
LELLIA CHACCO RlJGGINI 

SCillTTlTRA E RAF:FlGURAZIONE. 
DUE STRANI CASI DI FRUIZIONE AI.TERNATIVA 

J.,a citta, nell'universo mentale dell'uomo antico, fu simbolo di 
ciuilitas, cioc di vivere propriamente „umano" 1• E una specificita di 
questo „viver civile" fu anche una generalizzata alfabetizzazione: basta 
evocare, per rendersene conto, quello che dovette essere l'aspetto di una 
qualsivoglia citta antica, nei cui spazi aperti - a vario titolo frequentati 
- si affollavano scritte assai diverse negli scopi, ma tutte accomunate 
dalia destinazione a un pubblico di fruitori alfabetizzati che, in pratica,. 
coincideva con la stessa popolazione urbana 2• 

11 cristianesimo, inserendosi nella koine mediterranea, non soltanto
entro a far parte di questo mondo cittadino che si nutriva di cultura e di 
messaggi scritti, ma imparo assai per tempo a misurarsi con la specula
zione profana, fini per assimilarne în larga misura dottrine, linguaggio, 
movenze, predilezione per l'esegesi allegorica dei testi „classici" (Scritture)· 
e cosi via, travamndo tali elementi nelle opere scritte non meno che nella. 
predicazione: pensiamo a un Origene, frutto maturo di questo cristianesimo 
intellettuale, di elite che distanze stellari separa vano ormai dal mondo dei 
simplices, degli idiotae, degli of.tyoµ.ix·lh:î:~, dei rustici (rustici in senso
culturale assai prima che topografico-sociologico ). 

Fu soltanto a partire dal IV secolo, con la pace religiosa inaugurata 
da Costantino, che la prcoccupazione „pedagogica" di fa.rsi capire da un_ 
pubblico sempre piu largo parve acquistare un peso preminente nell'at
tivita pastorale della Chiesa. Essa e da porre in rapporto, a mio modo di 
vedere, sia con le nuove esigenze di apostolato missionario - dapprima 
all'interno di un impero ormai aperto all'unificazione anche nella fede,. 
e in seguito volgendosi alla evangelizzazione „ecumenica" dei popolu 
esterni-, sia col bisogno di ricucire le difformita ele spaccature dottrinarie 
in seno alla stessa comunita cristiana. Proprio attraverso al trionfo poli
tico e alla dimensione „mondiale" acquisita, la Chiesa avvertiva infatti 
piu acutamente la necessita di riconnotare le proprie certezze di soprav
vivenza e di unita, rimaste sinallora sommerse nella frammentazione 
di Chiese proliferanti piu o meno alla macchia nelle varie aree dell'impero _ 
Di fatto, fu questo îl propellente anche della storiografia ecclesiastica, un 
genere nuovo che nacque con Eusebio di Cesarea appunto in eta costan-

1 Cir. Lellia Cracco Huggini, I.a citta ne/ mondo antico: realia e idea in AA. VV„ Romani
tas- Chrislianitas, Untersuchungen zur Geschichle und Litera tur der romiuhen K aiserzeit Johannes.. 
Straub zum 70. Geburtstag ... gewidmet, hrg. von G. Wirth, K.-H. Schwa:rtc, J. Heinrich, 
Berlin - New York, 1982, pp. 61 - 81, con ulteriore bibliogr. ivi; vd. pure R. Mac Mullcn, 
Roman Social Relalions 50 B.C. to A.D. 284, New Haven - London, 1974, .spec. pp. 57 -
87 (III: Urban); da ultimo F. Kolb, Die Stadt im Allertum, Miinchen, 1984. 

2 Cfr. A. Pctrucci, I.a ,ţerii/ura {ra ideologia e rappresentazio11e, in AA. VV„ Stor ia de//'arlt
italiana, Parte II l, a c. di F. Zcri, voi. Ill, 1, Torino, 1980, pp. 3 - 123 c spec. 5 sgg. 

StCI XXIV, 1986, Bucureşli, p. 165-173 
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tiniana e che avrebbc poi rigogliosamente fruttificato per circa trecento 
anni 3 • 

E' certo, in ogni caso, che neHa temperie Gulturale del IV secolo 
avanzante i problemi dottrinari non rimasero circoscritti al dibattito 
esoterico di pochi „chierici": nelle citta essi suscita vano "interesse e davano 
luogo a dibattiti anche a livello „popolare", quasi alla medesima stregua 
delle corse nell'ippodromo e del gioco dei dadi, a detta,. dei contempora
nei 4 • E anche pastori di raffinata cultura quali Basilio di Cesarea o, pochi 
anni piu tardi, il suo amico Gregorio di Nazianzo (detto il Teologo) avver
tirono la necessita di staccarsi dall'allegorismo origeniano nella loro pre
dicazione, optando per discorsi piu accessibili - da taluni criticati addirit
tQ.ra come „terra-terra" - esprimendosi ove necessario con stile semplice 
e disadorno, proclamando (con un'ombra di civetteria intellettuale) la 
irrilevanza della filosofia e della scienza ai fini dell'edificazione. Inoltre, 
essi accondiscesero al culto popolare dei martiri dichiarando di volersi 
adeguare alla psicologia „infantile" di un gregge in parte ancora legato 
a tradizioni idolatriche difficili da estirpare, o irretito dalla teologia ere
tica che gli ariani sbriciolavano allora abilmente - alla ricerca di consensi 
e appoggi fra i ceti marginali - in formulette ritmate di gran successo 5 

