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I l m o n a c h e s i m o italo-greco già es is teva d a q u a l c h e secolo, 
q u a n d o a C o s t a n t i n o p o l i s i v e r i f i c a v a q u e l l ' i m p o r t a n t e r i n n o v a 
m e n t o del la v i t a m o n a s t i c a che ebbe i l suo epicentro n e l m o n a 
stero di Studios e i l suo a n i m a t o r e i n S a n Teodoro . 

E ' r i saputo a n z i che l 'origine s tessa d i q u e l m o n a c h e s i m o , 
come della e l lenizzazione del la S i c i l i a e d e l l ' I t a l i a Meridionale , 
s i a d o v u t a p r e v a l e n t e m e n t e alle i m m i g r a z i o n i i n m a s s a , n e l secolo 
V I I , d i c r i s t i a n i ortodossi (dett i m e l c h i t i , cioè «imperiali») d a l l a 
S i r i a e d a l l ' E g i t t o , i n c a l z a t i dagl i i n v a s o r i P e r s i a n i p r i m a (611-
618) e A r a b i dopo (636-638) ( i ) . 

E ' noto , ino l tre , che fino a l secolo nono i l m o n a c h e s i m o 
italo-greco c o n s e r v a l a configurazione t i p i c a delle l a u r e o r i e n t a l i 
c o n u n a s p i c c a t a predi lezione a l l a v i t a e r e m i t i c a . Se a b b i a m o spo
r a d i c h e q u a n t o i n c e r t e notizie del la es is tenza di a l c u n i m o n a 
steri , n u l l a però s a p p i a m o del la loro entità e ancor m e n o del la 
loro organizzazione . 

P e r poter affermare, s u l l a scorta di u n a s i c u r a d o c u m e n t a 
zione, l a p r e s e n z a n e l l ' I t a l i a Meridionale d i u n a v i t a m o n a s t i c a 
p r e t t a m e n t e cenobi t ica , come a d esempio n e l l a regione del Mer-
c u r i o n t r a l a C a l a b r i a e l a B a s i l i c a t a , dobbiamo a r r i v a r e a l secolo 
decimo (^), a l l ' epoca cioè del la maggiore inf luenza b i z a n t i n a i n 

(1) Della provenienza dai patriarcati orientali, pili che da Costantino
poli, dei Greci venuti in Italia sono valida conferma tra l'altro : le parti
colarità rituali della Sicilia e della Calabria (G. M E R C A T I , UEucologio di S. Ma
ria del Patire, Opere Minori, I V , Città del Vaticano 1937, p. 485 ss. ; H . W. 
C O D R I N G T O N , The anaphoral Fragment in the Rossano Euchologion, in Revue 
Bénédictine, 48 (1936), p. 182 ss.) ; i formulari bizantini di diritto privato 
dell'Italia meridionale, dei quali i l F E R R A R I D E L L E S P A D E {Byzant. Archiv., 
4, Leipzig 1910, p. 112 ss.) rilevò le connessioni coi papiri greci egiziani ; 
la tradizione manoscritta dei codici greci del Nuovo Testamento ( A . V A C -
C A R i , La Grecia nell'Italia meridionale ecc., in Orientalia Christiana, I I , 3, 
Roma 1925, p. 288 ss.), nonché gli elementi storico-artistici, come ad es. 
si possono riscontrare nel celebre Codex purpureus di Rossano. 

(̂ ) Si riferiscono a questo periodo molte Vite di Santi italo-greci di Cala
bria e di Sicilia. Quelle che maggiormente ci illuminano sulla consistenza 
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I t a l i a , che v a d a l l ' a s s u n z i o n e a l trono d i B a s i l i o I a l l a m o r t e d i 
Niceforo F o c a (867-968) (s). 

E ' u n a p u r a c o i n c i d e n z a d i fa t t i , o n o n piuttosto bisogna 
v e d e r v i u n a i n t e r d i p e n d e n z a ? 

U n a l tro fatto storico contemporaneo r i c h i a m a l a n o s t r a 
at tenzione . E ' l a grande i r r a d i a z i o n e d a C o s t a n t i n o p o l i de l la 
r i f o r m a s t u d i t a n a che raggiunge, t r a l ' a l t r o , a n c h e i l Monte A t h o s 
con l a regola di S . A t a n a s i o per i l cenobio di L a v r a i s p i r a t a alVhy-
potyposios s t u d i t a n a (*), e poi c o n u n typikòn completo (il p r i m o 
del la s a n t a m o n t a g n a ) r e d a t t o dallo s t u d i t a E u t i m i e per i n c a r i c o 
d i G i o v a n n i Z i m i s c e s (969-976) {^). Più t a r d i quel la r i forma si 
spingerà fino a K i e v col typikòn di S . Teodosio P e t c h e r s k i , a d a t 
t a m e n t o s lavo del la redaz ione dello s t u d i t a Aless io d i v e n u t o p a 
t r i a r c a d i C o s t a n t i n o p o l i n e l secolo X I (^). 

I l m o n a c h e s i m o i ta lo -greco , p u r v i v e n d o ai m a r g i n i d e l l ' i m 
pero b i z a n t i n o , n o n p o t e v a ignorare nè r i m a n e r e estraneo a l 
m o v i m e n t o i n n o v a t o r e e r i formatore del cenobit ismo s t u d i t a n o . 
M a come e q u a n d o lo conobbe e a quello ispirò i l suo processo 
evolut ivo ? 

S e s i dovesse seguire l 'opinione , molto c o m u n e u n tempo, 
che folle d i m o n a c i i conodul i n e l secolo I X trovassero asilo n e l 
l ' I t a l i a Meridionale ( ' ) , no i a v r e m m o ass icurato i l facile e neces 
sario presupposto di u n potente influsso del la r i forma s t u d i t a n a 

della vita cenobitica, con particolare riguardo alla regione mercuriense, sono 
le biografie di S. Nilo di Rossano (Ada SS. Septembris, V I I , 282 ss. ; P . G . 
120, 15-165), dei santi Cristoforo, Macario e Saba ( G . C O Z Z A - L U Z I , Historia 
et laudes SS. Sabae et Macarii ecc., Roma 1893) e di S. Leo-Luca [Acta SS. 
Marta, I , 97 ss. ; O. G A E T A N I , Vitae SS. Siculorum, Palermo 1657, I I , 80 ss.). 

Per i l Mercurion e la sua ubicazione cf. J . G A Y , Ultalie meridionale 
et l'empire byzantin, Paris 1904, p. 261 ss.; e ora E . C A P P E L L I , Atti del I Con
gresso storico calabrese (Cosenza, 15-19 settembre 1954), Roma 1957, pp. 
427-445. 

(̂ ) A . A . V A S I L I E V , Histoire de Pempire byzantin, Paris 1932, I , p. 432 ss. 
(̂ ) A. D M I T R I E V S K I J , Opisanie liturgiceskich rukopisejTuTrixà, K i e v 

1895, pp. 238-256 ne pubblica il testo integrale. 
(̂ ) Testo in P H . M E Y E R , Die Hanpturkunden fiir die Geschichte der 

Athoskldster, Leipzig 1894, pp. 141-151. Nelle pagine 15-20 si accenna 
all'influenza della hypotyposis studitana sulle regole monastiche posteriori. 

(̂ ) I l testo di Alessio è andato perduto ; l'adattamento slavo in G O L U -
B l N S K i j , Jstorija russkoj cerkvi. Mosca 1900, t. I , p. I I , p. 607 ss. 

C) F R . L E N O R M A N T , La Grande Grèce^, I I , Paris 1881, p. 386 ss., cf. 
P. B A T I F F O L , L'Abbaye de Rossano, Paris 1891, p. V , e M. S C A D U T O , Il mo
nachismo basiliano nella Sicilia medievale, Roma 1947, pp. X V I I - X I X . 
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s u l m o n a c h e s i m o i ta lo -greco . D e l l e i m m i g r a z i o n i c i furono i n que l 
tempo, m a o v v i a m e n t e i n a l tre regioni d e l l ' O c c i d e n t e , n o n già 
i n quelle sottoposte a l l a giurisdizione de l p a t r i a r c a d i C o s t a n t i 
nopoli con i l decreto de l 731 d i L e o n e l ' I s a u r i c o e q u i n d i 
inospi ta l i a c a u s a de l diretto control lo i m p e r i a l e , come d i m o s t r a 
l 'arresto i n S i c i l i a del prete Giorgio , latore d i u n a p r o t e s t a d i 
Gregorio I I I allo stesso L e o n e (®). 

L a l o t t a contro le i m m a g i n i , che e r a a n c h e u n a l o t t a contro 
i l m o n a c h e s i m o , n o n tardò a raggiungere a n c h e quel la parte d e l -
l ' I t a U a . S . Teodoro n e l l a s u a l e t t e r a a l s ic i l iano ©óocpàvT] fiovàJIov-
T i Q^") s i duole che p u r e nel l ' i so la s ia penetrato i l pernicioso 
male del l 'eresia iconoclasta , e i n u n ' a l t r a l e t t e r a (̂ )̂ r i c o r d a che 
àSsXcpol 7;|xcòv « nostr i fratel l i » sono t e n u t i i n carcere ne l l ' i so la d i 
L i p a r i . S a p p i a m o di S a n Gregorio D e c a p o l i t a che a p p r o d a n d o i n 
I t a l i a cadde nelle m a n i d i u n v e s c o v o iconoclasta ne l la città d i 
O t r a n t o ( i ^ ) . 

