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I,ETTU RA. V.

1. Ciri entr.rndo in S. Pir:tro rìi Roma voìge

a rnauo c.liritta, si trova subito di fron.te ad uno

rli quei capolavori, c,Ìre neanche la uroltittdine

clegli aìtri riuuiti, iu qrlel mera,vjglioso lnuseo

cl'ar-te, riesce a I'nr senblare rneno Lrelli: Ìa /iefzì

di Michelangelo. Io uou voglio cpi tentarne nè

una cìescliziorre, rrò ulir, olitic,a: so bene che a

taluni è parso, e pale, che in quel cmppo la

perlèziole plastica sia superiore alla intensj.tà,

rlel sentirnerrto, che la preocorptr,zione estetica yi

si:r piir visil,ìle d"lla ìolilazione r'"1ìgiosa: c. ui

ptò essele, e c'è, in tutto cposto, qualcosa, cli vero.

Ma ciò uol toglie che il manuo, sotl,o Ìo scal-

pello, saremno tentaii clire, olnipotente, di Mi

chelangelo, abbia assuuto uua urorbidezza, urra

telerezza, cluasi iuverosiurile. Lo scultore ha

scelto il momento, in cui Maria corrtempla il
§uo Gesù moLto, e, per corùempÌarÌo meglio,l,li1)l,rllt!'r-l lr tst!n v,\'1.\.
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(; li lttti rlrtll ('lti,t,r

se Lo a(lagia, sulle ginocchin, (osì ,',ìrrr se

Lo acìagiava per vezzeggiarlo r;ttitrlI , r'rr lrirnt-

biuo: e il grllppo, a contemp'larlo, r'ì ,,,rrrrrrrrove

acl un'ineffabjle pietà,.... la pietà, il rrorrr,. rlre

a1 grtppo, aìla scena clÌ'esso raÌlpì'csr.llrì, i, r)r'

mai clal popoÌo cfistiano colcorderlr r rl r. rrltli-

buito.

Ora, o amici e signori miei, ciò che rrri slrrlri-

sce di piir, quando io riperso & quel grullx), rì,,1

è già che lo scalpello abbia saputo triorrlirr',.

così beue della fredda resistenza del rnarrrrr,,

quasi domandola, nol ciò che piìr rni sttrpiscr.

è che un'auima, in appar.enza, rcsì flera, abLia.

essa concepito un così terrero seutirreuto, cìre

da queÌl'alrna sdegnosa, sia sgorgato qrresto rivo

di pianto. Uua mera.vìglit dello stesso gc-

nere, ispira il ricorclo deÌle oligini dtllo §'foùrrl

-/llalet', il monumento letterrr,rio deÌla Pietà,, corrri

il gruppo michelangiolesco ue è l'irirro marrrr,,-

reo. Tla rnolte discussioni che si sono ftrtto. r,olir.

sembrano fèlicemelte conchiuse, iutor.rro itll'au-

tore personale dell'Imo nostro, questo roìr 1i1

mai cliscrsso che uacque nel Mediolt)vo. 
- 

T1

Medio-Jtrr,o !rrella testa clei piir ne r"irnarrr. rnlhe

oggi l1ì1rì tmce, spaveltosa imagiuc, corre rii
una eta tutta piena, se nou seìnl)t.rì rli ,rriio e

e cli grerra, certo cli uua ffer.ezzn. ilrlonita e

I ] It u t o t.lellLt, l' i etù.

seÌvaggià. Eppuro tanb'è: da quelÌ'anima me-

dioevale, proprio cla lei, ò partito questo grido

sublime cli umana pieta. E dico pietà, non clo-

lore, perchè lo Stabat è questo: pieta, e questo

è profondamente gentile. IÌ grido del dolore può

parbire cla qtelÌo che ò in noi di brutlle; il
grido della pietà. rron esce, se noD da quello

che noi abbiamo in uoi nedesini di umano, di
divino. De /olfl, adunque, egressa est du,lcedo:

dal macigno è uscita la vena del pianto.

2. Col ciò, voi vedete che la quistione del-

l'autore personale, passa in seconda linea. Non

che io liuunci a larvelo corroòccre, no, nol anzi,

ci fermeremo insieme un poco a studiarìo, per-

chè è una figura 1er sè medesiraa interessanLis-

siura, tanto più ricintl, com'è delÌ'aureola clella

beaLitudine, e perchè il corroscerio aiuta a 1rc-

netrare rneglio la ragione e la fonna di cer.ti

sen0imenti delÌ'huo. Questo però »rarrtierre quel-

f irnpersonaÌe cara,ttere, che abbiarno visto essere

1,ro1'riu rìi trutp rìue5te coml)usiziurri, curaLrele

oÌre nou ò 1'tltirna del1e Ìoro attrattive.

Cìre contrasto, amir:i niei, tra allor.a ed oggi!

Oggi lou ir piiL 1o sviluppo, è la vmita quasi piir
che la superbia, la varftà. puerile qrasi pitr che

Ì'orgr"rgÌio grandioso, dell'do nella rrostra prodt-
ziole arListic,!,, Ill l'1r,,, diverurLo l,er tr-e (lui[t]', o
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I t,li ltìtìi ,l,tl,t t /t, ,t

Ier rìove cìecini, islrilrrl,,r'r' ,lr ll(,ì,,.ì, rì'rute, vi
lxscix Ia ;ml,r'nrrir ,1,,11., srr:' rrri, r',,.,,,;'i, r, f inco-

lezzn. Non così gli m'tisl,i r', r i: ,.ssi s,)r,ì ììssrlrti &

pensieli c(l affetti unirclsrrli: rr,,rr l'lrr r,lro ìr il
limito, mn [,crli,. crrrli,. l,irrrrs, irr ,...i ,, l,,r.os{i
la natru:a umaua, pa::lir i,ttlto rrrr 1ro1,ol,r. r'iìrr'ò

<lei suoi enttsiasni e alelle srrc llisl,r'zzl lrrltir
uua generazione,... Ierciò f[1o1n) gr.rllrÌi. Nr.i

cristiaui artisti, specie rìella elà, rìi rrr,zzo, lìrs-

scro poi costmttori cl.i cattedraìi ma(,siosr,, li)s-

sero miuiatori pazienti di coclici, <-ornlrosi »i

lerrrti cìi mosaici, o poeti, l& cristiala viltù rlr,l-

l'tmilta operò rrelf istesso senso della, vorrì islJi-

:lr,ziole artistica: li rese così devoti a,ÌLl iclor

olrd'Frfll1o inniltrrotiìti. crti \.olororln ser'\ill. (,oi

colori, coÌ rnaLr"ìno) da farÌi clirnelticlri, o rpnsi,

della loro.persora. Nei canti cìi r;resi,i pocti rrotr

sì ofoga [lr irr.livìdrro. |iuìn, Iì,,rrr,.. f i:rrrg,. ,r vi-

cencla tutto il popolo ctistirrro.... r'r»le nelle

lagine de1la [ntitttziottc rli. Cristo 1ttt" dre ci di-

cano la loÌo salriclzr uorr so rlu rrte golrer:azioui

di ruolaci,

). Lo Stuhut, snulrìrlo oosì, è rlr fiore geu-

tile cui nrrtro ìì pirrrrlo scccilrrc del Ìropolo cri-

stiarÌo slli rìololi rli llrlit, i: un laggio di mi-

stica bellezzn. prrliìto rìt lralcesco cl'Assisi -

certo esso. i1 fiolc, sl,rrltt ìn rlu c11ore inclividto,

lihl1lo iello f i"tà.

nell'alimo di Tra Jacopoue da Todi, ma nutrito

di quel pianto devoto, educato da quel mistico

Irggio.