(ancora alle soglie del V secolo Giovanni Crisostomo, vescovo di Costan
tinopoli, avrebbe deciso di contrapporre canti ortodossi alternati di clero 
e fedeli, in suggestive processioni, alle provocatorie dossologie antifonate 
degli ariani locali, che accendevano gli spiriti nei giorni di festa) 6 • 

Piu o meno nella medesima epoca il vescovo Fortunaziano di Aquileia 
(342 - 370) - passato all'arianesimo sotto il regno di Costanzo II - si 
preoccupo di riscrivere i Vangeli informa e linguaggio semplificati (breui 
sermone et rustico, afferma Girolamo), in funzioni di fedeli che - specie 
in una citta come Aquileia, all'incrocio d'itinerari marittimi e terrestri 
e quindi affollata da peregrini d'ogni provenienza, negozianti, soldati 
barbarie loro familiari, ecc. - erano in cospicua misura „indotti", se non 
propriamente analfabeti 7 • Nella prima meta del V secolo Patrizio, l'apos
tolo degli Irlandesi, a sua volta seppe fare della propria rusticitas di 
peccator indoctus (contrapposta alla cultura superciliosa dei chierici pela
giani) uno strumento provvidenziale di conversione per le genti barbare 

a Per un'informazione d'insicmc cfr. G. P. Chcsnut, The Firsl (:Jirislian llislories. Eusebius, 
Socrales, Sozomen. Theodore/, a11d Evagrius, Thcologie h istorique 46, Paris, 1977 : AA. VV„ La 
storiografia ecclesiaslica nel/a larda anlicllita. Alti del Conu. di Erice, 3 - 8 dic. J.978, Messina, 
1980: piu in particolare Lellia Cracco Ruggini, Tlle Ecclcsiaslica/ Hislories and lhe Pagan Hislo
riograph!J: Providence and Miracfes, Athenacum n.s. 55, 1977, pp. 107 - 126: ead„ Uniuer
salilii. e campani/ismo, centra e periferia, cilla e deserlo nel/e 'Slorie Ecclesiasliclle', in AA. VV„ 
La storiografia ecclcsiaslica cit., pp. 159 - 194. 

4 In particolarc nelle citta dell'Oricntc greco; cfr. Lcllia Cruceo Huggini. I vescovi e il 
dinamismo sociale ne[ mondo ciltadino di Basilio di Cesarea, in AA.VV„ Basilio di Cesarea: 
la sua elii. e il Basilianesimo in Sicilia. Alti de[ Congr. !ni. Messina ·3 - 6 dic. 1979, Mcssina, 
il.983, pp. 97 - 124, con fonti e bibliogr. ivi citt. 

• Documentazione in Cracco Ruggini, I oesco11i cit. 
6 Cfr. Socr„ H. E. VI, 8, PG 67, coli. 688 - 692; Sozom, H.E., VIII, 8, GCS pp. 360 -

361. 
7 Cfr. Hieron„ De uir. ill. 97, PL 93, coll. 697 - 698 (393 d.C.); ulteriori fonti e bibliogr. 

in Lellia Cracco Ruggini, Aquileia e •Concordia': ii duplice uolto di una societd urbana ne[ IV 
secolo d.C„ in AA. VV„ Vila sociale, artistica e commerciale di Aquileia romana. XV Sellimana 
.di Sludi Aquileiesi, 20 - 26 apr. 1985, in stampa. 
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ancora pagane 8• E Agostino stesso - che nei primi anni del suo episco
pato s'era mostrato quanto mai riduttivo nei confronti delle manifesta
zioni miracolose - dall'esigenza di mantenere sotto controllo îl conta-
gioso entusiasmo dunatista per le taumaturgie delle reliquie fu in seguito· 
indotto a interessarsi dei miracoli del protomartire Stefano (le cui reliquie 
erano da poco giunte în Africa), scrupolosamente registrandoli în appositi· 
libelli 9• Piu tardi ancora Gregorio Magno - non dissimilmente da Teo-· 
doreto di Ciro a meta V secolo, la cui H istoria Philothea fu modello profonde> 
al suo De miracttlis Patrnm Italicorum- nei santi taumaturghi del tempo 
addirittura riconobbe altrettanti coarliutori all'opera di apostolato della
Chiesa, „predicanti" non gia con la parola forbita, ma attraverso i loro·· 
miracoli; e vide în essi i nuovi Apostoli imitatori di Cristo în t<'mpi di 
lacerazione politica e religiosa, anche quando si tratto di indocti, di rustici 
semiferini nell'aspetto e nel comportamento, ma segnati dalia charitas 
e quindi exempla mirabili proposti a tutti dall'occulto disegno delia provvi
denza divina 10 • 

Breuitas e ritsticitas di linguaggio deliheratamente semplificante„ 
tanto nella predicazione quanto nell'esegesi ; pedagogia del ritmo, della 
formula, del canto ; esaltazione della docta ignorantia; tolleranza o addi
rittura compiacenza verso forme di culto (talvolta persino accompagnate
da manifestazioni „ludiche") gradite agli idiotae e profondamente radicate 
in tradizioni locali e indigene; taumaturgie di uomini santi viventi o defunti 
(apparizioni, reliquie, brandea) 11 : furono questi i canali rli cui la. Chiesa, · 
a partire dal IV secolo, si S<'rvi principalmente per conquistare nuove aree 
sociali sinallora trascurate. A cio si aggiunga la sapiente regia di cerimo-

s Cfr. ampia raccolla cJi passi in Elena Mala spina, Palri:io ei 'dominirati rile/oriei', Homa
nobarharica 4, 1979, pp. 1 :11 - 16 J. 