Più che pensare q u i n d i a l periodo delle lotte iconoclaste e 
a d e v e n t u a l i i m m i g r a z i o n i d i m o n a c i s t u d i t i , dobbiamo r i p o r t a r c i 
a l periodo che seguì l a v i t t o r i a finale, r i s o l t a s i i n v i t t o r i a del 
m o n a c h e s i m o , e che f u a n c h e i l periodo del la maggiore inf luenza 
b i z a n t i n a i n I t a h a con u n o s c a m b i o i n i n t e r r o t t o d i u o m i n i e di 
idee. 

L o s t u d i t i s m o , aureolato d i eroismo, d i santità e d i c u l t u r a , 
specie n e l c a m p o de l la s a c r a innograf ia , n o n tardò a far sentire 
tutto i l suo fascino, e a n c h e i l suo peso, come n e l l a s tessa C o s t a n 
t inopoli così u n po ' d o v u n q u e , a t t r a v e r s o l a difi"usione degli s c r i t t i 
ascet ic i del grande egumeno d i S t u d i o per opera dei s u o i discepol i , 
che ne codificarono a n c h e gli o r d i n a m e n t i d i s c i p l i n a r i n e l l a f a 
m o s a 'TTCOTUTTWCTtc; 0*). 

Q u e s t a diff"usione raggiunse b e n presto l ' I t a l i a b i z a n t i n a e 
noi ancor oggi poss iamo c o n s t a t a r e che l a t r a d i z i o n e m a n o s c r i t t a 

(8) F . D O L G E R , Reg. 301. 
(*) Liber Pontificalis, ed. Duchesne, Parigi 1886, voi. I , p. 416. 
(10) P . G . , 99, 1577. 
(11) P . G . , 99,1072. 
P ) V A S I L I E V , op. cit., p. 348, che si rifa a F . D V O R N I K , La Vie de saint 

Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IX^ siede, Paris 1926, 
p. 41, 58. 

(13) P . G . , 99, 1704-1720 ; pubblicata la prima volta dal M A I (Nova Pa-
trum Bibliotheca, t. V , parte I I , pp. 111-125) dal Vat. gr. 2029. Un'altra reda
zione, pressoché identica, é pubblicata in D M I T R I E V S K I J , op. cit., pp. 224-
2 3 7 . 
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i t a l o - g r e c a delle opere dello S t u d i t a è t r a le più copiose e l a più 
a n t i c a . Già a l l a fine del secolo I X o a l p r i n c i p i o del X le C a t e 
ches i d i S . Teodoro v e n i v a n o t r a s c r i t t e i n c e n t r i m o n a s t i c i del la 
C a l a b r i a e n e l secolo seguente i n S i c i l i a . A n z i è stato notato ( i * ) 
che u n i c a m e n t e a t t r a v e r s o i m a n o s c r i t t i i ta lo -greci è g i u n t a a no i 
l a r e d a z i o n e p r i m i t i v a del la hypotyposis s t u d i t a n a , quel la stessa 
che a v e v a i spirato S . A t a n a s i o A t o n i t a ne l la composizione della 
s u a . L a r i t r o v i a m o a n c h e i n codici or ienta l i ( i ^ ) , m a essi n o n sono 
anter ior i a l secolo X I I I ; m e n t r e quel l i i t a l o - g r e c i sono del X e 
X I secolo, come i l Cryptensis B . a . X X I ( i ^ ) , i l Neapolitanus I I 
B 20 a p p a r t e n u t o a l m o n a s t e r o d i S . Gregorio de P a l o , i l 
Vaticanus graecus 2029, d a c u i i l M a i l a pubblicò per l a p r i m a 
v o l t a . N o n sono i soli ; m a q u i n o n è i l caso d i m e t t e r s u u n 
elenco di m a n o s c r i t t i . 

V o g l i a m o sol tanto aggiungere — a c o n f e r m a del la l a r g a dif
fusione degli s c r i t t i d i S . Teodoro S t u d i t a n e i m o n a s t e r i d e l l T t a h a 
merid ionale — u n a t e s t i m o n i a n z a a l q u a n t o t a r d i v a , m a proprio 
per questo più i n t e r e s s a n t e , che d e s u m i a m o d a l l ' a n c o r a inedito 
« L i b e r Visitationis» d i A t a n a s i o Calceopilo ( i * ) . N e l 1457 questo 
a r c h i m a n d r i t a del P a t i r i o n di R o s s a n o , a v e n d o come socio l ' a b a t e 
M a c a r i o del m o n a s t e r o d i S . B a r t o l o m e o di T r i g o n a , per ordine 
di Cal l i s to I I I i n t r a p r e n d e l a v i s i t a apostol ica dei m o n a s t e r i b a s i -
l i a n i del la C a l a b r i a che erano i n u n o stato d i e s t r e m a desolazione 
m a t e r i a l e e morale . I l CalceopUo e i l suo socio h a n n o c u r a — dove 
possono — di redigere u n i n v e n t a r i o degli oggetti che t r o v a n o nei 
m o n a s t e r i v i s i t a t i , c o m p r e n d e n d o v i a n c h e i l i b r i . P e r c o r r e n d o t a l i 
l i s te , c i s iamo i m b a t t u t i i n b e n 14 m a n o s c r i t t i delle cateches i d i 
S . Teodoro a n c o r a es i s tent i ne i v a r i m o n a s t e r i ca labres i . N o n 
s e r v i v a n o più c e r t a m e n t e d i l e t t u r a per quei p o c h i e i g n o r a n t i 
m o n a c i , m a erano lì a t e s t i m o n i a r e d i u n passato e di u n a t r a d i 
zione ascet ica d i grande va lore i n d i c a t i v o . 

(1*) J . L E R O Y , La vie quotidienne du moine studile, in « Irénikon », 27 
( 1 9 5 4 ) , p. 2 4 n. 5 . 

(1^) I l testo pubblicato dal Dmitrievskij, sopra citato, è tratto dal ms. 
3 2 2 ( 9 5 6 ) del monastero athonita di Vatopedi, del sec. X I I - X I V . Forse 
anteriore di un secolo è il ms. 3 3 8 del monastero TCÒV 'ip̂ p̂tov che pure la con
tiene. Cf. L A M B R O S , Cat. I I , p. 8 9 . 

(16) A . R O C C H I , Codices Cryptenses Tusculani 1 8 8 3 , p. 105 . 
(1 ' ) S A L . C Y R I L L U S , Codices graeci mss. regiae bibliothecae borbonicae, 

Neapoli 1 8 2 6 , I , p. 1 7 8 . 
(18) T . MiNisci, Un importante documento per la storia dei monasteri 

basiliani di Calabria e delle loro biblioteche, in « Bollettino della Badia Greca 
di Grottaferrata », N . S . 5 ( 1 9 5 1 ) , pp. 1 3 7 - 1 4 7 . 
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Q u e s t a i n d u b b i a d o c u m e n t a z i o n e m a n o s c r i t t a n o n è l a sola 
a d i n f o r m a r c i del v i v o i n t e r e s s a m e n t o d a p a r t e dei m o n a c i i t a l o -
greci a l l a r i f o r m a s t u d i t a n a e i n genere agli s v i l u p p i che i l m o n a 
chesimo b izant ino a n d a v a p r e n d e n d o dentro e fuori del la capi ta le 
del l ' impero . A b b i a m o a n c h e l 'agiografia che c i v i e n e i n soccorso, 
confermandoci le ass idue e i n t e n s e r e l a z i o n i dei n o s t r i m o n a c i 
c o n i l centro b i z a n t i n o , e n o n sol tanto c u l t u r a l i e religiose, m a 
a n c h e personal i per i loro f r e q u e n t i v i a g g i sul le opposte sponde 
ioniche sino a l Bosforo . C h e ciò a v v e n i s s e d u r a n t e i l periodo del la 
dominazione b i z a n t i n a è più che spiegabile ; m a quelle r e l a z i o n i 
c o n t i n u e r a n n o a n c h e dopo, giacché i l seguente periodo n o r m a n n o 
n o n mutò nè c u l t u r a l m e n t e nè s p i r i t u a l m e n t e i l vo l to de l m o n a 
chesimo i talo -greco, che r i m a s e b i z a n t i n o e guardò sempre a que l 
mondo come a l n a t u r a l e suo centro d i g r a v i t a z i o n e , p u r r i c e v e n d o 
d a i n u o v i d o m i n a t o r i favor i e i n c r e m e n t o n o n conosciut i ne l l ' epoca 
degli s trateghi e degli esosi m e s s i i m p e r i a l i . 

D a l « bios » d i S . B a r t o l o m e o di S i m e r i ( i * ) , i n c u i i l Batifi "ol 
a d d i t a « l ' h o m m e de l a réorganisation m o n a s t i q u e q u i su i t e n 
Grande-Grèce l a conquéte normande» (^"), v e n i a m o a conoscere 
c h e , f o n d a t a l a celebre a b b a z i a di R o s s a n o e ottenuto i l p r i v i 
legio del l 'esenzione d a l Pontef ice P a s q u a l e I I (equiva lente a l l a 
s tauropegia b i z a n t i n a dei g r a n d i m o n a s t e r i i m p e r i a l i o p a t r i a r c a l i , 
che i n periodo n o r m a n n o n o n p o t e v a v e n i r e se n o n d a R o m a , 
senza che per questo s i d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r i s c o n t r a r e — come 
fa i l Bati f fol (^i) — i n que l privi legio d 'esenzione l a p r i m a v i r a t a 
verso concezioni giuridiche l a t i n e ) , B a r t o l o m e o sente i l bisogno 
di r e c a r s i a C o s t a n t i n o p o l i per a t t r e z z a r s i m a t e r i a l m e n t e , c o n l i b r i 
e sacre i c o n i , e s p i r i t u a l m e n t e , n o n essendo v issuto i n cenobio m a 
i n sol i tudine, a l l a grande opera d i i s t i tutore d i m o n a c i . 

