi . Lo scavo dell 'Oliverio fu concen
t r a t o nella c i t t à bassa , verso la r iva del mare , dove più l i m i t a t a era 
s t a t a l 'opera dei suoi predecessori , m a dove all 'occhio esper to del
l 'Orsi non era sfuggita la presenza di un imponen t e m u r o di fortifi
cazione e di a l t r i ruder i , menz iona t i nei suoi a p p u n t i , manosc r i t t i 
p u r t r o p p o non ancora esplora t i nella loro completezza . Gli scavi 
h a n n o p o r t a t o alla luce in te r i quar t i e r i de l l ' ab i ta to , sepa ra t i da vie 
r e t t e e più o meno para l le le e con case più vo l t e d i s t r u t t e e rico
s t ru i t e , con fornaci per la c o t t u r a dei la ter izi ed i m p i a n t i compli
ca t i per la r acco l t a e d is t r ibuzione delle acque . Si t r a t t a d i un 
complesso urbanis t ico organico e il p iù vas to , t r a quelli finora sco
pe r t i nella Magna Grecia, complesso del quale poss iamo seguire la 
s tor ia per p iù secoli, pe rché lo s t r a t o pia an t ico a p p a r e solo di poco 
pos te r iore alla d a t a t rad iz iona le della fondazione della colonia greca . 
Ma, o l t re il m u r o , che in qualche p a r t e poggia su edifìci p iù an t i ch i 
d i s t ru t t i , è a p p a r s a u n a spaziosa area , l im i t a t a su t r e l a t i da costru
zioni e forse da un por t i co , il cui suolo è s t a t o ricco di t r o v a m e n t i 
di s t a t u e t t e in t e r r a c o t t a e di f r a m m e n t i di ogget t i vo t iv i . L 'Ol i 
verio era convin to che in ques t a zona bassa sorgesse il s an tua r io di 
Persefone, che la voce concorde degli s tudiosi an t i ch i asser iva e r e t t o 
fuori delle m u r a della c i t t à e che l 'Orsi a v e v a c redu to di p o t e r 
ind iv iduare nel s an tua r i o , d a lui scoper to nel val lone t r a le colline 
de l l 'Abbadessa e della Mannel la , in u n a local i tà nella qua le a v e v a 
raccol to a m p i a nesse di bronzi , di avori i l avora t i , di s t a t u e t t e 
fittili e di quelle t abe l le vo t ive , decora te a ril ievo con scene che, 
secondo u n a recen te e convincente in te rpre taz ione , sono i sp i ra te 
alla leggenda di Persefone e delle sue mis t iche nozze con il Signore 
del l 'Ade. Non è qu i il luogo per d iscutere l ' ipotesi dell 'Oliverio, 
le p r o v e che c redeva po te r add i t a r e , i dubb i che gli scavi, ancora in 
corso, p o t r a n n o far sorgere. Commuove cer to il r icordo della p ro 
fonda fede de l l 'Uomo, della sua fa t ica appass iona ta , della sua 
t enac i a che non conosceva ostacol i e, s o p r a t t u t t o , il suo dis inte
resse per ogni facile e r a p i d a fama che lo induceva a c i rcondare il 
suo lavoro di u n r iserbo che a s sumeva t a l v o l t a a spe t t i di mist ico 
silenzio, r iserbo che de r ivava solo dal la devozione ai p iù a l t i fini 



della scienza archeologica. P o t r à forse sembrare singolare, a chi 
t a l e devozione non sente , cbe un uomo, g iun to al p ieno successo 
della car r iera accademica , abb i a sollecitato ed assun to u n compi to 
t a n t o g rave e che ad esso abb i a sacrificato la Sua a t t i v i t à e forse 
anche qualche anno di v i t a . Ma nessuno p o t r à disconoscere a Ga
spare Oliverio il mer i to di aver p ropos to agli a l t r i , p rob lemi degni 
della p iù g r a n d e a t t enz ione e non è forse inut i le qu i r i cordare che 
Egl i nacque in u n a t e r r a nella quale echeggiò il pensiero de l l ' aba te 
Gioacchino che, p u r a t t r ave r so le sue deviazioni teologiche, cost i tu ì 
il l ievito più vivo ed efficace della sp i r i tua l i t à c r i s t iana sino agli 
a lbori della E inascenza . 