•Cfr. i passi analizzati da Ll•llia Cracco Ruggini, li miroco/o ndla rnltura de[ tardo 
impero: concctto e {un:ione, in AA. YY„ llagiographie, cu//ures el wcielfs, I V• - X I I• siic/es . 
. \cles du Coli. organisl 1i .Vanlerre ci li Paris (! - 5 Jlai 1 !HIJ ), Paris, J 981, pp. 161 _ 204 e . 
partic. 17_4 c 1 ~3 con. n. 80; 17? el 91 con. 1~. 68. Su A gostin;' e i _mira coli, cfr. H. Delehaye„ 
J.es prem1ers '[1belll m1raculorum, An. Boli. 29, 1910, pp. 421- 434; D. P. De Vooght, La" 
no/ion phi/o.rnpliique du miracle che::: Sainl "tugustin, dans le •])e Genesi ad lilteram' Rcch. de· 
lhcol. anc. ct med. 10. 19:l8, pp. :n 7 - 34:!; Id„ Les mirac/es dans la 1Jie de Saint Augustin . 
Ibid„ 11, 19:i!l, pp. 5 -- 16; ld„ La tlliologie du mirnc/e sc/on Saint Augu,•·/in, lbid„ pp. 197 _'. 
222. Sui martiri dai nomi punici vcncrati dai popolo (con simpatic donatistc) ncll'Africa 
di s. Agostino, cfr. spec. Augustin? J,"pp. 16, 2 (lett~·ra ad Agostino cJcl grammatico pagano 
Massimo di :1Iadauros) e 17,5 (replica dcl vcscovo d1 lppona), con ('()ffilTicnlo di P. Maslan
drca, Massimo di .Uadauros (Agostino, r:pislulae 16 d 17 ), Padova, 1985. 

1ocrr. Greg„ l/om. in r:u. I, 2, 1, PL 76, ('()). 1982, e II 29, 4, col. 1215 (590/591 d.C.) ;. 
id, Dial. I, Pro/. 9, SC 260, pp. 16 - 17 (593/594 cJ.C.): id, Reg. t.'p. XI, :l6 (601 d.C.): sulla 
funzione dcl miracoloso in Grcgorio (c in parlicolarc nci Dialogi o De miraculis J>atrum Ita
/icorum) cfr. C. Dagcns, Saint Gregoire le Grand. Cu//ure el experienre chrl'tienne, Paris, 1977, 
pp, 225 sgg. c 228 sgg. Sulla His/oria Phi/otl1ea di Tcodorclo come modello ispiratore dei Dialogi 
gregoriani cfr. G. Cracco, Uomini di JJio e uomini di Chiesa nel/'Alio l11edio E1Jo, Hic. di St. 
Soc. e HeL 12, 1977, pp. 183 - 202. Sulla Historia Philotlica (compostn nel 444), cfr. P. Canivct, 
Le monachisme syrien se/on Theodore/ de Cyr, Paris, 1977, pp. 255 - 256; P. Canivet, .\lice 
Leroy-Molingcn, Theodore/ de Cyr, Ili.~loire des nwines de Syrie. 'l/istoire PhilothCe' I- X I I I 
r. SC 234, Paris 1977, lilfrod.; W.H.C. Frend, Jleligion Poµular an</ Unpopular in lile Earl~ 
Christian Centuries, London, 1976, VIII (The Mission o{ Ilie Ear/y Clmrch, 180- 700 .1.D 
[1970)). 

11 Cfr. spec. Lellia Cracco Ruggini, Imperatori romani e uomini divini (I- V J secolo d.C.), 
in P. Brown, Lellia Cracco Ruggini, M. l\tazza, Go1Jernanti e int~lletua/i, r;opo/o di Roma e popolo 
di Dio (I - VI secolo), 1982, pp. 9 - 91; ead„ li m1racolo cit. · 
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niali che, per solennita e splendore, tendevano a gareggiare ea sostituirsi 
a quelli sinallora orchestrati in occasione degli aduentus imperiali e delle 
pornpae lustrali, trionfali o ludiche degli alti magistrati 12• Ma furono 
soprattutto la magnificenza decorativa degli edifici sacri, il linguaggio 
figurale delle pitture e dei mosaici a filtrare assai per tempo una parte 
importante del messaggio dottrinario e pastorale cristiano attraverso una 
traduzione visualizzata che Io rendeva godibile anche a un pubblico via 
via meno alfabetizzato; didattica delia narrazione e dell'espressione 
figurata che trionfera poi nelMedioevo, finendo con l'accantonare il messag
gio scritto nella fruizione delia plebs Deie affiancandosi al solo magistero 
delia parola. 