Quel l 'organizzazione c e n o b i t i c a , v i c i n a e forse i n q u a l c h e 
modo dipendente d a l r i n n o v a m e n t o m o n a s t i c o operato d a l l a r i 
forma s t u d i t a n a , che qualche secolo p r i m a a v e v a c o m i n c i a t o a 
fiorire i n C a l a b r i a , specie nel la regione m e r c u r i e n s e , e s v i l u p p a t a s i 
poi nelle comunità n i l i a n e , eras i per così dire d i s i n t e g r a t a a l l a 
azione c o n t i n u a e d e v a s t a t r i c e delle i n c u r s i o n i s a r a c e n e . Ce ne 
informa d r a m m a t i c a m e n t e i l « b i o s » di S . N i l o (^^), m e n t r e lo 

(»)^cta SS. Septembris, V i l i , 810-826. 
(20) P. B A T I F F O L , VAbbaye de Rossano, Paris I 8 9 I , p. 9. 
(21) 0p. cu. , p.6. 
(^) Per maggiore comodità dei lettori rimandiamo alla traduzione 

italiana del R o c c m , Vita di S. Nilo abate ecc., Roma 1904, pp. 41, 47-50, 
97-98. 
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Stesso S a n t o e r a costretto a lasc iare l a C a l a b r i a e coi suoi ses
s a n t a m o n a c i a pel legrinare p r i m a i n C a m p a n i a , poi n e i press i 
di G a e t a e i n l i n e alle porte d i R o m a (^). 

P e r r i a t t a c c a r s i a l l a t r a d i z i o n e , era n a t u r a l e che B a r t o l o m e o 
si recasse a C o s t a n t i n o p o l i , e dovette farlo con i l c o m p i a c e n t e 
consenso del la C o r t e n o r m a n n a , t a n t o abile n e l l a p o l i t i c a « del 
piede s u due staffe». 

L e accoglienze r i c e v u t e n e l l a città de l Bosforo e d a l l a per
sona s tessa d e l l ' i m p e r a t o r e A less io C o m n e n o (1081-1117) furono 
calorose. I l biografo n u l l a c i dice de l t e m p o , dell 'alloggio e delle 
o c c u p a z i o n i d i B a r t o l o m e o a C o s t a n t i n o p o l i . C i i n f o r m a però (e 
questo è per no i i m p o r t a n t e ) che i l patr iz io B a s i l i o K a l i m e r i s , 
che p o s s e d e v a u n m o n a s t e r o s u l Monte A t h o s , lo prega d i vo lers i 
i v i recare per r i o r g a n i z z a r e i n q u e l cenobio e f a r v i rifiorire la v i t a 
m o n a s t i c a . I l S a n t o a c c e t t a , e compie così i l suo p r i m o t irocinio 
i n quel la s a c r a m o n t a g n a dove — come si è detto — era l a t r a d i 
zione s t u d i t a n a a i n f o r m a r e d i sè que l m o n a c h e s i m o . 

T o r n a t o i n C a l a b r i a , dedicò t u t t e le sue energie allo s v i l u p p o 
del cenobio rossanese , e dopo a l c u n i a n n i , superate difficoltà e 
accuse mossegl i d a i B e n e d e t t i n i d i Mileto , r i c e v e l ' i n c a r i c o d a 
R u g g e r o I I d i in iz iare u n a seconda grande fondazione, i l S S . m o 
S a l v a t o r e d i M e s s i n a (^*). 

P e r questo m o n a s t e r o i l discepolo L u c a , che ne fu i l p r i m o 
a r c h i m a n d r i t a , d e t t a u n typikòn n e l 1133 d i c u i r i fer iamo, quale 
d i r e t t a t e s t i m o n i a n z a del la s u a parz ia le d i p e n d e n z a dagl i o r d i n a 
m e n t i d i s c i p l i n a r i e l i t u r g i c i s t u d i t a n i , le parole stesse del c o m 
pi latore ne l la prefazione : à lE, àpy% cruXXŝ àfxsvo'. I x Sia9Ópa)v rcm-
Xattóv TUTrixtòv • e l i e n u m e r a : T ^ ? STOUSÌOU [i-ovr]?, TOU 'Aytou "Opouc, 
TCÓV 'l£pOCToXu(XtOV Xcà éTSptóV TtVWV (^*). 

n r icordo del m o n a c h e s i m o palest inese sarà sempre presente 
n e l l a t radiz ione i ta lo -greca , che si r i fa nelle sue l o n t a n e origini 
al le e m i g r a z i o n i or ienta l i . M a esso o r m a i r i m a n e piìi n e l l a m e m o r i a 
e n e l l a v e n e r a z i o n e che nel la concretezza del la v i t a i n t i e r a m e n t e 
r i n n o v a t a n e l n u o v o c l i m a . Perciò i l typikòn s t u d i t a n o v i e n e 

P ) Ivi, pp. 9 9 ss., 1 1 8 ss., 1 2 9 ss. 
(̂ ••) Cf. il citato bios di S. Bartolomeo di Simeri (Acta SS. Septembris, 

V I T I , 8 1 0 - 8 2 6 ) passim. 
(2^) S. Ross i , Prefazione del « Typicon » di S. Luca I archimandrita del 

SS. Salvatore di Messina, in « Atti della R. Accademia Peloritana », X V I I 
( 1 9 0 2 - 1 9 0 3 ) , pp. 7 1 - 8 4 . Cf. anche G . C O Z Z A - L U Z I , De Typico sacro Messa-
nensis Monasterii Archimandritalis, N .P .B . , t. X , pars I I , pp. 1 1 7 - 1 3 7 . I l 
codice che lo contiene è il Messanensis 1 1 5 . 
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indicato a l p r i m o posto, seguito d a l r i fer imento a quello de l M o n t e 
A t h o s , d i c u i L u c a era p a r t i c o l a r m e n t e informato d a l suo santo 
maestro B a r t o l o m e o che v i era v i s s u t o . 

S i potrebbe a n c h e q u i osservare , a proposito del la grande 
innovazione r e a l i z z a t a d a L u c a a M e s s i n a d i r a g g r u p p a r e o c o n 
federare b u o n a p a r t e dei m o n a s t e r i greci del s u d at torno a l S S . m o 
S a l v a t o r e a l c u i a r c h i m a n d r i t a ne v e n i v a affidato i l diretto c o n 
trol lo , che u n t a l s i s t e m a n o n necessar iamente è d a r i fer irs i a 
suppost i o r i e n t a m e n t i verso i l t ipo de l cenobi t i smo occidentale , 
come è stato r i p e t u t o piìi vo l te (2*). N e l m o n d o b i z a n t i n o confe
derazioni del genere erano già i n vigore , e S . B a r t o l o m e o dovet te 
c e r t a m e n t e conoscere s u l Monte A t h o s quel la i n t r o d o t t a v i n e l l a 
p r i m a metà del secolo X I da l l ' imperatore C o s t a n t i n o Mono-
maco (2'). 

A n a l o g a m e n t e si opererà nel la C a l a b r i a set tentr ionale a l l a 
seconda metà del secolo X I I , r a g g r u p p a n d o i n t o r n o a l m o n a s t e r o 
pr incipale d i S . E l i a del C a r b o n e a l t r i m o n a s t e r i m i n o r i , n o n s e n z a 
l ' i n t e r v e n t o e l 'azione di a l t r i discepoli dello stesso S . B a r t o l o 
meo (28). 

U n ' a l t r a d i r e t t a t e s t i m o n i a n z a del la d i p e n d e n z a dagli o r d i 
n a m e n t i d i s c i p l i n a r i e l i t u r g i c i s t u d i t a n i del nostro m o n a c h e s i m o 
italo-greco, l a r i t r o v i a m o n e l typikòn del m o n a s t e r o di S . N i c o l a 
di Casole i n t e r r a d ' O t r a n t o . L o ci teremo spesso n e l l a seconda 
parte della n o s t r a esposizione. E c c o n e i n t a n t o l ' intestazione r i v e 
latrice : TuTtixòv CTÙV a)-£w.... xaxà T7]V TrapàSoCTiv TWV àyicov xal 0-so-
9Ópcov TcaTspwv, TOÙ T S àyiou Sà^a x a l TOU S T O U S I T O ' J x a l TÒ TIXS'ÌÌCTTOV 
Toù àytou "Opo'JC, où [XYjv àXXà x a l [lépoc; T I TT^? TrapaSÓCTEWc; TOU ÓCTIO-
T Ì T O U TraTpò? Y)[Ì.WV *Ia)(jY)9, che a v e v a fondato i l m o n a s t e r o n e l 
1099. L a redazione de l typikòn è del secondo suo s u c c e s 
sore, l 'egumeno N i c o l a (1153-1190) (2»). 