Il secolo XIII, iI dugento è tno straolclina-

do secolo, o signod miei, negli anndi deiÌa

uurauità e della Chiesa. L'umanità Io ricorcilt

e lo ricorderà, finch'essa rimanga civile, come

1lnzL pdmavera d'alte e di scienzal è il secolo

il cui imprendolo iì ca,ntare Daute, a cìipin-

gere Cimabue e Giotto, a scolfire Nico'la Pi-

sa[o, e fflosofare Alberto Magno e Tomm&so

d'Aquino. Ma è secolo di riuuovamento anche

per la Clìiesa, come se arche qri si chiarisse

cluel vincolo proyviderziale deÌla religione con

tutro .tp enplgie buon. dell'rnirna [rnrna: vin-

colo per cui, uon dimentichiamolo, la barùarie

è scrnfre .lrn:rosl al Cri:tianesimo. e ogni in-

cremento vero di civiltà ai progressi c1e1 Cri-

stianesimo è sempre propizio. Il rinnovarsi delle

scienze sacre, pur così grande, che il simile non

s'ebbe piir poi e Ìo invochiamo oggi di fronte

a rinnor.arsi cli tante profane discipline, sì quel

rinnovarsi delle scienze sacre, frl ancol poca cos&

di flonte-al rinnovarsi della vita cristiana. Sin-

tomo cli questo rinnovamento pratico le due

mrove grandi Iìrmiglie religiose dei Traucescani

e dei Dornenicanil rna esse rron poterono fforile

7
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oonrc fiolirouo, s(lrìzit, (:lr. lx.r l,lrl.ir) il pLrpolo

lLmreltasse liir vilrL lrr 1rir.li. Noi irl,lriirrrrr vi-

sto proprio ltl storsil |).rrr,.rrict irr 1,ir.rro du-

gento, coÌl' istitruiouo rlclla li,slu, rlrl ('raTrrrs /)o-

rziri, r'avvivato il seuso r lrrll'lll irttuosr iul,,r'irzione

rlel Sa(r.arrrerrto p111's1.i1.1.irrr. ( tggi I,ossrr s,,ggirrrr-

gere cìre il dugelto vide culÌÌiruìre la, rlev,,zi,,rrr,

ai dolrrri di Xlaria: perchi, a rnezzo r1t'l sr.r'olo

oirca, rpresti dolori ebbelo rru ordiDo llligi,,s,r

oollsiì,orrì,to d, piamente lrlmlueutar'Ìi - i Sr,r'r,il,i

- e ll suo trarnonto ebl.rero il loro poetl,l sì il

Iolo lroeta per ecccllenza, perclrò se iì oartallre

c,rsi frerre r,.erl:iìnno altri notr sirppiinuo, rra berr

l)ossirr ro clire ohe rrorr sorìo a.lrcoriì vertlti.
.[. La cÌevoziore ai dolori di ][alia, devozir-rtre

rli cui lo Stabat à iI piìr bel rlocumeuto, cbbe

uelÌa Cliesa uno sviluppo, rìrriì evoluzioùe, lrre-

felis<,,t»ro dile i rrrodelni, rli cui nolr vi liliirò
rpri la stolia, ma di cui voì:r'oi accem*ìl'yi [(]

lcggi intirle 
- 

percìrir esse presierlono allo svi-

luppo nou pure di rlnest.l, rrtrl cli tutte jrr gc,-

uerc le devozioui dr.l polrolr ctistiano. .l,r: lcggi

srJrru rlrte.r.rì iu 1,, ,lri:rrrr,t. sirlvu iu.l,ieArtt stt-

bito il serrso di rlrresti uoni, legge Li <:stctsione,

c legge di «aalisi.

Il cenho nnico cd irnruoto rìr,l culto lrrrbìrlic<.r

o delÌa, privatrl tievc.rzioue rrol (i:'istiarrcsiuro ò c

f,' Iitito (l?llu I'i?tìt.

rimane (iesir Clisto, Egli per cui Dio si comu-

nica a noi, Egli per cui noi possiamo ascendere

a Dio.... Dio 1a vita, Ì'anima deÌÌa nostra reÌi'

giosità. Ma Gesir Cristo, badate, non è un centro

di assorbime.nto, sì u:t ceutro di diffusione. Non

fa come il nostlo sole st in cielo, che oscut'a al

nostro sguarclo ogni altro astro, pianeta o stella I

fa, so u:ai, cone iÌ sole nostro qui in terra, che

ilhrmina al nostro sgtardo tutte 1e altro cose, e

tanto piìr e meglio quanto soro a lui piìr vicine.

1lelciò l'olbita della cristiaua devozione, pur con-

servando sempre iÌ s11o ceDtto Gesìt, a poco a

poco s'allarga nei secoLi, e vi entrano, accànto

rlla centrale, nllove gloriose figrrre: l,rirnissina
queì.la di }Iaria, e poi via via le ffgure di co-

loro che ebbero nel }listero del'fncamazione

una paÌte piir viva erl importante, S. Giuseppe,

S. Anna e S. Gioachino, e poi gli irritatori di

Gesir: Apostoli, Martiri, Confessori, Vergini, lo

stuolo insomma dei Santi.

E con questa di estensione e cliffusione, opera

I'altra legge di alalisi, clipendente piìr cho altro

da noi, dalla nostra costituzione psicoiogica.

Quando per la prima volta vi si affaccia un og-

getto, u[a, perso[a, voi ue aYete una vista som-

mària, che potreramo dire sintetica ed aì.tri po-

trebbero chiamare confrrsa. Poi aveudo agio di

I
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oonteì'ìrlllarlà, alfrssaldola, quelìrr, ligrr',r, r'ista

dalryririra solo nel srro iusiemc, vi si lisr-lriara

ecl illumiua lei suoi parLicolari piìt rrrirui,i; ò

1'analisi ohe succede alla sintesi. Norr rrllr'ìrrLouti

i priuri cristiani gualclarono sinteticaurer r ic Gesir

e Ie ffgure cìre, cone rpelln di Maria, si r',.rrivrrrro

intorno a lui aggrupparrdo; ma pr.ri ìl c,rrso

stesso cleÌla au:otosa contcrnplazioue li pr»li, n,

distinguere. Ed rllora obLero ttn pensiplo p un

culto cìistinto per Gesir che vagisce leÌla, cllla,,

per Gesrì cl:e si trasfigula su1 così detto Taborrc,

Irer Glesir cho sofiie e rrrlorc suÌ duro Ìeguo

dclla Oroce, che dal sepolcro lisorge trionfalte

a'vitn gl,rriosa ed etelna. .ll di n{tria, non a1-

tlimeuti, si ricorda,rono via lia I'Aumurciazione

clre fu a Lei priucipio il'ogni glarrrlezza, la Pu-

rificlziouc che l'u prova così elo<por:tc delÌa sta

urlrils obbedienza, i Dolori ohe lirono Ia con-

secraziole suprema della sua santitrì,.

L.,'importante per-ò. in tutto questo lavolio,

amici e fratelìi miei, si ò chc la dillìrsiole au-

che piir larga uon faccia dimenticare iI ccutro,

che l'rr,nalisi anche piir niuuta non carrcelli ln

sintesi iniziale e permanente. Avviene così, cou

(ìuesta doppia cautela, 1o sviluppo'? i Stuti siu-

goli, -Nlaria, Iiegina cli e!,si, lioondnoolo il rro-

stro auimo a Gesir, e in I,,ui e per Lri, r Dio

i,'I tt n0 ldt4 t,ittà.

beueiletto !' uon dimenti<.hiarno mai che ne1le fa-

sco e stlla Oroce è uuo solo il Gesrì che si adora'l

cho nei ganclii rnatcrnj, nei dolori ineffabili, nei

beneffzii piìr varii, ir una sola 1r n{a.douna r,ho

si venela? e allorrr la uostla è clevozione vera

e btona, quale la, vuoì.e la Ohiesa. Dimeuli-

chizrrno invece nell'aualisi Ìa sintesi, uella dil:
fusione il centro ? ecl lÌlora si ha sotto, maschera

devota,la suporstiziorre, la superstizioue del lozzo

contadino che besternrtria a.llegramente Dio, ma

si {h scrtpolo di nomilat'e iuvano S. -A.ntonio,

che porta, e norr la.soerr.eblre per niun conto, lo

scapolare, ma porta tutt'irrsierue uua micidiale

carubiua - superstizioue che i nostr.i avver.