D . MUSTILLI 

EOCCO B R I S C E S E 

I l 15 d icembre 1955 è mor to a Venosa, dove e r a n a t o il 18 gen
na io 1872, il prof. Eocco Briscese, d i re t to re del Museo Pre is tor ico 
di quella c i t t ad ina . 

Allievo pred i le t to di L u c a Araneo , s tudiò nel Seminario di 
Melfi. Ord ina to sacerdote nel l ' agosto del 1894 e consegui ta , con 
lode, la l aurea in L e t t e r e presso l 'Un ivers i t à di Napol i con u n a 
tes i su E iccardo da Venosa, ven iva incar ica to de l l ' insegnamento della 
Teologia a Montecass ino. Success ivamente a s sumeva la direzione 
del Convi t to S. Felice di Venosa e del l ' annesso g innas io . 

Profondo cu l to re di Stor ia P a t r i a e ve rsa to nelle r icerche 
archeologiche, condusse , a p ropr i e spese, numeros i scavi nel la 
an t i ca Venus ia raccogl iendone il ma te r i a l e nel Museo Pre i s tor ico 
Briscese da lu i fonda to e che fu ogge t to di u n a pa r t i co l a re rela
zione al IV Congresso In t e rnaz iona l e per lo s tudio del Q u a t e r n a r i o . 

E icerca tore paz ien te di d o c u m e n t i i l lus t ran t i l a s to r ia della 
sua c i t t à , lascia inedi t i il Regesto di 8. Nicola di Morbano, il Regesto 
di 8. Martino de' Greci, u n a racco l ta di Epigrafi di Venosa, u n a 
s tor ia su Le chiese ed i monasteri di Venosa ed u n a comple ta , a m p i a 
monografìa su Le catacombe giudaiche di Venosa. 

Ancora inedi t i sono u n a racco l ta di Saggi di folklore venosino, 
u n saggio storico su Eustacchio da Matera ed i suoi tempi e quello 
su San Felice da Venosa ed i suoi tempi, nonché La guida della 
collezione preistorica Briscese. 

Conserva tore della Basi l ica della SS. T r i n i t à di Venosa, com
p o n e n t e l a G i u n t a Provinc ia le di Belle Ar t i ed I s p e t t o r e Onorar io 
per i M o n u m e n t i , sollecitò ed o t t e n n e i fondi necessari per eseguire 



i p r imi soavi de s t i na t i a m e t t e r e in luce l 'anf i tea t ro r o m a n o di 
Venosa. 

Socio d e p u t a t o della Società di S tor ia P a t r i a per la Calabr ia 
e la Lucan ia , socio co r r i sponden te della Accademia Ungherese 
de l l ' I s t i t u to I t a l i ano di Pa leonto logia e de l l ' I s t i t u to I t a l i ano di 
S tud i Roman i , è s t a t o u n apprezza to co l l abora to re del nos t ro 
Archivio Storico. 

Nel 1935, con il concorso de l l ' I s t i t u to I t a l i ano di S tud i R o m a n i , 
organizzò in Venosa le celebrazioni per il b imil lenar io o raz iano . 

D i lu i si interessò anche il Muncacs i (cfr. JEgyenloseg, B u d a p e s t 
1935) ponendo in r i sa l to la pass ione con l a qua le Egl i si in teres
s a v a delle r icerche archeologiche e degli s t u d i s torici della sua c i t t à . 

-Tra le sue opere maggior i v a n n o r i co rd a t e l ' in te ressan t i s s imo 
saggio su Paolino e Polla — Peseudo commedia del sec. XIII di 
Riccardo da Venosa, ed i to in Melfi, pe r i t ip i della T ip . G. Grieco, 
nel 1903 e la r acco l t a de Le pergamene della Cattedrale di Venosa 
p u b b l i c a t e nel nos t ro Archivio Storico (a. X , 1940, p p . 19, 113, 
235, 325). 