(26) Oltre il Batiffol, sopra citato, anche recentemente lo ha affer
mato L . W H I T E , Latin monasticism in norman Sicily, Cambridge Mass. 
1938, p. 69-70. 

(2 ' ) n testo del Typicon dell'imperatore Costantino Monomaco è stato 
pubblicato dal M E Y E R , op. cit., p. 151 ss. 

(28) Un elenco di monasteri e chiese dipendenti dal Carbone, desunto 
dal Chronicon Carbonense (Archivio Vaticano, Fondo « Basiliani ») è ripro
dotto in G. R O B I N S O N , History and Cartulary of the greec monastery of S. Elias 
and S. Anastasius of Carbone, I (Orientalia Christiana X I , 5), Roma 1928, 
p. 51-61. 

(29) Codice N " 216 della biblioteca dell'Università di Torino. G. P A S I 
N I , Codices manuscripti Bibliothecae regiae Taurinensis Athenaei, Torino 
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E ' d i p a r t i c o l a r e r i l ievo q u e l TÒ TrXeìaTov TO5 àyiou "Opou?, che 
d e n u n z i a i l fascino che e s e r c i t a v a s u l m o n a c h e s i m o b i z a n t i n o , 
a n c h e oltre i confini po l i t ic i de l l ' impero , l a m e r a v i g l i o s a fioritura 
a s c e t i c a del la S a n t a M o n t a g n a , proprio n e l periodo delle maggiori 
r e a l i z z a z i o n i cenobit iche in formate d a l l a spiritualità s t u d i t a n a . 

Sono del resto b e n n o t i i f r e q u e n t i r a p p o r t i dei G r e c i d i 
T e r r a d ' O t r a n t o col m o n d o b i z a n t i n o , del quale r i m a s e r o per 
lungo tempo a n c o r a parte v i v a e operante ; i più v i c i n i c u l t u r a l 
m e n t e e s p i r i t u a l m e n t e , come i più v i c i n i anche geografica
m e n t e 

T a n t o i l monastero o t r a n t i n o , q u a n t o quelU di R o s s a n o , d i 
M e s s i n a e di C a r b o n e , come precedentemente quello d i G r o t t a -
f e r r a t a , r a p p r e s e n t a n o u n a ulteriore evoluzione del m o n a c h e s i m o 
i ta lo -greco , già cenobit ico — è vero — n e l M e r c u r i o n e a l t r o v e , 
m a c a r a t t e r i z z a t o d a uno splendido isolamento che p o t e v a s e m 
b r a r e ed essere u n r ipudio del la società per v i v e r e i n m a c e r a n t e 
contemplaz ione . 

L e n u o v e i s t i t u z i o n i i n v e c e portano i segni e v i d e n t i d i u n 
a c c o s t a m e n t o n o n soltanto m a t e r i a l e , per essere sorte i n pross i 
mità o a d d i r i t t u r a n e l l ' a m b i t o di c e n t r i u r b a n i , m a anche — se 
così c i s i può esprimere — v i t a l e , n e l senso che l a v i t a del m o n a c o 
e del m o n a s t e r o n o n r i m a n e più e s t r a n e a a l l a società e alle es i 
genze del tempo i n c u i v i v e . 

O r q u e s t a u r g e n z a sociale può c o n s i d e r a r s i come u n a delle 
pecuUarità del la r i f o r m a s t u d i t a n a , che a l l ' o c c o r r e n z a fece d i T e o 
doro e dei suoi discepoli i più s t r e n u i difensori del l 'ortodossia e 
del la p u b b l i c a moralità, m e n t r e i l popolo — specie quello b i so 
gnoso — vide e sentì i l m o n a c h e s i m o a sè più v i c i n o . 

Nel l 'agiografia i ta lo -greca s ' incontrano n o n p o c h i esempi che 
rif lettono tale concezione, e noi n o n s iamo a l ieni d a l p e n s a r e che 
l a l e t t u r a a s s i d u a delle C a t e c h e s i e degli a l t r i s c r i t t i d i S . T e o 
doro a b b i a a v u t o u n a p a r t e i m p o r t a n t e ne l la formazione delle 
coscienze e del n u o v o c l i m a s p i r i t u a l e . 

1 7 4 9 , I , pp. 3 0 8 - 3 0 9 ; C H . D I E H L , Le monastère de St. Nicolas de Casole près 
d'Otrante, d'après un manuscrit inédit, Mélanges d'archeologie et d'histoire 
de l'École Fran^aise de Rome, V I ( 1 8 8 6 ) , p. 1 8 6 ss. Altri esemplari sono 
il Barberinus gr. 3 5 0 e il Vallicellianus D . 6 1 . 

(30) p. Coco, Vestigi di grecismo in Terra d'Otranto, Grottaferrata 1 9 2 4 
(Estratto da « Roma e l'Oriente », V I I - X I X ) ; A . e O. P A R L A N G E L I , Il mo
nastero di S. Nicola di Casole, centro di cultura bizantina in Terra d'Otranto, 
in « Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata » N.S. 5 ( 1 9 5 1 ) , p. 3 0 ss. 
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V o g l i a m o t e r m i n a r e q u e s t a p r i m a p a r t e col ri ferire a n c o r a 
u n a t e s t i m o n i a n z a t r a le più. s ignif icative . 

V e r s o i l 1117, i n S i c i l i a , a l m o n a s t e r o d i S . F i l i p p o d i D e -
m e n n a m o r i v a l ' egumeno Gregorio , che t a n t o s i e r a adoperato 
per i l r i f iorimento d i que l m o n a s t e r o e d i a l t r i m i n o r i . E ' giunto 
fino a noi (ed è stato p u b b l i c a t o t r a i d i p l o m i greci d i S i c i l i a d a l 
C u s a e dallo S p a t a ) i l suo t e s t a m e n t o spir i tuale ( ^ i ) . 

S e n t e n d o s i v i c i n o a m o r i r e , v e c c h i o e m a l a t o c o m ' e r a , egli 
vuole confidare a i suoi figli e fratel l i t u t t o l ' a n i m o suo, per seguire 
anche i n questo l a t radiz ione dello S t u d i t a : ì>éXco SLa&éirOa!. Tà 
xaT'èfxauTÒv òx; v] TtapàSoati; e / s i TOU óaiou TiaTpòi; vjfjLcov GsoScópou 
Twv S T O U S I O U , e r i c o r d a b r e v e m e n t e quello che ebbe a soff'rire 
dagl i empi S a r a c e n i per l a fede, e l ' opera s u a a prò del m o n a s t e 
ro ; come a b b i a r imesso i n onore l a s a l m o d i a e l a m e d i t a z i o n e 
e lo studio delle sacre s c r i t t u r e ; come a b b i a fatto osservare 
n o n solo l a grande q u a r e s i m a , m a a n c h e quelle del N a t a l e e 
degli A p o s t o l i , e i due giorni s e t t i m a n a l i d i digiuno per t u t t o 
l ' a n n o . ( N o t i a m o subito come n e l l a SiSacrxaXta ypoMV/.y] s t u d i t a n a 
questi d ig iuni sono n o t a t i con part ico lare s p i c c o , a t t r i b u e n d o 
a d essi anche u n significato s imbolico : i t re g r a n d i d ig iuni d e l l ' a n 
no per onorare l a S S . m a Trinità e i due giorni s e t t i m a n a l i l ' u m a 
nità e l a divinità del Cris to) {^^). 

T u t t a l 'esposizione t e s t a m e n t a r i a , pera l tro , riflette n e l c o n 
tenuto e nel la stessa forma l a Staì>Yixy) di S . Teodoro p r e s a a 
modello (*^), e ins ieme d i m o s t r a u n a perfet ta ass imi laz ione delle 
idee r i f o r m a t r i c i s u l l ' u b b i d i e n z a , s u l l a povertà e s u l l a v i t a c o m u n e 
di origine s t u d i t a n a . E g l i stesso, l ' egumeno Gregorio , ne fa espl i 
c i ta t e s t i m o n i a n z a quando s i p r o t e s t a d i a v e r governato i suoi 
m o n a c i secondo le p r e s c r i z i o n i dei S S . P a d r i B a s i l i o e Teodoro (^*). 
F e l i c e accostamento d i due n o m i che s t a n n o a d i n d i c a r e u n solo 
e medesimo p r o g r a m m a di v i t a , quel l ' ideale m o n a s t i c o i n t e g r a l 
mente \'issuto che lo stesso Teodoro n e l suo t e s t a m e n t o esal ta e 
professa : « Confiteor m o n a s t i c u m s t a t u m s u b l i m e esse et e x c e l -

(31) S . CusA, / diplomi greci ed arabi di Sicilia Palermo 1 8 6 8 - 8 2 , I , 
3 9 6 - 4 0 0 ; G . S F A T A , Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Pa
lermo Palermo 1862 , V I , 197 . 

(32) P . G . , 9 9 , 1694 . Pur non riconoscendosi autentica, questa StSacrxa-
>ia xpovtxT; rimane sempre una testimonianza della tradizione ^cui gli italo-
greci cercavano di orientare la loro disciplina monastica. 