sarii hanno il torto di rimproverar.e alla Chiesa,

rluaudo l'opera di lci ti iutesa, e I'opera lostra, cli

nni suoi figli, cleve essere rivoÌta a combattorla.

ir. Voi avete così, o amici, i1 principio per

inteudere Ìa storia delln clevozione ai dolori

di Maria. In uua fbrma sintetica ed embrio-

nalo essa è altic& da, rluanto è autico iÌ Cri-

stianesimo. Perchè anche i primi cristiani non

poterono amare Gesìt serrzt pensare alla sua

Croce, che anzi 1ìr queÌlo di un Crocefisso

l' atteggiamento, sotto oui dapprima e piir ilsi-
stentemente venne loro presontato, Non predi-

cavrì S, Paolo; ,Iasu,nt. Christu,rtr, et hunc cnrci-

lt
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/r',rrri»:/ lla uon poterono guardare t (itrsirr seuza

unirgli ir rru soÌo persiero la I\Iath'o Narirtl non

poterono piangere a'piò della srtt L)r'ocr,, scrrza

coinvolgere ir uu unico senso di compassioue

col l'iglio Ia }Iadre. Il Vangelo non tìvevr esso

medesimo ossociirte Ie due Figule sul CrLlvarioì)

<< Stavauo, - dice il r1lrarto Yaugelo, cou rlutlla,

sobdetrì di forma che par uata fatta per acuire

col oorrtrirsto la poesia irtimLr, delln sostiìuza) -
viciuo alla Croce di Cìesir, la lladre di T,ui,

e la sorella della lladre, llaria, rli Cleopha e

Maria }hdclalena. >> lu qtesto serrso il Vangelo

si può dire il documeuto piir antico della de-

r:ozione ai rlolori rli llarir e l,r 1'riLna ,.rligine

di essa.

ìIa chi fosse vago, ì)er uuiì rìon cert& cat-

tiva crrriosità, di sapere pirì pel minuto questa

storia, rron rvrebbe che a leggero un emdito la-

voro rle,l lladre Servita Morini; e vedrebbe clìe

l'Iuno piir autico folse ai clolori deÌla Yergine,

volevo rpasi clile iI primo SlaZral, lo sciolse

S. Efrem, i1 Patria:'ca e Dottore della Ohiesa

siriaca (rr. ;ì2(, - m. 378). li urr pietoso 1àrlleù-

to, un pianto di I\{aria sul }'ìgliuolo che pende

dai [,eguo de] dolore e dell'inftrmia: <O ]'iglio
rnio ,lolcissimo.... e come ma,i 'I'n soppt.,rti cote-

sta Croce? l'igliuol mio, e Dio mio, per c1ual

i

l; 1n o tl4ltt I'iéà.

cagione Tu soffr'i gli sputi, i chiodi, lt lancia!)

Perchè gli schiaffi, le offese, Ìe ingiulie?.,. Corre

mai, l'igliuol mio, ll'u pendi dalla Croce rìorto

e nudo, Tu che copli iÌ cielo di rruLi? perchèr

sofiii la sete, 'lln che hai creato i tna,ri e Ìe
accpe i' perclLò mrori 'Iu innocerte trtr, i ftrci-

norosi e gli empii'?... O Arcangelo Gabriele @on-

tinua 1oi a rìire cou rera frnezza psioologica),

vieni e difeucìi ln causa tua ! Dov'ò rpoll'Ave

che mi dicesti, o Nutzio ìr dove adosso quel-

l'allegrezza e benedizione che mi annunciasti

rlicendomi: Benedettrr, sei Tu 1ì'a le rìornre'/ »

E lagnatasi così dolcemelte con lui, Ì':\ngelo

che tacqte, si loda di Sitneore che con alierta

franchezza le dischirrse il tetro mistero rìell'av-

venù'e. - Prosegtendo nella lettura vedlcste

con quanta, nobilta affèttnosa dei dolori di},Iaria

parlano c1i secolo in secolo Paclri e I)ottori, cla

S. Ambrogio o S. Agostino (almeuo pcr qrrel

che riguarda il lostro occidente) a rprel §. Iìer-

uardo, che fu in ogni suo affetto così tenero,

nella loro espressiole così felice.

Per trovare però rrua vela e proprin soÌemrità

litugica, bisogna cliscendere firro a1 secolo XV.
Teodorico Arcivescovo cìi Cololia nel 1.,12:l addi

22 apriÌe, con clecreto sinoclale, orclinava <ìre

iI Venerdì dopo la Domenica di }assione << si
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celebr:asse (parole testuali) uur tirstrr, c()rìuneÌno-

rati\,n clell'angoscia e dolore della lirrr,ta llalia
Vergine. Secondo le note e l'istorirr rr l'onelia

oomposte a1l'topo; » e ciò per protcshrre r,on-

tlo gli Ussiti. che profaunvano utrl Lrro fu-

role iconoclasta le imagini del Cristo (!'oce-

flsso e dell'Addolorata. Lo Stttbtrt era, git'r tllor'a

('omlroslo tìl 1,iir rli tttr socolo: ar-evl r.on,1rri-

stato rrnl popoladtà, immensa, era penetrrto nei

libri liturgici dei tr'rancescani, epnssrva daquesti

ncl .,ì/usa/c JÌonanu.n, a laltpt'esetrtarvi uua delÌe

cirrrluc sequeuze, che sole ebbero tanto ouole,

li. l,o aveva composto rrrr ffglio, t1n yero) luì

rlèguo figlio cli S. Iìrancesco. t )ggi ilfàtii si può

dire uor rimanga piir dubbio che arrtori dello

Stuhctt rrorr fulolo rrè S. lìeurardo, ni, Imro-

ceuzo III, nè S. Ilouar.entnrr, rrt, ( iregorio XI,
uò (jiovanni XXII, nò urolto n.reno S. (lrego-

rio Magrror... pelfino a lui. così arrtico, si era

irensato. per rur inlo le cui pri:rc tracce sono

al plilcipio del secolo XL\-: tntore ue è Liia-

como [)e lSenedetti, chc il popolo cLiamir, per

rlileggio. Jacopone, c:Ìre i fi.rti srroi dissero da

'lorli e che lrrr c con-.er\tl clal secolo XV I iu
rloi titolo di Beato. Io uon vi tratterrò t cli-

:trostrnrvi criticameute qtresta tesi, pago cl'accen-

rtnrvi, t'ou ìe parole stesso di Ililippo ììunirri,

L' tlt1to tlt'lh I'ielù.

cultoro paziente e geriale di qresti studii cli

Innologia sacra, che La cotr{brtano « tre valid.i

argomenti: i tesii piir autiohi rle1la foesia, Ì'a.rÌ-

torittì degÌi scrittori e l'an.rlogil, poetica. » Pitt-

tosto mi permetto d'invita;r'vi a studiare ru poco

con ure cpesta figura veratnentc siugoÌare di

flate e di Santo.

Il .[]eato Jacoporre dn, Todi -- lato, fissiamo

1er orienta,rci crouoÌogicatncrti.e queste poche

rlato sictue, uon snppiamo lileoisarnente in qtal

àn o, ma, certo tra il 121(t e il L2l-t0 perchù uel

I2(iiì era ficlanzato e mo::to nel 13{)0 - figlio

della verde Umbrit e deÌ forte dugento, non è

rrna tli quelÌe 1i63te di Salti cìLe soro tutto e

sempre ì.nce clal mattilo al tramouto della loro

esistenza: tutt'aÌtro: teuebre c lnci si avviceir-

clano iu 1ui, per lasciare a tpreste il clefilitivo

trionfo. Potremmo dire di lni ns1&l11qnte: <( d1Ìe

volte Della poÌr,e, drre volto sr1Ìì'tÌkìr. » CnratUere

a;rdente, impetuosissirro, rrou f'rr uulla lè irr male

nù in beue seuza mettercisi tutto intielo, e dare

à quello che fa uu calattelc, persitro uel ìreue,

eccessiYo.