TOMMASO P E D I O 

All 'u l t imo i s t an t e ci g iunge dalla Bas i l i ca ta u n ' a l t r a dolorosa 
not iz ia : quella della mor t e , a v v e n u t a a P o t e n z a il 24 Apri le , del 
nos t ro valoroso ed affezionato col labora tore , da mol t i anni , Avvo
ca to Sergio De P i l a to . Ci r i se rv iamo di commemora r lo d e g n a m e n t e 
nel pross imo n u m e r o deUa r iv i s ta . 

L 'A.S .C.L. 



NOTIZIARIO 

Col p resen te fascicolo l 'ASCL inizia il suo vent ic inques imo 
anno di v i ta . I l pensiero non p u ò non r icorrere g r a to e r eve ren t e al 
suo iniz ia tore e, p u r t r o p p o per assai b reve spazio di t e m p o , p r i m o 
d i re t to re Paolo Orsi, r ive la tore insupera to degli a spe t t i archeologici 
art is t ici , s torici di t a n t a p a r t e del Mezzogiorno d ' I t a l i a e pa r t i co la r 
m e n t e della Calabr ia . Anche in omaggio alla sua m e m o r i a r ip ren
diamo con ques to n u m e r o l a serie delle indicazioni bibliografiche 
r i gua rdan t i la S tor ia civile e a r t i s t ica delle regioni Calabr ia e 
Lucania , d a lui già cu ra t a , r i se rvando alle Relazioni annua l i del la 
Associazione Nazionale per gli In teress i del Mezzogiorno d ' I t a l i a 
— come egli p ra t i cò da l 1923 al 1931 —- u n a rassegna più ampia , 
r e l a t iva agli a spe t t i na tu ra l i , economici, sociali ecc. del l ' int iero 
Mezzogiorno. 

L 'Archiv io fa p u r e assegnamento sul l 'azione di p r o p a g a n d a dei 
suoi le t tor i per u n accrescimento del numero , t u t t o r a t r o p p o esiguo, 
degli abbona t i , spec ia lmente nelle regioni Calabr ia e Lucan ia , alle 
qual i è ded ica to . 

A T T I D E L I CONGRESSO STORICO CALABRESE " 

T e r m i n a t a col p re sen te fascicolo la pubbl icazione della maggior 
p a r t e delle relazioni e comunicazioni al Congresso, si po r r à m a n o 
alla s t a m p a degli A t t i , in modo che essi possano appa r i r e en t ro il 
mese di luglio 1956 in u n vo lume di circa 600 pag ine e l a r g a m e n t e 
i l lus t ra to , il cu i prezzo non p o t r à essere inferiore alle L. 3.000. I l 
vo lume con te r r à p u r e l ' indice dei nomi e dei luoghi c i t a t i negli 
ar t icol i . Ai p a r t e c i p a n t i al Congresso ed agli a b b o n a t i a l l 'ASCL 
sa rà p r a t i c a t o lo sconto già a n n u n c i a t o del 2 0 % . 

I L X X X V CONGRESSO D I STORIA D E L RISORGIMENTO 

L ' I s t i t u t o per la S tor ia del Risorgimento I t a l i ano , della cui 
fondazione r icorre q u e s t ' a n n o il 50° Anniversar io , t e r r à il suo 
X X X V Congresso a Tor ino da l 1 al 4 S e t t e m b r e p . v . I l t e m a che 
formerà a rgomen to di discussione è s t a to scelto con pa r t i co la re 
r i fer imento agli a spe t t i pol i t ico-diplomat ic i della ques t ione i ta
l iana, come e ra o p p o r t u n o nel centenar io del Congresso di Par ig i , 



« Il problema italiano nella poUtiea europea dal 1 8 4 9 al 1 8 5 6 ». Esso 
sarà svolto, in u n a relazione affidata al Prof. F r a n c o Valsecela 
de l l 'Univers i tà di Milano. A ques to t e m a cen t ra le dov ranno essere 
s t r e t t a m e n t e collegate t u t t e le comunicazioni par t i co la r i . 

