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Å fv@ 4, 
Mons. IGNAZIO ZAMBITO 

VESCOVO DI PATII 

Il 7 giugno 2007 ha riportato la nostra memoria ad una 
tappa significativa del riconoscimento da parte della Chiesa 
di Nicola Politi, nato a Adrano, nella diocesi di Catania, e 
vissuto ad Alcara Li Fusi, nella diocesi di Patti, come di 
creatura che si ¯ resa perfettamente disponibile al dono di 
Dio o, con una parola pi½ usuale, al dono della santit¨. 

Ĉ del 1507 il Breve di Giulio II che riconosce e regola 
ufficialmente i1 culto gi¨ reso dal popolo cristiano a S. Nicola 
Politi. 

Del giugno 2007 ¯ il dono del Giubileo straordinario col 
quale il Santo Padre Benedetto XVI arricchisce la ricorrenza 
di valenza squisitamente religiosa, d'opportunit¨ di grazia e 
che le comunit¨ di Adrano e Alcara Li Fusi, fino al giugno 
2008, costelleranno di celebrazioni, pellegrinaggi, mostre, 
appuntamenti culturali vari. 

Spicca, tra le celebrazioni, il convegno tenutosi in Alcara 
il 3 novembre 2007 del quale, grato, presento gli Atti che 
offrano almeno un'eco a chi non ha avuto la possibilit¨ di 
parteciparvi personalmente. 
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Dopo i saluti del parroco di Alcara, don Guido Passa- 
lacqua e del presidente del Comitato per i festeggiamenti in 
onore di S. Nicol¸ Politi, dott.. Orazio-Antonino Paraci, la 
figura del Santo ¯ stata lumeggiata, sotto diversi profili, con 
interventi di don Francesco Pisciotta, vicario giudiziale del 
tribunale ecclesiastico diocesano, di don Pio Sirna, ricerca- 
tore di storia de11a nostra Diocesi e del prof. Cesare Magazz½ 
delJ'Universit¨ di Messina, moderati dal direttore dell'Istituto 

Ŀ Teologico Mons. Angelo Ficarra e vicario generale della dio- 
cesi, Mons. Giovanni Orlando. Essi, consapevoli di non avere 
esaurientemente presentato il Santo di Adrano e di Alcara, 
sono contenti tuttavia di avere contribuito a renderne meglio 
leggibile la fisionomia. 

Sono grato agli illustri relatori e agli intervenuti, esem- 
plari per l'impegno gli uni e gli altri per l'attenzione. 

Con la gratitudine intreccio l'auspicio che trovi larga eĿ 
sentita accoglienza 1 'esortazione paolina 'siate miei imitatori 
come io lo sono di Cristo ', fatta propria con le parole e 
con la vita da S. Nicola la cui vicenda umana e cristiana, 
pur remota nel tempo, risulta ancora oggi incredibilmente 
suggestiva, familiare, aggregante. 

Patti, 23 marzo 2008, Pasqua di Risurrezione 

Saluto del Parroco 

A nome del Comitato Promotore e dell'intera Comunit¨ 
parrocchiale, sono lieto di salutare Sua Ecc.za il Vescovo, 
Mons. Ignazio Zambito, Mons. Giovanni Orlando, Vicario 
Generale e Direttore dell'Istituto Teologico "Mons. Angelo 
Ficarra", che introdurr¨ il convegno, ed i relatori: Prof. 
Cesate Magazz½, Associato di Storia del Cristianesimo presso 
la Facolt¨ di Lettere e Filosofi.a dell'Universit¨ degli Studi 
di Messina, don Francesco Pisciotta, Vicario Giudiziale del 
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Patti e Giudice presso 
il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, a tutti gli alca- 
resi noto e caro per avere egli esercitato alcuni anni del suo 
ministero sacerdotale in questa comunit¨ agli inizi degli anni 
Settanta, don Pio Sirna, Parroco e Vice Direttore dell'Ufficio 
Catechistico Diocesano di Patti. 