(iiovare la,ureato a Bologutt, totrra alÌzr, città

rrativa di Todi, allora piìr {iorente clte norr sia

oggi, colle ambizioni cìi uu giovane àvrTocato : so-

grra ricchezze, gloria, amore. E l,r'ova tttto, anche

7't
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l'amore.... ul'ideale fanciulla, e Ìa clsstila a corn-

pagna cle1la sua r.ita. lla proprio tpuudo questa

sembra tenergli tutte le suo proDresse q6-'ì belÌe,

tutte d'un colpo crolÌano, di tuo di rluei colpi

da crri rrn rrorno, trdertle nonro lui, cscr. l,azzo o

sa,nto. Ilra il 12G8 e Tocìi ceÌebrava tnLr rli quelle

feste popolari, grarrdiose, entusiasto di cui noi

non abbiamo piìr, ptr troppo, c,he il licoldo: e

dico pur troppo, perchè quella festa cli tutti era

piu democratica di queste uostre feste cl'oggi,

che sorto sempre di pocì,ì. La giovine s1,osr

dell'awocato briÌÌante non poteva, marrcare, e

con altre nobili donne e donzelle prese lieta il
suo posto su una eÌegante tribuua. Senonchè la

tribuna, piu elegalte che solida, crolla cou un

orribile {lacasso: Giacomo celca la sua faloiulÌa,

la tLova ancora palpitalte sì, rna moribonda:

le s'laccia, 1a veste e vede sotto I'esterna eÌe-

ÉJanza uu duro cilicio.... Morenclo, la sposa gli

diceva, con la eloquenza dell'eseurpio, l'atstera

e per lui onenda parola de1la mortificazione

oristiana.

Quella morbe dovette essere un olocausto

accoÌto su in Cielo. Jacopo non fu piÌ;L da quel

giorno lo stesso uomo. Tutto ciò che aveva

amato divenne l'oggetto del suo odio - odiate

lo ricaltezze che abbandouò, ocliati i piaceri

1,'tntto r ltlt, r I'itlir.

ai qliali sostit'Lrì torture, vere torture cli peni-

tenza. lo gitdicarono \D pazzo ed egìi lasciò

fare e si compiacqte 1u'o rtonti'ne,Iestt confut'ne'

Iiant, 7:ati. Altri piìr avvisati lo giucìicarono un

santo, e certo rur fuoco di amore sublime live-

lavalro, per (luùDto rozze e scomposte, le sue pre-

tliche al popolo. fu capo a dieci ami, egli chie-

deva, t.li carr,Lriare la corda del Terz'Ordine dei

llraucescani a oti s'ela tosLo ascritto, cou il

saio cli Frate Minore e vinceva ogni diifrcoltà,

clrurlo ti frati duìrhjosi lit"ovrl tìelÌa saldt sua

ìllr, lp ' nlI lllr,l SPtllellZC lilliÙir C ]1lla ìrnesirl

italiana, Poetici tempi, :lon vi pa're, o araici,

questi; Ìl poesia era neìl'aria, corle cco cliffusa

del cauto cli S, Iìralrr-esco e aplivtr le polte,

essa, rìei corÌYenti.

7. .[Ia ternli di inpetuose ptrssioui, a cui il

uostro Lleato tlon se1)pe gottrarsi, macchiandosi

rli unr colpa tli ribellione che, non c'è ragione

,li rrlscotrJ"t'n, lìctchi', r', l'ive A. F. t lzatranL' cui

lisrk: il mcrito tl'aver seltito primo forse tutta

la, loeticn efficacia clel nostro S, Ilrancesco, Fe-

cleligo Ozanam cosi iulanorato del uostro poeta:

<< la gÌoire de I)iet te firt jamais intt'I'essée t\

cachel les liutes tles just'es. Les incrciyants, (cou-

binua egli a rlire, e continuo io a citare, perolò

rui sertibrano rpesti, criterii oosì utili. per colci-

I 4
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Iiare Ia piena sincerità, storir:n cou la doverosa

ediffcazione delle anime), peuvent s'en réjouir,
les faibles s'eu étonner. Les osprits fermes dans

la foi en prennent sujet d'aclmirer la supériorité

du Christia.nisme, quijamais n'imagina ses saints

comme les stoicieus voulurent leurs sages, comme

des hommes impossibles, sans passions et sans

faiblesses: iI les concoit tels clue la natrue les

o faits, passionés, faillibles, mais capables d,ef-

ftrcer par un jour de repentir plusieurs années

dterreurs. r>

Una triste divisione turbava allora, e turbò per

rtn pezzol quei conventi che S, Francesco avea

èognati como asili di pace ad a.nime stanche,

in tanto furoro di guerre circostanti - nel cle.

serto deli'odio mondano, oasi di cristiana carità,

e povertà,. Ed ora proprio la povertà miuacciava

la carità.: perchè gÌi uni volevauo mitigare gli
arrsterissimi ideali di S. Francesco in nome

dolla pratica; e gli aliri, contro og:li pratico tem-

peramento, reagivaro in :rome dell,ideale. Esa-

gelati in fondo gli uni e gli altri; e piir che

esagerati, o perchè ta1i, immemori di quella ca-

rità, che nessuna pratica divorgenza dovrebbe

mai farci perdere, se pur vogliamo essere cri-
stiani, ma che perdia.mo tanto spesso perchè ci

ricordiamo troppo d'essere uomini. Inutile diro

I.) Inno della l'ictìt,

che Jacopoue da Toili fu un prezioso acquisto

per gli spirituali, come si chiamavano i custodi

rigidi o piuttosto intransigenti della povertà fran-

cescana. E Jacopone e i suoi che guarda,vano

a Roma insistenternente, come ci guardavano

del resto i conventua.li - ere iI nome dei pra-

tici - ruppero in un grido irrefrenato di gioia,

quando sulla cattedra di S. Pietro videro levato

tn eremita Pietro claMorrone, Speravano ch'egli,

I'uomo povero e peuitente, sarebbe per loro, che

non sogrìavano appunto se non penitenza, po-

vertÈu. E ie speranzo non fallirono, chè iÌ nuovo

Papa conseutì loro di vivers a loro talentoJ

secoudo il piir puro ideale francescauo, in se-

parati ed appositi conventi.

Ma fu gioia breve. Papa Celestino Y mostrò

in sè e sentì, che Ìa santita non basta da sola

a chi è chiamato a governare gli uomini; sentì

questo e, con rara sincerità, discese da uu Soglio

di cui gli era facile goalere gli onori, ma di cui

non poteva adempiere i doveri. Non però cosÌ

gitdicarono di lui rluelli tra i suoi conLempo-

ranei, che da lui avevauo tanto sperato, quelli

a cui fu antipatica eal odiosa la figura deÌ suo

successore Papa Bonifazio VIII. Tra questi ne-

mici del nuovo ?a,pa ne attrista di trovaro con

Dante Alighieri, il Beato Jacopone da Todi. --

l1Ì
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II rluale non seppe llerdoniì,re a lui la revoca

delle concessioni di Celestino Y, revoca che ri-

metbeva i Fratelli spiritua.Ii sotto la giuisdizione

dei Srrperiori couvontuali I non seppe sottrarsi

alla ostilitir, che per.l3onifazio VIII nvevano

acerba i Colomresi di PaÌestrirra. dorlegli si tro-

vava. Nè lo sdegno colteuue nel suo trlirno: lo

sfbgir irr satiie .rmarissime tarrto piir thcilrrcnte,,,

perr:hò ueÌ piccolo rnondo, iu cui egli vivova, si

dubitava, per voci abilmente sporse, t'lella Ìegìt-

timittì sì delÌa riruruzia di Celcstirro corne tlellir

couseguelte eìezione del Pa1il rLovello. Qrrosti

però, {brte della coscieuza deÌLa srrrr dignitrì, ltn-
ciò corri r',-, il Frato lilrel le la scornurricrrl 1,oi. 1n,.sa

Palcstrina, v'aggiuuse il carcele li§olosissiruo.

