
LA MADONNA È APPARSA A S. SIMONE STOCK?

NILO GEAGEA, OCD

O ggetto della  p re sen te  in vestigaz ione1 è u n  evento  p re te rn a tu ra 
le, accad u to  in  In g h ilte rra  verso la m e tà  del sec. XIII: l ’apparizione  
della Beata Vergine a S. S im one Stock, Priore generale dell'Ordine Car
m elitano.

Evento , che provocò, p e rfin o  in  seno  a lla  Chiesa, in estim ab ili 
benefici, sp iritu a li e corpo rali.

O biettivo, r ivend icare  la re a ltà  s to rica  di qu ell’evento: um ile  
om aggio  a  M aria  nel 750° an n iv ersa rio  della  con segn a  dello S capo
lare.

Il m io  co n trib u to  -  lo d ich ia ro  fin  da ll’ in iz io  -  n o n  co n sis te rà  
nell’a d d u rre  nuovi d o cum en ti, fru tto  di p az ien ti r ice rch e  d ’archivio , 
bensì in  u n  ap p rezzam en to  co n cern en te  i d o cu m en ti d isponib ili, in  
base  a  u n a  p aca ta  le ttu ra  e a  u n  ap p ro fo n d ito  esam e.

D ividerò il m io  lavoro in  due p a rti fond am en ta li: teorica, la 
p rim a , d es tin a ta  a  rivend icare  la  s to ric ità  dell’app ariz io ne , ten end o

1 Sigle e abbreviazioni:
AnOCarm = Analecta Ordinis Carm elitarum , Roma.
D. = Daniel a Virgine M aria, OCarm., Speculum  Carmelitanum  

(1680). Le citazioni si riferiscono al num ero m arginale, non alla pagina.
M adre = Nilo Geagea, OCD., M aria M adre e Decoro del Carmelo 

(1988).
Sag. I = Saggi, Ludovico, OCarm., La Bolla Sabatina (1967).
Sag. II = Idem , S. Maria del Monte Carmelo, in  ' Il Carmelo: invito alla 

ricerca di Dio’ (1970).
Sag. I li  = Idem , Lo Scapolare del Carmine oggi, in RVS 28 (1974), 

557-569.
Sag. IV = Idem, La Beata Vergine del Carmine, in  ‘Presenza del Car

m elo’ 6 (1975) 36-42.
Sag. V = Idem , La Madonna dell' Ordine Carmelitano, in  ‘Presenza 

del Carm elo' 29 (1983), 7-20.
Vis. = Xiberta, Barth.M.F., OCarm, De visione Sancii Sim onis Stock  

(1950).
Spiritualità = Nilo Geagea, OCD, La spiritualità mariana del Carme- 

Io nel suo organico sviluppo, Rom a (1997).

Teresianum 53 (2002/1) 195-238



196 NILO GEAGEA

con to  del suo  dup lice  lato , negativo  e positivo; pratica , la  seconda, 
tesa  a  fissare  il rap p o rto  vitale t r a  ap p ariz io n e  e devozione.

N on  sap re i p revedere  con  ce rtezza  a  che esito  p e rv e rrà  qu esta  
m ia  fatica: se accoglienza o rip rovazione . So di m uo verm i con tro  
u n a  co rren te  genera lm ente , an ch e  se n o n  un iv ersa lm en te , so s ten u 
ta 2. N o n  im p orta .

Il ten ta tiv o  gioverà, com u nqu e , agli o p p o sito ri p e r  farli r ie n tra re  
in  se stessi e p e r  rie sam in are  con  m agg io r a ccu ra tezza  le p ro p rie  
posizion i; ai le tto ri, invece, serv irà  p e rch é  n o n  si lasc ino  facilm ente  
in can ta re  d a  chi n o n  la  p en sa  com e m e e r ifle ttan o  in  m od o  au to n o 
m o p rim a  di ad e rire  a llu n a  o l’a ltra  co rren te .

D a p a rte  m ia, ausp ico  che la  p resen te  r ic e rca  co n trib u isca  a  d is
sip are  prevenzion i ed  evidenziare  la  verità.

1. STORICITÀ DELL’APPARIZIONE
Q uesto  argom en to , fu lcro  della  m ia  r ice rca  lo sv ilupperò  nei suoi 

d u e  aspetti: negativo, ad d itan d o  le successive im p ugnazion i; positivo , 
r iven d icando ne  la  sto ric ità .

a) Successive im pugnazioni
Il p rim o  au to re  che s ia  in so rto  co n tro  la  re a ltà  s to rica  dell’appa- 

riz io ne  -  salvo e rro re  -  fu Je a n  L aun oy  (+1678), d o tto re  parig ino , 
ce leb ra to  p e r  la  su a  e rud iz io ne  e il suo  acum e critico . E sp resse  il suo 
pen sie ro  in  u n  opusco lo3, ed ito  nel 1642. Suo  cavallo di b a ttag lia  il 
co sidd e tto  "a rgom ento  del s ilenzio”. A sen tirlo , il p rim o  sc ritto re  che 
ab b ia  reg is tra to  l’ap p ariz io n e  sa reb b e  sta to  Ja n  de O udew ater, no to  
co n  lo p seu d o n im o  P aleonidoro ; e l’avrebbe r ife rita  nel suo  Fascicu-

2 Recentissim o, l'articolo di E. Boaga, OCarm, scrive in  merito: 
“Sulla storicità della visione di S. Sim one Stock l’opinione degli studiosi 
è divisa tra  quelli che l’afferm ano e quelli che la negano” («La devozione 
dello Scapolare: Orientamenti e prospettive», in RVS 55, 2001, 317-318). E 
cita in  nota: Smet, Saggi, Grosso, Copsey. Q uanto a  Smet, così si espri
me: ‘L’elenco dei p riori generali non parla  della visione in  riferim ento 
con S. Sim one Stock; d ’a ltra  parte, alcuni racconti della visione non 
accennano a lui com e priore generale. Questo può far pensare alla con
vergenza di due persone diverse sotto lo stesso nom e’. Ma aggiunge: ‘Tut
tavia, non è possibile escludere del tu tto  un  qualche fondam ento storico 
all’apparizione’ ( / Carmelitani. Storia dell’Ordine del Carmelo, I, 1989, 52).

3 J. L a u n o y , Disputatio duplex: una De origine et affirmatione privile
giati Scapularis Carmelitarum; altera De Visione Sim onis Stochii Prioris 
ac Magistri Generalis Carmelitarum  (1642).
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lu s Tripartitus del 1495; qu ind i, a  d is tan za  di c irca  due  secoli e m ezzo 
dal fatto .

F ra  gli a ltri, gli risposero , d issen ten do , ne l 1648 T om m aso d ’A- 
q u in o  di s. G iuseppe, OCD e nel 1650 Iren eo  di s. G iacom o,O C arm 4.

L’im p ugn az io ne  riapparve, con  to n o  p iù  acceso  e riso lu to , agli 
in iz i del secolo scorso.

In  Ing h ilte rra , p e r  o p e ra  del gesu ita  H e rb e rt T h u rs to n  (+1939), 
su  'The M ont' e sul period ico , d es tin a to  al clero, 'T he Ir ish  Eccl. 
R eco rd ’ (1904).

In  F ran c ia , tr a  altri, A uguste M arie B o u d in h o n  (+1941), e sperto  
can o n is ta , su  ‘Revue du  Clergé F ran ça is ', del 1903; e L udovic Saltet, 
p ro fesso re  a ll’Is titu to  C atto lico  di Toulouse, su  'B u lle tin  de L itté ra tu 
re  ecc lésiastiq ue’ del 1911.

Il lo ro  p u n to  di v ista  si r ia ssu m e  nel r id u rre  l’ap p ariz io n e  a  leg
genda. U na delle tan te  fio rite  nel m edioevo.

N on  poch i so rsero  r ip e tu tam en te  in  difesa. Tra altri, B en edetto  
M .della Croce [Z im m erm an] (+1939), OCD, che p ro p u g n ò  la  s to ric i
tà  della visione con  artico li in  inglese, tedesco, francese , su  diversi 
period ic i; p a rim en ti, M arie Jo sep h  d u  S acré  C oeur (+1932), OCD, 
co n tro  Saltet, in  ‘E tu des C arm élita ines’ del 1911; ed  E lias M agennis 
(+1937), O C arm ., con  l’o p e ra  'The S cap u la r  an d  som e c ritic s’, del 
1914.

E  doveroso am m ette re , tu ttav ia , che “le c ritich e  a lla  devozione 
allo S capo lare  d ivennero  sem pre  p iù  forti, s ia  d en tro  che fuo ri del
l’O rdine. Tale fenom eno  si è a lla rg a to  m agg io rm en te  dopo la  seco n 
da g u e rra  m ondiale , ta n to  che “o ra  si p u ò  p a r la re  di vera  crisi dello 
S cap o la re” (M arc R euver)5.

U n’im p ugn az io ne  in a ttesa , so rp ren d en te , balzò  dal seno stesso  
dell’O rd ine nel decennio  che seguì im m ed ia tam en te  la  ch iu su ra  del 
Concilio V aticano II: gli an n i ’60.

Nel 1963, il p rio re  generale  O C arm  K ilian  H ealy is titu ì u n a  
com m issione  di o tto  sacerdo ti ca rm e litan i in ca rican d o la  d i s tu d ia re  
il p ro b lem a  dello S capo lare  e della  sua  devozione in  v ista  del p ro ss i
m o C apito lo  G enerale, d a  ten e re  nel 1965.

Così ne scrisse L udovico Saggi: "La C om m issione si r iu n ì a  Fati- 
m a  (1963) e s in te tizzò  il suo  p a re re  in  35 riso luz io n i e p rop ositi. 
E ccone i p u n ti p iù  qualifican ti: le due  v ision i legate all’ab ito  dell’O r

4 T o m m a so  d ’A q u in o , Pro sodalitio sacri Scapularis adversus duplices 
dissertationes Joannis Launoy, Theologi parisiensis, Dissertationes duae 
Apologeticae (1648). -  I r e n e o  d i  S. G ia c o m o , Tractatus théologiens de sin- 
gulari Immaculatae Virginis protectione (1650).

5 M a r c  R e u v e r ,  OCarm, Lo scapolare oggi, in  Carm elus 15 (1968),
2 2 3 .
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d ine, cioè quella  di S .S im one S tock e quella  di G iovanni XXII, sono 
dubb ie: la  p r im a  h a  u n  valore solo re la tivo  p e r  la  devozione, il suo racconto è una forma letteraria, un modo per manifestare il patrocinio della Madonna sull’Ordine', la  bo lla  s a b a tin a  (col racco n to  della  v isio
ne  a  G iovanni XXII) n o n  è au ten tic a  ed  il priv ilegio sab a tin o  è u n a  
esten sion e  ai fedeli del co n ten u to  della  v isione di S. S im on e”6.

‘F o rm a le tte ra ria ’ equivale, p ra ticam e n te , a  ‘leggenda’, sicché è 
lec ito  ravvisarvi u n  aggancio  e u n ’acce ttaz io n e  della  po siz io ne  p riva  
d i co n trad d ito ri ai p r im o rd i del secolo scorso.

S ingolare, s tim o lan te , l’acco rdo  p ieno  della C om m issione con  le 
idee del p. L udovico Saggi, s to riog ra fo  em erito , segu ito  d a  n u m ero si 
adep ti anch e  al p resen te . Vale la  p e n a  rievocarle.

Nel 1970, in  r ife rim en to  esp lic ito  a lla  visione di S. S im one, sc ri
veva testua lm en te : essa  è c o n ten u ta  nel Catalogo dei santi carmelitani, che è ‘‘u n a  racco lta  di no tizie , p iù  o m eno  brevi, sui san ti dell'O r- 
d ine, che, nelle redaz io n i d a  no i a ttu a lm en te  possedu te , sono  del sec. 
XV”. R iferendosi d ire ttam en te  a lla  visione aggiunge: “Cosa pensare della storicità di tale visione? R iposta  im m ed ia ta : “Non è provato che essa sia falsa". F in  qui, d ’acco rdo , su p p o n en d o  che si tra tt i  di fa lsità  
a  livello "sto rico”, anz iché  d o ttrin a le  "non falsa”, cioè vera, s to rica 
m en te  accadu ta .

S ub ito  però , cam b ian d o  tono , aggiunge: “le prove addotte per la sua storicità non soddisfano” (Sag II, 130).
N on co rred a ta  d a  prove sodd isfacen ti, convincen ti, a  che si r id u 

ce quella  n arraz io n e?  N on la  si d ireb b e  c a m p a ta  p e r aria , sprovvista 
d i u n  solido  appoggio? Logico p erc iò  il passo  a  p ro sp e tta re  il ra c 
con to  com e “forma letterariau n a  delle n u m ero se  fo rm e del genere, 
che i m edievali s fru ttav ano  p e r  in cu lcare  d e te rm in a te  verità  o co n 
v incim en ti, senza  b a d a re  se il co n ten u to  s ia  rea lm en te  accadu to , 
o p p u re  sem plicem en te  inven tato .

A convalidare u n a  posiz ione del genere, vi con tribu irebb e , an z i
tu tto , "l’am b ien te  com u ne a  sim ili racco n ti”: riferim en to , questo , che 
l’au to re  n o n  esita  a  valorizzare, p referendo lo  ai do cum en ti scritti; in 
p a rtico la r  m odo a  quel catalogo dei san ti [ il Brussellense ] del quale 
"non si conosce l’au to re  e il cui m etodo  di lavoro lascia  m olto  a  desi
d e ra re”; tan to  p iù  che con tiene “no tizie  certissim e”, com e quelle 
r ig u a rd an ti s. A ndrea Corsini, m a  r ip o rta  anch e  “no tizie  falsissim e”, 
com e quelle con cern en ti S. C irillo greco. P ro p rio  in  questo  san to ra le  
d ep rezza to  si legge -  quale “p rim a  redazio ne  - ,  l’app ariz io ne  della 
M ad on na a S .S im one inglese, uo m o  di g rande  san tità  e devozione.

P refe ren za  q u in d i dell’ ambiente esterno m edievale e sco n fin a
m en to  del d o cu m en to  scritto , su p erfic ia lm en te  m aneggiato .

6 S a g . I l i ,  5 6 0 .
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M ovenza basilare , che lascerebb e  in trav ed ere  u n a  c e r ta  quale 
v a lu taz io n e  del con testo  am bien ta le  a  d e trim en to  del do cu m en to  
scritto , p e r  n o n  dire  u n a  ce rta  quale  in tim a  ren iten za  ad  am m ette re  
com e rea ltà  s to rica  eventuali in terven ti p re te rn a tu ra li, e a  r iten e rli 
invenzion i con fo rm i al m od o  di p en sa re  p reva len te  t r a  i m edievali.

P ren d en d o  a  verificare  la  re a ltà  del p assa to  di cui n o n  ebbe d ire t
ta  conoscenza, lo sto riogrofo  si avvale a n z itu tto  -  in d isp en sab ilm en 
te  -  di do cum en ti scritti, o p p u re  di a tte s taz io n i orali. Tiene in o ltre  
con to  dell’am b ien te  sto rico , ossia  del tip ico  m od o  di pen sare , di g iu 
d icare , di valo rizzare  d a  p a r te  di u n o  specifico  am bien te , m a  n o n  ne 
p ren d e  la  sp in ta  p e r  in iz iare  le sue ricerch e , ta n to  m eno  lo assum e 
com e ‘c rite rio  n o rm a n te ’ di g iud izio

Nel caso  che p iù  ci in te ressa  -  l’ap p ariz io n e  -  r isco n triam o  inve
ce l’opposto : il con testo  am bien ta le  gode u n a  rilevan te  preferenza .

Q u an to  al ‘B russe llense’, cu i riservo la  m ia  p re feren za , ne  farò  il 
pe rn o  della  m ia  investigazione.

R ito rn an d o  all’am bien te , o co n testo  sto rico , trovo  che  Saggi, fin 
dalle  p rim e  b a ttu te  del suo lavoro su lla  ‘Bolla sabatina’ vi h a  fa tto  
rico rso  r ip o rtan d o s i agli “exem pla”, o m iraco lo si in terven ti di M aria  
a  favore di vari is titu ti del m edioevo, conv in to  della  lo ro  in d iscu tib i
le in c id en za  su lla  p ie tà  dei m edievali; a ss icu ra  in fa tti che il racco n to  
e ra  a tto  a  m uovere  l’an im o  p iù  che le con sid eraz ion i di o rd in e  spe
cula tivo  (cf. Sag. 1,6).

P u n tan d o  p ro p rio  sugli “exem pla” co m u n i lu ng o  il m edioevo agli 
O rd in i relig iosi, in iz ia  la su a  r ice rca  m en z io n an d o n e  le rispettive  
f in a lità , ad  esem pio : “fo n d az io n e  d e ll’O rd ine , im p e tra ta  d a lla  
M adonna; p ro tez io n e  dell'O rd ine, con  co m m in az io n e  di p en e  con tro  
i suo i avversari; ab ito  dell’O rdine, in d ica to  o p o rta to  dalla  B. Vergi
ne; p e rseveranza  dell’O rd ine sino  alla fine dei tem pi; perseveranza  
finale dei singoli m em b ri con  la p reserv azio ne  da lla  co n d an n a  all’in- 
fem o ; abb rev iaz ione  del pu rg a to rio , con cessa  d a  N ostro  S ignore  e 
ra tif ic a ta  dal P apa, p e r in tercession e  della  M ad on na  o del san to  fon 
d a to re ” (Sag. 1,11-12).

P u n to  di vista, r ib ad ito  le tte ra lm en te , p iù  ta rd i, con  1’ esp lic ita  
m enz ione  dei relig iosi favoriti: D om enican i, Servi di M aria, M erce- 
dari, C istercensi, C arm elitan i, A gostiniani, F ran cescan i (cf Sag. 
11,130).

Di fron te  a  u n a  tale  sfilza di m a rian i in terven ti, b isog na  p ro p rio  
r iten e re  false, n o n  accad u te  -  "form a le tte ra ria ” - ,  tu tte  e singole 
quelle m an ifestaz ion i, n essu n a  esclusa, n ep p u re  quella  di S. P ier 
T om m aso, p e rso n a lm en te  ap p resa  e r ip o rta ta  dal suo  d iscepolo  G io
van n i H ildesheim ? (Vis. 168; H erit., 350).

Il com p ito  dello s to riografo  n o n  consiste , forse, nell’e sam in a re  a 
p a r te  ogni singolo evento, p rim a  di app ella rsi a l rispe ttivo  am b ien te  
sto rico?

U n rip iego  globale, invece, se viene ad o tta to , fa, in d u b b iam en te ,
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b recc ia  neH’an im o  sem plice, in gen uo  dei “p icco li m o rta li”, m a  n o n  
regge al vaglio di u n o  s to riografo  avveduto.

N on  sa rebbe  p iù  in ca lzan te  riten e re  fittiz ie  le recen ti ap p a riz io 
ni m arian e , che si a fferm an o  d a  o ltre  u n  secolo e m ezzo? Sono in fa t
ti così frequen ti, d a  doverle co n sid era re  inven ta te , p iù  o m eno 
"form e le tte ra rie”.

Si passino  in  rasseg n a  le seguenti: R ue d u  B ac (Parig i, 1838); 
s.A ndrea delle F ra tte  (R om a, 1841); La S ale tte  (F rancia , 1846); L o u r
des (1858); P o n tm ain  (F rancia , 1871); F a tim a  (1917); B au ra ing  Ban- 
neu x  (Belgio, 1932); F inca B e tan ia  (V enezuela, 1976). S enza d ire  
delle a ltre  an co ra  so tto  esam e: Tre F o n tan e  (R om a, 1937); B alestrino  
(Italia, 1949); s. D am iano  (Italia, 1964); S chio  (Italia , 1985); p e r  fin i
re  a  M ejiorije (C roazia) e in  S iria , dalla  veggente M im a.

Mi dom ando : è con fo rm e a  verità  p ro c lam are  “fittiz ie” tu tte  e 
singole le m enz iona te  app ariz io n i, p e r  il solo fa tto  della  lo ro  sover
ch ia  frequenza? Tanto p iù , se venga p reso  in  con sid eraz ione  il lo ro  
rispe ttivo  con ten u to , o m essaggio.

Al vaglio di u n  lo ro  con fron to , b a lza  u n  dualismo divergente, che 
favorisce m agg io rm en te  la s to ric ità  di quelle  m edievali, anz iché  di 
quelle m oderne . In  quelle del m edioevo in fa tti il co n ten u to  è m o lte 
plice, diverso, com e risu lta  da ll’elenco  testé  m enzionato ; in  quelle 
recen ti, p e r  con tro , il m essaggio  è qu asi sem p re  lo stesso: invito  alla 
conversione, a lla  p en itenza , a lla  p regh iera .

S tan do  al lem m a filosofico: “Non sunt multiplicanda entia sine ratione sufficienti”, il pen do lo  della  re a ltà  s to rica  sa reb b e  a  favore 
delle m edievali, anz iché  delle m oderne .

Ino ltre , n o n  tu tt i  sa reb b e ro  d 'acco rd o  nel cond iv idere  la  m al 
ce la ta  d is is tim a  verso  i santorali in  genere  e quello  B russellense in  
partico lare .

Scriveva in fa tti Saggi: "Il Catalogo va p o sto  in  quel genere  di le t
te ra tu ra  m edievale com u ne ad  a ltri o rd in i relig iosi dell’epoca, che si basava sugli "exempla" p e r  in cu lcare  a lcu ne  verità  no te  p e r  a ltra  via 
(per esem pio , a ttrav erso  la  teo log ia)” (Sag. 11,130).