T u t t i i soci de l l ' I s t i tu to in regola con il ve r samen to della q u o t a 
a n n u a l e possono iscriversi al Congresso ve rsando en t ro il 3 1 maggio 
1 9 5 6 L . 2 . 0 0 0 ( 1 . 0 0 0 pe r i famigliari , senza d i r i t to per ques t i u l t imi 
alle pubbl icaz ioni cbe ve r r anno d is t r ibu i te a Torino) poss ib i lmente 
m e d i a n t e C/C pos t a l e 1 / 1 6 4 9 7 i n t e s t a to a l l ' I s t i t u to per la S tor ia 
del Risorg imento I t a l i ano , Vi t to r iano , R o m a . Gli iscr i t t i r i ceveranno 
ul ter ior i informazioni . 

Si informa cbe la BIBLIOTECA « GIUSTINO FORTUNATO » D I S T U D I 

MERIDIONALI r i m a n e a p e r t a agli s tudiosi , presso la sede dell 'Associa
zione Nazionale per gli In te ress i del Mezzogiorno, R o m a , Via di Mon-
teg io rdano 3 6 , t u t t i i g iorni feriali dalle ore 9 alle 1 3 , 3 0 e il L u n e d ì 
e Venerdì ancbe dalle 1 6 alle 1 9 . L a Bibl ioteca, r icca di circa 2 0 . 0 0 0 
volumi , di u n a preziosa miscel lanea e di u n a v a s t a r acco l t a d i 
r iv i s te i ta l iane e s t ran ie re di c a r a t t e r e storico, sociale, pol i t ico, 
folcloristico, archeologico ed ar t i s t ico , fornisce anche agli s tudiosi 
ana loghe indicazioni bibliografiche. 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 
(anni 1 9 5 4 e 1 9 5 5 ) 

Abbreviazioni : 

ASCL — Archivio Storico per la Calabr ia e la Lucan ia . 
ASMG — A t t i della Società Magna Grecia. 
B —• B r u t i u m . 
B B G G — Bol le t t ino della B a d i a Greca di Gro t t a f e r r a t a . 
CN — Calabr ia Nobil iss ima. 
H —• His tor ica . 
R A A L B A N — Rendicon t i de l l 'Accademia di Archeologia, L e t t e r e 

Belle A r t i di Napol i . 
(*) — Pubbl icaz ioni r i cevu te in omaggio. 

I) ARCHEOLOGIA ed A R T E 

BRACCO VITTORIO, L'Elogio di Polla, in R A A L B A N , X X I X , 
1 9 5 5 , (v. A. F E R R U A , La Via Romana delle Calabrie Annia e non 
Popilia?, in ASCL, 1 9 5 5 , fase. 2 , Notiziario) (*). 



CALDORA U M B E R T O , Giovanni Donadio di Mormanno, in B , 
X X X I V , ( 1 9 5 5 ) , n n . 3 - 4 (pp. 4 - 7 ) . Ut i le r ievocazione, in base a 
d a t i s inora acce r t a t i e a qua lche e lemento nuovo , della figura e 
del l 'opera de l l ' a rch i te t to ed organ is ta mormannese , a t t ivo special
m e n t e a Napol i t r a la fine del sec. X V e il pr incipio del X V I . 

CAPPELLI B I A G I O , Di alcune immagini di San Nilo di Bossano, 
in BBGG, V i l i , 1 9 5 4 , 3 - 4 , v . ASCL, X X I V ( 1 9 5 5 ) , I I , Not iz iar io . 

L I P I N S K Y A N G E L O , Errori duri a morire, in B . , X X X I V ( 1 9 5 5 ) , 
nn . 5 - 6 , p p . 1 - 3 . L ' A . insiste sulla d i b a t t u t a ques t ione delle origini 
della Sfauroteca del D u o m o di Cosenza : se essa, cioè, sia u n p ro 
d o t t o t i p i c a m e n t e b izan t ino , oppure , come egli p r o p e n d e a cre
dere, della oreficeria no rmanno-s i cu la della m e t à del secolo X I I . 