Ma è qui che, ltttilvorso agli errori tlell'uorno,

ricompare la stol{h del Santo atrtcutt'co. Nc,rr rlei

ligori clel carcere dolse a Jacopone, pregir arrzi

il Papa a conservalgìieÌi crescirrti, se oocolì'oviì.,

Iìno rlla rnorLe, prL di essere drÌla scorntnir,ll

prosciolto: tauto g;li cuoceva sentir-si strir,uirto

dni suoi flatelli trristiarri, tauto e di così ssLietto

e così profolclo Àrnore auld,r.a, Ia Chiesa! Qnanto

e corne diverso rln qrrei rrenrit i ,li ossl,,.lro tal-

volta vorrebbelo aìrusare di rlrrcsti ed altri uorui

o sanli o ilhrstri o certo a rroi car.i, per legilii-
mare ll loro così divorsa coudoLtzr ! << Assolvirri.

1,'Il ùo dùl( Pictà.

griclava al I?apa il f'rate rinasto in fondo al-

l'a,nima così devoto alla Chiesa, e lasciami Ie

altre pene fflo aI giouro delÌa mia morte. Col-

pisci ttuanto ti piacel io mi fo certo di vincero

a furia di arnare. )> Jì reiterzlva piir ardenti le

srrl'1,lir'ìre irr qncl I3Utt, cLe fir, 1,r'o1u io pel ini-

ziativa di Papa Jìonifrrzio, &nuo di uÌri\.ersale

inclulgeuza e perdorro. L,a libertà, non \renne so

nou dopo la, morto--- tal morto che gli ricon.

ciliir alcuui tlei suoi rrenici piìr ficli -- cli l3oui-

fazio YIl.l, colla elezione di Belecletto XI, ?apa

ar.g-elicro e raite irr oui tLltri voÌle veclele ilVeltro

dantesco. Il traruouto di rluesta brurascosa esi-

steuzr lit co-sì caLuo e sereuo, come sogliono

esser'lo i tlamonti rli certe giornato ternpestose.

Nel couvcrrto clei llinori a Collazorre si conso-

laya corr l'amicizia tenera di Fra [ì iovauni di

-tlvenrirr, lelle cui braccia voìle, e Dio gùelo

coucessc, r'orrctere la sua aniura affatic,ata.

iJ. lIn'auima tuttu dolore e tuLta arnore - tr,

volerla silteticarnerrte <lescrivere, Uu dolole rr -

trito di amore e uu amore auelaute a luliffca-
zioui e sublimazioni clolorose. Ce lo ha scoperto

egli stesso iu una di qtelle parole rivelahir:i,

che souo iI plir.ilegio delle grandi anime. -
Perchò piangi, gli fu chiesto uu giomo? Perclrè

l'amole uon è amato, Jiu tutta Ìrr, sua rispòsta. -

il

I
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Gli hùti d,ella Chiesa,

E voi vedete già,, in cluesto connubio d'arnore e

di dolore, i1 ffg1io genuino di c1uel poverello cli

Assisi « tutto seraflco in ardore >> e che ripo-

neva nel so{ftile Ia perfetta letizia. Ma due altri

tratti egli derivò daI slro gran PacÌre, che ci

htroducono meglio a intendere la sua poesia.

San Francesco si distinse dapplima per una

ingenua vivacità di fede. Le cose della fede noi,

parlo della comune dei cristiani, levediamo, corre

a dire, iu una imagine sbiac[ita.... come alcunc]iè

ili uolto lontano, di ombreggiato. Per S. tr'ran-

cesco esse furono realtà, viva e immediata, proprio

come queste cose che uoi vediamo nella Ìtce

meridiana del sole. Gesìr e Maria non er![o u.rr

ricordo per S. Trancescol ma Ii amava che piir

non avrebbe potuto se li avesse conosciuti per-

sonalmente. - Da qrresta fede vivace nacqrrc

in lui iI bisogno del1a com.f,ossiane nel senso

etimologico deÌÌa parola: risentire in sè tutti i
sentimenti, rivivere tutta la loro vita. Quaudo

Ia tradizione plasmò minutamente su queÌla di

Gesir 1a vita di S. Trancesco, anche nei parti-

colari piìr minuti, faceudolo nascere in una stalla

e scendere aJ limbo, espresse in una forma pram.

matica una veritàl indiscussa: che, cioè. per forza

d'amore unitivo, tr'rarcesco si trasformò dawero

il Gesu. Come nessun altro egli potè dire le

I
I-'hLLo d,ella Pietà.

nobili parole di PaoÌo: Viao ego, iam non ego

uiait uero in me Cln'istus - ego stigmata Dotnini

mei Iesu Clnisti in cot ltore meo f)oi,to. Ed effet-

tivamente << nel cmdo sasso, irtra Tevere ed

Arno (l'alpestre Yerna) - da Cristo prese l,ul-
tirno sigillo - che le sue membra dus anni

portarrro. » E fu rut sensibile rifluire nella sua

carne della viva compassione, cioè della stretta

unione di amore e di dolore tra il suo spirito e

il croceffsso Gesrì. « Ciò vedendo, - cosi S. Bo-

naventura nella Legenda nzaior quando descrive

Ì'aÌto prodigio (cioè vedendosi davanti come

fosse vivo iI crocefisso Gesù), - fu compreso

tr'ra,ncesco di profondo sttLpore, o un misto

cli dolore, di gioia, g1i penetrò I'anima che per

un verso dolcemento gioiva al pensiero di taata

famigliarità,; ma per un altro verso quello speL

tacolo g1i trapassava Ì'anima colla spada d,un

dolore compaziente - d,i,aa conspecta, crucis affi-

ttio iltsius animam contpassi,xi d,oloris gladin per-

transiait. >>

9. E non solo lrancesco insegnò a Jacopone

a sontir così, ma gli insegnò anche ad espri-

mere colla poesia la piena dell'interro a,ffetto.

San tr'rancesco fu poeta loncura[to e del resto

maÌ pratico della for:na, delle forrnaìi eleganze

e colvenienz e; poeta però di sostanza e di
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cose. E Io fu, come 1ui, il nostro Beato. - Io

ron sono qui a fare nè il panegtico, nà l'apo-

logia delÌa liugua e dello stile dello SfuiDat'...

benchè, benchè, sìgnori rniei, Lisogla essere

schietti: il un latho piìr eÌegante ci piacereìrbe

rlleno o Irolì cì piacel'eL-,L,c affalto, "r:rte rrott ci

piace un'umile contaclineLÌa in una follzlfe raffi-

uata di signoriua aristocratica. A quel pensiero

e per quelìo scopo che i1 Poeta si prefiggeva,

quella {brma ci sta bene. È un latino nuovo I

non piir il latino classico e Pagaro, sì il Ìatiuo

che i popoli nuovi e cristiani s'erano veluti

foggiando; tanto meno forte, tar.rto merro sonoro
'deli'antico, ma tanto più acìatto acl esprimere

trisriani sentimeuti! i rluali, nol latirro Ji Ve:'

giÌio e di Orazio, pare che ci stieno ur: po'cotne

lell'armatura di Saulle iI piccolo David. E tul
caltilena, ma si trattava di piaugerc compian-

geldo. Tornauo 1'recgenti, nei versi brevì, Ìe

r,irne, e mentre i due primi versi di ciascuu

terzetto hanno 1e vere rirne fra lor"o, gli ultirni

dei due terzetti consecutivi hauno l'assonanza

che Ìi congiunge Pilitts.... glatlius; Aùgeniti...,

inclyti.