Assistiamo quindi, sul percorso di qualche secolo, al convergere 
graduale della religiosita verso „l'icona", palpabile, corporea, sentita da 
molti come vero e proprio ricettacolo del divino piuttosto che quale rap
presentazione e simbolo di esso, come nel passato. Si trattava in verita 
di uno slittamento acquisito alia speculazione filosofica pagana sin dal 
II secolo d.C. (da Dione di Prusa a Proclo) 13• Ma fu il misticismo neoph"
tonico cristiano a immetterlo per la prima volta nel grande flusso della 
pieta popolare, con l'idea che l'immagine potesse servire al credente quale 
canale di communicazione con Dio, come „veicolo verso la bellezza intel
leggibilen (pensiamo al De ecclesiastica hierarchia dello Pseudo-Dionigi 
Areopagita, scritto apocrifo del V secolo exeunte) 14• Siamo agii incunaboli 
delia controversia iconodula/iconoclasta, che esplodera poi nell'VIII 
secolo in Oriente e in Occidente, al tempo di Leone III Isaurico (726 e 
anni seguenti). Lo stesso uomo santo, gfa nel V secolo, veniva di fatto 
riguardato come „oggctto" per se stesso miracoloso, reliquia vivente da 
custodire, toccare e trafugare con venerazione (fu il caso dcll'impassibile 
.&e:Loc:; cX.v~p Salamanes di Capersana, conteso e „rubato" a due 

12 P~r un'articolata analisi dci rituali pagani c cristiani di aducnlus, nei loro risvolti 
sociologiei di coinvolgimento dcll'intcra comunita, cfr. spec. Sabine G. Mac Cormack, Change 
and Continuily in Late Anliquily: The Ccremony od Ad11e11t11s, I-I istoria 21, 1972, pp. 721 - 742; 
ead., Art and Ceremony in Late Antiquity, The Transformations of the Classical Herltage ed. by 
P. Brown, 1, Berkeley-Los Angeles, 1981 ; N. Gussonc, A.d11entus Zeremoniell u11d Translationen 
von Re/iquien. Victricius von Rouen 'De laude Sanctorum', Friihmittelalkrliche Studien 10, 
1976, pp. 125 - 133: P. Brown, li culto dei Santi, L'origine de la dif(usione di una nuo11a 
religiositti, tr. it. dall'ed. ing. 1981, Torino, 198:l, pp. 122-148 con alcune garbate preci
sazioni di Ch. Pietri, Les origines du culte des martyrs (d"apres un ou11ragc recent), RAC. 
60, 1984, pp. 293 - 319; vd. pure K. G. Holum, G. Vikan, The Trier Ivory. Ad11cntus Cere
monial and Ilic Re/ies of St. Stephen, Dumbarton Oaks Papers 3:i. 1979, pp. 113 - 133. 

13 Sullc fonti filosofiche paganc sulle immagini sacre come yeicolo de! divino, cfr. 
partic. V. Fazzo, La giustifica:ionc de/le immagini religiose dalia farda anlichita al cristiane
"simo, I (La tarda anlicliitti, con un' Appendice s11//'ico11orlasmo bizantino), Napoli, 1977. 

B.:;fr. Ps.-Dion., De coel. hier., PG 3, col. :i73. Sul semprc piu cslcso uso delie immagini 
sia da parte del clcro sia da parte dei privati ne! mondo bizantino fra ii regno di Giustiniano 
e quello di Leone llI (717 - 741) e sugli incunaboli delia lotta fra iconoclasti e icgnoduli nell' 
VIII secolo, cfr. spec. E. Kitzinger, Tize Cult of Images in lhe Age Beforc Iconoclasm, 
Dumbarton Oaks Papers 8, 1954, pp. 83 - 150 e spec. 120 c t:l7 - 138 (sullo Pseudo-Dionigi); 
P. Brown, A Dark Age Crisis: Aspects of the Iconoclastic Co11tro11ersy, The English Hist. Rev. 
88, 1973, pp. 1 - 34 = id„ Society and the Holy in Late Antiquil!f, Berkeley-Los Angeles 
1982, pp. 251 - 301; sulla sacralizzazione dell'imma!line dai III al VII secolo (Massimo ii Con
fessore e la sua tcorizzazione delia simbolicita de! reale) cfr. anche A. Guillou, Interpreta
zione dell'icona ne/ pensiero bizantino, în AA. VV„ La cultura bizantina: oggetti e messaggio 
(Centro di St. per la St. de/la ci11iltti bizantina ne/l' Italia meridionale, Bari 19 - 30 sett. 1984 ), 
in stampa. · 
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riprese dagli abitanti di villaggi contermini presso l'Eufrate quasi 
fosse una statua benedetta, secondo il racconto di Teodoreto di Ciro) 15• 

E anche il libro arrivo a essere concepi to come ofao~ o ?u),ccx ~ o 
µocv8poc, custodia duratura dei valori ad esso affidati 16 • Il testo
scritturale e comunque santo - si foce quindi significativamente anche 
mediazione materiale di miracoli: come nell'cpisodio narrato da Gregorio 
Magno nei Dialogi, a proposito del santo vescovo di Piacenza Sabino, 
.che gettando nel Po in piena l'ordine scritto di ritirarsi ne ottenne immediata 
obbedienza; o come nella guarigione di un diacono cieco di Autun dopo 
che il uolumen carteitm della Vita !Vicetii era stato posato sui suoi occhi 
spenti, secondo il racconto di Gregorio di Tours ; o come nella vicenda 
·dell'esposto dottrinale contro Eutiche e Nestorio, collocato da papa Leone 
I sulla · tomba di Pietro prima d'inviarlo al pa triarea di ·Costantinopoli 
(alla vigilia del „brigantaggio di Efeso" nel 449) e trovato emendato apos
tolica manii dopo quaranta giorni di preghiere e di digiuni, secondo una tes
timonianza risalente a Gregorio Magno 17 • 