Saluto cordialmente le Autorit¨ civili e militari che ci ono- 
rano con la loro presenza, i confratelli sacerdoti, in particolare 
don Alfio Conti, Rettore della Chiesa di San Nicol¸ Politi in 
Adrano, e tutti voi che avete accolto il nostro invito. 

La straordinaria circostanza del Giubileo concesso per il 
500Á anniversario della canonizzazione d³ san Nicol¸ Politi, 
che impegna il Comitato Promotore e la Parrocchia "Maria 
SS. Assunta" di Alcara li Fusi, in cui si venera l'Eremita 
come Patrono e Protettore e in cui si conservano le pi½ 
significative memorie, ha suggerito l'opportunit¨ di realizzare 
un convegno di studi sulla straordinaria vicenda umana e 
cristiana del penitente del Calanna, che ne lumeggiasse, al di 
l¨ della stereotipa e pur nobile tradizione poetica e letteraria, 
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il contesto storico in cui essa si inserisce, le dimensioni teo- 
logiche e spirituali della sua testimonianza, e potesse offrire, 
inoltre, un .contributo per una pi½ approfondita conoscenza 
dei documenti in nostro possesso, relativi al culto nato da 
un processo spontaneo di acclamazione popolare, del quale 
prende atto il Breve di Giulio II inserendolo nell'alveo del- 
l'ufficialit¨ canonica ecclesiastica. 

Oltre che un doveroso omaggio a san Nicol¸ Politi, il 
convegno che oggi felicemente si realizza, ci ¯ sembrato 
anche un'esigenza assai avvertita ed ineludibile di un appro- 
fondimento della sua singolare e radicale imitazione di Cristo, 
che avr¨ sicuramente benefiche ricadute sulla stessa devo- 
zione popolare e sul culto. 

Per questo, siamo ancor pi½ grati ai relatori per avere 
essi accettato il nostro invito e per l'impegno assunto con 
grande simpatia e disponibilit¨. Grazie. 

Don Guido Passalacqua 

Saluto del Presidente del Comitato 

In apertura dei lavori di questo Convegno, desidero 
porgere a nome mio personale e di tutto il Comitato per 
i festeggiamenti in onore di San Nicol¸ Politi, un cordiale 
saluto ed un sentito ringraziamento a Sua Ecc.za il Vescovo, 
ai Relatori, alle Autorit¨, a tutti i numerosissimi intervenuti. 
Un doveroso ringraziamento rivolgo pure a quanti hanno 
collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa, in 
particolare alla stampa, alla dott.ssa Marzia Scaffidi che ha 
assunto di buon grado la responsabilit¨ di addetto stampa del 
comitato Promotore del Giubileo, ai volontari del Comitato 
di Accoglienza e, naturalmente, a tutti i componenti del 
Comitato. Un ringraziamento particolare, infine, alla pre- 
sidenza del Consiglio Provinciale di Messina, grazie alla 
cui compartecipazione economica stiamo realizzando questo 
momento di riflessione. 

Il Convegno di oggi vuole essere un'occasione di appro- 
fondimento, storico-religioso, spirituale e giuridico della 
splendida figura di San Nicol¸ Politi, perch® la nostra devo- 
zione nei suoi confronti diventi pi½ consapevole e, quindi, 
pi½ matura e pi½ profonda. San Nicol¸ con la sua vita ed 
il suo culto per noi diventa anche veicolo di conoscenza 
che ci introduce in un affascinante percorso plurisecolare, 
che dal XII secolo giunge fino ai nostri giorni, mettendo 
in luce, forse, gli elementi migliori della storia della nostra 
comunit¨, non solo a livello religioso, ma anche nel campo 
della letteratura, dell'arte, delle pi½ alte tradizioni umane e 
civili. 
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Quella di oggi ¯ un'altra tappa di questo cammino di 
riscoperta e di approfondimento che l'Anno Giubilare ci sta 
proponendo; essa ¯ stata gi¨ preceduta dalla realizzazione 
di un numero speciale delJa rivista Paleokastro, a diffusione 
regionale, che ha visto la partecipazione di prestigiosi stu- 
diosi, dall'allestimento della Mostra documentaria denomi- 
nata "L'Inclito Anacoreta", coordinata dall'Architetto Nuccio 
Lo Castro, ubicata nella Chiesa di S. Andrea e nel Museo 
Parrocchiale d'arte sacra e che, a conclusione del convegno, 
vi invitiamo a visitare. 