Perciò critici d'aLto, ron domiuati cla passioli

autireligiose, non gli ftrono avari di lodi e lo

saratno anche meuo quelli che oggi accettiuo

L'Iù ùo lell f ictìr.

il concetto di un esteta recentissimo: essere fft

tizia, scolastica la distinzioue tra la bellezza

della forura e dell'idea, chò non può darsi forma

senza iilea o idea senza forma (in arte), piìr di

c1uel che sia possibile tu moto seuza ì:robile o

tn mobile senza movimeuto. Ìlleglio d'ogni al-

tro ne ha scritto iI già, citato Federico Ozanam:

<< La liturgie catholique n'a rien de pÌus tou-

chant que cette complainto si triste, tlont les

strophes monotones tombent comme des lar-

mesl si douce, qu'on y reconnait bien une dou-

Ìeur toute divine et consolée par les anges I si

simple eufin daus sou latin poptlaìre, que Ies

femmes et les enfants en comprennent la moitié

l,ar ìés mols. l'cutle moitiÉ par le charrt et ],ar

le ccenL. >>

10. Canto mistico Ìo Stttbat, tella sostanza a

cui è raccomanclata Ia sua efficacia, canto mi-

stico da quanto er& dommatico il Pange lingua.

Non è piìr la ragione che parla e canta, à il
cuore che piange. Quanto i Pange li,nglua è di-

vino, tanto lo Stabat è umanol quanto è mìste-

rioso I'uno, tanto l'altro è facile a intenclersi. Una

superficiale lettura Lrasta per distiuguervi due

pa,rti. Nei primi otto Lerze\ti è una conternpla-

zione, una meditazione amorosa, intensa del do-

lore d.i llaria. Il poeta sceglie, per contemplare,

25
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la scena piir tragica insieme e sicura, percìrè

attestata dal Vangelo: non iÌ momento in cti
Maria riceye (ìesìr urorto, ura il momento in cui

Lo assiste crocefisso, morilioudo.

Etabat, cos\ sobriamente clipinge o pi.uttosto,

in pochi tratti scolpisce la scena, Std)at l[ater

dolot'osa - 
jttrtu, cntcem laaynzosa 

- 
clu,nt

pendebat Filitts. E s'intema tosto coil'ncume cìel-

l'affetto, nelle telebre amarissime di qreÌl'anima:
(\$us anintctm (Jenrcntcnt. contristatrmt ct tlo-

l.ettteu. - 
pertransùsit glailitts. DoTore cli rnaclre

clunque, che vede tra i ;.riù atroci tonnenti il
Iiglio; tlolore intiero, pe:'chò Je Ligrirre lo at-

tèstato, 1rl esprinono; ma clolorg, che ìra ne.l-

l'anima Ìa sua scaturigine profonrla, E il poeta,

tliveuuto alalizzatore nelln sua lunga medita-

zione, aggiuuge rììì nLlovo tlatto qtanclo riflette

che il liglio clocefisso sotiio gli occhi naterni

era il suo Unigeuito: O qutnt tristis et a/flidd,

- fiù.t ilkt, bcnetlicttt 
- 

)luter Utùgeniti; e l,o

avevn proprio sotto gli occhi: loi lo avevarno

giir, capito, rna iÌ poeta, il mistjco cortempla-

tore lo medita, ce lo dicc: ()ure murebat et d,o-

lebat 
- 

pitt, lLrtrtr drtm, riclebut nati punas

incl11ti, 'ltrlto nrr ùrauurrn 11'agorria r'ìlrnssarr

sotto gli occhi di Lei. E il poeta aualizzerà, cpe-

sto clramma, cornpendiato in qtel pa,aas, na

ì

L' hLn.o delkt Pictì!,.

ora uorr può trÀttenere un prirro sfogo cìella

sua compassione. Atterrito si clourancla cÌri po-

trebLrp l.sisLere spnzir |ìrrtlgcre e piarrger.e con

Ilaria dinanzi a spettncolo sì crudeJe. Qals esl

Itomo r1u i tzon fleret, etc. (.lerzeNLo 6-(i) -- L'0 ?ec-

c(ti|t sue qentis 
- Iritl .femn in toi,ruetùis -

llt ltugettis suklihLtn.}ì l'amrulciata analisi con-

cisa ma cfficacc della Passione: vide Maria st
rluelle carni i memori segni deÌla flagellazione

lecente: r.-ide le tolture della crocefissioue ; vide,

sentì la, desolazione di cprelÌ'anima che larciava

rrl ciclo ìl griclo dell'abbandouo:.f)eu s, I)eus nzeus,

guat'e,tùe da'eliqtisti..,. ntorienclo desolatum I e il
ctlice amrro lo Lrevve lfaria sino rlÌa fine duz
t t,tisil spirìlttn.

11. Il ten.ra, di qucsta prima parte è clunque:

r,ontemÌr'lazione del doÌore di nluia ai piecli

r.le,lla cloce di LÌcsir, Lo scopo: sentire e 1àrci

sentire come o rlratto trìllr al.rbin solti..lto. Perc,hè

dre n'lar:ia rr,bbirr, soflhlto clavve,-o, lter Jacopone

rìa llorìi nou si rlisctlc. ìro aveva rrn po'{1i-

scùsso, contro ton so ryrrnli rigicli puritani, che

di rin dolore velo e plofbudo cli l,Ialia, corne

lirrse cli tna tlebolezza, si scanclolezzavaro, rn
btou cerrtirraio cl'auni primn S. Bcrnar.do, ]4,

contr&sto ieggiero in aÌrpa,r'enza,, in realtir impor-

tautissimo, ianti secoÌi plimi S. -{nl».ogio sot-
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Lilizzarrd.o sul verbo usato dal Vangelo: §tuAal

jtr,uta crucem,,.,. lfater ejus aveva sostenuto che

I\faria non avesse pianto. ,Slaùof, scrisse in quel

suo Ìatino nn po'rettorico, talvolta ma così spesso

officace, a nte crucent Ìfater, ct, liqientibus ail,is,

stabdt intrc?ida, spectabat ?ii.s oculis Filii utlnera ;

?endebat in. cruce lt.ilius, Xfater se persecutoribus

offerebat. E piir chiaramente altrove: Stubat San-

cta ÌIatia juata crtrcern lilii.., stantem, ill,cr.m lego,

flentem non /ego. Visibiìmente S. Ambrogio vuol

esaÌtare la lorLezza di Maria. Ù un Romauo che

parla ai liomani. A gente che ammirava la for-

tezza di Bruto, giudice dei suoi figliuoLi, il co-

raggio intrepido di tante geuerazioui di soldati;

a geute che aveva a,ncora l'ideale stoico de,lÌa

etat'ctssia o iraperturbabilìtÈL di fronte al dolore,

S. Ambrogio frr indotto a mostrar Maria tra

soldati impavida, e seDza una lagrima, neancìre

furtiva, sul ciglio. - Come piir velo, piìr modemo,

oso dire piir cristiano, il lao'urnosa di Jacopone

nostro! Ch'Ellà Maria abbia pianto alÌora, come

pianse sul1a tomba di Lazaro Gesir, non ci scan-

dalizza punto, amici miei; ci ediffca.... forse

salebbe la impassibilità cÌre ci trterebbe. Illaria

nou ci parrebbe piìr una donna; ci pan'ebbe

oho la santità ovesse in Lei solfocato l'uma-

nita. No, Ma.ria ha sofferto realmente, sofferto

Ll Itttto tlclla f ielù.

oon tutto I'essere suol cluesto non si discute

nea,nche piil.