None in effetti un caso che moltc fra que8tc> testimonianze su scritti 
e codici sacri riguanlati come „oggetti'' inalterabili e taumaturgiei, come 
referenti fondamentali di comportamc>nto, coinvolgano in un modo o nell'al
tro propria la figura di GrPgorio Magno : eioe colui che, per primo, aveva 
teorizzato con inch;ivita l'importanza acqui:-;ita dai eulto ddle imagines 

16 Cfr. Theod., I/ist. l'liil. XIX, 1 e 3, SC 257, pp. 58 - 62: Cracco Huggini, Imperatori 
.romani e 11omini dilJini cit., pp. 25 c 70 -- 71 con n. 118. 

I 6 Cfr. ad cscmpio Eustath., Op11sc11/a JIT. 19, cd. Th. L. r:r. Tafl•I, Frankfurt o. Main, 
1832 = rist. an. Amsterdam, 1964, p. 17: c spec. Anth. Pul. I\'. 5 (:le), cd. l'. Waltz, I, 
Paris, 1928, p. 118, oYc si nfferma cite quanlo c custodito :i:vl -:-~lixzm [:lL[:l),[wv 
c piu resistcntc delie cr-:-'ijA'.XL x'.Xl yp:xqil8e:; z:xl zup[:le:L~. Sulla concezionc de! libro 
- secondo i parametri d'una mentalit:i libresca soprattutto bizantina - come og
getto dura turo e referente di comporta mento, cfr. spcc. G. Cavallo, li libro come oggetto d'uso 
ne[ mnndo bizantino, .Jahrh. der tist. Byzantinistik 31, 1981, pp. ;395 - 423. Sul mutare de! 
modulo iconografico del libro sacro fra Y I c \'II secolu, non piu - o scmprc mcno - raffi
gurato aperlo (come ancora ncll'affresco laleranensc di S. Agostino, ne!\' secolu), bcnsl chiuso 
in ricche rilegalurc gemmatc come reliquiari, c dunquc csposto alia Ycnerazionc dci fcde!i 
piu ltrJsto chc offcrto alia !oro comprensione, cfr. A. Petru cei, La conce:ione cristiana de/ /ibro 
fra VI e \'li seca/o, în AA.\'V., J.ibri e /el/ori ne/ J1edioe110, G11ida s/orica e ailica, ac. di G.Ca
va!lo, U.L. 419, Ilari 19832 , pp. ;; - t:l c 23:l - 2:l8. Sul persistente a!fabctismo, a vario livello, 
J1el mondo bizantino, cfr. H. Browning, L'alfabcti::a:;·onc ne/ mon/Jo bi:antino (1978), în AA.\'Y., 
Libri e /ci/ori ne/ mondo bizantino, Guida slorica c critica, a c. di G. Cavallo, l'.L. 612, B<lri 
1982, pp. 3 - 20 c 181 - 184: O. Krcstcn, Scriitura e lihro nei les/i agiografici dci scco/i l'J e 
VII (1977), lbid., pp. 21 - :l5 l' 184 - Hl7. 

I 7 Cfr. Greg., Dial. III, 10, SC 260, pp. 288- 290 (Sabino): Greg, Turon., \'itae J>atrum 
VIII, 12, MGII. SS. HIL J\'lcr. li, 1, pp. 701 - 702 (guarigionc clei cieco): !oh. !\loschus, 
Pratum Sp. 147, PG, 87, :1, col. :l012, tr. c comm. ac. di H. !\Jaisano, '.\'apoli 1982, rp. 1li5-
- 166 Leone I; l\losco riferiscc quanto gli aveva narra Lo l'aba te l\lcnas, fraier nl'I cenohio 
di Salama presso Alessandria, ii qualc ripcteva :1 sua \·olta la tcstimonianza c!l'I pa triarea di 
Alessandria Eufogio (;)80 -- 607), amico di papa Grcgorio, chc nffcrm~va di avac apprcso da 
costui ii miracolo): per nltri evcnti prodigiosi incentrati su messaggi scritti dall'aldil:\ o per 
l'aldila, cfr. ad csempio id., ibid., 195, pp. 209 - 210 c 277 lUaisano (în rifcrirncnto :i :iiJll•sio 
di Circnc, vcscovo di Tolcrnaide): id., ibid., 192, p. 204, ripreso poi da Ioh. l>Ial'., Vila 
Greg. II 45, PL 75, col. 106 (in riferimento a Grcgorio Magno): vd. pure Greg., Dial. I, 4, 
10 - 11, SC 260, pp. 46 - 48, a proposito de! famulus Dei Equizio, rustic11s rl i11doctu.~, itine
rante per ecc/esias, per castra, per uicos, 11i/is in 11eslibus come un mcndil'anle, ma capace 
di rigare prala menlium a ttingendo al fons dei sacri codices chc si porta va diclro dnppcrtu Ito, 
nelle due bisacce de! suo cavallo. Si veda anchc O. Giordano, · Religiosilit popo/are ne/l' A/Io 
Medioevo, Bari, 1979, p. 98. 
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:-:.acre e dalla pietnrae historia in quanto „~;cl'ittura. per gli indotti", s1l'u
mento per ev:1ngdizzare genti incolte e ancora barbare, in dne letterl~ 
indirizzatc nrl ii99 - 600 al n•Ecovu di ::\farsiglia Screno, iconoclasta 
ante litternm (le parole dl 1 pontc>ficc :,;a1·ebbero poi date lct.teralmc>n1e 
citate da pap~1 Adriano I ml 787, in pkn:1 controvernia, ieonoelaEt<l) : 
.. . ut hi qui litteras nern~nnt .rnltem in partetib11s uidcndo legant, qwie lege.re 
in codicibw.; non 1wle11t 1 ~. Ncppure l\ un caw che lo stPsw Gregorio -
rnlla scia ddb Historfo Philothea teodmdiana - nd suoi Dialogi propo
nesF.e anchc i mirac1lla dci 11iri De1: italici qudi e:rempla da, veneram come 
immagini :<lcrc>. (Trodoreto, addil'itturn, aveYa paragonnto i propri lihri 
alle pitture „nar1 ~t1iv-e" con cui l'-i ~ckvano decorl'.lre le pareti 1 uttaYin. 
riaffl'rmanc1o la pii1 sicma <lUHTokzzn drllo H:1i1to ri~;peito all'innnagine 
-, e :weva definito i :moi „:anici di Dio" dx6,·ocL P a-;fi/.ocL riproducenti 
il moddlo cl'i:-;tico, a pm.t clico l' mar1 iriak). La 1 raduzione in greco <ll'i 
Dialogi gn•goriani - ·yuluta da papa z,1ce:ufa nd 748 circa, a cri~·i icono
cla,sta gia incanmenita - av1cbbc pui vi<'ppiu e:--plicitato in J'.em~o icono
dulo il particohn· :-:ignificato dl ll'up( ra. cume d1umrnto miHfiionario, in 
quanto „divina >'.c1ittnrn" (&sî:oc ·(pa9fi) e „imma~~ine anima1a", „doeu
mf:'nto ,.·h·enti''' dPllc irnpl'<'H' llei .famuli Dii ( xoc&cb:e:p· zTIµvow 
dx6voc :xoct cr-;~°A·'lv E:µ~uxov)19 • 