N on  sap re i d ire  quali ca ta loghi ab b ian o  effe ttivam en te  gli O rd i
n i relig iosi, so rti nel m edioevo.

Q u an to  a no i C arm elitan i, d isp o n iam o  a ttu a lm en te  di tre  ca ta lo 
ghi di 'P rio ri gen era li’, p u b b lica ti da  S ta rin g 7; e di u n  q u a rto  u n  ta n 
tin o  p iù  sviluppato , p a r te  del Viridarium di G rossi8.

7 Staring riporta  tre cataloghi di priori generali: Trisse (Herit., 318); 
Grossi (Ib., 322-324); Bartoli (H. 324-326). Trisse non m enziona Simone 
Stock, perché inizia il suo catalogo dal 1270, con Rodolfo l’Alem anno 
(Herit., 318).

8 Grossi: ‘Sim on Stock, natione Anglicus, qui O rdinem  quinquagin-
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Invece, p e r  il cata logo  di S an ti, ne  ab b iam o  q u a ttro  recension i, 
ed ite  da  X ib erta9. Di queste  tra tte rò  a  lu ng o  p iù  ta rd i.

In  base  a  qu esto  m ate ria le  d isponib ile , ecco le con sta taz ion i, che 
em ergono  dai Cataloghi dei Priori generali in  m erito  a  S. S im one 
Stock.

A lui viene a ttrib u ita , gen ericam ente , fam a di sa n tità  e po tere  
tau m atu rg ico , senza  il m in im o  accen no  a  m iraco li in  dettag lio  e n ep 
pu re  a lla  visione della M adonna: il tu tto , ad  eccezione di quello  del 
Viridarium , si r id u ce  a  po che  lin ee10.

Nei q u a ttro  Santorali figurano  poch i m iraco li in  d e ttag lio 11; 
gen ericam en te  invece, p a recch i avvenuti, do po  m orte , su lla  lo ro  
to m b a 12.

E  vengo al Brussellense. L’a u to re  si lim ita  u n icam en te  a  u n a  
“n o tiz ia”: l’app ariz io ne .

Toccando, infine, il p u n to  che qu i ci in te re ssa  m agg io rm ente , 
quello  degli “exem pla”, -  a  p resc in d ere  dall’ ap p ariz io n e  di angeli p e r  
d e te rm in a re  il r ito  fu n eb re  d i s A lberto di T rapan i (Vis., 293, 294, 
310) -  il tu tto  si r id u ce  a  due sole “a p p a riz io n i”: u n a  fittiz ia , a  Cirillo 
C o stan tin o p o litan o  (Ib., 282, 288,299); l’a ltra  sto rica , a  S. S im one 
S tock (Ib., 283, 291, 299, 311).

Ciò p resup po sto , ecco d ’u rg en za  la do m anda : dove sono  gli 
"exem pla” che, secondo  Saggi, co stitu ireb b e ro  il su s tra to , la  base  dei 
ca ta logh i m edievali? D isponeva egli forse di a ltri ca ta log h i a  no i sco
nosciu ti?

Egli scriveva in o ltre  che i m edievali avevano della  s to ria  u n  co n 
ce tto  a lq u an to  d iverso dal nostro : “in  p artico la re , con  racco n ti s im i

ta  laudabiliter rexit annis. In  anno centesim o aetatis vitae suae, m ultis 
clarus m iraculis in vita parite r et in  m orte; sepultusque est in  Conventu 
B urdegalensi’ (D., 563).

9 Q uattro i santorali disponibili, pubblicati da Xiberta: Brevior 
(Grossi), Com m unior (Bam bergense), Longior (Parisiense), Legendae 
abbreviatae (Brussellense).

10 Relazioni talm ente brevi, da ripo rtare  il racconto  in  cinque, sei o, 
al m assim o, otto righe.

11 M iracoli del pesce ravvivato e dell’acqua trasfo rm ata  in  vino, nei 
santoriali Bam bergense e Parisiense.

12 I santorali ne ricordano, nell’insiem e, una quaran tina per diversi 
santi (Bertoldo: 1,282; 11,287; III,293-IV,312* Brocardo: 11,287; 111,298* 
Alberto: 1,283; 11,289; 111,301* Angelo: 11,289* Simone: 11,290-291* Teo
dorico: 111,284; IV,314* Piertom m aso: 1,284; 11,294* Barione: 11,283; 
111,300. Il potere taum atugico in vita il Brevior lo attribuisce ad  Alberto 
(Vis., 283), a  Teodorico e a  P iertom m aso (Ib., 284); il Bambergense, inol
tre, a  Giovanni G erosolim itano (Ib., 287), a Bertoldo, a  B rocardo (Ib., 
287) e a Sim one Stock (Ib., 290).
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li a quelli della  visione di S. S im one, si voleva ren d ere  pa lpab ile  la 
v erità  che ch i faceva p a rte  di u n  O rd ine re lig ioso  (ed il segno di ta le  
p a rtec ip az io n e  e ra  riceverne e p o rta rn e  1’ ab ito ) si sa reb b e  salvato 
p e r  l’e te rn ità ” (Sag. 11,130).

A fferm azione ca tegorica  d a  n o n  accogliere  su p in am en te , m a  da  
e sam in a re  accu ra tam en te , caso  p e r  caso. Tale il com p ito  dello s to 
riografo . P rendo  in  con sid eraz ione  i tre  casi che  seguono.

1) Jo h n  B acon th rope , r ip o rtan d o  il fa tto  di Chester, nel quale 
“M aria  se m iracu lo se  m o n strav it” (H erit., 241) e ra  p iù  che persu aso  
d i r ip o rta re  u n  evento s to ricam en te  accad u to , non una favola. Gli 
a s tan ti in fa tti si v idero  co stre tti da ll’a lto  a  rico n o scere  ai C arm elita 
n i 1' ap p a rten en za  alla B eata  Vergine; e a ll’O rd ine rise rv an o  u n  g ra n 
de onore: "Ordini in posterum magnum honorem dederunt” (Ib., 242).

2) G iovanni H ildesheim , rife rend o  l’ap p ariz io n e  di M aria  a  s. 
P ie rtom m aso , suo m aestro  ad  Avignone, e ra  conv in to  di tra sm e tte re  
n o n  u n a  favola, m a  u n  avvenim ento  s trao rd in a rio , s to ricam en te  
avvenuto .

Tanto è vero che riu sc ì a  conoscerlo  solo dopo  sup p liche  e in  
segu ito  a  form ale  p ro m essa  che n o n  ne avrebbe  p a rla to  se n o n  dopo 
la  m o rte  del S a n to 13.

3) T hom as Bradley, in iz ian d o  il suo  Tractatus d ich ia rav a  senza 
am b ig u ità  che, scrivendolo, in ten deva  ren d e re  on o re  a  M aria  r ip o r
ta n d o  fatti rea lm en te  accad u ti e n o n  favole in geg nosam en te  in v en ta 
t e 131”5. E p p u re  n o n  esita  a  r ife rire  l’ap p a riz io n e  a  s. S im one S tock con  
tu tti i suo i dettag li (D., 381).

P iù  che falso, n o n  sa rebbe  in g iu rioso  r iten e re  quel d o tto  vesco
vo ca rm elitan o  ta lm en te  ig n o ran te  d a  n o n  sap e r d iscem e re  fa tti 
re a lm en te  accad u ti d a  racco n ti inven ta ti?

M a, a  m io avviso, l’ap p u n to  p iù  grave che u n  d is in te ressa to  b en  
p en san te  rivo lgerebbe a  Saggi r ig u a rd e reb b e  la  su a  sva lu taz ione  del
l’op era to  di due  in sign i sc ritto ri, suo i confratelli: A rnoldo B ostio  e 
B arto lom eo  X iberta .

Di B ostio  a fferm a che -  a  d ifferenza di M ichele di S. A gostino e 
della  su a  d iscepo la  Teresa Petyt, -  si appoggiò  "a favole e leggende”14.

13 Hildesheim : "M ultiplicavi preces flexis genibus, et tandem , prae- 
m isso tam en iu ram ento  quod non revelarem  quam diu foret ipse super- 
stes” (Herit., 350).

Bbis Bradley: "Ego Thom as B radley g loriosissim am  Virginem  
M ariam , M atrem  Carmeli, in  suis gregibus, et haereditate ac possessio
ne, laudare ac m agnificare non per fabulas sed per res gestas disposui” 
(D„ 827).

14 E P. Michele “non si appoggia come il Bostio su favole o leggende m a 
sulla dottrina teologica della mediazione universale di M aria” (Sag., V,14).
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L a rea ltà  p erò  s ta  del tu tto  all’opposto ; e fu  già la rg am en te  d im o 
s tra ta 15. O ltre che da  delicato  poeta , A rnoldo B ostio , d a  com p eten te  
teologo, tr a t ta  di M aria  e delle sue  p rerogative . A m eno  che  Saggi 
n o n  ab b ia  vo lu to  a llud ere  al fa tto , che B ostio  r ip o rtav a  la  v isione di 
S .S im one S tock e, con  la  sua  jubilosa ponderatio , tesseva il p rim o  e 
p iù  ap p ass io n a to  pan eg irico  dello S capolare.

Q u an to  a  X iberta , ragionevolezza d ireb b e  che  allo sto riografo  
L udovico Saggi sa rebbe  s ta to  p iù  "saggio” p ren d e re  le m osse dalla  
su a  o p e ra  De visione, au m en tan d o la  con  nuov i ap p o rti, e corregen- 
dovi even tuali sbagli.

Al co n tra rio , qu esta  op era  viene g iu d ica ta  p iù  sen tim en ta le  che 
scien tifica: sc ritta , cioè, col d a re  "p revalenza al cuo re  p iù  che alla 
m en te” (Sag. 111,560).

A d im o stra re  l’opposto , sa rebbe  sufficien te valersi di quell’opera  
tra tta n d o la  n o n  con  leggerezza e superfic ia lità , m a  col dovu to  a p p ro 
fon d im en to  e g iusto  app rezzam en to . P er essern e  persuasi, b a s te re b 
be r ip assa re  l’a p p a ra to  critico  che X ib erta  ap p o n e  a lla  v isione seco n 
do il reso con to  del B am bergense (Vis, 239-291), senza  tra la sc ia rn e  il 
rigo ro so  m eto do  n e ll'a ffron tare  le p iù  sp ino se  question i, com e nel 
suo De scriptoribus scholasticis O Carm ”.

L asciando d a  p a r te  ogni fo rm a  di p reg iud izio , si deve d ire  che 
l’o p e ra  di X iberta , dal tito lo  De Visione s. S im o ne  Stock, costitu isce  
u n  ap p o rto  sto rico  d 'inestim ab ile  pregio . Vi si rilevano , è vero, p ic 
cole sviste, im m ancab ili in  qu a lsiasi p ro d o tto  u m an o , m a, nell’in sie
m e, va r ite n u to  u n  m ezzo  in sostitu ib ile  p e r  r in tracc ia re  le v icende 
sto riche  dello Scapolare.

T orm ando o ra  a lla  su d d e tta  C om m issione degli o tto  periti, sp u n 
ta  l’in terrogativo : cosa pen sarn e , cosa  riten e re  delle lo ro  riso luzion i?

A m io  p are re , la  rispo sta , p e r  essere con grua , n o n  dovrebbe fa r 
as traz io n e  da ll'am b ien te  sto rico , da l clim a in te lle ttu a le  p revalen te  in  
cu i svolsero le lo ro  indag in i, fo rm u la ro n o  i lo ro  giudizi. R ipiego p iù  
che  leg ittim o, n o n o stan te  n o n  sia  il caso  di a tten e rs i a  quell’am b ien 
te  e s te rn o  com e a  su p rem o  crite rio  di va lu taz ione , ta n to  p iù  se la  sua  
in c id en za  r isu lta  ap e rtam en te  am m essa.

E ra  il decenn io  degli an n i ’60, im m ed ia tam en te  successivo alla 
ch iu su ra  del C oncilio E cum en ico  V aticano II.

Un perio do  to rb id o , sconvolgente, che  P aolo  VI m edesim o  n o n

15 Cf. Madre, 370-397. Senza dire del p. C a r r o l ,  OCarm., The Maria
na theology o f  Arnold Bostius, OCarm (1445-1499), in  Carm elus, 9 (1962), 
197-236. -  V a la b e k  R., OCarm, Un marianista pienamente mariano: La 
Madonna del Carmine negli scritti di Arnoldo Bostio, OCarm (1445-1499), 
in  Roseto del Carmelo 2(1982), 25-42.
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esitò  a  d en u n c ia re  com e isp ira to  a  u n a  m en ta lità  p a g an a  e teso  verso 
c ritich e  eccessive.

Si resp irava  u n a  ce rta  a r ia  di ribellione, di rovesc iam ento  nei 
d iversi se tto ri della v ita  ecclesiale.

L’“agg io rnam en to", p ro m o sso  d a  G iovanni X X III p e r  u n a  saggia 
rifo rm a  della  Chiesa, d a  n o n  poch i ecclesiastic i venne in teso  com e 
reaz io n e  al passa to , rin n eg am en to  del trad iz ion ale , sgan c iam en to  
dal m edioevale e, in  p a ri tem po, a p e r tu ra  alle nov ità  p iù  sco n ce rtan 
ti.

A rchiviato  T om m aso d ’A quino con  la  su a  Summa Theologica, ne 
p rese ro  il po sto  “I teologi della morte di Dio” con  p revalenza  della 
scuo la  di B arth , B u ltm an n , Bonhoeffer, a ccan to n an d o  la  d iv ina rive
lazione, p ro p u g n an d o  u n a  “dem ission izzaz io ne” della  C hiesa e ven
tilan d o  u n a  “secolarizzazione" a  la rgo  raggio.

Tra le do lo rose sue incidenze, u n a  sfidu cia  nella  B ea ta  V ergine e 
u n a  "crisi di rigetto" del suo culto , in  reaz io n e  aU"‘E tà  di M aria”, veri
ficatasi dopo la  p roc lam az ion e  del do gm a d e lllm m a c o la ta  C once
zione nel 1854.

P u rtro p p o , in  quel p rec iso  p erio d o  rivo luz ion ario  ebb ero  luogo 
n u m ero se  investigazion i co n ce rn en ti la  p ro b lem atica  dello S capo la
re: la  rispe ttiv a  ap p ariz io n e  e la  con segu en te  devozione.

Lo no tav a  Saggi stesso: p ro p rio  d u ra n te  quell’infelice p erio d o  si 
su sseg u iron o  rice rch e  di a u to r i ca rm elitan i, convegni di stud io , 
in ch ieste  tra  i m em bri dell’O rd ine (Sag. II. 561-564).

P erso nalm en te , n o n  d u b ito  che in  u n  am b ien te  d iverso  sa reb b e
ro  fio rite  conclusion i b en  diverse; m a  gli o tto  periti, avendo  dovuto  
esp le tare  il lo ro  com p ito  p ro p rio  in  quel sovversivo am bien te , ne 
dovette ro  sub ire  i co n d iz io n am en ti e ad a tta rs i alle sue esigenze.

E  qu esto  n o n  lo dico a  vanvera. M e lo suggerisce Saggi m ed esi
m o  scrivendo: "Oggi si smontano le tende; le visioni non reggono più; e non sono gli altri, avversari, a dire tali cose, bensì quelli dell’Ordine. Cosa dobbiamo fare? Continueremo a raccontare fatti cui noi stessi non diamo peso?" (Sag. V,18).

S in cera  con fessione di u n a  convinzione in tim a , ind iscu tib ile , da 
Saggi a ffid a ta  al suo  u ltim o  sc ritto  in  m ate ria . E d  e ra  in d u b b ia m e n 
te  riflesso  fedele dei tem p i che a llo ra  co rrevano . R isulta , in fa tti, u n  
p o ’ vergognoso n o n  segu ire  l 'an d am en to  com u ne, m o stra rs i avversi 
al p rogresso ; sen tirs i gabellare  d a  codin i, d a  re tro g rad i; doveroso  poi 
e im pellen te, nei r ig u a rd i dell’app ariz io ne , rip iegare  con  a ltri su lla  
sb a n d ie ra ta  “fo rm a le tte ra ria ”.

P revenzione co n tro  eventi p re te rn a tu ra li e ren iten za  ad  a m m e t
te rn e  la  rea ltà ; u n a  ce rta  d iffidenza p e r  i d o cu m en ti dell’O rd ine co n 
cern en ti ta li m an ifestaz ion i; so p ra ttu tto , in c id enza  del rispe ttivo  
clim a in te lle ttua le , con co rro n o  a  sp iegare  l'insp iegabile  con tegno 
negativo  degli o tto  m em b ri della  C om m issione, in  rife rim en to  a ll’a p 
pariz io n e  di M aria  a S. S im one Stock.
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R iferendosi ad  ap p ariz io n i m arian e , R ené  L a u ren tin  osserva: 
“N u m ero se  com m issio n i di esperti (psicologi, teologi ed  a ltri) spesso  
sono  co stitu ite  d a  u o m in i allerg ici a l d isce rn im en to  positivo . Essi, 
p e r  p rin c ip io , g iud icano  questi in so liti fa tti da ll’esterno , secon do  gli 
schem i delle lo ro  ideologie critiche, senza  la  s im p a tia  p e r  fa tti re li
g iosi”16.

N on co n sta  che un 'o sservazione  del genere  sia  s ta ta  d ire tta m e n 
te  in d iriz za ta  ai n o s tr i o tto  periti. Tuttavia, n o n  p u ò  d irs i e s tran ea  al 
lo ro  p ro ced im en to  e alle lo ro  conclusion i.

Prem e, p iu tto sto , fa r n o to  che  il lavoro svolto  da lla  C om m issio
ne  -  p re sen ta to  al C apito lo  G enerale del 1965 -o tte n n e  u n  "generico 
ap p rezza m en to ” (Sag. 111,561).

La devozione  allo S capo lare  va co n serv a ta  e fo m en ta ta  b a sa n d o 
la  su lla  d o ttr in a  rivelata , d a  cu i p rov iene il suo  valo re  salvifico. Q u an
to  a lla  visione, n o n  tu tti  i c ap ito la ri si tro v a ro n o  d ’acco rd o  p e r  la  
“fo rm a  le tte ra ria ” e riten n ero , qu ind i, "p iù  o p p o rtu n o ” (o p p o rtu n iu s) 
n o n  a tta rd a rs i su ll'a rgo m en to  in  quel C apito lo  (Ibid.).

S areb be , di conseguenza , u n o  sbag lio  g rosso lano  il p ro sp e tta re  
com e in seg n am en to  ufficiale  dell’O rd ine  il r isu lta to  rag g iu n to  a 
F a tim a . Le r iso lu z io n i sono  p erc iò  d a  co n s id e ra re  p u n ti di v is ta  per
sonale  d a  p a r te  di a lcu n i m em b ri dell’O rdine: la  “m en s” de ll’O rdine 
è invece quella  fede lm en te  tra sm e ssa  d a lla  su a  p lu riseco la re  tr a d i
zione.

C onferm a u lte rio rm en te  la  certezza  del su b ito  in flusso  am b ien 
ta le  V alentino M acca, OCD, am ico  in tim o  e co llab o ra to re  di S agg i17.

R iferendosi -  com e Saggi -  al B russellense , vi rileva la  m a n c a n 
za sia  del cognom e S tock  che del rispe ttiv o  su p e rio ra to . Q uesti due  
de ttag li deriverebbero  d a  u n  a ltro  C atalogo, quello  dei P rio ri g en era 
li, nel quale  p erò  n o n  si p a rla  della  v isione di s. S im one Stock: “N on 
si sa  con  quale  fo n d am en to  s iano  s ta te  u n ite  tu tte  a lla  s tessa  p e rso 
n a  le no tiz ie  delle fon ti d is tin te”. Né sapp iam o , perciò , “se s iam o  di 
fro n te  a  u n  solo S im one, o a  du e  dello stesso  nom e, po i con g iun ti in  
u n ’u n ica  p e rso n a”18.

16 Laurentin, René, Le apparizioni della Vergine, Torino (Piemme) 
1989, 31-32.

17 Riferendosi a lui, Saggi notava: «Tra i lavori in  p reparazione dei 
nuovi testi liturgici va segnalata la sintesi del P. Valentino di S. M aria 
(Macca), La festa della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo, in 
‘Note storico-liturgiche e osservazioni sul p roprium  sanctorum  prò OCD 
in vista della riform a del calendario liturgico dell’O rdine’, R om a 16 
luglio 1969» (Sag. 111,569).

18 Macca, Valentino, OCD, Carmelo, in  Nuovo Dizionario di Mariolo- 
gia (1986), 314-315. Il guaio si è che gran  parte  dell’attività svolta sullo 
Scapolare avvenne proprio  in  quel detestato  clim a am bientale. Nel 1964
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E vidente  l’id en tità  di vedute, com e r isu lte rà  d a  q u an to  espo rrò  
sull’id en tità  del personagg io  favorito  da ll’app ariz io ne . N on  d u b ito  
che, conoscendo le , il caro  ex-alunno  avrebbe  rad ica lm en te  r in n eg a to  
quello  che aveva p u bb lica to  nel 1985.