(33) P . G . , 9 9 , 1 8 1 3 - 1 8 2 4 . 
(3*) TÒv TÒiv àytcov TiaTépcov xavóva TrapÉScoxa txòrolc, <fr)[d ST] TOU [xeyàXou 

BaaiXetou xal TOU ÓCTÌOU ©eoScópou Ttòv STOUSIOU. 
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s u m et a n g e l i c u m , q u i p e c c a t a o m n i a e x p u r g a t absolutae v i t a e 
perfectione, t u m n i m i r u m s i ex d i v i n i m a g n i q u e B a s i l i i ascet ico -
r u m legibus piene e x i g a t u r et n o n d i m i d i a t a ex p a r t e , u t solent 
q u i d a m q u i a l i q u a d e s u m u n t , a l i a u t p lacet o m i t t u n t » (^^). 

* 
* « 

D a q u a n t o a b b i a m o fin q u i detto , p u r l i m i t a n d o c i a d a l c u n i 
dei p r i n c i p a l i f a t t i e r i f e r i m e n t i s tor ic i , poss iamo leg i t t imamente 
t i r a r e q u e s t a p r i m a conclus ione , che cioè i m o n a c i i ta lo -greci b e n 
conoscevano l 'opera r i n n o v a t r i c e di S . Teodoro S t u d i t a e che i 
d i l u i s c r i t t i a s c e t i c i — a c c a n t o a quel l i d i S . B a s i l i o e degli a l t r i 
P a d r i — c o r r e v a n o t r a le loro m a n i , oggetto di a s s i d u a l e t t u r a 
e mezzo t r a i più efficaci d i formazione . 

I n o l t r e , d a esplicite e d iret te t e s t i m o n i a n z e s iamo v e n u t i a 
sapere che gli o r d i n a m e n t i s t u d i t a n i furono le p r i n c i p a l i fonti a 
c u i s i i sp irarono i legislatori l o c a l i dei più celebri e i m p o r t a n t i 
m o n a s t e r i greci d e l l ' I t a l i a mer id ionale , e ciò a n c h e a i t e m p i dei 
N o r m a n n i , q u a n d o n o n es is tevano più re laz ioni ufficiali con le 
autorità b izant ine s i a ecclesiast iche che c i v i l i . 

O r a r i m a n e a vedere fino a che p u n t o e i n quale m i s u r a que
gli o r d i n a m e n t i abbiano p r a t i c a m e n t e influito e informato d i sè 
l a v i t a e l a g iornata del m o n a c o i ta lo -greco . 

Q u a l c h e a n n o fa lessi con v i v o interesse i l bel l 'art icolo del 
P . L e r o y (^*), che nelle pagine d i Irénikon esponeva l a v i t a quo
t i d i a n a del m o n a c o s t u d i t a , quale s i può dedurre e d o c u m e n t a r e 
dal le c a t e c h e s i d i S . Teodoro e d a que l b r e v e codice n o r m a t i v o 
che è l a hypotyposis s t u d i t a n a . L a p r i m a impress ione che ne p r o 
v a i , come l a p r i m a s p o n t a n e a riflessione che feci, fu che n o n d i v e r 
s a d o v e v a essere l a g iornata del m o n a c o i talo -greco, v i s s u t a n e l l ' i 
d e n t i c a t r a m a f a t t a essenzialmente di preghiera e d i l a v o r o . 

H o r i le t to quelle pagine nei giorni scors i , m a con l a preoc 
cupazione d i poter d o c u m e n t a r e quel la successione di a t t i e i l 
q u a d r o spir i tuale i n c u i s i svolgevano , c o n riferenze paral le le 
a t t e s t a t e nei typikà s u p e r s t i t i d e l l ' I t a h a b i z a n t i n a (*'). N e è r i s u l -

P . G . , 99,1815 D . 
(36) J . L E R O Y , La vie quotidienne du moine studile, in « Irénikon », 2 7 

( 1 9 5 1 ) , pp. 2 1 - 5 0 . 
(3 ' ) Per l'elencazione di essi e un tentativo di classificazione, ci per

mettiamo rimandare alla nostra esposizione in Bollettino della Badia Greca 
di Grottaferrata, N.S. V I I ( 1 9 5 3 ) , p. 9 5 ss. Sulla stessa rivista ( I I , 1 9 4 8 , pp. 
7 6 - 8 5 ) se ne era occupato anche C. K O R O L E V S K I J , stendendone un elenco 
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t a t a l a conferma del l 'a f f luenza delle due t r a d i z i o n i i n u n alveo 
comune. 

A n c h e l a g i o r n a t a del nostro m o n a c o i n i z i a v a a l c u n e ore 
p r i m a del la l e v a t a del sole con l a preghiera del la notte e de l 
l ' a u r o r a . N e i typikà v i è n e t t a dist inzione t r a le due , che s e m 
pre sono c h i a m a t e c i a s c u n a co l proprio n o m e : (JLECJOVUXTIXÒV 
l ' u n a , e op&pot; l ' a l t r a . S . Teodoro n o n h a nè l 'uno nè l 'a l tro 
termine e r i ferendosi a l l a preghiera n o t t u r n a l a c o m p r e n d e n e l 
l ' u n i c a denominazione d i xavcóv. L a hypotyposis h a p u r e u n solo 
termine , quello di op&po?. E v i d e n t e m e n t e le due espressioni si 
equivalgono e c i a s c u n a n o n esclude, m a c o m p r e n d e l a p r e g h i e r a 
detta di «mezzanotte» , perchè v e n i v a n o fatte di seguito. C h e 
questa p r a t i c a d i a b b i n a r e le due ore c a n o n i c h e , fosse i n uso 
anche presso gli i ta lo -grec i possiamo l e g i t t i m a m e n t e dedurlo d a l 
fatto che nei loro typikà si i n c o n t r a più vo l te i l t e r m i n e di Trpó-
op&poi;, quale equiva lente di [xsaovuxTixóv, e d ' a l t r a p a r t e nes 
s u n a indicaz ione a b b i a m o che c i i n f o r m i d i u n a s e c o n d a l e v a t a 
dal riposo n o t t u r n o per l a preghiera . 

I l typikòn casulano {̂ )̂ a l f. 6" vuo le che l ' e c c l e s i a r c a n e l 
l 'ora s t a b i l i t a per l a p r e g h i e r a suoni p r i m a TÒ (xsya c77][xavTYipiov, 
ed intanto si r e c h i i n c h i e s a a d a c c e n d e r e le candele e p r e p a r a r e 
i l turibolo col fuoco, e poi esca a n c o r a a bat tere l a p i c c o l a s i m a n -
d r a a l c u i suono t u t t i i f rate l l i accorrono per l ' in iz io del la s a c r a 
ufficiatura. Particolarità che fanno r i scontro a l n . 2 deWhypoty-
posis del monastero d i S t u d i o ( 3 * ) . 

N e l prescr ivere l a r e c i t a delle ore m i n o r i lo stesso typikòn 
h a delle e v i d e n t i analogie con l a p r a s s i s t u d i t a n a : 

a) l ' o r a sesta precede l a l i t u r g i a e l ' o r a n o n a i l p r a n z o , 
m a se è giorno di digiuno (f. 173") , b isogna at tendere l a fine del 
vespro per andare a refettorio ; 

6) nel la grande q u a r e s i m a , dopo l ' o r a t e r z a (f. 105" ) , è 
i n d i c a t a e m i n u t a m e n t e d e s c r i t t a l a s tessa c u r i o s a u s a n z a p r a t i -

pressochè completo con erudite notizie su ciascuno di essi. Sempre nella 
stessa rivista ( IV , 1950, pp. 17-30 e 98-113) G. G I O V A N E L L I ha studiato i 
rapporti tra il typikòn di Grottaferrata e quello del Patirion, concludendo 
che ambedue derivano dallo stesso archetipo da attribuire a S. Bartolo
meo di Rossano e I V egumeno criptense. 

(38) Prendiamo in esame di preferenza questo typikòn, perchè in esso 
abbiamo riscontrato tratti e prescrizioni disciplinari che ci ricordano più 
da vicino la tradizione studitana. 

(39) Ci riferiamo ai paragrafi dell'edizione del Mai, riprodotta in Migne 
P . G . , 99, I704-I720. 

15 
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c a t a n e l monastero d i Studios — e q u a s i con le stesse parole del -
Vhypotyposis — d i far r icordare a g r a n voce d a l l ' e c c l e s i a r c a l ' ine -
luttabóità del la morte ; 

c) i n a l c u n i giorni e periodi fes t iv i v iene p r e s c r i t t a l a 
àpyia Twv wpwv, che r i t r o v i a m o i n S . Teodoro e i n a l t r i typikà d i 
d i r e t t a der ivazione s t u d i t a n a I n forza d i q u e s t a prescr iz ione 
s i t r a l a s c i a v a c o m p l e t a m e n t e l a r e c i t a delle O r e m i n o r i (come 
s e m b r a n o i n d i c a r e c h i a r a m e n t e le corr ispondent i espressioni « x a r a -
Xiji.7ràvo(j.sv TÒLC, &pa.c,» e « zà.c; wpat; où (pàXXojjisv»), ovvero l a àpYw 
d i s p e n s a v a soltanto d a l l a st ichologia e d a l l a fat ica della r e c i t a 
i n c o m u n e ? I l typikòn d i Casole è per l a seconda soluzione. M a 
e v i d e n t e m e n t e n o n t u t t i l a p e n s a v a n o così, se a f. 36 sente i l 
bisogno d i notare espressamente : 'ICTTSOV OTI Y) àpyta TWV wpwv 
àpyta SCTTI T^t; cTTi}(oXoyia(; TOU tpocXT^po? xaTa TÒV Gj6\t.ov TOU àyiou 
OeoSctìpou TOÙ STOUSLTOU, OUTW? yàp aÙTTjv auTÒt; Y)p[jLir)vsuCT£v. 