Certi della qualit¨ e profondit¨ degli Interventi che segui- 
ranno, a nome del Comitato, esprimo fin da ora l'impegno a 
procedere alla pubblicazione degli Atti di questo convegno, 
perch¯ essi diventino un'acquisizione sicura e significativa 
per il nostro patrimonio culturale e religioso. La pubblica- 
zione, peraltro, sar¨ resa ancor pi½ preziosa perch® i vari 
interventi saranno corredati da uno studio critico di alcuni 
documenti custoditi nell'archivio parrocchiale, primo fra tutti 
i] Breve di Giulio II, per continuare con i Rescritti di Papa 
Sisto V e di Papa Innocenzio X, con le relative Esecutorie 
dei vari Vicer¯ del Regno di Sicilia e con i Decreti di con- 
cessione di indulgenze di vari Arcivescovi di Messina. 

Un grazie di cuore a tutti ed un augurio per un buono 
e santo anno Giubilare. 

Prof Orazio Antonino Faraci 
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Introduzione 

Ho accolto con immenso piacere l'invito fattomi da due 
carissimi amici: l' Are. Guido Passalacqua e il Prof. Nino 
Paraci per moderare questo incontro su un tema che fa da 
filo conduttore a] cammino giubilare straordinario che sta 
segnando la vostra comunit¨ come anche la comunit¨ dio- 
cesana: la santit¨. Essa, pi½ che nozione astratta e spesso 
incomprensibile, ¯ evidenziata dalla vita dei testimoni della 
fede e del. vostro Protettore S. Nicol¸ Politi. 

Il Giubileo, dunque, ad Alcara li Fusi, ottenuto su richie- 
sta del nostro Vescovo Mons. Ignazio Zambito dal Papa 
Benedetto XVI in occasione del 500Á anniversario del Breve 
di Papa Giulio II (7 Giugno 1507), con il quale si autorizzava 
il culto di S. Nicol¸ Politi, ¯ certamente un'occasione di 
rinnovamento spirituale ma anche per riflettere sulla santit¨ 
incarnata nella vita dei testimoni del Vangelo che si sono 
distinti per la pratica delle virt½ cristiane. 

Fare memoria non ¯ semplice nostalgia, ma andare alle 
radici del proprio vissuto umano e profondamente religioso. 
E la storia non ¯ mai un'obiezione alla testimonianza. Al 
contrario, ¯ il tempo e il campo in cui si dispiega un'esi- 
stenza cambiata dalla Parola di Cristo. La quotidianit¨ nei 
suoi aspetti pi½ abitudinari (lavoro, fatiche, incontri, malat- 
tie, relazioni, ecc.) si trasforma in una narrazione dell'opera 
di Dio che, in collaborazione con l'uomo, compie miracoli. 
Sono piccoli e grandi segni che portano la bellezza dove 
sembrerebbe esserci soltanto il deserto della noia e della 
routine. Segni affidati al volto di persone, alla loro capacit¨ 
di compagnia eĿ di ascoltare chi incontrano. Ĉ la Ŀforza della 
testimonianza che d¨ all'esistenza una dimensione "eroica". 
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Dunque la storia delle comunit¨ cristiane costellata dall'esi- 
stenza di uomini e donne che hanno avvertito nella loro vita, 
come dono, la vocazione alla perfezione della carit¨. 

I santi sono spiegazione del Vangelo, riproposizione del- 
1' annuncio attraverso la testimonianza dei discepoli che nel 
Vangelo di Cristo hannoĿ cercato di conformare la loro vita 
e invito alla sequela. 