Q u an to  po i al fa tto  dell’ap p ariz io n e  in  se stesso  e al valore s to ri
co del B russellense, M acca aggiungeva: "Tenuti p re sen ti i tem p i di 
red az io n e  e i generi le tte ra ri di ta li testi, si è p iu tto s to  riservati, anch e  
se la  visione in  sé p u ò  essere vera. Di fro n te  al p u llu la re  di vision i in  
a ltri O rdini, co n sid era to  il c a ra tte re  s to rico  p iu tto s to  lab ile  di certe  
no tiz ie  e del C atalogo [=B russellense] e il tem p o  di com posiz ione  
m o lto  p o ste rio re  ad  u n  fa tto  così de lica to  qual è u n a  visione, allo 
s ta to  a ttu a le  della do cu m en taz io n e  si è perp lessi nel d a re  u n  giudizio  
su lla  verità  dei fa tti a sse riti” (loc. cit.).

L’acco rdo  nelle idee, che p o treb b e  d irs i to ta le , con  Saggi è pa le 
se perfino  nelle parole; se ne d ifferenza col fa tto  che M acca m ai ha  
ch iam ato  esp lic itam en te  “fo rm a  le tte ria ” n é  "leggenda” l’ap p a riz io 
ne.

Ai p rim i del 1988, poch i g iorn i p rim a  della  su a  m o rte  -  conscio  
d ’essere  co n sid era to  u n  “d is tru tto re  ico n o c la s ta”, spec ia lm en te  p e r  
aver co n trib u ito  a  fa r rad ia re  s .S im one S tock  da l ca len dario  litu rg i
co dell’O rd ine al tem p o  della  sua  rev isione -  p ro fo n d am en te  com 
m osso  m i con fidava di sen tire  u n  g ran d e  rim o rso  p e r  essersi la sc ia 
to  fin  tro p p o  soggiogare e sed u rre  dall’infelice c lim a in te lle ttua le  
degli an n i 60. E si r ip ro m ettev a  di r ip a ra re  gli sbagli com m essi.

b) L ’argom ento del silenzio
S fru tta to  da  Jean  Launoy, lo trovo  r ip reso  e riv a lu ta to  an ch e  di 

re c e n te 19. Ciò m i spinge ad  occu parm ene , a lm en o  di passaggio .
P rem etto , an z itu tto , che due  con d iz ion i sono  in d isp en sab ilm en 

te  rich ies te  p e r  la  su a  valid ità: che l’au to re  abbia conosciu to  il fa tto  e, 
in  p a ri tem po, abbia dovu to  farne m enzione . M an cand o  l’u n o  o l’al
tro  e lem ento , il silenzio  n o n  p rov a  nulla.

fu prom ossa u n ’inchiesta al riguardo tra  i m em bri dell’Ordine; nel 1965, 
u n ’altra  in  Spagna dalla rivista E scapulario del Carm en, senza dire degli 
articoli a  firm a di H oppenbrow ers nel 1965, di Esteve e di Reuver nel 
1968 (cf. Sag. III).

19 Copsey, riferendosi proprio  al Brussellense, vi riscopre le stesse 
lacune: ‘There are a num ber of unexpected features in  th is account: 
S im on is no t given a surnam e, he is described as a  holy m an, bu t no 
m ention of his being a p rio r general (in the catalogue he is placed am ong 
the holy m en and  not w ith the o ther priors general, there is no date or 
indication w hen he lived, and no reference to his death  in  B ordeaux)’ 
(Sim on Stock and the Scapular Vision, 3-10).
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In  ra p p o rto  a lla  conoscenza, giova sapere  che  i n o stri an tich i 
sc ritto ri si a ttenev ano  u n an im i a  qu esto  schem a: o rig in i dell'O rd ine, 
lo ca lità  delle o rig in i, tito lo  m arian o  dell'O rd ine, ab ito  dell’O rdine, 
ap p ro vazione  can o n ica  dell’O rdine. Ne deriva  che l’a rg o m en to  del 
silenzio  dovrebbe p u n ta re  d ire ttam en te  su lla  sch ed a  dell'ab ito .

P er sp iegare  in o ltre  il "silenzio”, o m an ca to  accen no  a ll’app ari- 
zione, d a  p a r te  di a lcu n i no stri sc ritto ri m edievali, è o p p o rtu n o  r ic o r
darsi che  nessu no  di lo ro  si è m ai im p egna to  a  scrivere u n a  b io g ra 
fia o u n ’accu ra ta  scheda  b iog rafica  dei n o stri san ti e dei n o s tr i P rio 
ri generali. Giova in o ltre  ten e r  conto , a  p ro p o s ito  della  lo ro  ig n o ran 
za di fa tti rea lm en te  accadu ti, dell’ en o rm e  d ifferenza nei m ezzi di 
com u nicaz ion e , che d istingue  i m edioevali d a  no i m od ern i, sprovvi
sti co m ’e ran o  di s tru m en ti che acce lerassero  la  d ivu lgazione delle 
no tiz ie , com e stam p a  qu o tid ian a , in te rn e t, rad io .

Ciò prem esso , esam inerò  il caso  del su accen n a to  “silenz io” in  
a lcu n i n o stri m edievali r ig u a rd o  a ll 'appariz ione .

1) John Baconthorpe (+1348). Da b u o n  inglese, dovette  conoscere l’app ariz io ne , u n o  dei fa tti p ro p ri della  sua  re lig iosa  prov incia . 
T uttavia, n o n  con sta  che vi ab b ia  m a i accen nato .

A C hester ebbe luogo u n a  sim ile m an ifes taz io n e  m arian a ; e la  
r ico rd a  volen tieri. D u ran te  u n a  p u b b lica  processione , la  s ta tu a  della 
M ad o n n a  si anim ò: sten d en d o  il b racc io  verso  i C arm elitan i, che  le 
passav ano  davanti, p e r  b en  tre  volte esclam ò: “Ecco i miei fratelli". 
A vvenim ento pubb lico , d a  tu tti  percep ito . Ciò che  perm ise  al re d a t
to re  di n o ta re  che, in  segu ito  a  quella  m an ifestaz ion e , tu tti  si r ic re 
d e tte ro  e p re se ro  a  co lm are  di lod i i C arm elitan i.

R ievocando invece l’ap p ariz io n e  a S. S im one Stock, l’au to re  
sa reb b e  r iu sc ito  a  segnalare  u n  analogo  po po la re  ricon osc im en to?  
Vano, qu indi, r ich iam ars i al “silenzio” in  caso.

2) Jean de Cheminot (+c. 1350). Con m o lta  p ro b ab ilità , lui, f ra n 
cese, n o n  ebbe no tiz ia  dell’app ariz io ne , avvenu ta  in  In gh ilte rra .

Il p e rch é  an d reb b e  ricerca to , a  m io  avviso, ne lla  fie ra  op po siz io 
ne  di N icolò il Gallico, successo re  im m ed ia to  di S im one Stock, a 
tu tto  l’op era to  del suo predecesso re , d ivenu to  ai suo i occhi u n  a u te n 
tico  tra d ito re  p e r  aver p rovocato  il passaggio  dell’O rdine d a  u n o  stile 
r ig o ro sam en te  erem itico  a  u n ’ a ttiv ità  aposto lica .

C ircostanza, che vietava la  divu lgazione, spec ia lm en te  in  F ra n 
cia, di no tiz ie  che r ig u ard av an o  p e rso n a lm en te  il n o stro  Santo .

Ig n o ran d o  il fatto , C hem ino t n o n  era  in  g rad o  di po terlo  riferire . 
Cade, di conseguenza, an ch e  il suo “silenzio”.

3) John Homby (+1380). Egli p u re  dovette  conoscere  i fa tti della  
su a  re lig iosa  prov incia , n o n  esclusa  l’app ariz io ne . M a allora, com e 
sp iegare  il suo “silenzio”, so p ra ttu tto  in  u n a  co n g iu n tu ra , che  avreb
be  rich iesto  u n  accen no  all’ap p ariz io n e  ? In fa tti, d u ra n te  la  fam osa  
d isp u ta  del 1374 all’U niversità  di C am bridge, all’obb iezione del 
d o m en ican o  suo  co n trad d itto re , che v an tav a  u n ’orig ine  celestiale  p e r
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l’ab ito  del suo  O rdine, H o rn by  evita u n a  r isp o s ta  "ad h o m in em ” che 
avrebbe afferm ato  u n  priv ilegio id en tico  p e r  l’ab ito  carm elitan o , rife 
ren d o si a lla  rispe ttiv a  ap p ariz io n e  m arian a .

Invece "silenzio" to ta le  in  m erito . P erché? Io  a ttr ib u ire i il s ilen 
zio a  p resen za  di sp irito  e lodevole sagacia.

In  u n a  con trov ersia  p re s ied u ta  dalle p iù  a lte  a u to r ità  un iv e rs ita 
rie , r isp o n d en d o  a  tono , H o rn by  avrebbe  dev iato  la  d iscussione  dal 
suo  p rec iso  oggetto, che  era: il tito lo  m arian o , n o n  l’ab ito  dell’O rd i
ne, e la  d iscussione  fuori cam p o  sa reb b e  a n d a ta  p e r  le lunghe, da to  
il c a ra tte re  p rivato , b isognoso  di u lte rio re  afferm azione, dell’ a p p a ri
zione.

E v itand o  sagg iam ente  u n  rad ica le  r ico rso  a  d iscussio n i n o n  p e r 
tin en ti, H ornby  si r ich iam ò  a  u n  a u to r ità  g iu rid ica , incon fu tab ile , 
vale a  d ire  alle C ostituzioni dell'O rd ine, e si lim itò  a  risp o n d ere :”M io 
ab ito  è lo Scapo lare , ab ito  del m io  O rdine; se osassi ce leb ra re  la 
sa n ta  m essa, senza  esserne rivestito , in co rre re i ipso facto  ne lla  sco
m u n ic a ”20. N on  gli e ra  necessario  né, ta n to  m eno , o p p o rtu n o  riven
d ica re  -  in  quella  so lenne  c irco stan za  -  l’o rig ine  dell’ab ito  ca rm e lita 
no, il suo  rife rim en to  a  M aria, i suo i priv ilegi. C onclusione: “silenzio” 
n o n  cogente. H o rn by  sapeva, m a  n o n  e ra  ob b liga to  a  parla rne .

4) Bernardo Oler (+1385). P rio re  generale , d u ra n te  le sue  visite 
p a s to ra li alle diverse p rov incie  -  co m p resa  l’In g h ilte rra  -  dovette 
con oscere  l’app ariz io ne . R isulta , pe rò , che  m a i vi accen n a  nei due 
d o cum en ti, rivo lti in  defin itiva  a lla  s. Sede: la  Petitio  e l’ Inform atio , 
con  i quali in ten deva  d ifendere  le p rerogative  dell’O rdine. A tale  
scopo  n o n  giovava a d d u rre  fa tti n o n  a n c o ra  u n iv ersa lm en te  am m es
si -  qu a le  e ra  l’ap p ariz io n e  - . Ci vo levano p iu tto s to  a rg o m en ti c an o 
nici.

Che figu ra  avrebbe fa tto  e che van taggio  av rebbe  consegu ito  
quel p rio re  generale , se si fosse r ic h ia m a to  a  fa tti del genere  ? Tanto 
p iù  che, ob iettivo  d ire tto  del suo  in te rv en to  e ra  la  rivend icaz ione  del 
titolo  dell'O rd ine, n o n  il suo  abito.

2. RIVENDICAZIONE DELLA STORICITÀ
Dal m o m en to  che costitu isce  il fu lcro  delle m ie ricerch e , qu esta  

riven d icaz ion e  va svolta, n o n o s tan te  la  su a  com p lessità  e le sue  diffi
coltà, nel m ig lio r m od o  possibile.

20 Hornby: 'Scapulare est hab itus professionis m eae, extra quod si 
celebravero, vel si quod tem ere dim isero, incurro  excom m unicationem  
ipso facto’ (Conclusiones ac determination.es, f. 192r A).
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Ind iv id u a to  il docum ento  base, ne  s tu d ie rò  successivam ente  le 
co m p o n en ti: il personagg io  favorito  d e llap p a riz io n e , il m ezzo  o s tru 
m en to  del favore acco rd a to  e la  con segu en te  p o rta ta .

U n itam en te  a  codesti de ttag li em erg en ti da ll’in te rn o , ne  agg iun
gerò  due  a ltri suggeriti dall’esterno : la fo rm a  le tte ra ria  o p re se n ta 
zione redaz io na le  e il rispe ttivo  red a tto re  o au to re .

È  n o to  che l’O rd ine C arm elitano  soffre di u n ’es trem a  p en u ria  
q u an to  a  d o cu m en taz io n e  r ig u a rd an te  le sue  orig in i. M an can za  già 
rilevata , fra  altri, d a  G iovanni H ildesheim , che la  g iustifica  d icendo  
che i n o stri p rim i p ad ri -  e rem iti - e ra n o  ded iti a lla  r ice rca  dei ben i 
del cielo, m eno  p reo ccu p a ti delle v icende della  te rra : n o n  e rano  
“scriptores chro n icarum ” (H erit., 339) e, forse, a  cau sa  della  lo ro  
povertà , sprovvisti di pergam ene.

A ssidue rice rch e  d ’arch iv io  p o rta ro n o  alla  luce a lcu n i "san to ra- 
li”, o e lench i di san ti carm elitan i, o “rivestiti” ca rm e litan i21. D ocu
m en ti, che recan o  u n  pregevole a p p o rto  a lla  s to ria  dell’O rdine.

A quelli g ià p u b b lica ti d a  Z im m erm an  in  A nalecta OCD (1927) 
X ib e rta  ne  agg iunse altri, in seren do li nel Vis., 285-313.

O ltre  al S an to ra le , che  egli d en o m in a  Brevior -  g ià  n o to  in  
q u a n to  p a r te  del V iridarium  d i G iovann i G rossi e del Libellus  d i 
T h o m as Bradley, e d a to  alle s tam p e  nello  S p ecu lu m  O rdinis del 
1507 -  d iede  alle s tam p e  il S an to ra le  C o m m u n io r  (Vis., 285 -  295), 
m a  che  io  p re fe risco  ch ia m a re  B am bergense, d a lla  c it tà  che  ne  co n 
serv a  il risp e ttiv o  m an o sc ritto , B am berg ; il L ongior  (Vis., 295-307), 
che  ch iam o  Parisiense, d a lla  B ib lio teca  N az io n a le  d i Parigi; e Legen- 
dae abbreviatae  (Vis., 307-313), Brussellense, d a lla  B ib lio teca  S ta ta 
le di B ruxelles.

D ue le lo ro  d iffico ltà  p iù  scabrose: a d d ita rn e  l’au to re , in d ica rn e  
la  d a ta  di com posizione. D ue rilievi d a  n o n  con fo nd ere  né  co n  il t r a 
sc ritto re  né  con  la  trascriz ion e .

P e r ciò  che m i r ig u ard a , n o n  esito  a  rise rv are  le m ie  preferen ze  
al Brussellense, a  m otivo, com e d im ostre rò , della  su a  es trem a  “b rev i
tà", d im ensio na le  e form ale.

E cco o ra  com e si legge nel B russellense  il reso co n to  dell’a p p a ri
z ione co n cern en te  il n o s tro  Santo:

“S. Sim one, inglese, di grande san tità  e devozione, nelle sue  ora
zio n i con tinua m en te  supplicava la Vergine di favorire il suo  Ordine con  
qualche singolare privilegio. La gloriosa Vergine gli apparve tenendo in

21 Cf. H o i t z e  D.J., Le Moines travestis (1968). Per quanto riguarda i 
Carm elitani ‘travestiti’, basterebbe rifarsi a Paleonidoro, precisam ente al 
Lib. II del suo Fasciculus tripartitus, D., 970-1014.
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m ano lo scapolare e gli disse: Questo il privilegio, per te e per i tuoi; 
ch iun que in esso morrà, sarà sa lvo”22.

Avendo dav an ti q u an to  scrive in  p ro p o sito  an ch e  T ho m as B rad- 
ley23, è evidente la  s trin g a tezza  del reso con to . T uttavia sollevò no n  
po che  obbiezioni. Lo te rrò  p resente .

C om ’è doveroso p e r  qu alsiasi a ltra  sim ile app ariz io ne , p r im a  di 
app ella rs i a ll’am b ien te  in gen uo  e credu lon e  dei m edievali, è dovero
so s tu d ia re  ogni ap p ariz io n e  in  se stessa, co llo cando la  nel suo  dovu
to  am b ien te  sto rico , p rim a  di p ro n u n c ia rs i p rò  o co n tro  la  su a  s to ri
cità.

P e r evidenziare il duplice  ca ra tte re  della  n o s tra  ap p ariz io n e  -  
urgente e provvidenziale  -  d irò  successivam ente  sia  delle co n g iu n tu re  
scab rose  e d isastro se  che p recede tte ro , sia  di quelle floride, ra sse re 
n a n ti e con so lan ti che segu irono  l’app ariz io ne .

R iguardo  all’urgenza, b as te reb b e  u n o  sgu ard o  sulle con d iz ion i 
es trem am en te  difficili dell'O rdine.

E m ig ra ti nel 1238 dalla  T erra S an ta  ne ll'in ten to  di sch ivare  u n a  
r ip re sa  di p ersecuzion i da  p a rte  dei S a racen i al te rm in e  della  tregu a  
decennale  co m b in a ta  da  F ederico  II con  S alad ino , gli e rem iti del 
M onte C arm elo, g iun ti in  E u rop a , n o n  ta rd a ro n o  a  vedersi bersag lio  
di opposizione e di scherno .

S ospetta ti, p e r  il fa tto  che n o n  sapevano  in d icare  n ean ch e  il 
no m e del lo ro  is titu to re ; in desid era ti, visti d i m al occh io  special- 
m en te  da l c lero  secolare, in  p ro sp e ttiv a  di u n a  lo ro  ingerenza , com e 
a ltri m end ican ti, nel p ro p rio  m in is tero ; p resu n tu o s i, p e r  il fa tto  che 
si a ttrib u iv an o  u n  tito lo  glorioso , pom poso , quello  di "O rd ine della 
B ea ta  V ergine M aria, M adre di D io”; derisi dal popolo , a  cau sa  della 
lo ro  s tra n a  cap p a  a  sette  s trisce  perpen d ico la ri, tre  b ian ch e  e q u a ttro  
nere; priv i dell’a lone do ttrin a le , go du to  da i do m en ican i, e del favore 
po po la re  dei francescani; esclusi da l p o te rs i iscrivere alle faco ltà  u n i
versitarie ; m in acc ia ti di sop p ression e  can o n ica  p e r  decisione del

22 Brussellense: 'Sanctus Simon, natione Anglicus, vir magnae sanc- 
titatis et devotionis, qui semper in orationibus suis Virginem deprecabatur 
u t ordinem suu m  aliquo singulari privilegio dotaret. Cui Virgo gloriosa 
apparuit portans scapulare in m anu dicens: Hoc tibi et tuis privilegium; in 
hoc moriens salvabitur. (Vis., 311).

23 Thom as Bradley: ‘Igitur in Anglia sun t novem num ero Conventus 
F ratrum  Carm elitarum , qui a m odico et tenui fonte Prophetae Eliae in 
m onte Carmelo principium  habentes in m agnum  fluvium  excreverunt 
Deo et B eatae M ariae Virgini, suae advocatrici et sancto Eliae Prophetae 
suo Fundatori, cum  om ni castitate, paupertate, devotione et obedientia 
die ac nocte servientes tem poribus P rophetarum  usque ad tém pora prae- 
sentia in  fervore Religionis sem per perm anserun t’ (D., 809).
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C oncilio E cum en ico  di L ione (1274) e pen a lizza ti a lF in terno  da  u n a  
g rad u a le  em o rrag ia  di relig iosi dovu ta  alle defezion i di p ro fessi che 
p assav an o  ad  a ltri is titu ti.

S ituaz ione , questa , che si p o treb b e  d ire , a  b en  g u a rd a re , u m a 
n am en te  d ispera ta . In  così pen osi fran gen ti, a  chi rivolgersi, a  chi fa r 
ricorso? Dove tro v are  l’u rg en te  sollievo?

P rio re  generale  dell’epoca, l’inglese S im one Stock. U om o di Dio, 
n o n  gli ba lenò  a lla  m en te  a ltro  scam po  all’in fu o ri del r ico rso  a  Lei, 
P a tro n a  dell’O rdine. E  M aria  n o n  si fece a ttend ere : gli app arv e  e gli 
g a ran tì la  su a  tu te la , an n e tten d o  u n a  “G rand e  P rom essa" allo S capo
la re  dell’O rdine.

In  segu ito  a  quell’app ariz io ne , si venne a ttu a n d o  e sem pre  p iù  
con so lidan do  u n  rovescio  di posizione: u n  provvidenziale cam bia
m en to  d i s itu az io n i che g a ran tì a ll’O rd ine in co lum ità , se ren ità , flo ri
dezza.

R ivendicato , e dalle stesse a u to r ità  u n iv e rs ita rie  ricon osciu to , il 
tito lo  m arian o  dell’O rdine. C onseguito  da lla  s. Sede il pe rm esso  di 
so s titu ire  la capp a  varieg ata  con  la  cap p a  b ianca , m alg rad o  l’oppo si
zione dei P rem o stra tensi. C onsen tito  l’accesso  alle U niversità, da  cui 
u sc iro n o  nu m ero si lau rea ti, t ra  i quali il p r im o  d o tto re  parig ino , 
G erardo  di Bologna. R ad ia ta  la  "nota vacilla tionis", o perico lo  di so p 
pressione , l’O rd ine si vide fina lm en te  al sicu ro , trovando , an ch e  in  
E u ro p a , il suo  "posticino  al sole”. A rresta ta  l’em o rrag ia  delle d ise r
zioni e favorito  l’afflusso di nuove vocazioni, l'O rd ine si venne m o lti
p lican do  a  ta l segno d a  p o te rs i d ividere, nel 1278, in  nove p rov incie  
e, nel 1324, in  qu in d ic i provincie.