In vcrita, sin, T<>odorl't.o IH lh Rirfa. bizantina del V >.ccolo 8ia, Gre
gol"io 1wll'Occi<iPllt(• italico t'Plltocinq na ut 'a mii piu 1 ar< li (con deliberata 
„rdnvenziorie" <id propo:-.it o t rodo1n ia tlo) :i\TV;\Jlo }'.a put o intuire oscu
rnrnente l'impmtanza, <li uua ~·erlt;t elw privikgiava - P('l' la p1·irna volt.a 
con t~wta au1onvolezza <> conYimdo1w - cultun• alternative a, quella 
sinallora <>gemorw, kga1a alia lingua dotta. tmspo,;tn, in ,.cl'ittma. l\Ia al 
tempo fitl'sso, da rnffinat i WtPra.ti quali di fatto furono, ne c1scogitarono 
il recupt>ro 1wll'ambito dPlla t radizionli r.critta, sPgu<>ndo il filo d'un 
dbc·on;o tult 'altrn d1i> >'}Jl'OYYi:,to <li racl:ci culturali, per quan1o lontano 
dnlht 1nulizione d:u.,iea. 8i <lird>hP elw il ponkficv, in particolarc, ~mila 
rnisun1 di una prl'ei:-;a realt~\ pm:t01-rlc che gli stava aitorno tent.asRe P<'l" 
qw•ht.a, via di n'cuperan• al eounollo e all'intt>rpr<'taziotw <lPlla Chiesa 
auclrn la santitlt Yl'IlPI'ata eo11w „icona ". „II mint colo - aVl'Va sci·itto 

1s Cfr. Greg., nl'y. J;p., IX, '.!08 (599 d.C.) c X I, 10 (600 d.C.: ... aliud est enim pic/u
ram adorare, alilld piclll/'ae llistoria, q11id sit adorandum, addiscere. 11am quod lege11tibus scrip
tura, /;oe idiotis praes/al /)icl11ra ccr11e11/ibus, quia iii ipsa ig11ora11tes uide11/, quod sequi debeanl, 
iii ip.rn /eguut q11i iifl<ms 11rsciu11/; unde praecipue gcn/ibus pro /ecliolle pictura est); H. A. Mar
lms, Tllc Cult of /cr;.-is in Sixlh-Cenlury Gaul, .J. Th. St. n.s. 29, 1978, pp. 151 - 157 ~~ id„ 
From 1'11r1usti11e Io (;nr/()ry /he Great. llislory and Chrislianity in Laie Antiquily, London, 1983, 
XI I. Pa Ja citrizir,nc di (;n·gorio in ,\driano l, dr . .J. D. Mansi, Sacrorum co11ciliorum noua el 
amplhsima co!lulio ... , X I I, Fircnzl', 1776, col. 1060. Sul linguaggio figurale come sostitutivo 
dl'l t('sto ~a Lto per co•:rnnicrirc dl•tcrminati conh•nuti ideologici e dottrinali agii indotti -
sc•mpre :.ii tP;:iw> ([plin Iuita il'onoclasta - , cfr. !'incisiva formulazione di Iohann. Dam., De 
imaginibm Or. ll, 1U -- 11, PG, 94, l'ol. 1293 - 1296. 