Una celebre frase di S. Agostino, ripresa dalla Lumen 
Gentium n. 8, dice: "La Chiesa prosegue il suo pellegri- 
naggio fra le provocazioni del mondo ¯ le consolazioni di 
Did'. Tra le consolazioni, cui faceva riferimento Agostino, 
vi sono, nell'antichit¨ come ai nostri giorni, i testimoni, i 
martiri chiamati a donare la vita, ma anche i credenti che 
rendono ragione della loro fede con una condotta di vita 
bella e buona. 

Ma chi sono i santi? 
Ĉ necessario - anche solo per avere diritto a parlare della 

Ŀ santit¨ del cristiano - sottolineare che solo Dio ¯ santo, sem- 
pre presente e operante nei cuori e nella storia: i] totalmente 
Altro che decide misteriosamente, misericordiosamente di 
comunicarsi ad un popolo che si ¯ scelto e diviene, cos³, il 
Santo di Israele (Is 10,2). Ĉ necessaria, poi, la viva e appas- 
sionata memoria del suo "Santo Servo Ges½" (At 4,27-30) 
venuto a santificarci e santificare; e.inf³ne ¯ necessario parlare 
di quello Spirito Santo che "sigilla l'uomo per il giorno della 
redenzione e che non vuole "essere contristato" (Ef 4,30). 

Si ¯ santi per vocazione! 
Ci¸ che permette ai cristiani 1 'appropriazione del termine 

"santo" non ¯ un'autoanalisi di tipo etico, anche se per nulla 
viene sottaciuto il problema di "una santit¨ morale", espressa 
da una vita frutto di opere buone. Ŀ 

All'origine c'¯ sol¸ la persuasione di essere stati chia- 

mati ad una oggettiva situazione di santit¨. Gi¨ il popolo di 
Israele veniva definito come "santa convocazione" (Es 12,6; 
Lev 23,3): era, cio¯, una comunit¨ che Dio aveva separato 
per s® e che veniva convocata in assemblea per il culto! 

Nel NT tale terminologia viene ripresa, ma con un'altra 
sottolineatura. Scrivendo ai Romani, Paolo si rivolge loro 
cos³: " ... voi, chiamati da Cristo, santi per vocazione". Anche 
i Corinzi sono stati "chiamati ad essere santi". 

L'insistenza nuova ¯ sulla chiamata. Ĉ chiaro, a questo 
proposito, un celebre passo di Pietro: "Siccome colui che vi 
ha chiamato ¯ Santo, voi pure dovete essereĿ santi, perch® io 
sono santo" (lPt 1,15-16). Ma tale chiamata non ¯ una voce 
rivolta alla massa per selezionarla spingendola ad entrare in 
un "luogo di santit¨", dove solo ai migliori riuscir¨ penetrare: 
¯ una vocazione universale! L'ha sottolineato qualche giorno 
fa Benedetto XVI. 

Scriveva S. Agostino: "non chiamati perch® santi, seppure 
potenzialmente, ma santi perch® chiamati". Santi, quindi, 
secondo 1 'estensione inclusa gratuitamente nella chiamata 
stessa. Si tratta cio¯ di una santit¨ che scaturisce perch® 
Dio ha operato una "casa di santit¨", dove tutti possono 
essere ospitati. 

Questa chiamata, a cui i testi sacri si rifanno quando par- 
lano della santit¨, non ¯ una voce difficilmente percepibile o 
riservata. Ĉ una voce che viene .dal cuore di Dio: "Prescelti 
in lui prima della. fondazione del mondo a essere santi e 
senza macchia al suo cospetto, nel suo amore" (Ef 1,4) .. Ĉ 
una voce che si ¯ fatta carne, ¯ una voce che ¯ risuonata 
sulla bocca stessa del Verbo di Dio e perci¸ ¯ stata fissata 
nella Scrittura. 

Perci¸ il termine "santit¨" cos³ esclusivo in se stesso, 
cos³ discriminante, ¯ accolto e predicato nella Chiesa con una 
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don Giovanni Orlando 
(Direttore dell'Istituto Teologico pastorale 

"Mons. A. Ficarra") 

accezione universalissima, fino alla massima estensione. "Il 
Signore Ges½, Maestro e Modello divino di ogni perfezione, 
a tutti e ciascuno dei suoi discepoli di qualsiasi condizione 
ha predicato la santit¨ della vita, diĿ cui Egli stesso ¯ autore 
e perfezionatore" (LO 40). 