A con ferm a, si pensi al rigoglio di fond azio n i nella  so la  p rov in 
cia  d ’ Ingh ilte rra : nel 1240 no n  ne con tav a  p iù  di qu a ttro ; nel 1292 le 
case am m o n tav an o  a  ven tise i e nel 1319 a  o ltre  u n a  tren tin a .

A vo ler essere oggettivi, sem b ra  eviden te  che  a  ta le  r ifio r itu ra  
ab b ia  giovato la  "G rande P ro m essa” r ife rita  da  u n  person agg io  così 
rispe ttab ile , quale era, ap p u n to , il P rio re  generale  dell’O rdine.

F a tti negativ i e positiv i s to ricam en te  in d iscu tib ili, avveratisi 
p rim a  e dopo  l’ap p ariz io n e  della  B eata  Vergine a  S. S im one Stock. 
N o n  sap re i se eventi ana log h i si s ian o  verifica ti nel caso  dell’u n a  o 
l’a ltra  delle ap p a riz io n i m edievali p iù  so p ra  m enzionate .

Lo s to riografo  p o treb b e  avanzare , p e r  g iustificarle , a ltre  m otiva
zioni, a ltri fatto ri. L ibero  di p en sa re  com e desidera . L ibero , m a  n o n  
da  lodare , se "a p r io ri” escludesse l’in c id enza  di u n  avvenim en to  p re 
te rn a tu ra le , qual è l’app ariz io ne . In  ta l caso  si d im o stre reb b e  preve
nu to , v ittim a  di m al celati p reg iud izi.

Ciò detto , passo  ai dettag li dell’app ariz io ne , e sam in a n d o n e  il 
personagg io  favorito , lo s tru m en to  del priv ilegio e il privilegio.
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a) Il personaggio favorito
A p rim a  vista, si d irebbe  inu tile , p iù  che fuo ri posto , u n  esam e 

del genere: d a  tu tte  le versioni, in fa tti, r isu lta  che ta le  person agg io  fu 
s. S im one Stock. E  lo co n fe rm a la  trad iz io n e  dell'O rd ine

M a il guaio  s ta  nella  co n sta taz io n e  che L udovico Saggi ne  ab b ia  
d u b ita to , così d a  p ro sp e tta re , com e d irò  fra  poco, du e  personagg i 
diversi.

Al m om en to , m i sia  tu ttav ia  co n sen tito  p rem e tte re  du e  paro le  
su lla  s a n tità  e su ll’op ero sità  del p erson agg io  in  questione.

La santità , am m essa  d a  u n a  in in te rro tta  trasm issio n e , venne 
uffic ia lm en te  r ico n o sc iu ta  m ed ian te  u n a  festa  litu rg ica  il 16 m aggio, 
in  ad e ren za  a ll'a ttes taz io ne  di G iovanni G rossi24 e di G iovanni B ar- 
to li25, che ne r ip o rta n o  la  m o rte  a  quel g iorno .

S ia  G rossi nel suo  Santoriale  che B arto li nel Cronologium  Flo- 
ren tin u m  u n icam en te  a S im one S tock  rise rv an o  fam a  di sa n tità 26. 
B ostio  lo p ro c lam a  esem pio  di s a n tità 27.

Con la  santità , gli viene a ttrib u ito  anche u n  po tere  taum aturg ico , 
m a  senza scendere però  a  casi partico lari28. Come attiv ità  priorale, 
bas ta  rico rdare  che estese l’O rdine con  fondazioni in  Irlanda, in  Spa
gna, e nelle c ittà  universitarie, quali Oxford, Cam bridge, Parigi, Bolo
gna29. D egna di m enzione, in  partico lare, è la sua  opera  nel provocare

24 Grossi: "Obiit 16 die m aii, p rou t pon itu r in  calendario ordinis 
conventus Auraynte” (Herit., 323).

25 Bartoli: "Maius 16, frater Sim on Stock” (Herit., 324).
26 Bartoli: “Sanctus hom o et claruit m ultis m iraculis” (Herit., 324). 

S antità  del personaggio, indizio p iù  che suggestivo a ritenerlo  favorito 
dal Signore, dalla M adonna, di particolare attenzione, quale u n a  super
na  apparizione.

27 Bostio: "Sanctus, Dei virtu tum  et m erito rum  abundantia  resper- 
sus, caelestis gloriae o rnam en tum ” (D., 1646).

28 Idem: “Universae sanctitatis exem plar illustre” (D., 1640). Prezio
se connotazioni fornite da fonti diverse e applicate alla stessa persona, 
cui apparve la B eata Vergine, non  avrebbero dovuto aprirgli gli occhi, 
così da non  dover ricorrere a un  “travaso” per uno  “sdoppiam ento”?

29 Z im m erm an: “Fundavit dom os in  quatuor universitatibus: Canta- 
brigiae, Oxonii, Parisiis et Bononiae [...]; in  Anglia quinque conventus 
erexit, in  H ibernia unum  vel alterum , forte etiam  in Scotia. Ordinem  
nostrum  in H ispaniam  in troduxit”; cf. Analecta OCD, 2 (1927), 75. 
Sarebbe in teressante sapere se quelle fondazioni siano avvenute prim a  o 
dopo l’apparizione. Ma non sono in grado di poterlo fissare. Aggiungo 
soltanto l’osservazione di Elisée de la Nativité: “Ce p rieu r général appa- 
ru t com m e p row identie l au m om ent le plus critique traversò p a r son 
Ordre (Le Scapulaire du Carmel, 1958, 13).
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il passaggio dell’O rdine da  u no  stile p re ttam en te  erem itico  ad  u n a  com 
plem entare  attività apostolica, così da  consentire  anche ai C arm elitani 
di po te r “fra tern izzare” con  la gente, condividendone le ansie tà  e, in  
p rim o  luogo, com unicando  ad  essa u n ’esperienza am orosa  della p a te r
n ità  di Dio, congiunta  a  u n a  soavissim a, filiale confidenza con  M aria.

Ciò p rem esso , sen tiam o  o ra  Saggi.
Nel suo u ltim o  a rtico lo  sullo  S capo lare  si poneva  il quesito : “Chi 

sia sta to  S .S im one, non  è facile dirlo : u n  dom en icano  (Gerardo de Fra- 
chet, m età del sec. X III) parla di u n  S im o ne priore dell'Ordine. Un cata
logo dei generali (della fine  del sec. X IV ) parla invece di un  S im one  
Stock, della provincia  d ’Inghilterra, priore generale, u o m o  san to  e cele
bre per miracoli, m orto il 16 maggio. D'altra parte, un  catalogo dei 
san ti [certam ente il Brussellense], d i cu i no n  si conosce l ’autore [ ...]  
contiene una  ‘n o tizia ’ su  u n  s. S im one, inglese, u o m o  di grande sa n ti
tà e devozione, che pregava la Vergine volesse decorare il suo  Ordine 
con qualche privilegio: la M adonna gli apparve, gli dette lo Scapolare 
dicendolo caparra di v ita  eterna” (cfr. Vis., 138).

C om unque, lo sc ritto re  aveva già accen n a to  al d ivario  fin dal 
1970, ev idenziando  a lcu ne  m an can ze  o “lacu n e” del B russellense.

Vi scriveva: “Sim o ne non  è priore generale, n o n  ha il cognom e  
Stock, no n  si dice d o v ’è sepolto. Le relazioni successive aggiungono tali 
elem enti [...]. Ciò fa supporre che le notizie del catalogo [dei] generali 
siano state  trav asa te  nel catalogo dei san ti [...]. Con quale au torità  sia  
sta ta fa tta  un a  sim ile operazione, no n  ci consta; com e non  ci consta  
chi sia sta to V autore"  (Sag., V,12).

P er la  sua  in d iscu tib ile  a u to r ità  di m aes tro  L udovico Saggi si 
a ttirò  n u m ero si aderen ti. M ancava tu ttav ia  ed  era  au sp ica ta  u n a  
verifica a fondo  delle sue  posiz ion i con  u n  esam e ap p ro fo n d ito  dei 
do cum en ti, convalidato  d a  u n a  le ttu ra  p aca ta , m in u z io sa  e libe ra  da 
preg iud izi.

N a tu ra lm en te , n e llo p p o rm i, com e p res to  si vedrà, a  Saggi no n  
sono  m osso  da  d isis tim a  verso  u n  con fra te llo  di am p ia  e rud iz io ne  
c a rm e litan a30.

Il m io  stile po lem ico  è sem pre  identico: quello  g ià u sa to  s ia  con 
Ildefonso  de la Im acu lad a , d e fu n to 31, s ia  con  B ru n o  S eco n d in 32 e con 
V incenzo M osca33, viventi.

U no stile, il m io, isp ira to  u n icam en te  d a  a m o ro sa  rice rca  della 
verità: della  verità  in te lle ttua le  -  logica e s to rica  - ,  r iverbero  della

30 Cf. B oaga  E., OCarm, Scritti del P. Ludovico Saggi, OCarm (1921- 
1988), Rom a 1988.

31 Cf. Madre, 417-422.
32 Cf. Spiritualità, 28 (Tensione orizzontale).
33 Ibid., 19 (Alberto di Gerusalem m e, fondatore del Carmelo).
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verità  on to log ica, che è Dio m edesim o , secon do  l'esp ressione  della 
n o s tra  E d ith  Stein: “Wer die W arheit sucht, der (G ott)W arheit su c h t”.

Ciò p resup po sto , vengo alle lacune, o m ancan ze , avanzate  da  
Saggi rig u a rd o  al B russellense, in  cui p e r  la  p r im a  vo lta  viene r ip o r
ta ta  l’app ariz io ne .

1) Il cognom e “Stock". E sp lic itam en te , ap p a re  in  q u asi tu tte  le 
versioni, fa tta  eccezione del B russellense. E sam in a to n e , però , accu 
ra ta m e n te  il con testo , b isog na  am m ette re  che quella  m an can za  era  
g ià vo lu tam en te  scon ta ta , sicché no n  po teva ad d u rs i com e p re su p 
po sto  m o tivan te  u n  "travaso” di idee.

P e r convincersene, b a s ta  a tten e rs i al d isegno  lib e ram en te  p re 
scelto  dall'au to re; quello, cioè, di qu a lificare  i san ti in  r ife rim en to  
a lla  lo ro  p a tr ia  o a  qu alch e  lo ca lità  con  cu i ebb ero  u n  rap p o rto  p a r 
tico lare , m a  g iam m ai con il n o m ina tivo  della loro famiglia.

Se c 'e ra  u n  cognom e di fam iglia  d a  n o n  p o te rs i o m ettere , e ra  
quello  m edesim o  dei "C orsini” p e r  s. A ndrea -  esp lic ito  negli a ltri tre  
S an to ra li, a  d ifferenza del B russellense, che lo designa “F esulanus “ 
(Vis., 310), in  rap p o rto  a  Fiesole, di cui e ra  s ta to  vescovo - ,

A p iù  valido e in op pug nab ile  accertam en to , si p assin o  in  ra sse 
gna, u n o  p e r  un o , i san ti e lencati dal B russellense: sem pre e un ica
m ente  vengono specificati in  riferim ento alla loro patria  o a  qualche 
reg ione  con  cui ebb ero  un o  speciale  rap p o rto .

A lcuni esem pi: B enedetto  XIII, “natione  T h o lo san u s”; Teodorico, 
natione  A lem annus”; Cirillo, “natione  G raecus”; Avertano, “natione  
G alliae”; A lberto, “de S ic ilia ’’-, Angelo, “de S i c i l i a F rancesco , o F ra n 
co, "de S en is”.

Di conseguenza, an ch e  “S im one, “natione  A nglicus”. O avrebbe 
dovu to  fare  p e r  lu i u n ’eccezione, g iu sto  p e r  a ss icu ra re  che è lo s te s
so person agg io  favorito  dall’ap p ariz io n e  della  M adonna?

2) Il superiorato. Al di fu o ri del B russe llense , lo si n o m in a  in  
tu tte  le version i. E p p u re , a  b e n  g u a rd a re , an ch e  il p r io ra to  vi t r a 
spare , e sp resso  in  so rd in a , t r a  le righe. Il su p p lican te , in fa tti, che 
sen za  in te rru z io n e  p reg a  p e r  u n  ben e  pubb lico  -  p e r  “il suo  O rd in e” 
-  an z ich é  u n  e rem ita  tu tto  a sso rto  n e lla  r ic e rca  del vo lto  di Dio e 
della  soave su a  esp e rien za  in  a m o ro sa  con tem plaz io ne , ra p p re se n ta  
u n  p erson agg io  che sen te  il peso  di u n a  re sp o n sab ilità , l’obbligo  di 
g a ran tire  l’in co lu m ità  e la  p ro sp e rità  d i u n  O rd ine  affid a to  alle sue 
cure.

P ro p rio  q u esta  in s is ten za  a  favore di u n a  collettiv ità, anz iché  p e r 
u n  ben e  s tre tta m en te  personale , è significativa; p resu p p o n e  il peso  di 
u n  in carico  affidato  e la  v ig ilanza su di u n  gregge d a  sa lvaguardare . 
In  breve, in s in u a  u n  superiore e n o n  già u n  erem ita .

E  a  con fe rm arlo  c’è il “tu is ” -  i tu o i -  u sa to  d a  M aria: partice lla , 
che  suggerisce, da  u n a  p a rte  a p p a rten en za  e d ip en d en za  d i sudditi; 
da ll’a ltra , so lec itud ine  e p rovvidenza d i u n  su p erio re . D avvero in fe li
ce, nelle successive n arraz io n i, la  so stitu z ion e  di quel “tu is” con  “et
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cun ctis  carm elitis”. U na sostituzione, cioè, che  v errebbe  a  so p p rim e
re  quel nesso  di ap p a rten en za  e di so tto m issio n e  rego lan te  il ra p p o r
to  tra  su d d iti e superio re .

Né si c reda  fa rin a  del m io  sacco co d esta  in te rp re taz io n e . L’h a n 
no  già in trav is ta  a ltri p r im a  di m e. Ad esem pio  M enaldo  de R osariis 
(+1608), m aes tro  parig ino , p rov incia le  di G uascogna.

A p resc in d e re  da l cognom e "S tock”, qu esti ne l "sanctus p a te r”, 
anz iché  u n  rom ito , vede u n  con do ttie ro , u n  "secondo M osé”, tu tto  
p re m u ra  p e r il suo  popolo. V alendosi del suo  p o te re  di capo , di 
“su p e rio re”, ra d u n a  in  cap ito lo  i suo i relig iosi, im p o n e  lo ro  u n  tr id u o  
di p reg h ie ra  e di pen itenza; e ai sacerdo ti, l’obbligo  di app lica re  la 
sa n ta  m essa  alle sue  in ten z io n i34.

A ll'im bm nire  del te rzo  g iorno , gli ap p a re  la  B ea ta  V ergine e con  
lu i tr a t ta  d a  au ten tico  "su perio re”: a  lu i e ai suo i ["tu is”] acco rd a  il 
priv ilegio im p lora to , e a  lui, p ro p rio  com e resp o n sab ile  ing iunge di 
rivo lgersi al S om m o P on tefice a  favore dell’O rdine, p ro m e tten d o  il 
suo  valido  a iu to 35.

C onclusione: sca rtan d o  even tuali p reg iud iz i, b isog na  d ire  che il 
B russellense nel personagg io  favorito  de ll'ap pariz ione  di M aria, 
anz iché  u n  erem ita , ravvisa u n  person agg io  investito  di au to rità , un  
superiore, il p rio re  generale  S im one Stock, n o n  u n  altro .

3) Il luogo della sepoltura. L acu n a  questa , d a  n o n  o p p o rre  affa t
to , essendo  fuo ri posto .

R iferendosi al B russellense, Saggi aveva n o ta to  che vi si tra ttav a  
di u n a  “n o tiz ia”. Rilievo verissim o, in  q u an to  quel cata logo  n o n  
rip o rtav a  di s. S im one n ie n t’a ltro  a ll’in fu o ri della  visione m arian a . 
N on  in ten deva  s ten d ern e  u n a  b iog ra fia  e n em m en o  offrirne u n a  
sched a  b iografica.

Ciò supposto , n o n  sa rebbe  illogico, p e r  n o n  d ire  ing iusto , p re 
ten d e re  in fo rm az io n i c irco stan z ia te  su l paese  e su lla  d a ta  di nasc ita , 
su lle svaria te  attiv ità , sul luogo di m o rte  e di sep o ltu ra  ? C o ng iun tu 
re  tu tte , che esulavano da ll’ob iettivo  dello scritto re .

Irragionevole, com unque , il p u n ta re , con  in s is ten za  negativa, su  
di u n a  m an can za  del genere. A n o n  ten e rn e  conto , sa rebbe  b a s ta to  
u n  con fro n to  con  gli a ltri san to rali: tu tti  e tre  -  il Brevior, il B am ber- 
gense e il P arisiense  h an n o  rife rito  l’ap p a riz io n e  allo stesso , id en tico

34 Menaldo: “Ipse autem  sanctissim us pa ter in  m edio plebis suae 
constitutus velut alter Moyses populo sibi concredito o ra t et suae m en
tis aciem  in Beatissim am  Virginem (quam  P atronam  habebat) dirigit 
dicens: O Flos Carm eli” (Vis., 120).

35 Ibidem: "Et continuo adiecit: M itte ad  rom anum  pontificem  fra- 
tres, eum  enim  vobis sic favorabilem  reddam ” (Ibid.).
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Sim one, p rio re  generale  cui assegn ano  il m edesim o  luogo di decesso 
e di sep o ltu ra36.

N o n o stan te  le tre  su d d e tte  lacu n e  ap p a ian o  vane e in fondate , 
tu ttav ia  Saggi p ro sp e tta  la  su a  ip o tesi del “raddoppiam ento"  di 
s .S im one Stock: u n  S im one, erem ita ; d iverso  d a  S im one S tock  p r io 
re  generale . S do pp iam en to , dovu to  a  u n  “travaso di idee" da i ca ta lo 
ghi dei p rio ri nei ca ta logh i dei san ti. Scriveva in fatti:

"Ciò fa  supporre che le notizie dei cataloghi dei Priori generali 
siano state traversate nel catalogo dei Santi: qu i po i hanno  ricevuto  
altre aggiunte, tra cu i un a  cervellotica cronologia, che fa  vivere il Santo  
100 anni, lo fa  diventare priore generale p rim a  di essere carm elitano, gli 
fa  operare m iracoli in  concreto, quali la risurrezione del pesce e la resti
tuzione del vino  per la Messa. Con quale au torità  sia sta ta fa tta  una  
sim ile  operazione no n  ci consta, com e no n  ci consta  chi ne sia stato  
l ’autore. E  questi sono  -  in  breve -  i m o tiv i per cu i no n  po ssiam o accet
tare per buono  un  tale racconto venu to  fuori così tardi" (Sag. V,12).

N on sapre i d ire  quali d o cu m en ti ab b ia  s fru tta to  Saggi nell’ 
avan zare  u n  "travaso di idee” che gli con sen tisse  di p ro sp e tta re  u n o  
“sd o p p iam en to ”.

C o m u nq ue  sia, a  n o stro  giudizio , q u es ta  ipotesi, b a sa ta  su i d o cu 
m en ti a  n o s tra  d isposiz ione, r isu lta  in fo n d a ta , p riva  di sup po rto , 
sem plicem en te  im possib ile37.

I d o cu m en ti rife ren tesi al caso  sono  i cato logh i sia  dei P riori 
generali r ip o rta ti d a  S taring , sia  dei S an ti, p u b b lica ti da  X iberta . Vi 
an d reb b e  agg ium to  il san to ra le  p iù  sv iluppato  di G rossi: tu tti  com - 
m u n q u e  -  l’ho  già n o ta to  -  r id o ttiss im i a  poche  linee, qu asi schede 
b iografiche .

T enu to  p re sen te  qu esto , ecco il m io  rag io n a m e n to , le m ie  co n 
s ta taz io n i: ogni " trav aso ” -  tra s fe r im e n to  di u n  d e te rm in a to  m a te 
ria le  d a  u n  vaso a  u n  a ltro  -  im p lica  n e c e ssa r ia m e n te  tre  fa tto ri: u n  
te rm in e  a quo , u n  te rm in e  ad q u em , e il m a te r ia le  che  v iene tra s fe 
rito .

II te rm in e  a quo, nel n o stro  caso, sono  i ca ta log h i dei P rio ri gene
rali: quelli, a lm eno, p iù  so p ra  m enzionati. Ciò che  vi risco n tr iam o  in  
m erito  a  S im one S tock  -  o ltre  a l cognom e, al p rio ra to , al luogo di

36 Brevior, na rra ta  l’apparizione aggiunge: “Sanctus iste Sim on gene- 
ralis, dum  provinciam  Vasconiae visitavit, in  conventum  Burgidaliae ab 
hac luce migravit, ubi eius corpus quiescit” (Vis. 281). Parim enti, Bam- 
bergense (Vis. 291) e Parisiense (Ib., 302).