IIa iI poeta, questo dolore di cui è tanto si-

curo, lo vuoÌe assàllolaxe, come un esteta assa-

pora un bel motivo musicele o una bella linea

di rluadro. E 1o assapora per tutti questi otto

torzetti persino vexbsrlmente. 11 dolore vi è ri-

petuto, uon so quante volte, in una ricca va,rietà

di aggettivi, di nomi, di verbi - dolot'osa, kt-

a,!/rnosa, gementèm, contristatam, clolentent, tristis,

afflicta, mareba\ tloleb«t te7lre sole prime quatho

Jtrofe. - Bil-,lini ricor,li e reminiscenze concor-

rono a rluesta vera gustazione dolorosa. Il poeta

rammenta l'oscura profezia di Simeone, fatta pa-

lese irr qrrel gionro fcrale: lua n ipsitrs «ninrctnt per-

trunsiuit glad.i.tts, e J.a potente imagine orientale si

imprime nelle fautasie del popolo, si trachrce in

tutte le manifestazioni piir ingeuue dell'arte. IÌ
poeta rammenta forse anche t\ bened,ictc, 'l\r in
mul,ie lnts \el lirit illa beneilida, con qteÌ1o stesso

poetico eil'etto cl.re il Manzoni ottenela, nel

Norne di Maria: << llu pur Beata un di provasti

il pianto. »

12. Ora che l'animo del poetar per la contem-

plazione e meditazioue del dolente spettacolo, è

pieno di tristezza, ora che ha assaporato, fino ad

imbeversene, tutto il cordoglio di Maria, è la
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compassiole per [/ei che trabocr:a1 è ru inteuso,

persistente desider.io di solliir.e con Lei: ruutno

serrtirrento anche rluesto, (tr1i aplricato i[ isf'ere

leligiosa e divirr:r, umano seutirnento per cui

una madre, anchc uon potendo far nrrÌla per ]ui,
vuole, durante la. maÌattia del figlio, r-egliare as-

siclua al capezzaÌe, e og'ui, norr rlico spettacrolo,

:na pensiero rìi gioia s'inteldico come una prot'a-

nazione. - Dico persisteute, pelchè ron esc,lndo

nel lesto dell'Inuo clelle ripetiziorri, le quali però

ron che un dil'etto solo in rlnesto caso un lrre-
gio: perchè 1e cose che si dcsidela,no ardente-

mente ò così rraturale il reiteratameute chieclerle

ed iùvocarle.

A:r:ale, e l)cr alnolo piangerr,, l,irrrrgpre cgtr

Lei e aÌ pari di Lei, soffrenclo dentro, a nutrile
un tal pianto, tuttc le penc clì Lei, di Maria:

ecco il desiclerio sintetico del poetr. I,o dice

srrbito al principio della nuova ltarbe: Eja ÌIater

fbu amoris - nrc sentire tint d,okn'is - fac ut

tecunt. lugea.nt.,.. piangere * ed amrlre; fhc ut ar-

tleat cot' meunt -- in antantlo Cht,istunt l)eum ut

sihi rcnploceom. Lo dice suLilo e lui uorÌ arr

rossirrà, di ripeterlo: lhc me tccunt, pie fl.ere....

ne tibi soci.are --- in l anctu, dtsidero.... Irirgo

uit'oinunt pt'ceclara -- fu,c nte teutnt ?lanqerc. -
Ila uol 'mol essere rur pianto artificiale, con-

l; Iù ìto tl.lt« l'i?tù.

venzionalc, vnol osscle rur piartto che sgorghi

d fondo della sua anima. Pcrciò vtol solllire

corr Gesù: 'I\ri Ntrti xulncrctti - tant dignati pro

me pati - pun(ts ttecum d,iaid,e. ll la ispirazioue,

la tinta fraucescarrrr ò visibile, quando iuvoca in

sr) e per sò le pittghe. stitvo per clire Ie stirn-

nate di (iesìr. Suncta lLùer, ishul agus - Cru-

<:i/i'ri {ige plrrgrr.t; - corili nrco otr.licle I concel'to

anclre tlrresto r'.ipetrrto: ft( ut ltottcnt Chri§i
,ntorten. !', nDro|e tùieclera di uuovo, amore fiùo

alla ebbrezza: fhL: nte cttu'e inehria - et «ntore

l'ilii. - AmLtr<; e dolore: voi trovate, o amici,

nella poesia clel Ileato Jtcopone da Todi, lu

stessa folnola, mistica formola tlella sua vita.

13. Diremo rroi che alLì filo tanto lirismo de-

gradi e s'abbassi? che i1 nistico, sitibondo ili
clolore e d'amore, appaia un uomo irÌLeressato,

spiritualmente sì, ma iuteressato? quando chiede

a, Colei, con la quale h.r, voltto solfrire, difesa

r-lol giorno del giudizio, liberaziorro dalle fiamno

eterne, palmo di oteruo trionlb e gloria?Amici

rniei, intendi.unoci. Non è l'interessc che qui

trapela, na la /lcl« rLatura clel suo rìolore e del

§no alnore. Sì, lieta uattra.... QuaÌcnuo poteva

cssere tentato di dire una nerìià questo llianto,
cli giudicare Jacopone da Todi uu melanconico I

lrÌa.lcuuo poteva gridar-e scatrdolezzato contlo

til

-\
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questa apoteosi del dolore. Eblcene guardate:

il dolore i mistici non lo cercano per sè stesso,

iI dolore lo cercano per intimo bisogno d'amore.

Soffiono perchè amano, e soffrono per amàre con

pttezza e co:e forza sempre maggiore: perchè

il dolore è nn fuoco che accende ìnsieme e pu-

riffca la fiamma. Il ìegno cleìla santa Croce, ha

detto S. fgnazio, è il piir propizio a nutrire le
fiamme pure dell'amor verso Dio. Per amar Dio,

per ispingersi così it alto bisogna, strapparsi ad

ogni cosa bassa, e Io strappo non è senza do-

lori e lagrime. Soffiono dr:r,1ue per amore i
rnistici cristiaui, ma questo amore, fonte di do-

lore, è in sè stesso un principio cli gioia; è

amore sereno e lieto. Cosi l'anima del mi-

stico non è rnelanconica, come potrebbero giu-

dicarla coloro che si fermano alle apparenze

esteriori, è alrima intimanente beata. Vogliono

vivere i mistici, vogÌiono goclere.... 1o direi, se

questa parola non fosse stata così tristamente

profanata.

E perciò che con una nota di cielo fir.risce,

nè poteva aÌtrimenti, questo, per eccellenza, mi-

stico canto. ll poeta non chiede un interesse, una

ricompensa I chiede ura Grazia: è1o stesso im-

pulso di cornpassione o di simpatia (uel senso

da1 greco sym,pothein, che 1o commuove alla ffne

I
IìItnut delùt I'ietìt.

come rel corsr-r del cauto. Vuol essere sernpre

cot Gesir e }Iarin, con essi neÌ doÌore suÌla

terra, qrerchò piaugemlo, essi la traversarono:

oorr Gesir e llalia uel gaudio iu Cielo, irerr:hè

goderrdo essi lo posseggolo. Questo Cielo è una

visiole purissima, eminentemeute spirituale per

il poeia. - ll suo sprezzo per il corpo, tauto da

lui bistrattabo collo peniterrze, rnisLico sprezzo,

anohe urra voll,a thlulje iu rluel guando oorpus

ntoyicttu': il oorpo sarà, la sola vittima delltr,

ruorte, e ohe ne importa a lui'1 per il resto sara

c(»re uDa liberaziouc I piir be.lla se lo spirito,

statco cli taute Lattaglie, volera a licevere la

lalma clclltr" vittolitr,.

l.+. Lo St{tl)cLt, arnici rniei, è uuo c.lei piir po-

polari, lbrse senz'altro, il piir popolare hno della

Chiesa - cd io rrol ruo ne meraviglio punto.

ll popolo, che è iu lbndo all'arrino buono, gerr-

tile, calisce oosì {àcilmente, e compatisr,e cosi

voÌoltieri rluesLa Donna, questa Xlrdre, rluestl

Addolorata. Ma lo Stu.bat, ma il culto a-l dtrÌore

ohe esso esprime, è consolante I è nna delle piir

copiose sorgerrti di conforto, che quaggiìr si

schiuclarro a1le auirnc trlflitte I e rpri <,'è, ci si-

gnori, ragione di aÌtamente stupirci. Il Ià"tto

del r:onforto, aIrc lo Stabat arreca, porchè ò

uu fatto; rna il lirtto è misterioso ueÌle sue
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ragioni, è un fàtto shano. Strano l'entusiasmo di

fronte ad una realtà, com'è il dolore, per cui

parrebbe bastasse 1a rassegnazione I strano il
Irocesso con cui questa gioia rassegnata, que-

sta rassegnazioue lieta si iugeuera nell'animo

creclente.