B u s s o P . FRANCESCO, Tiberio Alfaran di Gerace, storico ed 
archeologo ( 1 5 2 5 - 1 5 9 6 ) , in B, X X X I I I , n . 1 - 2 . L a f ama dell 'Alfa-
rano è l ega ta alla s tor ia della vecchia Basi l ica di San P ie t ro , come 
au to re di u n « De Basil icae Va t i canae àn t iqu i ss ima s t r u c t u r a » 
(Roma 1 5 8 2 ) . F u de t to « a rch i t ec tus Celebris » dal l 'Acet i nel rifa
c imento del Bar r io , forse con allusione alla sua compe tenza in 
s tud i di a r c h i t e t t u r a p i u t t o s t o che ad u n a ve ra e p r o p r i a a t t i v i t à 
ar t is t ico- tecnica . 

SANTORO Can. D o t t . CIRO, Il Museo Diocesano di Bossano, 
Pa le rmo 1 9 5 5 , p . 2 0 , con 4 tav. ' f . t . Ut i le , p u r nel la sua sommar i e t à 
p r iva di indicazioni bibliografiche, elencazione degli ogget t i d ' a r t e , 
dei l ibri e dei documen t i raccol t i nel piccolo m a assai no tevole 
Museo i s t i tu i to dal l 'Arcivescovo Mons. Giovanni Rizzo. I n appen
dice si r i p o r t a u n a not iz ia , già a p p a r s a su giornali , di B . Cappelli , 
sull 'anello de t t o di San Nilo, conserva to nello stesso Museo (v., 
in ques to stesso n u m e r o del l 'ASCL, le re la t ive comunicazioni di 
B . Cappelli e A. L ip insky al I Congresso Storico Calabrese) . 

MINGAZZINI PAOLO, Velia (Scavi 1 9 2 7 ) , Appendice , Elenco di 
bolli la ter izi s ta ta l i , in ASMG, N . S . 1 9 5 4 , p p . 5 5 - 6 0 . 

ZANCANI MONTUORO PAOLA, Note sui soggetti e sulla tecnica 
delle Tabelle di Locri, in ASMG. N . S . 1 9 5 4 , p p . 7 1 - 1 0 6 . 

I I ) STORIA 

CASSA P E B I L M E Z Z O G I O R N O , Problemi dell'agricoltura 
meridionale, Napol i , I s t i t u t o Ed i to r i a l e per il Mezzogiorno, 1 9 5 4 . 
H a n n o , nel la p r i m a p a r t e del grosso vo lume, c a r a t t e r e specifica
m e n t e storico gli scr i t t i di R. CIASCA (Il Problema del Mezzogiorno 
come fondamentale problema italiano), di E . J A N D O L O (La legislazione 
sulle bonifiche), M. D E SIMONE (Sguardo storico economico giuridico 



retrospettivo della legislazione agraria nel Mezzogiorno), ROMUALDO 
T R I F O N E (Feudi e Demani nell'Italia Meridionale), VINCENZO 
R I C C H I O N I (Le leggi eversive della Feudalità e la storia delle quotizza
zioni demaniali nel Mezzogiorno). 

D A M I A N O Mons. G-., Maratea nella storia e nella luce della fede, 
Rovigo 1954, p p . 176, con 14 t a v . f.t. Racco l t a di not iz ie senza 
a p p a r a t o cr i t ico. Belle, in maggior p a r t e , le t avo le , t r a le qual i u n a 
d a r a r a fotografia delle rov ine del Castello di Castrocucco sul la 
cost iera t i r ren ica al confine fra la Calabr ia e la Bas i l ica ta . 

E G I D I VINCENZO, Il diplomatico dell'Archivio Capitolare di 
Cosenza, in CN, I X , n . 25, p p . 7-25. Dopo u n a in te ressan te p remessa 
ed u n a not iz ia del r i o rd inamen to , f a t to dal l 'A. , delle 292 pe rga
mene e di un d o c u m e n t o car taceo , in b u o n a p a r t e ancora ined i to , 
cbe si s i tuano fra il 1195 ed il 1789, del l 'Archivio, FA., in q u e s t a 
p r i m a p a r t e del suo di l igente lavoro , dà b rev i regest i e 41 d o cu men t i , 
che v a n n o da l 1195 al 15 1548. 