Il Concilio Vaticano II stesso ha spiegato - come ha 
sottolineato Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica NMI 
- che questo ideale di perfezione non va equivocato come 
se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticata solo 
da alcuni "geni ... della santit¨". Le vie della santit¨ sono 
molteplici e adatte alla vocazione di ognuno. 

Essa ¯ dono oggettivo offerto a ciascun battezzato che 
si traduce in compito che deve governare l'intera esistenza 
cristiana personale e comunitaria. 

Significativo ¯ quanto Giovanni Paolo II nello stesso 
documento afferma al n. 31: "Se il Battesimo ¯ un vero 
ingresso nella santit¨ di Dio, attraverso l'inserimento in Cri- 
sto e l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso 
accontentarsi di una vita mediocre vissuta all'insegna di 
un'etica minimalista e di una religiosit¨ superficiale". 

Proposta a ciascun battezzato "questa misura alta della 
vita cristiana" ¯ vissuta e realizzata in vari stili di vita e spi- 
ritualit¨ diverse, da quella laicale a quella religiosa e profon- 
damente contemplativa, come ci viene ricordato dalla storia 
dei vari ritratti dei santi dall'antichit¨ ai nostri giorni, e come 
oggi i nostri relatori ci aiuteranno a conoscere attraverso le 
loro riflessioni sulla personalit¨ di S. Nicol¸ Politi. 

Mons. Giovanni Orlando 16 
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Papa Giulio Il (Raffaello) 
San Nicol¸ Politi (Statua in legno policromo e te1acolla realizzata da 
Antonio Giuffr® nel XVI sec.) (Foto d'arte Attino) 
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San. Nicol¸. Politi (Statua in legno policromo e telacolla realizzata da 
Antonio' Giuffr® -nel XVI sec.) (Foto d'arte Attino) 
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"Ritrovamento del corpo di San Nicol¸ Politi e glorificazione 
della sua anima in Paradiso" (Olio su tela. Filippo Tancredi 1710) 
Alcara li Fusi: Cappella di san Nicol¸ Politi in Chiesa Madre. 
(Foto d'arte Arti no) 
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Monastero basiliano di Santa Maria del Rogato. Alcara li Fusi (Fine 
see. Xl - inizi sec. XII) (Foto d'arte Artino) 

Eremo di san Nicol¸ Politi. (Secolo XVI) Alcara li Fusi. (Foto d'arte 
Artino) 
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Il contesto storico della vicenda umana e spirituale 
di Nicol¸ Politi 

c. MAGAZZĒ 

Premessa 

Mi sembra un obbligo chiarire preliminarmente i conte- 
nuti di questa mia breve nota. Il contesto storico cui faccio 
riferimento a proposito della figura di Nicol¸ Politi Eremita 
non pu¸ che essere proiettato in tre direzioni fondamentali: 
la presenza normanna, il ruolo spirituale esercitato dal mona- 
chesimo basiliano, la caratterizzazione tipologica specifica 
della "agiografia" siciliana. 

1. La presenza normanna 

Sulla base di una produzione storiografica ormai consoli- 
data, che ha trovato una delle sue massime espressioni negli 
studi .di un illustre medievista quale Salvatore Tramontana 
- penso a libri come La monarchia normanna e sveva, Mes- 
sina 1986 o alla sintesi Il Mezzogiorno Medievale. Normanni, 
svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI - XV, Roma 2000 
- ¯ direi molto agevole fissare il significato storico, anche 
in ambito religioso, della conquista normanna. 