1ìipensate, o amici. Gli Ebrei, crrrcciati da1

probleura del dolore, problema piìr triste, piir

oscuro quando i cofui cleÌ dolore scerrcìono a

percuotere ru inuocelte, ebbero dinanzi per

consolalsi ln figrrra di GiobLp. E GiobL" ò sì

tn gitsto cLc soffre, tcrribilmeute soffr'e, ma

ricupera poi e qti stesso e con vantaggio, tutti
quei beui la cti perdita Ì'aveva fatto doìentc.

Solo guardando così le cose, lo spirito eblaico

ancola religiosamcute bambino e ffacco, trov&va

la {brza di accettare la realtà,, la legge clel cìo-

lore universaÌe, deÌ dolore per trtti, i broni

compresi, accettarla senza fiemiti di ribeÌlione.

Lo scandalo clel dolore iÙflitto a1 giusto, era

scancellato clalla prouta e abboDclante compen-

sazione. - II Cristianesimo elevò l'animo cli

tutti a speranze piìr uobili, a compensi piir spiri-

tuali e piìr tarcli; ma l'anirno di alcuni eletti, che

viceversa possolo cssere Ìrlolto trurl:erosi e molto

umili, esso 1o eleva anclie 1iÌt in su: uon aì-

l'accettazione alla gioia, nou alla rassegnazioìrc

\

tilnno r lrllt r f itlir'

calcolata, acl tna gioia, oÉo r1ire, spensierata. È

iÌ mistico sentimento tleÌl'attore dello Stttbdt, a

cliviene il sentimerto di quanti si edtcano alla

sua, scuola.

11 pio, iI mistico antlore atrole soffrire; notate:

rttole: ,ltt,.ln Cr«crttt. lccttnt sltte - et na lilti

sociat'e -- in. ltlttttcttt tlesid'ero. IN lo vuole, non

perchè abbia meditato a Ìttngo fflosoficamente

sulla giùstizia, snlla utilità, del dolore: no, t1o....

ma semplicemente perchè }Iaria e Gesù, i Santi,

gli imrocenti, i buoni per eccellenza, ha'nno so{l

ferto - e il dolore, abbracciandolo, 1'hanno,

agli sguarcli dei ìoro fecleli, trasffgurato. 11 mi-

stico non si chiede turbato: come e lelchè

Ilaria e Gesìr innocenti sono stati cofuiti dal

dolore? con cyrale gitstizia? con rpale boltà?

No; egÌi clice: poichè Gesri c llaria Ìranno sof-

ferto, essi i Buoni, i Sauti, il dolore è una cosa

buona, e io 1o vog'Ìio a loro sorrliglianza, in Ìoro

conpagnia : fac ut l)ofiem Cht'isti mortern -
possionis flrc cortsortent - et plagas recole't'e' Not't

gli chiedete il lerchè cìi questo sentinento I

iÌ mistico non vi sàIrebbe rìspondere. Non gÌi

clite che è ltna pazzia: il mistico vi risponderà,

col Beato Jacopone cla Todi, che avete ragionel

che in ,-ealtiL egli è un P^zzot ltazzo Cella follia

e della, stolLezza clella Croce.

1
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15. Ma in cluesto sentimento di trasporio peÌ

dolore, sentirnento che pare cieco come l'istinto,
tenebroso coure rlua passione, c'è una intirna

luce di sapienza, e iI mistico, che non la sa-

prebbe analizzare, la intuisce. Nel fatto di Gesir

e l{aria che soffrono, sente, scorge che il do-

Ìore è rrn misterioso dono della J3ontà,, un doncr

di bonta. Le intuizioni del mistico brillano ta-

lora anche alle anime più senplici. 
- Un no-

stlo geniale scrittore fa spiegare da !lrìa, oon-

tailina, ad ura colta fauciuìla senza fede, il
mistero clella preghiera fervente e pru.ùon esarì-

dital un nistero che rassomiglia tanto a tprello

de1 dolore orrde anche i buoui sono colpiti....

lo fa spiegare così: <. Io chiedevo una volta a

rria mamma, che mi couducesse con sè iu urr

certo posto, ma non si poteva, pe::cìrè cosLava

troppol e uua volta che piangevo percìrè 1a po-

vera rnamrla mi aveva atrcora detto di no, ella

si mi"o atl act arczzottoi, aJ lct,arczzalrrrì serrza

clir rrieute. Cosa I'uole, quando rni capitl, di
clomarrdar nl Sig-nore o alla l\{adoura clualoLe

cosa di ben clifficile, che ci vorrebbe qutsi urr

miracolo, io penso slìe mi dirrì cli no, uta iu-
tarrto mi pa;r di sentinli a"cca,rezzate come dalla

rni,r lru\elamrìmrna, rrri vien,la I,iarrg,.r.p, r,l'1,1r'o

seulo deutro cli rne urrir oot Liì cosiì, nuir ceLtit

36
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cottlertezza da non potersi dire, La rnia povera

manma mi cìiceva di no, lr'ìa le thteva piacere,

sa, tli esscre prcgala così, ìo r'a;'ivo. -

Proprio così anche nel nostro cuso, amici

miei, L'auima mistica noù vetle ne1 uristero clel

dolore, triste mistero, nulla, piìr chiaro di quello

che ci vediamo loi. X'[tr clla sa che il dolore

non fu rispanriLtto ucanr'he a Gesìr e a Maria:

lo sa per fecle r.ivissima, imurota --e si per-

suade che il clrlore rott è 'ttn mnle, il dolore

t! ul benel uorr i utr castigo, è tn dolo tli
Diol è urra pr"ovvideuziale legge quella che ìe

ha staliilito, clre lo mautieue. Nou saplebbe dire

1erc.hè Dio abbil fatto e rna.nter)ga rluesta legge,

nol ci ha maipensato;ma sa che h nanbiene

Lrti e rron può essere percit) che buoua, corre

è Lrouo cerlo il lifiuto materrro conclito clella

nràterrì& o&rezz&. Il uristico seute questa carezza

clivina, ilr.isibiÌe, misteriosa, da cui il dr-,lore

è sempre acfinnpàgnato. E il clolore trasffgu-

ratogì.i cosi cliutrnzi, lo ama, e amandolo se lo

vede dilanzi oglora piìr, oguora meglio trasfi-

gurato. L'arirore eloico 1o ilÌumila e Ìa luce

gli si trasfolma in ula fiamma oguora piìr r-iva.

Possa, o amici, qrresta attitudiue umile e su-

blime diveul,are la vostra, ìa nostra attitucìine !

Oome I'urlile contadiuar come il €fatrde Jaco-
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pono cla rlodi fossiÌ ciascuuo cli rlri rrlru'e il
no di Dìo rullc nostre suppliche rleprecalti tlnl

rìostro capo il tloÌore, senten<.lo rreÌ rifiuto uu

rnistelo cli boutà; possa il doÌore acc:ettato col
(ipsir. uuu IJrrlia. scrrtito in ossi e 1,or,,.*ì,.unr.
uu berrc., corne ttle rccolLo: sì, possa il dtilorc

coÌÌdlrr.ii llcr 1rl vie cli ul arrole l)r1r'o o gelÌe-

roso sernl)re 1riù nvarrti, sc,urpre piìr irr alto.
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