MINICUCCI C E S A R E , Bicordi storici della Città di Bogliano, 
Fi renze 1954, p p . 64, con due t a v . f.t. Ol t re a not iz ie s tor iche, a r t i 
s t iche e cu l tu ra l i di Bogl iano, l 'opuscolo cont iene u n a biografia 
del rogl ianese P . Gaspa r r e Bicciulli Del Fosso, arcivescovo di 
Reggio Calabr ia da l 1560 al 1592 (per il qua le v., nel fase. 3-4 1955 
di ques to Archivio , l ' a r t , di P . Sposa to) , con append ice di docu
m e n t i inedi t i . 

MIRAGLIA E T T O R E , Le antichità di Castrovillari di D. Domenico 
Casalnovo, Milano 1954, p p . 88, con 12 t a v . f.t . I n e legante ves t e 
t ipograf ica sono o p p o r t u n a m e n t e p u b b l i c a t e ques t e pag ine del 
Sacerdote cas t rovi l la rese Domenico Casalnovo, v issuto nel la seconda 
m e t à del sec. X V I I . I l t e s t o , che si es tende a descr ivere s o p r a t t u t t o 
il t e r r i to r io di Castrovi l lar i , è co r r eda to in n o t a da mol t e e amp ie 
not iz ie di erudizione s to r ica e di a r te , b a s a t e spesso su documen
taz ione ined i ta . O t t i m e le i l lustrazioni , fra le qual i p a r t i c o l a r m e n t e 
in te ressan te quel la dell 'affresco t recen tesco della M a d o n n a col 
B a m b i n o nella chiesa di S. Mar ia del Castello, d a fotografia ori
g ina le (*). 

P A R I S I F . A N T O N I O , Notizie su alcuni Mss. giuridici calabresi 
nella Biblioteca Comunale di Pinerolo, in « Accademie e Biblio
t eche d ' I t a l i a ». R o m a , anno X X I I , p p . 103 e segg. 

L ' A . dà no t i z i a di 4 mss . t r o v a t i r e c e n t e m e n t e a Maida (Catan
zaro) , fra i qua l i è p a r t i c o l a r m e n t e no tevole uno d a t a t o 1636 e 1639, 
c o n t e n e n t e t r a t t a t i giur idici c o m p o s t i da l g iureconsul to P . P a l a 
dino e u n a « P r a x i s civilis e t cr iminal is » di ignoto au to re , nella 



qua le le formule sono i n t eg ra t e d a r i fer iment i a pe r sone e a f a t t i 
g iud ica t i dal la co r te vescovile t e m p o r a n e a m e n t e seden te a Maida . 

I D . , Saggio di bibliografia sul cardinale Vincenzo Lauro, in CN, 
Cosenza, anno V i l i , 1954, n . 22, p p . 31-40 (con sommar i cenn i 
biografici). 

I D . , Vincenzo Lauro e Pinerolo, in Tor ino , R iv i s t a della Ci t tà , 
Tor ino 1954, n . 12, p p . 33-37. 

Not iz ie sul t r o p e a n o Cardina le L a u r o , a b a t e e r io rgan izza to re 
in te l l igente de l l ' impor t an t e monas t e ro di S. Mar ia a Pinerolo nel 
secolo X V I . P u anebe mecena t e e p r o t e t t o r e di l e t t e r a t i qua l i Ber
n a r d o e T o r q u a t o Tasso, Ann iba l Caro, ecc., ed ebbe s t r e t t e re lazioni 
con filologi e s torici i t a l ian i e s t ran ie r i . Suggerì ad E m a n u e l e Fil i
be r to la fondazione dello S tudio di Mondovì . 

I D . , Laeconia nella storia e nella poesia di Bartolomeo Bomeo, 
in H, V I I , n. 1 (*). 

I D . , Laeconia alla metà del sec. XV, in B . X X X I I I , 1954, 
n . 11-12 (*). 