19 Pn l'accoslamcnto dei propri libri storici alle rrot:Aottoct !cr'toplotL in crotvt8e:t; xotl 
-:o ()(Ot, cfr. Theod., J/.E .. I, Pro/., GCS p. 4; per gli &ytot di Siria come „immagini viventi e 
statuc", dr. id., II ist. i'lril„ Pro/. 2, SC 234, pp. 126 - 128. Per Ia traduzione greca, da parte 
di papa Zaccariri, dci Dialo.lfi gregoriani (per cui vd. anchc Phot., Bibi. Cod. 252, ed. R. Henry 
YII, Paris, H>74, pp. 207 - 209: Lib. Pont. 93, cd. L.M.0. Duchcsnc I, Paris, 1886, p. 435; 
G. Mcrci1ti, Su/l"epigramma acrostico premesso alia oersione greca di S. Zaccaria papa de/ 'Liber 
Dia/ogornm' di S. Gregorio Magno, Bessarione 23, 1919, pp. 67 - 75), cfr. PG 77, coli. 147 -
- 150. 
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Agostino un tempo, con la :ma ben nota diffidenza nei confronti del tauma
turgico - non e come una pittura, clw ha valore in se, hen:-;i com<' i carat -
teri di una Rcrittura, che vanno letti e rompresi e ehe rima nda no al loro 
aut.ore" 20 • E da queste parole manifestamPnte enu'rgeva la contrappo1'i
zione fra il prodigirnm venerato dal'illetterato per s<' HteHso - come "icona, 
pn l'appunto- e il miracolo8o filtrat.o invece dalla Chiesa, „-;;crittura" 
della cui lettura la gerarchia litterata. Hi proponpva come l'in1erprete per 
eccPllenza. In un quadro Htorico e culturale ormai radicalmente mutato, 
papa Gregorio preferi invecP farHi „pittore" - ma, con cio HteRRo, anrhP 
interprete - di perRonaggi P di mira.bilirt <'H<'mplai'i, dalla Chi<'sa 
mE:'dPHima propm;ti ai fedeli come in una pictura: q11ia - al clire di Gregorio 
in una delle sue due letten• e S<'reno - in ipsa ignorante.'! 11ident qucd 
sequi debeant 21 • 

Dal III al VI secolo linguaggio pittorico-monumentale, în ambito 
cril'tiano, era dunque anllato mutando funzione in maniera coHpicua, 
l'Ostituendrn>i alia lectio nella misura in cui si de,;tinava alla fruizione 
degli ignorantes. Si era andato Hm:HTendo, per conseguenza, anche cio 
che ne aveva fatto un idioma dotto a livdlo figurativo, acc;anto alla lingua 
culta delia letteratura scritta, quel gu:-;to per l'allusivita criptica, la meta
forn e la „ciiazione" sofisticata___: decifra,bili appieno solo da chi avessn 
conoscenze sufficienti per cogliere 1 utti i rifrrimenti ideologici .e dottri-
nari impliciti - , di cui tanta committenza pag;;1rn1 s'ern cornpiaciuta in 
pitture c rnosaici d'uso sia pubblico sia privato, e chP non erano state 
estranee neppure ai programmi figurativi dellc prime baRilichl' cristiane, 
coordinati da vescovi aristocratici e letterati. 

Nel contesto della vicenda che son venuta delineando, vorrei i\ofer
marmi ora su duc easi curiosi, che esemplarmcnte ne illustrano la fase 
iniziale e il momento di anivo, per quanto sprovvisti di nessi reciproci. 
Ila loro peculiarita t', se vogliamo, bizzarri::t sta nel fatLo che Pntrambi 
testimoniano - all'interno di un unico referente oggettuale - la c<;>mpre
senza di duc categorie diverse di fruitori per il testo scritto e per la rappn·
i>entazione figurata, in modo tale da escludersi reciprocamente. 

Il primo caso e costituito da un mosaico pavimentale nell'aula tco
doriana nord di Aquilcia, vale a dire nel centro episcopale messo in opera. 
dal presule Teodoro proprio alle soglie della „pace" costantiniana (:lOS 
- 319). Nel vano d' accesso dal supposto catacumeneo allo :-;pazio rism·
vato al clero e alla celebrazione liturgica, la disprn;izione delle figvrn ncl 
tappeto musivo - un rutilare policromo di fiori, fronde, frutt.i e ani ma.li 
svariatissimi (soltanto in parte oggi decifrabili nelle loro valernm mi:-;t,iclw 
e simboliche, la cui chiave interpretativa sfugge soprattutto fa ov.t> man
cano alti riscontri ncll'iconografia antica) - appare inven;a riHJJPft,o all'
orientamento delfo figure nella campata del catecumeneo : il ~,giardino 