C o m u n q u e , i l ricorso a l p r e s u n t o scolio d i S . Teodoro è a n 
c o r a u n a v o l t a d imostraz ione evidente del la preoccupazione di 
q u e i m o n a c i i ta lo -grec i d i conformars i a l l a pi l i g e n u i n a t r a d i z i o n e 
s t u d i t a n a . 

Nel le ore l ibere d a l l a uff iciatura c o m u n e , quel l i che vogl iono 
s a l v a r s i — leggiamo a f. 175 — n o n devono uscire d a l l a p r o p r i a 
c e l l a s e n z a i l permesso del l 'egumeno fino a l segnale che l i r i c h i a m i 
i n c h i e s a , m a a t t e n d a n o c h i a l lavoro m a n u a l e e c h i a l la l e t t u r a , 
e « 01 Sè 8i(xxov7)Tai. ayoloQouaiv TOÌIC^ ìStan; SMXOMÌMC, ». E s p r e s s i o n i e 
t e r m i n i f a m i l i a r i a S . T e o d o r o e r i c o r r e n t i spesso nelle sue c a t e 
ches i e ne l la hypotyposis. 

I l l avoro n e i cenobi i ta lo -greci n o n era u n semplice r i e m 
pi t ivo del la g i o r n a t a del m o n a c o , m a u n servizio e ins ieme u n 
sacrificio accetto a D i o . E s s o o c c u p a v a molte ore e s i e s e r c i t a v a 
i n v a r i m e s t i e r i , a n c h e p e s a n t i , e i n quest i cas i l a regola c o n 
c e d e v a q u a l c h e al leggerimento del rigoroso digiuno q u a r e s i m a l e . 
N o n a l t r i m e n t i d i q u a n t o si p r a t i c a v a a S t u d i o n . E come là, così 
nei m o n a s t e r i b i z a n t i n i d ' I t a l i a l'attività a r t i g i a n a , specie q u e l l a 
cal l igraf ica , e r a i n grande onore, n o n disg iunta spesso q u e s t ' u l 
t i m a d a l l ' a r t e del m i n i o . O c c u p a z i o n e prefer i ta e g e n e r a l i z z a t a 
t r a i m o n a c i , d a n o n potersi dire a rigore part ico lare degli S t u d i t i , 
t u t t a v i a S . T e o d o r o h a t u t t a u n a regolamentazione d i s c i p l i n a r e 
e u n a l u n g a serie d i s a n z i o n i o « epitìmia» r i g u a r d a n t i lo « s c r i p -

Di questo particolare argomento ci ripromettiamo occuparci in 
altra sede e sottoporre le nostre conclusioni al X I Congresso internazio
nale di studi bizantini che si terrà a Monaco di Baviera nel prossimo set
tembre. 
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t o r i u m » del suo m o n a s t e r o ( " ) . O r a , queste sono passate q u a s i 
a l l a l e t t e r a nei typikà n o s t r a n i , come d i m o s t r a n o i c inque art ico l i 
s u p e r s t i t i nei fF. 4 e 5 del c a s u l a n o c o n l a c a r a t t e r i s t i c a i m p o s i 
zione di numerose metànie : 

33 — Se qualcuno h a preso u n l ibro e n o n lo t iene con c u r a e c c . , 
24 metanie . 

34 — Se uno n o n t iene c o n di l igenza i l q u a t e r n i o n e e n o n fa l a 
collazione e n o n c u r a l a copia o l 'or ig inale e n o n g u a r d a 
a t t e n t a m e n t e le traspos iz ioni d i lettere e i segni , 130 m e 
tanie . 

35 — Se per col lera s p e z z a l a p e n n a , 30 m e t a n i e . 
36 — S e s c i u p a u n q u a t e r n i o n e di u n a l t r o . . . , 50 m e t a n i e . 
37 — E se n o n s i at t iene al le i s t r u z i o n i del protocal l igrafo , s i a 

proscr i t to e a lmeno r i n c h i u s o per due giorni . 

Q u e s t ' u l t i m a p e n a , c o n o s c i u t a a n c h e d a a l t r i typikà i ta lo -grec i , 
è u n a evidente a l lusione a l l a ce l la d i segregazione per i co lpevol i 
(7T;ai.SEuó(A£voi TYjv àpeTTjv), d i c u i p a r l a Vhypotyposis s t u d i t a n a a l 
n. 25. 

P o t r e m m o riferire a l tre f r a m m e n t a r i e particolarità d i s c i p l i 
n a r i che però, r i p e t e n d o s i i n t u t t i i rego lament i m o n a s t i c i b i z a n 
t in i d a l X a l X I I I secolo, d a n n o u n a fisonomia c o m u n e a i cenobi 
di quel l 'epoca, s e n z a fornire specifici e lementi c a p a c i a stabiUre 
u n a priorità o paternità. Nè è i l caso di p e n s a r e a u n a regola 
v e r a e p r o p r i a per i m o n a c i i ta lo -grec i n e l senso che l ' i n t e n d i a m o 
noi moderni . I l cul to e l ' a t t a c c a m e n t o a l l a t r a d i z i o n e e r a ta le , 
che r e n d e v a superfluo (oltre che alieno d a l l a loro mentalità) c o n 
sacrare con lo scr i t to le n o r m e ascet iche che erano a l l a base de l la 
loro spiritualità. 

n t e n t a t i v o che s a p p i a m o fece i l p r i m o a r c h i m a n d r i t a del 
S S . m o S a l v a t o r e d i M e s s i n a , «giudicando necessario — come egli 
dice — con u n certo ordine messo i n i scr i t to e con d e t e r m i n a z i o n e 
di legge fare manifeste le regole p e r t i n e n t i a l l a direzione e a l l ' or 
dine spirituale e corporale dei monaci» (*2) , fu ispirato piuttosto 
d a ragioni contingenti e s o p r a t t u t t o « per u b b i d i r e a l regio c o m a n 
do» , n relativo testo però n o n è contenuto n e l typikòn di S a n 
L u c a , i l codice messinese 115, nè per a l t r a v i a c i è g i u n t a l 'or igi 
nale redazione greca. C o n ogni probabilità è u n a s u a t r a d u z i o n e 
quel la c o n s e r v a t a i n h n g u a i t a l o - c a l a b r e s e , s c r i t t a con c a r a t t e r i 
greci , n e l manoscri t to ora posseduto d a l prof. M e r c a t i , r i p r o d u -

( " ) P .G . , 9 9 , 1 7 4 0 C e D. 
(*2) S Rossi , op.cit., p. 8 2 ; G. C O Z Z A - L U Z I , op. cit., p. 1 2 7 . 
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cente i l typikòn già i n uso n e l monastero di S . B a r t o l o m e o di 
T r i g o n a i n C a l a b r i a , c o p i a e vers ione f a t t a eseguire d a l l ' a b a t e 
C o l a n t o n i o Ruffo n e l 1571 ( « ) . 

Q u e s t a « regola » s i compone di due serie d i c a n o n i , l a p r i m a 
d i 33 e l a s e c o n d a d i 10, e t r a t t a dei d o v e r i de l l 'abate , d e l l ' e n t r a t a 
i n religione e del la promozione agli o r d i n i s a c r i , dei v a r i uffici 
n e l m o n a s t e r o , del la v i t a c o m u n e c o n part ico lare r iguardo a l v i t t o 
e a l v e s t i t o , delle virtù religiose, povertà, castità, u b b i d i e n z a , 
e del la l i t u r g i a . E s s a è s t a t a p u b b l i c a t a i n t e g r a l m e n t e dallo stesso 
prof . M e r c a t i e r i p o r t a t a l a r g a m e n t e , ne l la classificazione sopra 
d e t t a , d a l P . S c a d u t o n e l suo lavoro s u l m o n a c h i s m o basi l iano 
i n S i c i l i a (**). 

G l i a l t r i typikà i ta lo -grec i n o n a b b o n d a n o i n n o r m e d i s c i 
p l i n a r i , che r e s t a v a n o q u i n d i affidate a l l a t radiz ione n o n s c r i t t a . 
B i s o g n a fare un 'eccez ione per le n o r m e r i g u a r d a n t i i l cibo. I l 
C a s u l a n o h a u n a l u n g a appendice di 25 paragraf i Tispl PptÓCTeax; 
x a l Tróasw? e i l typikòn del P a t i r i o n d i R o s s a n o u n ' a l t r a ancor 
più prol issa e t u t t o r a i n e d i t a , d o v u t a allo stesso S . B a r t o l o m e o 
d i S i m e r i ( " ) . 

Sono m i n u t i r e g o l a m e n t i che disc ip l inano l a quantità e l a 
qualità del cibo e del la b e v a n d a q u o t i d i a n a i n conformità a l ciclo 
l i turgico e a i giorni d i maggiore r igore , e i n s i e m e d a n n o a lcune 
n o r m e general i su l la t e n u t a a refettorio , ove v i s i r e c a v a sa lmo
d i a n d o , s i o s s e r v a v a i l s i lenzio e s i facevano delle l e t t u r e . D o p o 
i l frugale pasto , c iascuno d o v e v a accedere d i r e t t a m e n t e a l l a s u a 
ce l la , s e n z a f e r m a r s i i n q u e l l a degli a l t r i , e r i p r e n d e r e l a l e t t u r a 
o, pregando , i l proprio l a v o r o m a n u a l e con ogni di l igenza ((Ì.ST' 
kmiis'ksia.q) e ciò Sia TÒ TOÙ? TrovTjpoùi; aTtoSicó^ai. \oyia[io\)c, (*'). 