37 Ildefonso de la Im aculada, OCD, non  esitò a  ritenere quell’ipotesi 
«una fantastica teoria» (El Escapulario del Carmen revindicado, Valencia 
1975, 16). Fu aspram ente criticato su 'Carm elus', m a aveva colto nel 
segno.
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m o rte  e sep o ltu ra  -  è u n  generico  accen no  a lla  su a  san tità  e a  u n  suo 
p o te re  tau m atu rg ico , m a  senza  scend ere  a  p a rtico la ri specifici.

In  base  a  ta le  consta taz ion e , affio ra  sp o n tan eo  l’in terrogativo : 
d o nd e  ven nero  al te rm in e  ad quem , r ig u a rd o  a  S im one S tock, i due 
m iraco li -  pesce r ian im a to  e a cq u a  co n v ertita  in  v ino -  che si leggo
no  nel B am bergense  e nel P aris iense  e, so p ra ttu tto , do nd e  venne la 
"n o tiz ia” co n ce rn en te  l’ap p ariz io n e  r ip o rta ta  dal B russellense ? Inva
n o  si ce rcherebbe  ne i C ataloghi dei p rio ri tu tti  codesti dettagli.

Ciò am m esso , n o n  r isu lta  p iù  che rag ionevole  il ch iedersi: Dove 
sta , e com e è accad u to  di fa tto  u n  "travaso’”? Dove cercarn e  e ind iv i
d u a rn e  il te rm in e  a quo?  M an cand o  ta le  sostegno , il “trav aso ” re sta  
u n  en igm a in so lub ile  e l’ in te rro gativo  a tten d e  conven ien te  rispo sta .

A derendo a  Saggi e vo lendone u lte r io rm en te  ra sso d a re  la  p o si
zione, R ich a rd  C opsey h a  avan zato  u n a  q u a rta  lacuna: u n a  falsa col- 
locazione  di S .S im one S tock nell’elenco dei san ti recen siti38. N e p re n 
do  no ta.

P rem etto  che il B russellense  -  c o n tra riam en te  a  q u an to  venne 
r ilev a to39 -  si a ttien e  ad  u n  p rec iso  o rd ine , che io ch iam ere i “gerar
chico", o con son o  a lla  d ign ità  dei singoli personagg i.

A p a r te  i “ca rm e lita n i” dell’A ntico T estam ento , i san ti vengono  
e len ca ti secon do  la  r isp e ttiv a  p o siz io n e  ecclesiale: i so m m i p o n te fi
ci (D ionisio , B en edetto  X III); i p a tr ia rc h i (C irillo A lessandrino , 
G ovanni G eroso lim itano , P ie tro  de Csis, P ie rto m m aso ); i vescovi 
(B asilio , A ndrea); i sace rd o ti (Angelo, A ntonio , A lberto , Cirillo, 
S im o ne , Ila rion e , B rocardo ); i re lig iosi n o n  sace rd o ti (F ranco , E u se 
b io , Teodorico, A vertano), i la ic i (Luigi, E d o ard , E n rico ), le do nn e  
(Angela).

C o m e  palese, n o n  viene r ise rv a ta  u n a  casella  ai superiori genera
li de ll'O rd ine, tra  cui figu ra  S im one Stock, che trov iam o  g iu s tam en 
te  co llocato  tra  i relig iosi sacerdoti.

A chi volesse in sis te re  con  u lte rio ri obbiezion i, r isp o n d ere i che 
ogni rego la  h a  le sue eccezioni; e ta li eccezioni em ergono  an ch e  nella  
recensio ne  del B russellense.

E ccone alcune: al p a r i di S im one Stock, C irillo C o stan tino po li
tan o , r ite n u to  te rzo  p r io re  generale , lo trov iam o  in se rito  p r im a  di 
B rocardo , r ite n u to  "p rim us p r io r  gen era lis”, e di B erto ldo , r iten u to  
“secu n d u s p r io r  gen era lis” (Vis., 310- 312). E useb io , n o to  trad iz io 
n a lm en te  com e su p e rio re  del m o n as te ro  a  M onte Neroy, lo trovo 
po sto  tra  i relig iosi "non  sace rd o ti” (Vis., 312).

E ccezioni ana log he  si leggono an ch e  ne i due  san to ra li p iù  svi

38 Cf. no ta 19.
39 Xiberta: ‘Sanctos absque ullo ordine neque chronologico, neque 

ideali recenset’ (Vis. 90).
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lu pp a ti, il B am bergense  e il P arisiense . M a n o n  è il caso  d ’insistervi. 
A ggiungo so lam en te  questi du e  rilievi:

A nzitutto, le “lacune” riscon tra te  nel B russellense sono, a  livello let
terario , indubitabili. C iononostante, no n  esigono affatto u n  certo  “tra 
vaso di idee”, che insinu i e giustifichi “un o  sdopp iam ento” di persona.

C hiudendo, pera ltro , qu esto  capito lo , esp rim o  il ram m arico  p e r 
aver dovu to  co n fu ta re  u n  em in en te  s to riog rafo  quale  e ra  Ludovico 
Saggi. A im p orm elo  è s ta to  tu ttav ia  so ltan to  l 'am o re  a lla  verità  e a 
u n a  le ttu ra  serena, ap p ro fo n d ita  dei do cum en ti.

D etta  verità  p o stu la  p u re  che si r iten g a  in fo n d a ta  l'ipo tesi di un o  
“sd o p p iam en to ” so rre tto  d a  u n  "travaso di idee”.

M i au g u ro  qu in d i che an ch e  E m an u e le  B oaga n o n  si veda p iù  
in d o tto  a  scrivere che le m ie a rg o m en taz io n i d ’u n  tem p o  co n tro  lo 
“sd o p p iam en to ” di S im one S tock "non  conv incono  m o lto ”40.

b) Lo scapolare, stru m en to  del privilegio
U m ili le o rig in i dello scapo lare . Si tra ttav a , a ll’in izio , di u n a  

sopravveste, p riva  di m an iche , a p e rta  ai d u e  lati, scend en te  fino  ai 
ren i, che il m on aco  b en ed e ttin o  usava d u ra n te  il lavoro  m anu ale .

A do tta ta  dai ro m iti del C arm elo, col no m e di "superumerale”, 
F ilippo  R iboti ne fa u n a  delle c in qu e  p a r ti  co m p o n en ti l’ab ito  c a r
m e litan o  sull’esem pio  d ’Elia, il F o n d a to re41. E d  e ra  u n a  lu ng a  b an d a  
di pan no , con  u n  foro  ro to n d o  al cen tro : in filandovi la  testa , dalle 
spalle  -  in  la tin o ,” scapula”- u n a  p a r te  scendeva su l dorso , e l’a ltra  sul 
pe tto , fino  a lla  tib ia . A p ro tez io n e  del capo  da l caldo, dal freddo , vi 
fu agg iun to  u n  cop ricapo ,de tto , an ch e  uffic ia lm en te , “cap p u cc io ”, o 
"scapolare cappuccia to42”.

40 Boaga: "Sulla figura di S. Sim one Stock interviene anche Geagea, 
Maria Madre e Decoro del Carmelo, pp. 615-626, anche se le sue argo
m entazioni contro lo “sdoppiam ento” del santo non convincono m olto” 
(ib. 317).

41 Riboti: 1. Cinghia (cinctis lum bis, D., 256); 2. M elota, o tonaca 
(D., 259); 3. Superum erale, o scapolare (D., 264); 4. M antello barrato , o 
carpeta  variegata [cappe bianche] (D., 273-280); 5. Bastone (baculus in 
m anibus, D., 282). Cf. pure Riboti: “E st autem  superumerale vestis sine 
manicis usque ad renes descendens in utroque latere apertum" (D., 264). 
Inizialm ente, scendeva "usque ad  renes" -  Const. 1357, p. 46: "habeant 
fratres tunicas griseas et etiam  scapularia eiusdem  coloris cum  tunica, 
usque ad  m ediam  tibiam  descendentia”.

42 Const. 1357, p. 29: “ne frater audeat sine scapulari capuciato et 
debito m ore form ato divina celebrare”. S tando al carm elitano del see. 
XV M attia Fabri di Augusta, ad  aggiungere il cappuccio allo scapolare 
sarebbe stato S. Sim one Stock in seguito all’apparizione (Vis. 314).
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P er co m o d ità  d u ra n te  il r ipo so  n o ttu rn o , venne sensib ilm en te  
rid o tto  nelle sue d im ension i, così d a  r isu lta re  com p osto  di due parti: 
lu n a ,  d u n  pa lm o  in  larghezza; l’a ltra , d i due  p a lm i in  lunghezza.

P ro bab ilm en te , e ra  qu esto  il “p iccolo  scap o la re”, che, secondo  le 
costitu z io n i del 1369, ogni p o stu lan te  doveva reca re  con  sè en tran d o  
nell’O rd ine43.

N on  passò  m olto  tem p o  e lo scapo lare , d a  p a r te  in teg ran te , fu 
r ite n u to  costitu tivo  dell’ab ito  p ro p rio  dell’O rdine. H o rn b y  lo d ich ia 
rava  g ià  nel 1274 d u ran te  la  fam o sa  d isp u ta  u n iv e rs ita ria  a  C am 
bridge: “C o n tra riam en te  a  ciò che o b ie tta  il m io  co n trad d ito re , ab ito  
della  m ia  p ro fessione  n o n  è la  to naca , n o n  la  cap p a  b ianca , m a  lo 
scapo lare: se lo depongo te m era riam en te  e se oso ce leb rare  la  m essa, 
senza  esserne rivestito , in co rro  nella  sco m u n ica  (cfr. n o ta  20).

U n’iden tificaz ione  del genere  ap p ariv a  già fin  dal 1278, accen 
n a ta  negli Acta  del C apito lo  G enerale di M o ntpellie r e co n fe rm ata  
e sp ressam en te  da  Je a n  V enette44.

R isu lta  q u in d i s to ricam en te  certo  che, al tem p o  dell’app ariz io ne ,
10 S capo lare  e ra  equ ivalen te  a d  ‘abito dell'O rdine’; ten en d o lo  in  m ano  
all’a tto  dell’app ariz io ne , la  B. V ergine an n e ttev a  a d  esso -  com e ab ito  
tip ico  del ca rm elitan o  -  la  ‘Grande Prom essa  , es tesa  po i a  q u an ti fos
sero  m o rti rivestiti d e llab itin o , su a  ridu zion e .

G ià co n trasseg n a to  da  u n a  dup lice  co n n o taz io n e  -  re lig iosa  e 
c risto log ica  -  in  segu ito  all’ap p a riz io n e  vi p revalse  defin itivam ente  
u n  ra p p o rto  a M aria.

In  v irtù  di cod esta  co n n o taz io n e  o tten n e  ta le  p restig io  da  ven ir 
successivam ente  p ro c lam ato  "sacram ento" d i M aria  e “sacram entale” 
della  Chiesa.

Né si ta rd ò  a  ricon oscerg li due  in sign i favori r ig u a rd a n ti esp res
sam en te  il p ro b lem a  escato logico : la  "Grande P rom essa”, o p re se rv a 
z ione da  co n d a n n a  a ll’in ferno , che  si ria llacc ia  d ire ttam en te , sul 
p ian o  sto rico , con  l’ap p a riz io n e  e co n  il ‘Privilegio saba tino’, o  libe
raz io n e  dal p u rg a to rio  p e r  in te rcess io n e  della  M ad o n n a  so p ra ttu tto
11 saba to , g io rno  p a rtico la rm en te  d ed ica to  a  Lei -  e che tra e  vigore 
d a  d iversi in te rven ti della  Chiesa. Ad esem pio , con  la  B olla “E x cle

43 Const. 1369, p. 122: “habeant etiam ... parvum  scapulare cum  tu n i
ca ad iacendum ”. -  Const. 1636: "fratres nostri in tunica alba et parvo 
scapulari dorm ian t [...]; huius scapularis noctum i latitudo, unius palm i 
ad  m inus; longitudo, duorum  palm orum , aut talis u t possit succingi ad 
lum bos” (AnalCarm 2, 1911, 246).

44 Venette: “scapulari tarnen, quod ohm  caputium  vocabant, u t prius 
reservato pro speciali hab itu  sui ordinis et re ten to” (Herit., 162). Da 
no tare  che l’autore tra ttava proprio  del capitolo generale “in  M onte Pes- 
sulano anno Dom ini 1287 in  festo Beatae M ariae M agdalenae celebrato, 
tem pore fra tris Petri de Amiliano” (Ib.).
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m e n ti” (V is,167-168), e m an a ta  da  C lem ente  VII il 12 ago sto  1530 e 
co n  il D ecreto  della  S. Inqu isiz ione , ap p ro v a to  d a  Paolo V, em esso  il 
15 febb ra io  1613.

S ingo lare  privilegio, quello  saba tino , ap p ien o  con son o  con  la 
d iv ina rivelazione e che p o treb b e  d irs i l’a tto  p ra tico  con  cliì la  B. Ver
gine ch iud e  in  bellezza la  su a  m issio ne  di m adre . C om pito  rib ad ito  
dal V aticano II, là  dove in segn a  che, a ssu n ta  in  cielo, M aria  co n tin u a  
ad  assiste re  i fratelli del suo P rim o gen ito  fino  a  che  vengano  co n d o t
ti a lla  p a tr ia  b e a ta  del parad iso .

Privilegio, qu ind i, che segnerebbe il co ro n am en to  della  funzione  
d i M aria  quale “M adre  della  C h iesa”, di tu tta  la  Chiesa: m ilitan te , 
p u rg an te  e trio nfan te .

A rricch ito  di così sa lu tife re  p re ro g a tiv e  r ig u a rd a n ti d ire tta m e n 
te  la  salvezza e te rn a  -  p ro b lem a  dei p ro b lem i -  n o n  fa m erav ig lia  
che lo S capo la re  ab b ia  a tt ira to  la  s im p a tia  dei fedeli d ’ogni co n d i
z ione sociale: p iccoli m o rta li -  p ie  fem m in e  -  m a  in siem e im p e ra to 
ri e im p era tr ic i, re  e regine, p rin c ip i e p rin c ip esse , m ilita r i e le t te ra 
ti, senza  d ire  dei som m i pon tefic i, e dei san ti d ’ogni lev a tu ra  e m is
sione.

U n così vario e vasto  collaudo  sp inse  la  C ongregazione delle 
Indu lg enze  -  previo il voto favorevole del con su lto re  in carica to , il 
gesu ita  V incenzo C ardella  -  a  d ich ia ra re  S capo lare  m a rian o  p e r 
eccellenza lo S capo lare  ca rm e litan o 45. Di m od o  che, d icend o  sem pli
cem en te  "scapo lare” senza  u n 'u lte rio re  specificazione, s 'in ten d e  lo 
S capo lare  m arro n e  della  B .V ergine M aria  del M onte  C arm elo.

c) Il privilegio accordato
A ttraverso  il priv ileg io im p lo ra to  -  com e g ià  r ife rito  -  M aria  

venne la rg am en te  in  a iu to  alle pen ose  c irco stan ze  dell’O rdine. M a 
n o n  si lim itò  a  u n  in terven to  lim ita to  nel tem po: g a ran ten d o , con  la  
su a  o n n ip o ten te  in tercession e , la  salvezza e te rn a  a  q u an ti avessero  
p o rta to  lo Scapo lare , p ro ie ttò  nell’e te rn ità  il suo favore. Il p iù  s tim a 
b ile  e il p iù  desiderab ile  dei favori, dal m o m en to  che  re s tan o  sem pre  
a ttu a li le p a ro le  di Cristo: ‘Che giova a ll'uom o possedere l ’universo  
intero, se p o i perde la propria an im a?’ (M t 16,26; Le 9,25).

D a rilevare  anch e  che m ed ian te  la  "Grande Prom essa” la  B. Ver
gine n o n  in tese  con d iz ion are  e su b o rd in a re  la  salvezza e te rn a  allo 
S capo lare , facendone  qu asi il m ezzo  p e r riuscirv i. Il m ezzo  in d i

45 Congregazione delle Indulgenze: ‘illa singularis om nino, univer
salis et constans totius catholici orbis in tegra servetur religio erga sca- 
pulare m arianum , quod veluti antonom astice Scapulare aud itu r’, in Ana- 
lOCarm. 1(1909), 181.
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spen sab ile  a  p re n d e r  p a r te  al convito  dell’Agnello è u n icam en te  l’ab i
to  della  g raz ia  san tifican te ; lo S capo lare  è u n o  dei m ezzi p e r  g iu n 
gervi: u n o  dei m ezzi, n o n  in  v irtù  della  su a  m ate ria le  consistenza, 
sprovvista  d ’ogni valore46, ben sì p e r  la  g a ran z ia  d a  p a r te  della  M adre 
di Dio m an ifes ta ta  con  la  "G rande P ro m essa”.

Ino ltre , b en ché  sia  m u n ito  della  p ro tez io n e  di M aria, lo S cap o 
la re  n o n  è u n  feticcio, u n  ta lism ano , u n  ‘p o rta -fo r tu n a ’47 che  o tte r 
reb b e  au to m aticam en te  i suo i effetti. E sso  n o n  esim e dall’essere vigi
lan ti e dallo  sforzo: n o n  d isp en sa  dal co n tr ib u to  p e rso n a le  delle 
b u o n e  opere  in d isp ensab ili a  con segu ire  la  salvezza. Pio X II lo h a  
r ib ad ito  esp ressam ente : “Chi porta  l ’abitino, no n  si lusinghi di poter  
indulgere alla pigrizia e a ll’indolenza sp iritua le”.

A nche p e r  q u an ti in d o ssan o  lo  S capo lare  vale il proverb io : “Chi 
si a iu ta , il ciel l’a iu ta ”.

Ciò posto , o cco rre  tu ttav ia  ricon oscere  che, e lim in a ti con  accu 
ra tezza  even tuali in flussi m agici o su p erstiz io si -  verificab ili del 
re sto  in  qu alsiasi fede re lig iosa  - , la  devozione allo Scapo lare , deb i
tam en te  p ro p o s ta  e conven ien tem en te  a ttu a ta , si rivela  u n a  m in ie ra  
di stim oli a tti a  isp ira re  u n a  v ita  au ten tic am en e  c r itia n a  e m arian a .

Tanto che la  devozione all’A bitino, p riva  di m olteplici p ra tich e  
es te rn e48, tende p e r n a tu ra  all’in te rio rità , ravvisando  nella  B. Vergine 
so p ra ttu tto  u n a  M adre da  am are  e u n a  Vergine p u riss im a  d a  im itare .

P ecu lia rità  q u esta  che, d a ta  la  su a  e s trem a  sem plic ità  -  la  rende  
ad a ttab ile  a  tu tte  le e tà  e a  tu tte  le con d iz ion i49.

N o n  p e r  n ie n te  la  "C o m m e m o ra z io m e ” l i tu rg ic a  de l 16 L uglio  
-  d iv en u ta , p e r  il p o p o lo , fe s ta  dello  S c a p o la re 50 -  h a  o t te n u to  u n a

46 Léon de St. Jean: «‘N ostrum  nullum  est Scapulare, nullus habitus, 
nullum  in  m ortis articulo Virginis auxilium , patrocinium ve, nisi exterio- 
ri Scapularis gestationi in terior virtu tum  cultus correspondeat’ (Typus 
seu pictura vestis religiosae, Parisiis 1635, p. 9).

47 B ernardo B artm ann d ichiara la «Grande Prom essa» 'legendam  et 
quidem  indolis fere fatalisticae’ (Vis., 60). Cf. Maria in Lichte des Glau
bens und der Frömmigkeit (Paderborn, 1922, 213 s.).

48 Elisée de la Nativité: ‘La dévotion au  Scapulaire est la plus sobre, 
la plus dépouillée des dévotions m ariales. E n soi elle n ’exige ni gestes 
particuliers, ni prières spéciales. Elle im pose uniquem ent l’acceptation 
filiale d ’un  signe de protection, et la résolution loyale de travailler à assu
re r  son salut telle qu'elle est réclam ée de tou t hom m e de bonne volonté’ 
(Le Scapulaire du Carmel. Etude historique, Tarason, 1958, 95).

49 Pio XII: "Sacri Scapularis C arm elitarum  devotio, quae, sua ipsius 
simplicitate, om nium  ingenio accom odata, in ter Christi fideles cum  salu- 
tarium  fructuum  increm ento, quam  latissim e pervulgata est, nem inem  
profecto latet’ (AAS, 42, 1950, 390).

50 I M aroniti nel L ibano celebrano annualm ente la M adonna del
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d iffu s io n e  d i la rg a  r iso n a n z a  "e cce les ia le”51, e c u m e n ic a  e m o n 
d ia le .

d) La presentazione letteraria
L im itandoci allo stile, n o tiam o  che  esso è strin ga to , asciu tto , 

r id o tto  ai m in im i te rm in i in d isp ensab ili p e r  ren d ere  l’idea, p e r t r a 
sm e tte re  l’evento.

U na costa taz ione , che si coglie di p rim o  acch ito , senza  sforzo. 
P er cui si d ireb be  fa tica  inu tile  ap p licarsi a  m in uz io se  ricerche. Ne 
convengo. T uttavia m i app lico  di p ro p o s ito  a  u n a  ta le  ricerca , p erché  
m i s ta  a  cuo re  ev idenziare  al m assim o  la  “b rev ità” com e c a ra tte r is ti
ca  che d ifferenzia  il B russellense dagli a ltri san to ra li e ne  m ostra , 
in siem e, l’an tich ità .