Nel 1059 Roberto d'Altavilla (detto il Guiscardo = 
l'Astuto), sottoscrisse il cosiddetto "accordo di Melfi" con 
papa Nicol¸ II, al quale promise fedelt¨ assoluta, dichiaran- 
dosene vassallo. In cambio fu nominato "duca di Puglia ( che 
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comprendeva territorialmente anche la Basilicata), di Cala- 
bria e anche della Sicilia" che si impegnava a conquistare, 
sottraendola ai musulmani. La moderna storiografia spiega 
l'atteggiamento del papa anche come un modo di reazione 
allo scisma del 1054, un mezzo per allontanare i bizantini 
dal! 'Italia meridionale. Gli Altavilla in effetti presero a una 
a una le citt¨ costringendo i funzionari bizantini ad abban- 
donarle. Dopo una forte resistenza nel 1060 fu occupata Reg- 
gio. L'anno successivo - 1061 - fu iniziata la conquista della 
Sicilia, ad opera di Ruggero I , fratello di Roberto. Nel giro 
di un decennio la SiciliaĿ veniva in parte conquistata e Palermo 
si arrendeva dopo una accanita resistenza. L'offensiva veni va 
continuata, anche se non in modo continuativo, tra il 1077 ed 
il 1091 (resa e conquista di Noto): Ruggero I assunse il titolo 
di Granconte di Sicilia. I Normanni sperimentarono un' orga- 
nizzazione di tipo abbastanza centralizzato e costruirono un 
saldo apparato amministrativo, sfruttando anche le competenze 
ereditate sia dai bizantini sia dai saraceni. Alle pi½ importanti 
cariche Ruggero chiam¸ anche ecclesiastici e monaci bizantini 
e latini, mentre alla tradizione musulmana si richiamavano 
invece le strutture finanziarie, soprattutto gli uffici fiscali, 
organizzati su un controllo catastale del territorio. Non meno 
importante fu comunque l'azione portata avanti dal Granconte 
Ruggero nell'organizzazione della struttura ecclesiastica, che 
come molto opportunamente ¯ stato osservato "due secoli di 
dominazione islamica avevano sradicato e circoscritto alla sede 
vescovile di Palermo ospitata in una stamberga, e a pochi 
monasteri di rito bizantino. Considerata la prevalenza fra i 
cristiani di Sicilia, di fedeli di culto greco, Ruggero I contri- 
buiva notevolmente alla fondazione e alla generosa dotazione 
di monasteri basiliani. Ma si preoccupava soprattutto, specie 
per quel che si riferiva ai vescovati di favorire l'insediamento 

del clero cattolico per avviare quel processo di latinizzazione 
che rappresentava un dato strutturale della societ¨ normanna 
quale emergeva dal concordato di Melfi. E infatti dal 1081 al 
1088 venivano fondati i vescovati di Tro³na, Agrigento, Cata- 
nia, Mazara, Siracusa e costituite le relative diocesi affidate 
a prelati latini fatti apposta arrivare dall'Italia e dalla Fran- 
cia". 1 Gli storici dell'et¨ normanna come il Malaterra insistono 
sull'aspetto religioso e spiegano la politica ecclesiastica di 
Ruggero I in funzione della sua fede cattolica sincera. Certo 
il processo di cristianizzazione della Sicilia, interrotto dalla 
dominazione musulmana, era fondamentale portarlo avanti e 
ci¸ spiega perch® lo stesso pontefice Urbano II nel 1088 venne 
in Sicilia per incontrare a Troina il Granconte Ruggero. I 
vescovi da lui nominati ricevettero l'approvazione del ponte- 
fice, il quale addirittura gli riconobbe "ad personam" nel 1098 
ii diritto di "Legazia apostolica", vale a dire il controllo sulle 
istituzioni ecclesiastiche della Sicilia2Å 

D'altra parte tra il VII e 1 'VIII secolo il latinismo della 
Sicilia si era stemperato in una progressiva ellenizzazione, 
tanto che lo stesso episcopato latino era passato nell'orbita 
di quello bizantino. Ruggero I fond¸ o potenzi¸ economica- 
mente molti monasteri basiliani e, come ¯ stato acutamente 
osservato3 in circa un ventennio Ruggero fond¸ o ricostru³ 
ben 17 edifici greci, mentre solamente 4 furono le abbazie 
benedettine (Lipari, Catania, Patti e S. Maria de Scalis). Nel 

S. TRAMONTANA, op. cit., p. 34. 
2 Sulla "Legazia apostolica" si veda S. VACCA (a cura di), La Legarla apo- 

stolica. Chiesa, potere e societ¨ in Sicilia in et¨ medievale e moderna, 
Caltanissetta - Roma 2000, 
Cfr. L. CATAuoro, Aspetti del Medioevo siciliano, Messina 1999, pp. 17- 
23. 