N o r m e c o m u n i a n c h e queste , m a che sappiamo come fossero 
i n c u l c a t e e p r a t i c a t e ne i cenobi s t u d i t a n i . 

(*3) S . G . M E R C A T I , Sul Typicon del monastero di S. Bartolomeo di Tri
gona, in « Archivio storico per la Calabria e la Lucania », V i l i ( 1 9 3 8 ) , pp. 
1 9 7 - 2 2 3 . 

{ ^ ) M . S C A D U T O , Il monachismo basiliano nella Sicilia medievale, Roma 
1 9 4 7 , pp. 1 9 8 - 2 0 9 . 

(*̂ ) Pubblicata dal C O Z Z A - L u z i nel citato volume X della Nova Patrum 
Bibliotheca, parte I I , pp. 1 5 5 - 1 6 6 . 

(**) I l manoscritto si trovava, prima dell'ultima guerra mondiale, nella 
biblioteca di Jena (Germania). L a biblioteca di Grottaferrata ne possiede 
una copia, in cui la parte legislativa è seguita dalla traduzione latina fatta 
nel 1 7 1 2 dal P. Teofilo D'Alessandri. 

{ " ) T y p . Casulano, più volte citato, al f. 1 8 0 ; edizione del C O Z Z A - L U Z I , 
p. 164 . 
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« 

• • 
D o v e i nostr i typikà sono piìì r i c c h i d i dettagl i , è nelle p r e 

scrizioni l i turgiche . E s s i i n d i c a n o giorno per giorno tut to quello 
che si riferisce a l l a s a c r a uf f ic iatura n e l l a s u a p a r t e v a r i a b i l e . E 
questa v a r i a t u t t i i g iorni n e l v e s p r o , n e l m a t u t i n o e ne l la Messa , 
sia nel santorale che n e l temporale , cioè d a l 1" se t tembre a l 31 
agosto, inizio e fine de l l ' anno l i turgico con le sue feste fisse, e 
dal la d o m e n i c a d e t t a del F a r i s e o e del P u b b l i c a n o ( l a S e t t u a g e -
s i m a dei lat ini ) a l l a d o m e n i c a d i t u t t i i S a n t i , l a p r i m a dopo P e n 
tecoste, che è i l periodo mobi le i n d i p e n d e n z a del la d a t a d i P a s q u a . 

Sotto questo r iguardo essi m e r i t a n o u n a p a r t i c o l a r e a t t e n 
zione da p a r t e degli s tudios i , perchè i n v a r i p u n t i diff"eriscono d a l l a 
p r a t i c a l i t u r g i c a oggi c o m u n e n e i m o n a s t e r i b i z a n t i n i e nelle chiese 
secolari , tut te regolate d a l m e d e s i m o typikòn general izzato c o n 
la s t a m p a e che p r e n d e i l nome ora d i S . S a b a , o r a de l la « G r a n d e 
Chiesa» o sempl icemente d i C o s t a n t i n o p o l i . 

P u r r i t r o v a n d o n e i typikà i ta lo -grec i t u t t e le ore c a n o n i c h e 
i n c u i s i d istr ibuisce l a preghiera g iornal iera , i n v a n o v i c e r c h e r e m 
mo però quel superfluo s d o p p i a m e n t o d i a l c u n e di esse, come i l 
piccolo a c c a n t o a l grande v e s p r o e i {leffwpta dopo le q u a t t r o 
ore t r a d i z i o n a l i d i p r i m a , t e r z a , sesta e n o n a . Meatópiov nei n o s t r i 
typikà ( a d eccezione d e l C a s u l a n o che conosce i [xsatópia) v i e n e 
c h i a m a t o quel p a r t i c o l a r e tropario coi r e l a t i v i v e r s e t t i , che n e i 
periodi q u a r e s i m a l i s i inserisce a p p u n t o n e l mezzo d e l l ' o r a , dopo 
la rec i ta dei s a l m i , ed è i n s tretto r a p p o r t o col significato p e c u -
Uare d i ogni o r a , già r i l e v a t o d a S . B a s i l i o n e l l a s u a R e g . diff". 37. 

N e l l a s t r u t t u r a s tessa poi d i c i a s c u n a ora c a n o n i c a v i t r o 
v i a m o particolarità degne d i cons iderazione . E c c o n e a l c u n e : 

Ne l l 'or thros , che i n i z i a subito con i sei s a l m i p r o e m i a U , l a 
stichologia dei c a t h i s m i del salterio è u n i c a m e n t e dei giorni n o n 
festivi ; nelle feste, i n v e c e , despotiche , t h e o m i t o r i c h e e dei s a n t i 
epìsimi con Ao^oXoyioc [izyó.}a], a l posto del la st ichologia dei c a t h i 
s m i sono p r e s c r i t t i soltanto t re s a l m i ant i fonal i , che h a n n o u n a 
analogia con i l « polyeleos », che i l typikòn costant inopol i tano 
contempla i n sost i tuzione del terzo c a t h i s m a , p u r c o n s e r v a n d o i 
p r i m i due. I n o l t r e n e l jjLó&éopxov delle più g r a n d i feste l a s t icho 
logia è omessa del t u t t o , passando d a i t r o p a r i del QZÒQ Kupto? 
subito al canone, m e n t r e i l sa lmo 50, che ne l l ' ordinar io consueto 
precede i l xavtóv, v iene posposto a l k o n d a k i o n dopo l a sesta ode. 
E c c o le precise parole deWhypotyposis s t u d i t a n a a l l a quale s ' i s p i r a 
l a p r a s s i i ta lo -greca : tiq TÒV 8p9-pov [XETà TÒ é^à^paXfjLov, TÒ 0eò? 
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K u p i o ? XéYO(i.ev, x a l eù&ù? TÒV xavóva (così a l n . 9 l ' i n d o m a n i d i P e n 
tecoste e a l n . 13 per i l [xe^éopTov del la Natività e D o r m i z i o n e 
de l la M a d o n n a , del N a t a l e , d e l l ' E p i f a n i a e dell'Ypapandì). 

L e ore m i n o r i h a n n o c o n s e r v a t o l a loro c a r a t t e r i s t i c a d i p r e 
ghiere s t r e t t a m e n t e legate a l part ico lare significato d i c i a s c u n a 
d i esse n e l l a successione del tempo : l a p r i m a come preghiera del 
m a t t i n o , l a t e r z a i n r icordo del la discesa dello S p i r i t o S a n t o , l a 
sesta del la crocifissione d i Gesìi e l a n o n a del la s u a m o r t e . G l i 
e l e m e n t i c o s t i t u t i v i d i queste ore r imangono q u i n d i sempre gli 
stessi i n q u a l s i a ^ giorno, senza r iguardo a l la r i c o r r e n z a l i t u r g i c a 
o a l l a p a r t i c o l a r e c o m m e m o r a z i o n e d i S a n t i , m e n t r e n e l typikòn 
c o m u n e v i s ' introducono due e lementi v a r i a b i l i , l ' a p o l y t i k i o n e 
i l k o n d a k i o n . 

L a tradiz ione i t a l o - g r e c a riflette c e r t a m e n t e l ' a n t i c a p r a s s i 
de l la C h i e s a , quale d o v e v a osservars i a n c h e nei cenobi s t u d i t a n i , 
d ove — come abbiamo già a c c e n n a t o — v i g e v a i n d e t e r m i n a t i 
giorni e periodi fest ivi l a cos idetta àpyia T<OV «pwv. T a l e d ispensa 
d a l l a r e c i t a delle ore a v r e b b e così l a sua giusti f icazione, n o n t a n t o 
d a l proposito d i dare u n soUievo d a l peso del l 'uf f ic iatura , q u a n t o 
d a l l a i n c i d e n z a fes t iva che p o l a r i z z a v a t u t t o i l senso l i turgico 
del la g iornata : vvjtpei. TipoGz\ij6y.zvoi, STiàv ed ^ p a i où ^ÓLXKWCOLI Sta 
-rJ)v àvàcTTacnv, afferma S . Teodoro S t u d i t a i n u n a s u a cateches i 
d e l periodo pasquale (**). A n a l o g a m e n t e q u i n d i per gli a l t r i pe
r i o d i . E quando l a àpyia TWV wpwv a v e v a luogo nei giorni l a v o 
r a t i v i , l a m a n c a t a r e c i t a delle ore v e n i v a s u p p l i t a d a l canto dei 
Turaxà p r i m a di a n d a r e a m e n s a , come espressamente è detto a l 
n . 27 deWhypotyposis : làv Ss àpyiav àyofxsv TWV wpwv x a l xa[xvo-
(jLsv ... dopo l a s. l i turg ia xpoùsi TÒ ^ÙXOV Tpl? x a l cjuvàyovTai. Tràv-
Tsc o l àS£X9ol STcl TÒ aÙTO x a l [iszà. TÒ '\ixkoa TUTcìxà x a l X a ^ s i v 
sùXoyiav, aTrepxófxs&a s i ? TTJV TpaTireJ^av. 