Nel co n fro n ta re  il B russellense  con  gli a ltri tre  no ti san to ra li, 
agg iungerò  pu re , d i q u an d o  in  q u and o , l’acco stam en to  con  a ltri 
au to r i p iù  recen ti52. Q u an to  al m od o  di p rocedere , esam in e rò  invece: 
in  u n  p rim o  m o m en to  il supp lican te , la  sup p lica  e la p e rso n a  su p p li
cata ; in  u n  secondo  m om en to , l’app ariz io ne , il priv ilegio acco rd a to  e 
i ben efic ia ri di ta le  privilegio.

1. - Il supplican te :
Nel B russe llense :”Sa nctus S im on, natione A nglicus”. Varianti: 

“S anctus S im on  de Anglia, generalis o rd in is  sex tus” (Brevior) -  “san c
tu s S im on  Stock, n a tio n e  anglicus, sextus generalis o rd in is” (Bam - 
bergense, P arisiense) -  “S. S im on, cognom ento  Stock, sic d ic tu s a 
loco in  Anglia, u b i trax it orig inem , et sextus generalis o rd in is. Vir

Carmelo com e “Festa deH’Abito" = ‘hi at-Thauh. È no ta  la devozione dei 
M aroniti alla M adonna del Carmine: cf. G iuliani, T.M., OCarm., La devo
zione alla Madonna del Carmine nel Rito Maronita, in  An.OCarm. 
17(1952), 173-183. -  "La festa del Carm ine (16 luglio) venne elevata a 
festa di precetto  da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Già Già [Geagea], Arcive
scovo di Cipro” (loc. cit., 173). Nelle L itanie Lauretane, all’invocazione 
“Rosa m ystica” si fa seguire im m ediatam ente “Cedro del L ibano”. Per l’a 
nalogia del “Cedrus”, cf. Textus Mariales ex Operibus Mag. Michaelis 
Bononiensis extracti, in  AnOCarm 8(1932) 80-81.

51 Paolo VI: “huc pertinen t etiam  aliae -  [festivitates: XVI iulii, B. 
M ariae V. de M onte Carmelo] -  quae initio a peculiaribus religiosis fami- 
liis celebratae, nunc autem  quoniam  sun t diffusae, vere ecclesiales dici 
possun t”, in AAS. 66(1974) 122.

52 A facilitare i riscontri, riporto  qui le pagine dei singoi santorali: 
Brevior (Vis., 283). -  Bam bergense (Ib., 291). -  Parisiense (Ib., 311). Per 
altri autori: Thom as Bradley (Vis., 107-108). -  B. Leersio (Ib., 110). -  
Bostio (Ib., 1129. -  Paleonidoro (Ib., 116). -  Fabri (Ib., 117). Curri (Ib., 
118). -  Boucher (Ib., 119). -  M enaldo (Ib. 1209). -  Balaeus (Ib., 121).
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m agn ae  ab stin en tiae  et devotionis, spec ia lite r ad  B .V .M ariam ” (Leer- 
sio).

2. - La supplica:
Nel B russellense: “sem per in ora tion ibus su is  [ ...]  deprecabatur". 

V arianti: “iu g ite r d e p recab a tu r” (B revior).- “d e p re c a b a tu r” (B am ber- 
gense).- “saep ius vero [ ...]  d e p recab a tu r” (Parisiense).- "d ep recab a
tu r  h u m ilite r  et a tte n tiu s” (Leersio). “Corde devotissim o d icens” 
(Bostio).

Q uello però  che con tradd istingu e  il B russellense da  tu tti  i santo- 
ra li e da  tu tte  le versioni susseguenti è la  m an can za  della fo rm u la  di 
p regh iera , il “Flos C arm eli”, che R o land  B o uch er e a ltri d icono com 
po sto  dal S anto  stesso53. Il testo  la tino  è no tissim o . C alciuri così lo 
r ip o rta  in  volgare: "F ior C arm elita  et Vite fio rita  -  S p lendo r dello cielo 
e t V ergine p arto ris ti -  S ingolare.- M adre  p ie to sa  et h u o m o  n o n  cogno- 
scesti -  alli tuo i C arm eliti d à  a lcun  privilegio -  S tella del m a re ”54.

Q u an to  allo scopo od  oggetto  della  supplica , ab b iam o  inoltre: 
nel B russellense: “aliquo singulari privilegio dotaret"; com e varian ti: 
“a liquo  co m m u n ire t priv ileg io” (B revior). -  “co m m u n ire t p riv ileg io” 
(B am bergense).- “singu lari co m m u n ire t p riv ileg io” (Parisiense). -  
“S in gu la rique  priv ilegio m u n itu m , ad  su i lau d em  et m u lto ru m  aedi- 
fica tionem  fidelium  d eco ra re t” (Paleon idoro ).

P e r ciò che si riferisce  invece ai B enefic iari della  supplica , nel 
B russellense leggiam o:: “O rdinem  su u m " , com e varian ti: "u t C arm e- 
lita ru m  ord inem , qu i speciali g au d e t ip siu s  V irginis ti tu lo ” (Brevior) 
-  "u t suo  titu lo  in sign ito s” (B am bergense) “u t O rd inem  suo  titu lo  
in s ig n itu m ” (Parisiense). -  "u t C arm elita ru m  O rdinem , qu i speciali 
g au d e t ipsius V irginis ti tu lo ” (Bradley). -  “u t  sac ram  C arm eli Reli- 
g ionem  gloriosi no m in is  su i titu lo  sin gu lari in s ig n itam ” (Bostio, 
D.,1640).

3. - La p e rso n a  supplicata :
N el B russellense: ‘v irg inem ’. V arianti: "Dei g lo rio sissim am  Geni- 

tr ic e m ” (B revior). -  “V irginem  gloriosam , Dei G en itricem , P a tro n am  
O rd in is” (B am bergense e Parisiense). -  "S an ctam  Dei G en itricem  
M ariam , A urigam  R ectricem que c u rru s  E liae p raec ip u am ”(Bostio,
D.,1640).

53 Daniel V. Maria: ‘Hane atque etiam  illam devotam et celebrem Anti- 
phonam  in Ordine Carmelitano: Ave Stella m atutina  com positam  a  B. 
Simone Stock refert Ioannes Pitseus, Tomo prim o Relationum Historica- 
rum  de rebus A nglicis,... ad annum  Christi 1265 agens de B. Simone Stock 
(D., 617). Roland Boucher: antiphonam  a se com positam ’ (Vis. 118).

54 Calciuri Nicola, OCarm (+1466), Vita Fratrum del Santo Monte 
Carmelo, in  Ephem C arm  6 (1955) [ed. Graziano di S. Teresa, OCD]; cf. 
pure Vis. 109.
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4. - L’appariz ione:
Nel B russellense: “appartiti". V arianti: “cu m  m u ltitu d in e  angelo- 

ru m  ap p aru it"  (Brevior, B am bergense). -  "cum  m u ltid u d in e  angelo- 
ru m  ipsi bea to  viro  a p p a ru it” (Parisiense). -  "cum  angelicis co m ita ta  
catervis lu m ine  am ic ta  s icu t v es tim en to ” (B ostio). -  "affuit p ien tissi- 
m a  Virgo cum  p o m p a  cop iosa  an g e lo ru m  e t v irg in u m ” (M enaldo).

D a segn alare  in  co d esta  ap p ariz io n e  d u e  con tingenze: la  m o d a li
tà  di consegna  e la  fo rm u la  rispettiva.

Q u an to  a  m od alità , nel B russellense si dice: ‘portans scapulare in  
m a n u  ; nelle V arianti: "scapu lare  o rd in is  in  b en ed ic tis  m an ib u s  suis 
te n e n s”(B revior). -  scapu la re  o rd in is  in  m an ib u s  su is ten en s” (B am 
bergense). -  “scap u la re  in  m an ib u s  su is ten en s” (Parisiense). -  “sca 
pu lare , seu  cucu llam  an tiq u i o rd in is  C arm elita ru m  cum  parvo  capu- 
tio  u sq ue  ad  c in gu lum  descendens, in  b en ed ic tis  m an ib u s  suis 
ten en s” (Bradley).

In  o rd ine  alla fo rm u la  di consegna, sia  nel B russellense che nei 
tre  san to ra li essa  v iene r ia ssu n ta  col sem plice  p artic ip io  presen te : “et 
dicens". Si diversifica, p e r  con tro , nelle  versio n i p o sterio ri: “Dilectis- 
sim e m eus, recipe hoc  tu i O rd in is scapu la re , m eae  co n fra te rn ita tis  
sig n u m ” (Paleon idoro).- "N on est q u o d  tim eas, in qu it, en  tib i hoc  tu i 
scap u la re  O rdinis, fra te rn i am o ris  p ig n u s” (B alaeus).

5. - 1 d e s tin a ta ri del privilegio:
Nel B russellense: “tibi ac tu is”. V arianti: “tib i e t cun ctis  C arm eli- 

tis  p riv ileg ium ” (B rev ior e gli a ltri due  san to ra li) . -  “tib i e t cun ctis  
fa trib u s  C arm elitis qu i n u n c  su n t vel fu tu ro  tem p o re  in  o rbe  e ru n t 
sin gu lare  priv ileg ium ” (Bostio). -  “tib i m eisque  fra trib u s , qu i n u n c  
su n t et p ro  tem p o re  e ru n t p riv ileg ium  s in g u la re” (Fabri).

6. - Il priv ileg io concesso:
N el B russellense: “in hoc m oriens, sa lvabitur". V arianti: “in  hoc 

m o rien s  a e te m u m  n o n  p a tie tu r  in cen d iu m , id  est, in  ho c  m o rien s  
sa lv ab itu r” (B revior). -  “in  hoc  m o rien s  sa lv ab itu r” (B am bergense, 
P arisiense). -  “in  a e te rn u m  n o n  p a tie tu r  in cen d iu m , hoc  est, in  hoc 
m oriens in  deb ita  o rd in is  o b o ed ien tia  sa lv ab itu r” (Bostio). -  “in  hoc 
m oriens, ae te rn u m  n o n  p a tie tu r  in cend ium , ce teris  p a rib u s  ben e  dis- 
p o sitis” (Currifex).

D opo u n  così d e ttag lia to  co n fron to , eviden te  e in d iscu tib ile  
em erge la  “brevità” del B russellense. S ub ito  p e rò  si affaccia an ch e  la  
do m anda : quella  b rev ità  va co n s id e ra ta  originaria, o p p u re  effetto  di 
u n a  co n traz io n e  o com p end iosa  “abbreviazione” della  recensio ne  p iù  
lunga, c o m e  sta to  a fferm ato  d a  X ib erta  ?55

55 Xiberta: “Recensio contracta codicis Bruxellensis fere explicatur 
u t com pendium  recentioris cuius excerpens form a faciliori reddit. 
N otanda tarnen absen tia  cognom inis Stock et locutio ‘aliquo singulari 
privilegio’, quae in  recensione m edia occurrit" (Vis., 182).
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N el rispo ndere , p ren d o  lo sp u n to  da l p o ta to re  com e lo  descrive 
il Vangelo: tag lia  e conserva. S tro n ca  cioè il ram o  secco e m an tien e  
quello  vivo (Gv 15,5). N on  a ltrim en ti agisce l’ab b rev ia to re  di u n  testo  
le tte ra rio : tra la sc ia  gli e lem en ti accessori, n o n  necessa ri al raccon to , 
e m an tien e  quelli ind ispensab ili.

Nel caso  dei san to ra li in  genere  e del B russellense  in  p artico lo re , 
l’ab b rev ia to re  avrebbe dovu to  tra la sc ia re  qu esti tre  elem en ti, in d u b 
b iam en te  n o n  necessari (ram i secchi). Ossia, i ve rse tti b ib lic i p rep o 
sti a i singoli san ti elencati; i versi m etric i r ise rv a ti ad  a lcu n i san ti a 
p re fe ren za  di a ltri senza  sap ern e  la  m o tiv az io n n e56 e i r im a n d i alle 
fon ti le tte ra rie , p iù  copiosi nel B russellense che negli a ltri tre  santo- 
ra li57.

V enendo po i al racco n to  nel B russellense  e p ren d en d o  in  con si
deraz io n e  dettag li (ram i verdi) che l'ab b rev ia to re  avrebbe dovuto  
m an ten e re , m i lim ito  ai tre  casi che seguono:

-  m a n can za  di u n a  specificazione della  V ergine, cui si rivolge il 
sup p lican te , cioè, ‘Patrona dell’O rdine’;

-  m an can za  della  fo rm u la  di sup p lica  -  il ‘Flos Carmeli’ -  che 
f ig u ra  in  tu tte  le versioni, a  ev idenziarne  l’im p o rtan za ;

-  m an can za , nell’app ariz io ne , del corneo di ‘spiriti an ge lic i, pa ri-  
m en ti r ib ad ito  da  tu tti  gli a ltri san to ra li e scritto ri.

In  breve, m an can za  di dettag li, che si d ireb b e ro  «elem enti p o r
tan ti»  del racco n to  e che, a p p u n to  p e r  questo , qu a ls iasi abb rev ia to re  
avrebbe dovu to  conservare.

T utto som m ato , 1’ ag g iu n ta  di de ttag li sup erflu i e la  so p p ressio 
ne  di de ttag li in sop prim ib ili m i convincono  che  il B russellense, an z i
ché  “fru tto" m a tu ra to  con  estraz io n e  o "abbrev iaz ion e” d i d o cu m en 
ti c rono lo g icam en te  an te rio ri, è u n  ‘pigro germ e’, d a  cu i gli a ltri sa n 
to ra li sono  derivati com e fiore ; e, u lte r io rm en te , com e fru tto  m a tu 
ra to  g razie  a  p o ste rio ri r ip en sam en ti e u lte rio ri app o rti.

Il rip iego  su  di u n ’ abb rev iazione fu suggerito , p rob ab ilm en te , 
dal tito lo  “L egendae ab b rev ia tae”, a ffibb iato  al B russellense; u n  ti to 
lo, com 'è  risap u to , che si leggeva d a  tem p o  in  C osm e de Villiers, O 
C arm 58.

56 Aggiunta di versi metrici-, oltre a  Corsini (Vis., 210), Giov. Geroso
lim itano (Ib., 308) Angelo di Sicilia (Ib., 310) e Alberto di Sic. (Ib.), Ciril
lo Greco (Vis., 311), Teodorico (Vis. 312). Tutti m ancan ti negli altri san
torali.

57 R im andi alle fonti: due nel Brevior (Vis., 281-282); quattro  nel 
B am bergense (Vis., 285-286); otto nel Parisiense (Vis. 296, 297, 300); tre 
dici invece nel Brussellense (Vis., 708, 709, 710): fra tu tti il num ero più 
rilevante.

58 Cf. Bibliotheca Carmelitana notis criticis et d issertationibus illu
stra ta  (Aurelianis, 1725).



226 NILO GEAGEA

In  base  a tale co n s ta ta ta  “brevità”, è in o ltre  logico stab ilire  la 
seguente  g ra d u a to ria  crono log ica  p e r  i q u a ttro  san to ra li: p iù  an tico  
di tu tti, il Brussellense; segue com e m eno  an tico , il Brevior, m eno  
recen te , q u an to  a  noi, il Bambergense; p iù  v icino a noi, il Parisiense.

U na g rad u a to ria  del genere  p rov oca  u n o  s tim o lo  p iù  che rag io 
nevole e logico a  rice rca re  l ’autore  del B russellense com e il san to ra le  
p iù  antico .

e) L ’autore del Brussellense
F u  suggerito  il no m e di Je a n  de C hem ino t, in  base  ad  u n a  sua  

postilla , in  cui esprim eva il desiderio  di vo lersi occu pare  dei san ti 
ca rm e litan i del vecchio  e del nuovo  T estam en to59. M a p a re  si s ia  t r a t
ta to  di u n a  passeg gera  velleità.

C om unque, Jean  de C hem ino t an d reb b e  escluso  p e r  il solo m o ti
vo che il B russellense ig n o ra  co m p le tam en te  B erto ldo  di M alefaida, 
a ltam en te  va lu ta to  nello Speculum .

P iù  sicu ra , invece -  anz i o rm a i ce rta  -  deve d irs i l’a ttr ib u z io n e  al 
tedesco  G iovanni di H ildesheim  (+1375), che T ritem io stim av a com e 
s tu d io so  em in en te60 e an d reb b e  forse r ite n u to  lo sc ritto re  p iù  e ru d i
to  t r a  i ca rm e litan i del m edioevo.

A pologeta fe rra to , n o n  facile a  lasc ia rs i su p e ra re  d a  u n  avversa
rio , com e si ricava  dal suo  Dialogus inter directorem  et detractorem: 
o p e ra  sc ritta  nel 1370 e d ed ica ta  a  G iovanni B alleste r (+1374), p r io 
re  generale . R ivend icando le prerogative  dell’O rdine, m a i si valse di 
a rg o m en t futili, d i poco o n essu n  peso.

V olentieri sfru ttav a  le trasm ission i orali. Lo tes tim o n ian o , ad  
esem pio , i tre  seguenti ricorsi: a  u n  ebreo, spec ia lizza to  in  m a te r ia  di 
genealogie61; a  u n  personagg io , degno di fede, p e r  conoscere  le u lti
m e v icende del no stro  p rim o  o ra to rio  e re tto  a lla  M ad o n n a  p resso  la  
fon te  d ’E lia62; al con fra te llo  cen tenario , B arto lom eo , p e r  avere in fo r
m az io n i su ll’uso  della  c a rp e ta  variegata , p r im a  che nel 1278 fosse 
s ta ta  so s titu ita  con  la cap p a  b ia n c a 63.

59 Cheminot: “Vitam autem  ipsorum  et aliorum  sanctorum  tarn 
Veteris quam  Novae Legis, qui hanc religionem  professi sunt, ne nim ia 
prolixitate legentibus fastid ium  generetur, ad  praesens om itto”.

60 Tritemio: "in Scripturis sanctis eruditus, et in  saecularibus litteris 
nobiliter doctus, Theologus, Philosophus et Poeta insignis” (D., 643).

61 Hildesheim: “audivi a quodam  spectabili iudaeo et quoad hoc fide 
digno” (Herit., 340).

62 Idem: "Audivi a  fide dignis, qui d icebant se vestigia cappellae... 
dilapsae vidisse” (Ib., 371). -  Cf Madre, 525.

63 Idem: "Ego vidi in  Francofonia anno Dom ini 1338 centenarium
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P rez iosa  d isposizione, questa , ad  accogliere an ch e  le no tiz ie  t r a 
sm esse  a  voce in to rn o  su ll’app ariz io ne .

Va p u re  m essa  in  rilievo u n ’a ltra  su a  d isposiz ione: quella  di avva
lersi di eventi preternaturali, com e le rivelazion i di s. I ld eg ard a  e i due 
fa tti m irocolosi, con i quali ch iud e  il suo D ialogusM.

Che po i H ildesheim  sia  s ta to  rea lm en te  l'au to re  del B russellense
10 si ricava da  u n  accu m u lo  di circostanze convergenti, che d issipan o  
ogni dubb io .

A nzitu tto , si tenga p resen te  che, a ttrav e rso  le sue  m oltep lic i t r a 
scrizion i, il B russellense  sub ì vari r im an eg g iam en ti, spec ia lm ente  
nel n u m ero  dei san ti e lencati, com e lo d im o stra  l’in se rim en to  di 
s.A ntonio  d ’U ngheria . R im an eg g iam en ti, com e p rec isa  X iberta , 
dovu ti p a r tico la rm en te  a  G iovanni B aie65.

N ell’afferm are  ciò, p ren d o  lo sp u n to  da  u n ’an n o taz io n e  paleo- 
g rafica  del cod ice di Bruxelles.

Ind iz io  di ap p a rten en za  del B russellense a  G iovanni H ildesheim  
com e au to re  è il fa tto  che il n o stro  san to ra le  figu ra  in se rito  tra  le sue 
opere: il Dialogus (qui, però , figu ra  com e Tractatus peru tilis obstruens  
ora detrahentium )  e la  p ro sa  Quae stas absque n isi, che nel codice di 
V ienna è a ttr ib u ita  esp lic itam en te  a  H ildesheim .

C om provano l’a ttrib u z io n e  a  H ildeshe im  sia  l’im p o staz io n e  che
11 co n ten u to  del B russellense.

N ell'im postazione  em ergono  ch ia ram en te  tre  tip ic i dettag li: u n  
senso di m isura, che rid u ce  a poche  linee -  c in qu e  o sei, a l m assim o  
o tto  -  la  "no tiz ia” dei singoli santi; u n  gusto  di sim m etria , che ad  ogni 
san to  p rem ette  u n  verse tto  b ib lico  co n ten en te  u n  rife rim en to  al C ar
m elo; u n ’ ispirazione poetica, che ad  a lcu n i san ti riserva u n  d e te rm i
n a to  n u m ero  di versi.

Tre dettag li, che em ergono  con  ch ia rezza  da l Dialogus, così da 
suggerire  id en tità  d ’au to re .

P er il con tenuto , a ttiro  l'a tten z io n e  su  due  casi p iù  che  sign ifica
tivi. A nzitu tto , su ll’e su b e ran te  erudizione, palese  nella  c itaz io ne  delle 
p iù  svaria te  fonti, sia  sacre  (o ltre  la  B ibbia, G iro lam o, C assiano, B er
nardo ) che p ro fan e  (S to ria  L ucana, S to ria  Scolastica, S to ria  di

et fide dignum , B artholom aeum  nom ine, qui dixit huiusm odi barras in 
iuventute se portasse” (Ib., 359). -  "M utandus ergo fuit hab itus iuxta 
prophetiam  H ildegardis”. (Ib., 359). -  "Iuxta prophetiam  Ildegardis” (Ib., 
365).