I n t e r e s s a n t i not iz ie sul piccolo cen t ro commerc ia le e s taz ione 
di p o s t a ne l l ' a l to medioevo , al l imi te della P i a n a di S. Eufemia , 
decadu to in seguito e po i rifiorito nel seco. X V per v i a della colt i
vazione della c a n n a da -zucchero favor i t a dal regime aragonese e 
della v ic ina pesca del t o n n o . I l nome , nel la fo rma di Acconìa 
(ancora Laecon ia nella c a r t a corografica della Calabr ia Ul te r iore del 
P . Eliseo della Concezione, Napol i 1784), è oggi d a t o a d un piccolo 
g r u p p o di case, cent ro di frazione del comune di Curinga (Catan
zaro) presso la ferrovia t i r ren ica e la s t r a d a s t a t a l e 19 delle Calabr ie . 

I D . , Il Monastero di Santa Maria del Oarrà ed il suo « scripto-
rium », in B 1954, ( X X X I I I ) , n . 7-8 (*). 

I D . , Il Monastero di S. Michele e dei SS. Anargiri nel Oarrà, 
in B B G G , V i l i 1954, p p . 37-42 (*). 

I D . , I Monasteri Basiliani del Oarrà, in Reggio Calabria, a n 
n a t e 1953-55 (*). 

Ampie , ben d o c u m e n t a t e not iz ie sulla v a s t a regione monas t i ca 
(basil iana), del Carrà, nel la p a r t e i n t e r n a collinosa e boscosa del 
ve r san te t i r renico de l l ' I s tmo Catanzarese . Nei c inque p r i m i capi to l i 
l 'A. conduce la na r r az ione da l l ' e t à p r e n o r m a n n a sino alla fine del 
sec. X V I , a l lorché l a decadenza de l l ' e lemento religioso greco in 
Calabria p o t e v a dirsi comple ta . Nel VI ed u l t imo capi to lo si t r a t t a 
in modo speciale del monas t e ro femminile di S. Veneranda (Para -
soeve) supers t i t e in Maida sino al t e r r e m o t o del 1783, al lorché 
venne soppresso. L 'Arch iv io del monas t e ro passò a quello della 



Cassa Sacra di Ca tanzaro , m e n t r e i l ibri , i mss . e i documen t i di 
cu i doveva essere r icca la bibl ioteca anda rono in g ran p a r t e dispersi 
in raccol te p r i v a t e locali, ove sono ancora in discreto n u m e r o repe
ribili (v., dello stesso A., Il Monastero di S. Veneranda in Maida, 
il suo Archivio e la sua biblioteca, in ASCL, X X I V , 1 9 5 5 , fasci
coli I I I - I V ) . 

I D . , Il vescovo cotronese Niccolò da Duraeeo e un inventario dei 
suoi codici latini e greci, in B ( X X X I I I ) , 1 9 5 4 , n . 1 1 - 1 2 . 

Notizie del Vescovo di Crotone ( 1 2 5 4 ) Niccolò di Durazzo , 
uomo di v a s t a cu l t u r a , raccogl i tore di codici e p r e sun to au to re di 
u n ' o p e r a « De fide », a t t i v o in Or iente per incar ichi del P a p a e di 
que l l ' Impera iore . Morì nel 1 2 7 6 dopo avere pa r t ec ipa to al Concilio 
di L ione . 