... , 

' 
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5 

6 

Cfr. L.T. WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 
'1984. 
Cfr. L. CAtALIOTo, op. cit, p. 15. 
Cfr. O.A. FARAcr, Una vita esemplare, in N. Lo CASTRO (a cura cli), Divo 
Nicolao Eremitae. Un eremita nella Sicilia Normanna, Sant'Agata Militello 
(ME) 2007, pp. 7-12. 

com'¯ noto, tra il 358 ed il 359 speriment¸ insieme a Gre- 
gorio Nazianzeno 1 'esperienza eremitica, tipica del monache- 
simo egiziano, anche se poi il modello fondante delle sue 
convinzioni ascetiche, che si alimentarono fortemente delle 
esperienze monastiche e religiose della tradizione locale cap- 
padoce, fu senza dubbio l'ideale cenobitico. La polemicacon 
Eustazio di Sebaste, del quale Basilio criticava I'accentuaro 
estremismo di alcuni ideali ascetici, ¯ una ulteriore spia della 
scelta del cenobitismo come forma qualificante del progetto 
ascetico, ma non si, deve trascurare d'altra parte la conce- 
zione del monaco eremita come un "servo" di Dio e del forte 
"carisma" spirituale che pu¸ manifestarsi in lui". 

La scelta eremitica di Nicol¸ Politi non fu, a mio avviso, 
una contrapposizione alla tradizione basiliana, fu piuttosto 
l'adesione sentita a] modello orientale, una diversificazione 
che un monaco basiliano come Lorenzo da Frazzan¸ aveva 
di certo rispettato e condiviso. 

3. Un capitolo di "agiografia" siciliana: Nicol¸ Politi 

I due tomi delle "Vitae sanctorum Siculorum" del gesuita 
siracusano Ottavio Gaetani costituiscono un punto fermo 
nella storia "agiografica" della Sicilia .. Pubblicati postumi a 
Palermo nel 1657 da Pietro Salerno, 37 anni dopo la morte 
del Gaetani, essi testimoniano un impegno erudito di grande 
spessore. Il Gaetani precedentemente,. nel 1617, aveva pub- 

Cfr, C. MAGAZZ½, Il monachesimo basiliano, spiritualit¨ e radici religiose, 
in Paola RADICI CoLACE-A. ZuMao (a cura di), Atti del Convegno Itinerari 
Basiliani, Messina-Napoli 2006, pp. 87-92, soprattutto pp. 88-91. 

2. La spiritualit¨ del monachesimo basiliano 

periodo 'Normanno, secondo lo studioso anglosassone Wbite4 
erano ubicati almeno 68 monasteri greci (nel Valdemone si 
possono almeno menzionare S. Fi1ippo di Fragal¨ o il mona- 
stero di S.Barbaro, ad Alcara). Ruggero I fu prodigo di pri- 
vilegi coi monaci basiliani esentandoli da11.a giurisdizione 
episcopale, quasi per compensare il fatto di averli sottoposti 
ad una gerarchia latina5. 

Il cursorio riferimento al monachesimo basiliano che mi 
sembra opportuno fare nel presentare la figura di Nicol¸ 
Politi trae origine dai legami biografi.ci che egli ebbe sia 
con alcune strutture basiliane come il monastero di Maniace, 
l' abbazia di Fragal¨, il monastero di Santa Maria del Rogato 
sia di conseguenza con i monaci basiliani, quale soprattutto 
Lorenzo da Frazzan¸, che fu per lui guida e sostegno spi- 
rituale, nonch® compagno di viaggio nel trasferimento da 
Maniace al territorio nebroideo". 