ao Cfr. Augustin, Jn Io/1. Eu. Tr. CXXIV, T1•. XXIV, 2, CC, S~r. Lat. :16, pp. 244 - 245. 
a1 Cfr. Greg„ Reg. Ep. X I, 10, cit. a n. 18. 
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felicc" - forsc proiezionc tmsfigurata e gioiorn delia steRsa variegata. 
comunita ecclesiale di Aquilcia, florida e protetta in senso alia Chiesa come 
pernici, aragoste e capri fra i tralci e le fronde, e al tempo stesso prefigu
razione delia, cita celeste - era dunqm~ affrontato all'altare c percio 
„godibile" esclusivamentc dal clern officiante, non giU, dai frddi presenti 
al di la dclla tram;enna lignrn. 'futtavia, l'h;crizione mmiva imerita nella. 
mcdesima campata - commemorn,nte l'offerta votiva da parte del pio 
Ianuarius di ben 880 picdi quadrati di pavinwnto dccornto a proprie spese 
(de Dei dono, eioe con le pl'Oprie ricchez.w 1rnfne.) - rir,ul1a mientata in 
>;enw capovolto ri~petto al corudo illm;trativo, affinche proprio i fedeli 
fosi:;ero in condizione di legge1fa. Bvid{'Dtenwnte, questo generow e ricco 
donatore crif;tiano, che i;i era. wbbarcato l'onc1 l' di pagare alle maes
tranze oltrc un tl-rzo del mosaico paviment.ah' di tu1ta l'aula (261 metri 
quad.rat.i su 645 ), ua stato ritenuto meritevole <li ve nirn ricordato e addi
tato a essempio attravcrso un'insclizione destinata a tutti i foddi che 
frequentassPTO i locali cli culto al prescntc e in fut.uro. Nei confronti diquesto 
pubblico, il mc1;~.aggio Rcritto ancora facev~L premio su qul'llo figurato 22• 

11 Recondo caso e costituito invece clal rotolo liturgico che t.roviamo 
in uso nell' Italia meridionafo fra X e XIi: secolo, <lcLt.o praeconium Paschale 
o Exultet ( dalla prima parola. del canto pasqualt• ivi t.ra,scritto ). In csso 
(l'Psemplar<' piit hello (\ di Vdlt•tri) la fic1·ittun~ npparP capovolta. rixpetto 
al corredo figurativo, cfo:-;tinan<lol'>i la prima - con ogni c•videnza - al 
celebrantP, e il secondo, con intPnto di<la.scalico, al pubblico antistante 
al h•ggio 23 • Renchc' l'origine di f:iffatti rotoli fo~.se biz:111tina - pasi:;ando 
per Ravenna, Roma e l'Italia nwridionale - la particola.re tecnica libra
ria di disporre tcsto e illustrazione in i-;emo inverso, per evidente desti
nazione a fruitori differPnti, (\ peraltro un fenomcno testimoniato esclu
sivamcnte m•gli R:i:ultet dell'Italia nwri<lionale, allo stato dalia documen
tazionc attualc 24 • E i-;oltanto il mo"-aico di Aquileia, a mia conoscenza, 
1w costituh;ee un prC'cedentl' in sen~;o pii1 gpnerah•. 

Vediamo d.unqnt• confluire qui - iu unita tccnico-fmmak• come nel 
mosaico aqnileiesc, ma parten<lo da p-;igcmze affatto opposte - qucll'idea 
dd linguaggio figurale corm~ scrittura pt>r gli indotti, chc era andata matu
ranclo prcsso i Padl'i uella, Chie:-;a sia in Oriente ~:ia, in Occidente fra V e 
VI ~:ecolo, eome s'1~ veduto. Per lo pili, com'e ovvio, la doppia fruizione 
doveva :were rcferenli oggettuali clii,;tinti (il libro 1mcro da una parte, il 
monumeuto figurato tlall'a1tra), con>;entendo quindi un'almeno teorica 

22 Cfr. S. Tava no, ,\quileia. Guida dei monumenli crisliani, Udine, 1984, pp. 55 - 69; 
ici., Dall'qoca romana al Duecento, in G. Bergamini, S. Tavano, Storia dell'arle nel Friuli 
\.'enezia Giulia, l'dine, 1984, pp. 105 - 109. 

z:i Cfr. H. Leclcrcq, v. „Pâques'', DACL XIII, 2 (1938), eoll. 1521 - 1574 e partic. 
1559 - 1571, con figg. 9696 e 9698. 

34 Dcvo queste inrormazioni alia gentilczza del collega e amico G. Cavallo, che vivamente 
ringra:do. 
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possibilita d'integl'::. 7.ione rPciproca tra sfera testuale e sfera iconografica, 
nPl xolco di una tradiziol1l\ axsai antica e gia pagana (pemiamo al ciclo 
illuxtrato annesso al Ronianzo di Alessandro dello Pseudo-Callistene, nel 
III secolo d.C.) 25 • 11 confluire di testo e illustrazione in un unico oggetto 
xecondo una disposizione tecnico-libra1fa alternativa, escludeva invece 
totalmente ciascuno dei due fruitori clal referente clell'altro. O rneglio 
- come gia era stato neg-li auspici di Gregorio Magno - faceva delia 
Chil•sa e dei suoi r-;acerdoti a un tempo gli esegeti della pa.rola scritta e gli 
elargitori sapienii del qui<l sit a<lorandum attraverso la picturae historia. 

Novcmbrc 1985 
Corso Vittorio Emanuellc II , 12 

1-10123 Torino 

2:1 Cfr. D.J.A. Ross, Olympias and t/ie Serpent. The In/erpretation of a Baalbek Mosaic 
and the Date of the Illustrated Pseudo-Callisthenes, J. of the Warburg and Courtaul d Insl. 26, 
1963, pp. 1 - 21 ; Lellia Cracco Ruggini, Sulla cristianizzazione delia cultura pagana: ii mito 
greco e lalino di .Alessandro dall'eta antonina al Medioevo, Athenacum n.s. 43, 1965, pp. 3 - 80 
+ 2 tavv., c partic. pp. 8 - 10 con n. 13. 
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