64 Idem: ‘M iracula aliquot’ (Ib., 385-388).
65 Xiberta: “redactio, quam  codex Brussellensis nobis revelavit plu- 

ries transcrip ta  et m agis m agisque transform ata  est, praesertim  exeunte 
saeculo XV, p rou t apparet in  collectaneis Ioannis Balaei, in  quibus p lura 
diversis in  locis extracta inveniuntur” (Vis., 91).
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G erundio , il Mare m agn um  h istoricorum , il De in stitu tion e  m onacho- 
r u m ); qu indi, su lla  v arie tà  di e rud iz io ne , che  h a  u n  adeg ua to  r isco n 
tro  nel Dialogus (cfr. H erit., 328-330).

Q uello però  che  m agg io rm en te  im p ress io n a  è l’acco rdo  del B rus- 
sellense con  il Dialogus pe rsin o  negli sbagli.

U n esem pio  evidente, rilevato  an ch e  d a  X iberta , il p re sen ta re  s. 
P ier T om m aso -  in  en tram b i i d o cu m en ti -  p a tr ia rc a  "an tio ch en o ”, 
m en tre  in  rea ltà  e ra  s ta to  p a tr ia rc a  “c o s tan tin o p o litan o ”66.

N é an d reb b e ro  tra sc u ra te  le positive  m olteplici concordanze  t ra  le 
due  opere. Cito qualche esem pio .

G iovanni B a ttis ta  è p re se n ta to  nel B russe llense  quale  “co n fra te r  
cu m  erem itis  M ontis C arm eli” (Vis. 310), com e nel D ialogus. Q uesto  
in fo rm a  in o ltre  che il B a ttis ta  venne sepo lto  a  S ebaste , tra  i due 
"c a rm elitan i”, E liseo  e A bdia, “e iu sd em  re lig io n is” (Vis 307; H erit., 
352).

C irillo A lessandrino viene p re sen ta to  dai due d o cu m en ti com e 
“fra te r  M ontis C arm eli” (Vis.,306) e “p resb y te r  soc ie ta tis  C arm eli” 
(H erit.,373).

L’a ltro  Cirillo, il C ostan tino po litano , è d e tto  p a rim en ti “herem i- 
ta  M ontis C arm eli” (Vis.,310) e “p resb y te r  in  M onte C arm eli” (Vis., 
310) e nel Dialogus ‘p resb y te r in  M onte C arm eli” (H erit., 348).

D im ostrativa, ino ltre , l 'om issione - in  e n tram b i i d o cu m en ti -  di 
B erto ldo  M alefaida, no to  com e p rim o  p rio re  generale  dell’e ra  la tina . 
O m issione pu re , in  en tram b i, della  “R egola”, acco rda ta , in  greco, ai 
n o s tr i p rim i e re m iti/ 'c e r ta m  regu lam  n o n  h ab e n tib u s” (Vis., 310), 
fa tta  po i tra d u rre  in  la tin o  da  A im erico, p a tr ia rc a  an tio cheno . N o ti
zia  tra sm essa  dagli a ltri n o stri sc ritto ri, a  d ifferenza del B russellense  
e del Dialogus.

A con ferm are  che il B russellense  risa lg a  p ro p rio  a  H ildesheim , ci 
s ta  in d u b b iam en te  anch e  il fa tto  che egli ebbe n o tiz ia  dell’ap p a riz io 
ne  di M aria  a  s .S im one Stock, così d a  p o te r la  r ip o rta re  nel B russe l
lense.

Tale con oscen za  la  si ricava con  certezza  d a  a lcu n i suo i a c ro s ti
ci67, com p osti p ren d en d o  dall’u ltim a  le tte ra  -  “s ” -  del vocabolo  Car- 
m elu s68.

66 Idem: “sicut p raefatus Ioannes de H ildesheim  S. P etrum  Thom as 
vocat patriarcam  A ntiochenum ” (Herit. 350).

67 Xiberta: "certe sun t eiusdem  Ioannis de Hildesheim , siquidem  
expresso illius nom ine haben tu r Vindobone in B ibliotheca Status, ms. 
Lat. 4030, f. 301" (Vis., 89).

68 Hildesheim : I. -  S. Dat supernae professis com m oda vitae. II. -  S. 
Salvificos canit prior; est in  vita superstes. III. -  S tat prò superna schola 
subveniendo sodali (Vis., 132). Q uanto a varianti: nel secondo verso:
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In  quel suo “M etricon”, H ildeshe im  m en z io n a  esp lic itam en te  un  
“prior”, aven te u n  rife rim en to  a lla  salvezza “sa lv ificus" : a  quella  p re 
c isam en te  che è l’e te rn a  salvezza: “sup em a e  [ ...]  com m o da  vitae”.

A ccenna, ino ltre , ad  u n  sim bolo: “pro signo”, p ro sp e tta to  a  co n 
fo rto  e sollievo -  “pro sub leva ndo” -  d i q u an ti son o  m em b ri effettivi 
-  “professis"  -  o sem plicem ente  aggregati: "sodali”.

U niti in siem e questi dettag li, m i do m ando : che  ci vuole di p iù  
p e r  scorgervi il co n ten u to  salvifico derivan te  d a ll'ap pariz ione?

Se poi nell’en igm atico  “s ” in iz ia le  si legge esp lic ito  il nom e 
“S im o n e”, scom p are  ogni dubb io : gli A crostici si rife risco no  c e r ta 
m en te  a l la p p a n d o n e  della  M ad o n n a  a  s. S im one Stock, p rio re  gene
ra le  dell’O rdine, r ife rita  dal B russellense.

A m m esso pac ificam en te  questo , ecco sp u n ta re  u n  d u b b io  p iù  
che logico: conoscendo  quell’app ariz io ne , p e rch é  H ildeshe im  n o n  ne 
fa m enzione  nel cap ito lo  del Dialogus, in  cu i d ifende  a  lungo il tito lo  
m a rian o  dell’O rd ine?69.

P rim a  di r ispo ndere , p ro p o rre i u n  a ltro  n o n  m eno  u rg en te  in te r
rogativo: P erchè  H ildesheim  in  quel m edesim o  cap ito lo  n o n  fece il 
m in im o  accen no  a  u n ’a ltra  ap p ariz io n e  di M aria , quella  fa tta  a  s. P ier 
T om m aso? Tanto p iù  che, a d ifferenza di quella  co n cern en te  s. 
S im one Stock, l’aveva co n o sc iu ta  d ire ttam en te  da lla  bo cca  stessa  del 
favorito , suo m aestro  ad  Avignone?70.

Il "silenzio” di H ildesheim , in  en tram b i i casi, si sp iega col fa tto  
che le du e  accen n a te  visioni n o n  rig u a rd av an o  d ire ttam en te  il suo 
argom en to : il “tito lo ”, no n  l’abito , e n ep p u re  la  d u ra ta  dell’O rdine. 
Sapeva, m a  non doveva  p a rla rn e .

A qu esto  p u n to  n o n  posso  celare  l’in tim a  m ia  sodd isfaz ione  d ’a 
ver r isco n tra to  in  G iovanni di H ild esh eim  l’au to re  del B russellense, 
senza  d ipen dere  d a  altri, m a  u n icam en te  sc ru tan d o  a  fondo  i do cu 
m en ti d isponib ili.

Né p o tre i n asco n d ere  la  m ia  g io ia p e r  aver p iù  ta rd i in d iv id uato  
u n  valido appoggio , ben ch é  in d ire tto , in  a ltri confra te lli, s tim a ti s to 
riografi: in  Z im m erm an , con  la  su a  in s in u az io n e  di u n  "an o n im o ”71,

invece di “salvificos", ricorre “salvificus”. Q uanto a  “schola”, nel ms. di 
M onaco si legge chiaram ente: "stola” (Vis., 314). -  In  D., invece, si legge: 
“prò signo” (D., 416). Staring: “Schola”) m a nelle note ripo rta  le altre ver
sioni (Herit., 393).

69 Hildesheim: Quare fratres beatae Mariae dicim ur (Herit., 368-374).
70 Idem , De revelatione sancto Petro Thomae facta de duratione ordi- 

nis (Herit., 349-351).
71 Z im m erm an: "mihi videtur certum  e narratione sive orali sive in 

scriptis alicuius fratris angli Burdigaliae com m orantis (Aquitania tunc 
sub dicione Anglorum existente) desum ptas esse, quem , deficiente accu- 
ratione designatione, A nonym um  Anglum  nuncupabo” (Loc. cit., 71).
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in  X iberta , con  le sue  a llusion i a  G iovanni H ild esh e im 72, in  E lisée de 
la  N ativ ité, con  la  rid u z io n e  sensib ile  della  lo n ta n a n z a  tra  fa tto  acca
d u to  e rispe ttiv a  reg is traz io n e73 e, in fine, ne ll’adesion e  di A driano 
S ta rin g 74.

C onvergenza e lo qu en te  da  tu tto  ciò: G iovanni di H ildesheim  fu  
l'autore del Brussellense.

È p u r  vero. Q uando  si scrive so tto  la  p rem en te  convinzione che 
‘le v is ion i no n  reggono p iù  e no n  sono  gli altri’ a  d ire  ta li cose (Sag. 
V,18), c e  da  a sp e tta rs i d i peggio.

R im ane, certo , poco com p ren sib ile  che u n o  sto riog ra fo  della 
tag lia  di Saggi, invece di ap p rezza re  l’enco m io  che T ritem io riserva  a  
H ild esh e im 75, si sia  lasc ia to  an d a re  a lla  su a  svalu tazione.

C onglobando, in fa tti, C hem ino t con  H ildesheim , così scriveva: 
“anch e  am m esso  che si po tesse  in d iv id uare  in  u n o  dei due  l’au to re  
della  n o tiz ia  re la tiva  a  s. S im one, no n  avrem m o ancora la prova della 
storicità, perché i detti due au tori erano abbastanza facili ad accettare 
notizie., che oggi ci lasciano perplessi” (Sag. 11,131).

P eccato  che H ildesheim , r ip o rtan d o  la  "n o tiz ia” dell’ap p ariz io n e  
n o n  ab b ia  avu to  l’avvedutezza, che ebbe p iù  ta rd i T ho m as Bradley, di 
a ss icu ra rc i che, tram a n d a n d o  quella  “n o tiz ia”, riferiva  una realtà s to 
rica , n o n  una favola  inven ta ta .

S o ltan to  a llo ra  Saggi avrebbe r ite n u to  l’ap p ariz io n e  u n  evento 
s to ricam en te  accad u to . S o ltan to  così avrebbe avu to  “la prova"  ir re 
cusab ile , ind ispensab ile .

C om unque, il trag u a rd o  ragg iun to  col ricon oscere  in  G iovanni 
H ild esh eim  l’au to re  del B russellense, acco rc ia  sensilim en te  la  d is tan 

72 Xiberta: “quantum  ad propinquitatem  chronologicam , docum en
ta  sistun t centum  circiter annos post hab itam  visionem ”. Così, riassu
m endo il pensiero di Z im m erm an (Vis., 70). Per conto suo, invece, 
dichiarava che tra  il Brussellense e H ildesheim  vige una  m irabile conso
nanza: “m irum  in m odum ” (Ib., 202).

73 Elisé: "De la com paraison de nos notices résulte que leurs auteurs 
on t du  puiser à une source com m une : cette source rem onte au  m oins au 
m ilieu, et peu t être aux prem iers décades du XTV siècle” (Op. cit., 18). 
Tutto som m ato, quindi, si po trebbe ritenere che più o m eno siam o nel
l’am biente storico di Giovanni di Hildesheim .

74 Staring: "the concept of the history of his O rder corresponds th a t 
of the Dialogus”. E ne ripo rta  parecchi esem pi (Herit., 333), poi aggiun
ge: "We can agree w ith  Fr. X iberta th a t the Legendae abbreviatae were 
finally com posed by Ioannes de H ildesheim ” (Ib., 334), benché aggiunga 
che sia im possibile un ’edizione critica, a causa dell'unico m anoscritto  
disponibile. Quello del 1470-71, "wich m oreover no longer presents the 
next in its original form ” (Ib., 335).

75 Cf. no ta 60.
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za crono logica  tra  l’ap p ariz io n e  e la  su a  p r im a  reg is traz io ne . D istan 
za n o n  p iù  di o ltre  du e  secoli e m ezzo, com e voleva Launoy; e n e p 
p u re  u n  secolo e m ezzo, ravvisando in  G iovanni G rossi il p rim o  reg i
s tra to re 76, bensi u n  secolo e, forse, an ch e  so lam en te  u n ’o tta n tin a  d ’ 
ann i, com e ritien e  il p. E lisée77.

D is tan za  co lm abile  con  u n a  tra sm issione  orale, fac ilm en te  
am m essa  da  u n o  s to riografo  n o n  prevenu to .

P e r provarlo , m i p e rm e tto  di p ro sp e tta re  un 'ip o tesi, in  cui sare i 
p a r te  io stesso . E ccola  in  breve:

U na m a ttin a  d 'agosto  1946, di passaggio  dal R e tto re  del no stro  
Collegio In te rn az io n a le  a  R om a, il p. A nseim o di s. A ndrea Corsini, 
m i sen tii dire: ‘Poco tem p o  fa, lo s tu d en te  N. m i venne a  racco n ta re  
d ’aver sognato , la  n o tte  scorsa, che il n o s tro  p. G enerale, P iertom - 
m aso , fu  ge tta to  sul m arg in e  di u n a  s tra d a  con  il suo segre tario , p. 
B attista , e p iang end o  im p lorava  a iu to  in  segu ito  a  in c id en te  a u to 
m ob ilis tico ’

La se ra  di quello  stesso  g iorno , no tiz ie  g iun te  dagli S ta ti U niti 
co n fe rm aro n o  app ien o  il sogno.

Caso di te lepatia . L’ho  racco n ta to  a  p arecch i confratelli; m a  fino 
ad  oggi -  luglio 2001 -  n o n  l’ho  trov ato  in  n essu n a  p a r te  m esso  p e r  
scritto . O r ecco la  m ia  ipotesi:

Io Tizio, c in q u an tac in q u e  an n i dopo  aver ricevu to  quella  n o tiz ia  
-  agosto  2001- racco n to  il fa tto  al con fra te llo  Caio. Q uesti, a  sua  
volta, nel 2026, lo tra sm e tte  fedelm en te  al te rzo  con frate llo , Sem pro
nio, il quale, p iù  ta rd i, nel 2046, red ig end o  la  c ro n is to ria  del Collegio 
In te rn az io n a le , lo m e tte  fina lm en te  p e r  sc ritto  rife rend o lo  e sa tta 
m en te  nei suo i e lem en ti essenziali.

O ra, ecco la  dom anda : che valore a ttr ib u ire  a  quella  n o tiz ia  reg i
s tra ta  da  Sem pronio  cen t' an n i dopo? Che p en sa re  di quel sogno -  di 
quella  visione -  accad u to  cen t’an n i p rim a?

In  caso  di u n a  risp o sta  negativa, m o tiva ta  da lla  d is tan za  di un  
secolo, io risp o n d ere i con  u n a  d o m an d a  analoga: a  p resc in d ere  da 
in fo rm azio n i e s tran ee  a ll’O rd ine78, che valore s to rico  a ttr ib u ire  alla

76 D ata avanzata dai dizionari. Ad esem pio, Dictionnaire de Théolo
gie Catholique, t. XIV; Lexicon fu r Théologie und Kirche, t. VI; The Catho- 
lic Encyclopedia, t. XIII. Data che viene assunta anche da Gabriele M. 
Roschini, OSM: ‘in ter hoc prim um  docum entum  et visionem  ipsam  plus 
quam  150 anni lab un tu r’ (Mariologia, II, pars III (Roma, 1948), 219.

77 Elisée: "aujord 'hui on peu t affirm er que la source du prem ier récit 
de la vision de Saint Stock date d ’environ 80 ans après le fait [...]. Nous 
pourrions, si Dieu nous prête vie, racon ter en 1968 des faits survenus en 
1886, rapportés p a r des tém oins oculaires, et qui ne figurent encore dans 
une aucune chronique" (Op. cit., 91).

78 È risaputo  che il prim o e p iù  autentico docum ento da cui app ren
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R ubrica Prima  delle C ostituzioni del 1324, d a  cu i p e r  la  p rim a  volta 
ap p ren d iam o  che il p rim o  o ra to rio  dell'O rd ine p resso  la fon te di E lia  
sia  s ta to  ded ica to  alla V ergine?79.

Se la  r isp o sta  è afferm ativa, d ire i d i a ttr ib u ire  pac ificam en te  lo 
stesso  valore sto rico  a lla  su d d e tta  reg is traz io ne , m alg rad o  i cen t’a n 
n i di lo n tan an za  dal fatto .

F o rm u la to  e riso lto  l’in terrogativo , vengo o ra  a lla  conclusione  di 
q u esta  secon da  p a r te  della  m ia  investigazione.

Tem po add ie tro , p ro b ab ilm en te  so tto  l’in c id enza  degli an n i ’60,
10 p u re  avevo scritto  che il p ro b lem a  r ig u a rd a n te  la  s to ric ità  dell’a p 
pa riz io n e  e ra  "insolubile". Oggi m i sen to  in  dovere di ric red erm i, 
g razie  a  u n a  le ttu ra  p iù  d iligente  e ad  u n  esam e p iù  accu ra to  dei 
docum en ti.

In  base  alla convergenza di n u m ero si de ttag li positiv i, in d iscu ti
bili, sono  in d o tto  ad  am m ette re  che le prove a  favore della  s to ric ità  
dell’ap p a riz io n e  sono  conv incen ti e sodd isfacen ti.

P e r dovere di onestà , qu indi, b isog nerebbe  tra la sc ia r  di r ip e te re  
su p in am en te  che l’ap p ariz io n e  in  qu estio ne  è d a  po rsi fra  le leggen
de e che  il suo  racco n to  è sem plicem en te  u n a  ‘fo rm a letteraria .

D’o ra  in  poi, lo si r iten g a  u n  evento  storicam ente accaduto. E non  
ta n to  p e r  u n  im p ulso  di p ie tà , d i re lig io sità80, m a  p e r  in tim a , ir re 
m ovibile convinzione. E  m i spiego.

Lo sto riografo  ipercritico , che  esige ta ssa tiv am en te  do cum en ti 
sc ritti coevi al fatto , e facilm en te  in fluenzab ile  d a  p reg iud iz i con tro
11 verificarsi di eventi p re te rn a tu ra li, m a i si d ec id erà  ad  am m ette re  la 
su d d e tta  m ia  conclusione.

Lo s to riografo  ap erto  al m o n d o  so p ra n n a tu ra le  e libero  d a  p re 
venzioni accoglierà, invece, senza  p a rtico la ri d iffico ltà  la  m ia  co n 
c lu sione  e con  m e d ich ia re rà  storicam ente certa l’ap p a riz io n e  della  B. 
V ergine a  S .S im one Stock.

O vviam ente, si tra t ta  di u n a  certezza  n o n  m atem atica , n o n  m e ta 
fisica, ben sì di quella  ce rtezza  che co n trad d is tin g u e  i fa tti s to ric i e le 
r ice rch e  degli sto riografi: u n a  certezza  susce ttib ile  di sem p re  p iù  
valid i ra ffo rzam en ti nelle sue basi d o cu m en ta rie , e pe rfino  soggetta

diam o quella dedicazione, è estraneo all’Ordine. Ed è perecisam ente VI- 
tinéraire à Jérusalem, pubblicato  da M ichelant, H. Raynaud, G. (Ginevra, 
1882).

79 R ubrica Prima: "Quorum  successores, post incarnationem  Chri
sti, ibidem  ecclesiam  in  honore Beatae M ariae Virginis construxerunt et 
ipsius titu lum  elegerunt. E t ob hoc deinceps fratres beatae M ariae de 
m onte Carmeli per apostolica privilegia sunt vocati” (Herit.).

80 Copsey: “m any of defenders of the traditional story, it m ust be 
said, being inspired m ore by pious devotion or religious loyalty ra th er by 
objectiv scientific research”. (Loc. cit., 29).
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a rad ica li v a riaz io n i81, bastan d o , talvolta, il r itrovo  di u n  m inusco lo  
rep e r to  a rcheolog ico  p e r  m an d a re  tu tto  a  m on te .

Tengo p u re  a p rec isa re  che ta le  con v inc im en to  n o n  in ten d o  
im porlo , m a  solo p rop o rlo , consapevole che il cam b ia re  op in ion e  
equivale a  u n a  ce rta  'conversione '. Il che, com e ogni conversione, 
n o n  è p e r  n ien te  facile.

3. APPARIZIONE E DEVOZIONE
E o ra  u n  passo  dal teo rico  -  ap p a riz io n e  -  al p ra tico : devozione. 

Tem a d a  svolgere con  accu ra tezza  e p ru d en za , dovendo  te n e r  con to  
delle svaria te  d isposiz ion i d ’an im o  dei le ttori.

Al p a ri d ’a ltri fedeli, an ch e  q u an ti in d o ssan o  l’A bitino n o n  di 
ra d o  sub iscon o  variaz ion i e oscillazion i nella  lo ro  p ietà .

Chi si a ttien e  con  fedeltà  alle d ire ttive  della  C hiesa p u ò  d irs i u n  
a lbero , che cresce lungo u n  corso  d ’acqua: an ch e  in  caso  di sicc ità  -  
d i in te rio re  a rid ità  -  n o n  sub isce  dan no , a  d iffe ren za  di chi si ag g rap 
p a  invece ad  eventi m arg ina li, an ch e  se p rov en ien ti da ll’a lto , com e 
ap p ariz io n i e rivelazioni: v aria  ne lla  su a  p ie tà  a  secon da  delle c irco 
s tan ze82.