P O N T I E R I E R N E S T O , La madre di He Buggero : Adelaide Del 
Vasto Contessa di Sicilia Begina di Gerusalemme ( ? - 1 1 1 8 ) in « A t t i 
del Convegno I n t e r n . di S tud i Bugger ian i », Pa l e rmo 1 9 5 5 . Me t t e 
in evidenza la sa lda opera di t rans iz ione impe r sona t a dal la figlia 
del Marchese Manfredo e sorella di Bonifacio Del Vas to , del ceppo 
feudale degli Aleramici , fra l ' a t t i v i t à pol i t ica e civile di Ruggero I , di 
cui fu t e r za moglie, e quel la del figlio Ruggero I I , sali to al po te re , poi 
regio, nel 1 1 1 1 . I n t e r e s san t i in modo par t i co la re pe r la Calabr ia sono 
le pagine ded ica te ai r a p p o r t i che la Reggente ebbe col m o n d o 
religioso della Contea, ponendo con saggia fermezza le bas i della 
pol i t ica di la t in izzazione cbe po i fu p rosegu i ta da l figlio, p u r senza 
creare ost i l i tà con l 'e lemento b izan t ino ancora fiorente in Calabr ia , 
anzi m a n t e n e n d o con esso o t t i m i r a p p o r t i di pro tez ione e di inco
ragg iamen to . Di ciò sono segno le sue relazioni con due insigni 
figure del clero greco in Calabria, L u c a da Melicuccà, Vescovo di 
Isola (Capo Rizzuto) e Bar to lomeo da Simeri, fonda to re del famoso 
Monas tero del Pa t i r i on e poi r i fo rmatore sapiente del monaches imo 
basil iano nella Sicilia n o r m a n n a (*). 

I D . , Ferdinando il Cattolico e i Regni di Napoli e di Sicilia nella 
storiografia italiana dell'ultimo cinquantennio, ne l « Volumen I I I 
de Es tud ios de V Congreso de His to r ia de. la Corona de Aragon », 
Zaragoza 1 9 5 4 ( * ) . 

V A L E N T E GUSTAVO, Documenti interessanti la Calabria nell'Ar
chivio di Stato di Firenze, in B , X X X I I , n . 1 1 - 1 2 . 

I D . , L'anno di Belfiore in provincia di Cosenza, in R S R , X L I I , 
1 9 5 4 , n . 2 - 3 . D à notizie di azioni poliziesche e giudiziar ie a carico 

di « a t t end ib i l i » (cioè indizia t i di a t t i v i t à con t ra r i e al regime bo rbo 
nico) ne l l ' anno 1 8 5 2 . 

V E N T U R A IGNAZIO, Nocera Terinese, Storia di una terra di 
Calabria, con presen taz ione di E . Pont ie r i , Napol i 1 9 5 5 . Di l igente 



raccol ta di not iz ie s tor iche ed economico-sociali della c o m u n i t à di 
Nocera Terinese, in provinc ia di Ca tanzaro , sulle pendic i no rd occi
denta l i della Mon tagna nicastrese, nel bacino del fiume Savu to (*). 

VÒCHTING- F R I E D R I C H , La Questione Meridionale, Napoli , Is t i 
t u t o Ed i to r ia le del Mezzogiorno, 1955 (Cassa per il Mezzogiorno, 
S tud i e Test i , I ) . È la t r aduz ione i ta l iana , v i v a m e n t e a t t e sa dagli 
s tudiosi , della i m p o r t a n t e ope ra del l ' economista tedesco, sulla 
quale v., in ques to Archivio, la recensione al t e s to tedesco, di 
G. I S N A R D I (fase. 3 del 1953). Rich iamiamo ancora l ' a t t enz ione dei 
le t to r i del l 'ASCL sui capi tol i 2 e 3 (nella P a r t e I , « I fondamen t i 
della Quest ione Meridionale »), i n t i t o l a t i r i s p e t t i v a m e n t e « L 'e re 
d i tà s tor ica (da l l 'Ant ich i tà classica sino alla Unificazione d ' I ta l ia) » 
e « L ' I t a l i a mer id ionale dopo l 'unificazione ». Preciso c a r a t t e r e s to
rico h a n n o però ancbe le due a l t re pa r t i , I I e I I I , (capp. 4 -8 ) « In iz i 
d i u n a analisi dei p rob lemi de l l ' I t a l ia mer id ionale » e « Cara t te r i 
s t iche fondamen ta l i dello svi luppo economico e sociale fino alla 
p r i m a gue r ra mond ia l e ». 

ALMANACCO CALABRESE . Se ne par le rà , per la p a r t e s tor ica 

(Galleria, ann i 1952-1956) nel prossimo numero della r iv i s ta . 

(G. I.) 
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