I n quest 'uso s t u d i t a n o , d i suppl ire le ore m i n o r i con u n ' a l t r a 
uf f ic iatura suscett ibi le d i u n i n s e r i m e n t o nello spirito l i turgico 
del giorno, n o i a v r e m m o l a spiegazione più plausibi le della p r e 
scr iz ione , ne i t i p i c i i ta lo -grec i , dei jxaxapiajjiol i n t e r c a l a t i a u n a 
o più odi del canone festivo d a far precedere a l l a ce lebrazione 
del la Messa , che c o n s e r v a le proprie antifone. 

A n c h e ne l la s t r u t t u r a delle O r e cosidette « regie » delle grandi 
v igi l ie , i typikà i ta lo -grec i differiscono d a quello del la G r a n d e 
C h i e s a , spec ia lmente per l a p r e s e n z a della (j,£yàX7) awoLTzrri dopo i 
t re s a l m i , come delle alTYjasi? e del la EÙ^^Y) TTJ? xecpaXoxXyjciiai; do-

( " ) P . G . , 99, 515 A . 
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po i l c a n t o del V a n g e l o . Così n e l vespro delle stesse g r a n d i v i g i 
l ie , c u i s i unisce l a L i t u r g i a di S . B a s i l i o , dopo l a l u n g a serie delle 
lezioni r i t o r n a l a grande synaptì, e d i seguito t re antifone p r i m a 
del tr isaghion del la Messa . 

I n v e c e i l vespro ordinario , s ia feriale che fest ivo, h a l a m e 
desima s t r u t t u r a i n a m b e d u e le t r a d i z i o n i , con l a sola particolarità 
per gl ' i talo-greci che a c c a n t o agli azi^^pà. del S a n t o che si festeg
gia non m a n c a n o m a i gli aTixTjpà T^<; ©EOTÓXOU. I n o l t r e nelle feste 
despotiche, theomitor iche ed epìsime, a n c h e se coincidono col la 
domenica , s i omette l a st ichologia pure n e l vespro . N e s s u n a t r a c 
cia poi della XITY) come oggi si p r a t i c a , e questo t e r m i n e è r iser 
vato alle process ioni , a d es. a quel la del 2 5 m a r z o p r e s c r i t t a 
tanto daìrhypotyposis a l n . 31 , che d a i typikà i ta lo -grec i . 

Notevol i , infine, sono le differenze nei due ànóSzimon, i l 
grande quares imale e i l piccolo giornaliero . Q u e s t ' u l t i m o , n e l l a 
sua part ico lare forma conosc iuta solo d a i typikà i t a l o - g r e c i , se
condo la tradiz ione m a n o s c r i t t a era r i s e r v a t o a l tempo del P e n -
tecostario , alle feste e a i s a b a t i e d o m e n i c h e de l l ' anno , m e n t r e 
t u t t i gli a l t r i giorni — a n c h e fuori q u a r e s i m a — s i d i c e v a i l grande 
con a lcune r i d u z i o n i . L a stessa cosa c i v iene a t t e s t a t a dal le C o s t i 
tuzioni s t u d i t a n e con le parole ino TOU M&&'y][i.(òv ó QZÓQ, e d a 
a l tr i a n t i c h i t i p i c i o r i e n t a l i , come quello del m o n a s t e r o c o s t a n 
tinopolitano dell'EùepYÉTTjSo? ( * ' ) . 

U l t e r i o r i r i d u z i o n i s u b i v a l'àTCÓSEiTrvov q u a n d o si r e c i t a v a a 
refettorio l a sera delle v ig ihe del N a t a l e e d e l l ' E p i f a n i a , i l Giovedì 
Santo e i l S a b a t o S a n t o . Uhypotyposis per quest i giorni è più 
radicale : à7róS£!,7rvov où 4'<5cXXo[J.ev, àXX'y) TÒ Tpicràyiov zie, TÒ Tpa-reeJ^à-
p w v (n . 2 0 ) . 

P e r completare l a rassegna degli àTróSeiTiva i ta lo -grec i , r icor 
diamo quello tut to part ico lare TTJI; uapaxXTjosw? TTJI; ©EOTÓXOU, det 
to anche sempl icemente Trpsapsia , d a rec i tare t u t t i i venerdì d i 
quares ima e negli a l t r i , seguiti d a u n sabato n o n festivo (àvsop-
Tàcn(jLov) ( 5 " ) . 

(*9) Uno dei tipici più ampi e più importanti del sec. X I . Testo com
pleto pubblicato dal D M I T R I E V S K I J , op. cit., pp. 256-655. 

(̂ '') Ufficiatura tuttora in vigore nel monastero di Grottaferrata, dove 
sopravvivono quasi tutte le particolarità più sopra riferite. 
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* * 

O r a d a queste e d a a l t r e particolarità l i t u r g i c h e , che s ' i n 
c o n t r a n o nei typikà e negl i a l t r i l i b r i ecc les iast ic i del la t radiz ione 
i t a l o - g r e c a , q u a l i c o n c l u s i o n i s i possono t r a r r e ? 

I n n a n z i tut to c i s e m b r a o v v i a l a constataz ione che quel la 
t r a d i z i o n e r i s p e c c h i a imo stadio anteriore a l la fase e v o l u t i v a del 
r i to b i z a n t i n o r a p p r e s e n t a t a d a l Typikòn conosciuto sotto i l nome 
d i S . S a b a , m a che i n realtà è u n a elaborazione t u t t a c o s t a n t i 
n o p o l i t a n a con p r e v a l e n z a d i e l e m e n t i m o n a s t i c i , poi fissata e 
g e n e r a l i z z a t a con l a s t a m p a (^^). 

E ' interessante n o t a r e come certe prescr iz ioni e usanze v i g e n t i 
n e l l a t radiz ione i t a l o - g r e c a si r i t r o v i n o a n c h e nel la a n t i c a p r a s s i 
l i t u r g i c a degli S l a v i , a d esempio i Tp'.cóSoa x^PH-ócruva del tempo del 
P e n t e c a s t a r i o , che fanno r iscontro a i rpitóSta x a x a v u x T i x à de l la 
q u a r e s i m a , e per i q u a l i i l nostro typikòn di G r o t t a f e r r a t a n e l 
p r e s c r i v e r l i i n d i c a i l tempo npò optì^pov e l 'autore TOU S T O U S Ì T O U . 
A l t r o esempio, nel l 'uso delle preghiere c(7tiCT&à(ji[ìwvoi per le d iverse 
festività, ecc . 

S i a p p l i c a a n c h e q u i l a n o r m a , acquis i ta d 'a l tronde a l la 
s c i e n z a l i n g u i s t i c a ed etnograf ica , che le aree l a t e r a l i ed isolate 
sono pi l i c o n s e r v a t r i c i delle aree c e n t r a l i , che a loro v o l t a sono 
n o r m a l m e n t e fonti d i i n n o v a z i o n i . 

M a u n a seconda conclusione c i piacerebbe dedurre d a q u a n t o 
a b b i a m o detto , che cioè l a tradiz ione i t a l o - g r e c a , anche l i t u r g i c a , 
r i s p e c c h i a quel la s t u d i t a n a . 

Q u e s t a deduzione sarebbe p i e n a m e n t e leg i t t ima , q u a l o r a i l 
codice v a t i c a n o greco 1609 (^^), l a c u i conformità con i t i p i c i 
i ta lo -grec i è sorprendente , rappresentasse v e r a m e n t e i l typikòn 
d i S . T e o d o r o S t u d i t a di c u i p o r t a i l n o m e . A l c u n i , anche r e c e n 
t e m e n t e , lo h a n n o creduto (̂ )̂ ; m a i n realtà è u n a compilazione 
t a r d i v a del la fine de l sec. X I V , r e d a t t a , a nostro giudizio , p r i n 
c i p a l m e n t e s u l typikòn di S . L u c a d i Mess ina . 

T u t t a v i a , p u r n o n potendo categoricamente concludere che 
l a t r a d i z i o n e l i t u r g i c a s t u d i t a n a s i a s i c o n s e r v a t a e p e r v e n u t a 
fino a n o i a t t r a v e r s o quel la i t a l o - g r e c a , s iamo c e r t i però che molte 

(^1) C. K O R O L E V S K I J , I Tipici della recensione volgata, in « Bollettino 
della Badia Greca di Grottaferrata », I (1947), p. 144 ss. 

(52) C. G I A N N E L L I , Codices Vaticani Graeci 1485-1683. Recensuit C. G. , 
Città del Vaticano 1950, p. 269. 

(^) C. Korolevskij e G. GiovaneUi, uegU articoli citati a nota 37. 
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particolarità, tes t imoniate dalVhypotyposis e d a a l t r i a n t i c h i t i p i c i 
d i i n d u b b i a der ivaz ione s t u d i t a n a , s i r i t r o v a n o ne l la p r a s s i Utur -
gica dei nostr i m o n a s t e r i d e l l ' I t a h a b i z a n t i n a , l a c u i t radiz ione 
sopravvive i n g r a n parte a G r o t t a f e r r a t a . 

E q u i n d i a n c h e per questo riflesso, che si aggiunge a i m o l t i 
a l t r i , i l m o n a c h e s i m o italo-greco deve c o n s i d e r a r s i i n t i m a m e n t e 
legato e i spirato a quel m o v i m e n t o d i r i n a s c i t a e di r i f o r m a , che 
prende i l nome d a S . Teodoro S t u d i t a . 

P . T E O D O R O M I N I S C I 

G r o t t a f e r r a t a 