G uida sicu ra , la  Chiesa, com e h a  il p o te re  di r im e tte re  il pecca
to , h a  il dovere di p reserv arc i dall'e rro re .

A rego lare  le fo rm e di p ie tà  popo lare , co n d iz io n a te  d a  qualche 
evento sto rico , ci pen sò  Pio X. Con il suo  M otu  p ro p rio  Sacrorum  
A n tis titu m  del 1 se ttem b re  1910, stab ilì la  n o rm a  b asila re  r isp e tto  a  
m an ifes taz io n i del genere  e, in  p a ri tem po, allo s to riog ra fo  lasciò  il 
com p ito  di vag liarne la  re a ltà  s to rica , r ise rv and o  al M agistero  la

81 A conferm a, non occorre spingersi lontano. Due casi. Tempo 
addietro, vennero pubblicati volumi e volum i per d im ostrare la prove
nienza dell’Ordine Carm elitano dal profeta E lia com e fondatore storico 
con una  successione di adepti cronologicam ente in in terro tta  fino al sec. 
XIII d.C. Oggi invece nessuno pensa a una  fondazione e a una  succes
sione del genere. Inoltre, S. Sim one Stock, festeggiato un  tem po con rito 
di seconda classe, quindi soppresso nel nuovo calendario liturgico del
l’Ordine, venne p iù  tard i riam m esso, m a con la clausola di non accen
nare  alla sua visione m ariana. Clausola, che dovrebbe essere sostituita, 
con una  form ula indubbiam ente p iù  conform e alla storia, in  questi te r
m ini: "cui -  u t fe rtu r -  Beata Virgo M aria apparu it Scapulare in  m anu 
tenens”. Suggerim ento da non disprezzare.

82 Ildefonso de la Im aculada OCD. "Qué fuerza h istórica puede tener 
una  devoción de la Virgen? Qué prestigio serio puede m antener con estas 
ideas?” (Op. cit., 14).
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faco ltà  di verificarne l'accordo  con  le v e rità  della  fede, d i co n sen tir
ne  e rego larn e  la  p ra ss i83.

In  p ro sp e ttiv a  filosofica, p o trem m o  d istinguerv i n o u m en o ' e 
'fenom eno '. Il no u m en o  si a ccen tra  su lla  co n so n an za  con  l’o rto d o ssia  
e con  il valore salvifico; il fenom eno , invece, si r id u ce  alle co n g iu n tu 
re  di tem po, di luogo, di personagg i, di m essaggi.

Nel caso  specifico dell’app ariz io ne , il fenom eno  si r id u ce  alle 
con tingen ze  am bien ta li; il n o u m en o  p u n te reb b e , p e r  con tro , su lla 
‘G rand e  P ro m essa”.

Ciò posto , tu tto  filerebbe a m erav ig lia , q u a lo ra  si verificasse la  
dovuta  connessione  tra  i due  te rm in i: re a ltà  s to rica  del fenom eno; 
o rto d o ssia  e p u rezza  d o ttrin a le  del no um eno .

S p u n te reb b ero  invece le com p licaz ion i nel caso  che venisse a 
m an ca re  u n  tale  nesso: che il fenom eno , cioè, n o n  si s ia  rea lm en te  
verifica to  e che il no u m en o  venisse a  tro v ars i cam p a to  p e r  aria .

M an cand o  il fenom eno  -  n o n  accad u ta  l’ap p ariz io n e  -  il fedele 
dalla  p ie tà  rach itica , si sen te  te n ta to  di b u tta re  tu tto  alle ortiche.

Il fedele invece dalla  p ie tà  ro b u s ta  n o n  va in co n tro  a  sim ili 
d ep ression i e scoragg iam enti, fidan do si p ien am an te  del M agistero  
della  Chiesa.

E  il M agistero  lo ra ss icu ra  co n  u n  felicissim o rip iego, a ss icu ran 
do  che se la  « G rande P ro m essa  » n o n  usc ì s to ricam en te  dal labbro 
d i M aria  tram ite  u n a  su a  app ariz io ne , quella  P ro m essa  è con fo rm e a 
verità  e r isp ecch ia  la volontà  salvìfica.

N é d iversam en te  si esp rim ereb b e  in  m erito  al “Privilegio S ab a ti
n o ”, app ellando si a lla  m issione salvifica di M aria  n e ll'a ttu a le  d isegno 
della  redenzione; m issione, che cessa so ltan to  dopo  che ai suo i figli 
ab b ia  effe ttivam ente  ass icu ra to  il possesso  della  felic ità  e te rn a , libe
ra ti  o rm ai dalle pen e  del pu rg a to rio .

Tenendo p resen te  u n  così au to revo le  rip iego, si sp iega quel che, 
a  p r im a  vista, sem b ra  co n trad d itto rio , inso lubile: cioè, il con tegno  
p ra tico  di q u an ti im p u g n aro n o  con  fo rza  la  s to ric ità  dell’ap p ariz io n e  
e c io n o n o stan te  in d o ssa ro n o  lo S capo lare  . M i lim ito  al caso  di A ugu
ste  B oud in lon , già m enzionato , il quale  così scriveva: “N on  faccio 
d ipen dere  il valore dello S capo lare  da lla  re a ltà  della  visione; e se ciò 
pu ò  re c a r  conso laz ione  a l Rev. P ad re  [Z im m erm an], gli d irò  che, fin 
dalla  m ia  in fanzia , p o rto  fedelm en te  lo S capo lare  del C arm ine”84.

83 Pio X: 'eiusm odi apparitiones seu revelationes neque dam natas ab 
Apostolica Sede fuisse, sed tan tum  perm issas tam quam  pie credendas 
fide tan tum  hum ana iuxta trad itionem  quam  referunt, idoneis etiam  
testim oniis confirm atam ' (Sacrorum A ntistitum , AAS, 2, 1910, 665).

84 Boudinhon: “J ’ajoute que je ne fais pas dépendre la valeur du Sca- 
pulaire de la réalité de la vision; et, si cela peu t consoler le Réverend Père 
[Zim m erm an], je lui dirai que je porte fidèlem ent depuis m on enfance le 
Scapulaire du Carm el” (cf. Elisée de la Nativité, Op. cit., 67).
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N on diversa è l’op in ion e  degli sc ritto ri, che am m essa  la  s to ric ità  
deH 'apparizione, n o n  ne  fan n o  d ip en d ere  l’in c id en za  salv ifica della 
devozione. E sem pio  p e r  tu tti, il m ario logo  E m ilio  C am pana: “A nche 
q u an d o  n o n  p o ssiam o  d im o stra re  com e s to rica  la  v isione del B. 
S im one Stock, n o n  p e r  questo  ci sen tirem m o  m en o m an en te  scem a
re  il tra sp o rto  che ab b iam o  p e r lo S cap o la re”85.

Con questo , però , n o n  si pu ò  n eg are  che  la  s to ric ità  co n cern en te  
il n o s tro  caso  -  v a lid am en te  d im o stra ta  -  co n trib u isce  ad  u n  p iù  f ru t
tu o so  sviluppo  della  p ie tà  a  M aria  ven e ra ta  nel suo  A bitino.

C oncluso  il V aticano II, fu sc ritto  che  "la C hiesa tu tta  h a  a ssu n 
to  u n  r in n o v a to  a ttegg iam en to  verso  M aria, M adre della  Chiesa, 
la sc iand o  cadere  tan te  foglie secche, com e u n  a lb ero  in  au tu n n o , p e r 
rivestirsi d i nuova lu ssereg g ian te  f io r itu ra  p rim averile , che n o n  p o trà  
n o n  p o rta re  fru tti a  suo  tem p o ”86.

C ertam ente , l’au to re , u n  ca rm elitan o , n o n  in ten deva  an n o v era re  
lo S capo lare  tra  "le foglie secche”. D iversam ente , avrebbe p ro fe rito  
u n ’au te n tic a  falsità.

In fa tti, da rebb e  prova, o ltre  che di poco  senso  sto rico , di so r
p ren d en te  leggerezza chi s ’in capo n isse  ne ll’ a ffe rm are  che la  devo
zione a ll’A bitino goda, a ttu a lm en te , di u n ’a ttra ttiv a  e di u n  favore 
p a r i a  quelli pa lesa ti a  m età  del secolo scorso , al tem p o  di P io XII.

E  innegab ile  che la  "crisi di r ig e tto ” del cu lto  m arian o , c au sa ta  
d a i " r ifo rm a to ri” degli a n n i ’60, ab b ia  e se rc ita to  il suo  m a lau g u ra to  
in flusso  an ch e  su lla  devozione allo S capo lare.

I tem p i cam b ian o  e, con  i tem pi, oscillano  in  a ttu a lità  le form e 
di p ie tà  popo lare . N o n o stan te  p erò  ta li c am b iam en ti e oscillazion i, la 
devozione allo S capo lare  rim ane , a  d isp e tto  di tu tto , an co ra  salda, 
vigorosa. N on si può, com u nqu e, n eg are  la p resen za  di u n a  notevole 
flessione, che m i p iace  qui p o rre  in  risalto .

Segno dei tem pi, la  cessa ta  p u b licaz io ne  di d u e  app osite  riv iste  
divulgative: Scapulaire, in  F rancia ; Das hi. Skapulier, in  A ustria  e 
G erm ania . Nei Paesi B assi, sospeso l'Apostalat du  Sa in t Scapulaire  
con  i suo i diversi ram i: bam b in i, m alati, cen tri educativ i, associaz io 
n i m arian e , co n fra te rn ite  dello Scapo lare , con  an n essa  a ttiv ità  lib ra 

85 C am pana E., Maria nel culto cattolico (2 ed. 1946, 355). -  Saggi 
stesso aveva d ichiarato  che la storicità non  aggiunge o toglie nulla al 
dato  teologico” (Sag. IV, 39); per conseguenza alla devozione. -  Boaga 
poi osserva giustam ente: occorre stabilire il fondam ento della devozione 
allo Scapolare “basandola e giustificandola con il suo contenuto  spiri- 
tuale-m ariano (fattore essenziale e fondam entale) e non  sui fatti storici 
(fattori relativi), in loc. cit., 314-15.

86 Colilli, Carlo OCarm., Madonna del Carmine, nella riv. ‘La M adon
na  del Carm ine’, 1984 (luglio-agosto), 4.
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ria . C essato  1’ Apostolato radiofonico, an im a to  dal p. L eopoldo di s. 
E lisab e tta , OCD.

T ram o n ta ta  l’eclissi -  p e r  fo rtu n a  n o n  to ta le  -  e p a ssa ta  la  te m 
pesta , che h a  provocato  quella  "crisi di r ig e tto ” del cu lto  m arian o , la 
devozione allo S capo lare  rip rese  u n  vigore sem p re  p iù  consisten te .

Vi recan o  u n  lodevole c o n trib u to  -  o ltre  ai conven ti e ai m o n a 
ste ri dell'O rd ine sparsi in  ogni angolo  della  te r ra  - ,  C en tri di d ivu l
gazione ap p o sitam en te  e re tti, con  u n  ge ttito  co n tin u o  di p u b b lica 
zioni (libri, opuscoli, a rtico li divulgativi) e offe rta  di im m agin i, ab iti
ni, m edaglie , scapo lari. M eritano  u n a  m en z io n e  speciale, p e r  l’Italia , 
an ch e  il C en tro  In te rp rov inc ia le  di M o ren a  (R om a) e, in  S pagna, 
"L'Apostolato M arian o  C arm elitano” (O nda, C astellón);

N é va tra sc u ra to  che la  r ip re sa  avvenne an ch e  là  dove la  crisi si 
fece sen tire  p iù  v io len ta87.

Mi lim ito  alla rip resa  caldeggiata da  G abriele G unasekera, OCD., 
il quale -  stan do  alle sue afferm azioni, d a  solo, nei Paesi Bassi, im p o
se o ltre  seim ila ab itin i da  lui stesso confezionati e pubb licò  in  inglese, 
con  tradu zio ne  francese, u n  opuscolo divulgativo: The excellence and  
thè power, thè Scapular o f  thè blessed M other o f  Carmel. In  francese, La 
force et la pu issance du  Scapulaire de notre Mère Céleste du  Carmel.

A vo ler r in tracc ia re  le m otivazion i di u n a  ta le  r ip re sa  in iz ia ta  a 
d ispe tto  di no n  poche avversità, an d reb b e  m en z io n a to  -  o ltre  all’e
s trem a  sem plic ità  della devozione -  l’in te resse  nei con fro n ti dei 
‘N ovissim i’.

U no dei segni positiv i del tem p o  lo si r isco n tra , infine, nell’ in d i
zione di u n  “A nno M ariano” in  tu tto  l’O rd ine C arm elitano , vo lu to  dai 
S u p erio ri G enerali dell’u n o  e dell’a ltro  R am o 88 e app ro va to  da  G io
v an n i P aolo  II con  u n  a p p ro p ria to  M essaggio89, quasi in teg raz io ne  
della  L e tte ra  A postolica ‘N em in em  profecto latet’ d i Pio X II90.

87 Elisée: 'Le publique catholique a été ébranlé, les m em bres du clergé 
surtout [...]. En France, en Allemagne, dans les Pays Anglo-Saxons, une 
sorte d’impression générale s’en ait suivie qui a beaucoup contribué à  une 
régression de la dévotion au Scapulaire’ (Op. cit., 67). Penosa situazione 
constatata anche da Gabriel Wessels, OCarm., in AnOCarm, 2 (1911), 119.

88 Data dall’Inghilterra il 16 m aggio 2001, festa di S. Sim one Stock, 
la Lettera ha per titolo: «Con M aria, la M adre di Gesù», firm ata da 
Joseph Chalmers, OCarm, e da Camilo M accise, OCD.

89 G io v a n n i Pa o l o  II, Il providenziale evento, del 25 m arzo 2001 (cf. 
L'Osservatore Rom ano  del 27 m arzo 2001, 4).

90 Pio XII, Nem inem  profecto latet, dell’11 feb. 1950, in  AAS 
42(1950), 390-391. Per superare la crisi concernente la devozione allo 
Scapolare, l’opuscolo spagnolo del 1966 Escapulario de la Virgen del Car
men  (Jerez de la F rontera) suggeriva di riferirsi ‘al con tenuto  della Let
tera  Apostolica Nem inem  profecto di Pio XII, in  particolare al carattere 
di segno esterno che lo Scapolare ha'.



LA MADONNA È APPARSA A S. SIMONE STOCK 237

CONCLUSIONE
Al te rm in e  di qu esta  m ia  investigazione , sen to  il b isogno  di rivo l

gere u n  breve ind irizzo  person a le  ai con fra te lli dell’A ntica O sservan
za  e della R ifo rm a T eresiana, can o n icam en te  sep a ra ti m a  sp iritual- 
m en te  u n iti com e figli della  s tessa  F am iglia , di cu i M aria  é P a tro n a , 
M adre, S orella91, a Lei trad iz io n a lm en te  avvinti d a  u n  id en tico  im p e
gno di venerazione e d ’am ore.

A nzian i o giovani che si sia, è im p o rta n te  fo m en ta re  sem pre  p iù  
l’am ore  allo S capo lare  in  co stan te  fedeltà  alle eso rtaz io n i ap p rese  fin  
dai p r im o rd i della  n o s tra  in iz iaz ion e  a lla  v ita  c a rm e litan a92 e r ic o r
darsi ogni g io rno  del pregevole do no  elarg ito  d a  M aria93.

E gu a lm en te  im p o rtan te  è n o n  fe rm ars i m a i a lla  corteccia , a ll’a p 
parenza , a lla  m a te ria lità  dello S capo lare , p riva com 'è di qualsiasi 
valore; e n ep p u re  co n ten ta rs i di u n  vago, generico  a tto  di fede, m a  
fom en ta re , p e r con tro , u n  vivo tra sp o rto  in te rio re  isp ira to  da lla  fede 
e so rre tto  dalla  p ie tà94.

Dai sacerdo ti po i in  cu ra  d ’an im e n o n  si d im en tich i d 'aver a  p o r
ta ta  di m an o  nello  Scapo lare , nell’A bitino, u n o  s tru m en to  eccellente 
p e r  accrescere  la  devozione a M aria95.

S oprattu tto , quel tipo di devozione che, m en tre  da  u n a  p arte  invi
ta  ad  assum ere nei riguard i della Vergine u n  contegno no n  da  schiavi96,

91 Cf. Spiritualità, 117-157; M acca Valentino, OCD, in  ‘Nuovo Dizio
nario  di M ariologia’, 1986, 312-316.

92 Vade-mecum: "Scapulare Sacrae Religionis, utpote propriam  eius 
vestem, reverenter m axim oque gratitudinis affectu deferre; saepe ac 
devote osculari, eoque uti velut m em oriali am oris erga B. Virginem imi- 
tationisque virtu tum  eius” (cf. S im e o n  a S. F a m il ia , Enchiridion de insti- 
tutione novitiorum  OCD, Romae, 1961, n. 1592).

93 Bostio: ‘nulla dies, nulla nox, nulla peregrinatio , nulla lucubratio, 
nulla confabulatio, nulla iucunditas, nullus labor, nulla requies sine eius 
affectuosa recordatione transigatu r’ (D., 1537).

94 Atteggiamento, che troverebbe riscontro, a livello filosofico, in 
quello che Edith  Stein chiam a Einführung: trasporto  di viva sim patia, 
dovuto a consonanza sul piano di sensazioni e un iform ità  nelle valuta
zioni; il tu tto , un  riverbero di assim ilazione e connaturalezza.

95 Xiberta: 'nostra  devotio m axim os sibi incorporavit valores spir- 
tuales; est nem pe signum  aggregationis ad  O rdinem  em inenter m aria- 
num , adeoque et consecrationis ad  B.V. M ariam , secum  fert exim ium  
pietatis m arianae exercitum , fovens illim itatam  fiduciam  in B. Virginis 
protectionem  et frequentem  redamationem’ (Vis., 24).

96 Si direbbe tentativo inutile, fuori posto, quello di voler ridurre  la 
sp iritualità  m ariana del Carmelo a quella di "schiavitù” -  anche se d ’a
m ore -  avanzata da S. Luigi M. G rignon di M onfort. Si tra tta  di atteg
giam enti psicologici ben differenti. Quello tipico dei C arm elitani è ispi
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m a d a  figli a ffezionati97 della  p iù  am ab ile  delle m ad ri e di colei che 
si p re sen ta  p iù  M adre che R eg ina98, dall’a ltra , s tan d o  a  M ichele di S. 
A gostino, ten d e  a farsi devozione “m ariaform e e m a ria na”99, gen u in a  
rea lizzaz ion e  della  "m arian ità  " del C arm elo  m irab ilm en te  in seg n a ta  
e v issu ta  d a  Teresa di G esù B am b in o 100.

ra to  d irettam ente al dono di Gesù m orente: vedere M aria e tra tta re  con 
Lei com e Madre. Lo com prese appieno Teresa di Lisieux, quando scris
se: ‘moi pauvre petite créature, je suis non pas votre servante’ (Lettera a 
Celina dell’agosto 1892). D 'altronde, Teresa visse la sua devozione a 
M aria da autentica carm elitana, com e l’ho già accuratam ente d im ostra
to (Teresa di Gesù Bam bino e la Madonna, in  ‘Teresianum ’, 48, 1997, 521- 
553).

97 Vade-mecum: “In  qualibet necessitate et dubietate ad  eam  confu- 
gere confidenter u t filus infans ad  m atrem ” (IV, 12). -  Giovanni di Gesù 
Maria: “filiorum  m ore im pensissim a cura m undi D om inam  sem per 
anim o im pressam  gerani” (Instructio Novitiorum , III, 4).

98 Catena (Claudio, OCarm): "C aratteristica della devozione alla 
M adonna della Scuola C arm elitana è il risu ltato  che si suol dare alla sua 
M aternità, divina e spirituale, per cui la devozione della 'schiavitù 
m ariana’ non trova se non deboli risonanze tra  i C arm elitani” (Sulle 
orme di Maria, in ‘Lo Scapolare', 1950, 17). Più che significativa l’insi
stenza sulla m aternità  della Beata Vergine nell’inno carm elitano: “Salve, 
Mater m isericordiae -  M ater Dei et mater veniae -  Mater spei et Mater 
gratiae -  Mater p iena sanctae laetiae -  O M aria”; cf. Madre, 555-564.

99 Michele di S. Agostino: “Velut ad  M atrem  superam abilissimam ". 
Nei 14 brevi capitoli di quest’opera, che tra tta  della devozione “m ariana 
e m ariaform e”, non  m eno di cinquanta volte ricorre il richiam o a M aria 
qualificata am abile, superam abile, dilettissim a, dolcissima, soavissima. 
E p rim a ancora Arnoldo Bostio: “Superamabilis M ater christianae salu- 
tis Virgo M aria” (D., 1674).

100 Teresa di Gesù Bam bino: “On sait b ien que la Sainte Vierge est la 
Reine du  ciel et de la terre, m ais elle plus Mère que Reine” (Dern. Ecr., 
391). Parecchi secoli p rim a il Carm elitano Giovanni Paleonidoro aveva 
scritto di Maria: "non m agis P atrona quam  am plius et Mater Virgo M aria 
in  m onte Carmeli hab itan tium ” (D., 1006).