Un dato della spiritualit¨ monastica basiliana mi sembra 
opportuno mettere in evidenza: la coesistenza in Basilio, a 
livello teoretico, di codici comportamentali di base cenobitica 
con aperture anche verso l'anacoretismo monastico. Basilio, 
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blicato una "Idea operis de vitis Sanctorum Siculorum" nella 
quale chiariva la struttura della propria raccolta agiografica 
e descriveva le modali¨ della ricerca nelle varie Biblioteche, 
non solo siciliane, ma anche europee. Le 220 "Vitae" di Santi 
siciliani o venerati in Sicilia, furono disposte dal Gaetani 
in un ordine strettamente cronologico, col chiaro intento di 
dimostrare anche 1 'antichit¨ della diffusione del cristianesimo 
in Sicilia. Uri interessante contributo di Vincenza Milazzo 
ha ben delineato la "storiografia erudita locale che costitui- 
sce i1 fervido ... retroterra delJa raccolta'", rappresentata dal 
"Sommario degli uomini illustri di Sicilia" di Antonio Filoteo 
degli Ornodei e dagli scritti agiografici, purtroppo ancora 
poco studiati, del messinese Francesco Maurolico. Non ¯ 
notazione priva di interesse, rilevare che in entrambi questi 
scritti trova spazio la figura di Lorenzo da Frazzan¸, cui 
Nicol¸ Politi fu legato. 

Per non ripetere riferimenti biografici ben noti e presen- 
tati nelle altre relazioni congressuali da Francesco Pisciotta 
e Pio. Sirna che si pubblicano in questo libro ed alle quali 
rimando, mi limiter¸ a: qualche osservazione di carattere 
tipologico sulla presentazione "agiografica" di Nicol¸ 
Politi. 

Un esempio mi sembra particolarmente significativo nelle 
fonti agiografiche relative a Nicol¸ Politi, d¨ inserire nel pi½ 
ampio contesto di quella "santit¨" medievale che in maniera 

Cfr. Vincenza MILAZZO, Prima del Gaetani: i santi nel Sommario degli 
uomini illustri di Sicilia di Antonio Filoteo degli Omodei, in Rossana BARĿ 
CELLONA e Salvatore Pmcoco (a cura di), La Sicil1a nella tarda antichit¨ e 
nell'alto medioevo. Religione e societ¨, Soveria .Mannelli (CZ), 1999, pp. 
143-165. . 

accattivante e approfondita ¯ stata studiata da Andr® Vau- 
chez". 

Il dibattito storiografico nel campo della "agiografia" ha 
veramente raggiunto ormai livelli molto alti. Con il termine 
"agiografia" si suole indicare la disciplina - presente in molti 
Atenei italiani - che ha "per oggetto lo studio della santit¨ e 
del culto dei santi considerati in tutta la loro variet¨ e com- 
plessit¨ ... "10. Alla ricerca storica sui santi si guarda spesso 
con sospetto, come se fosse aprioristicamente indirizzata a 
dimostrare ]a falsit¨ di molte tradizioni prive di attendibilit¨ e 
"leggendarie". Io credo che questa valutazione dell'indagine 
agiografica vada corretta ed ha trovato una sua chiarificazione 
metodologica nella definizione del termine "leggenda". Oggi 
non si considera affatto negativamente ed opposto a "sto- 
ria" il termine "leggenda". Qualora anche non si riuscisse a 
dimostrare la veridicit¨ storica di certi eventi relativi ad un 
santo, ¯ in ogni caso indubbiamente "storico" che intorno 
a quella figura si sia coagulata nel tempo la fede di una 
determinata comunit¨: quella di Alcara Li Fusi nel caso di 
Nicol¸ Politi 11Å 

La tradizione agiografica ha messo in rilievo come alcuni 
giorni dopo la morte di Nicol¸ çun pastore, tale Leone Ran- 
cuglia, spinto ... dalla ricerca di un bue che gli si era smarrito, 

9 A. V AUCHEZ, La santit¨ nel Medioevo, trad. it, Bologna 1989. 
10 La citazione ¯ tratta da Sofia BoESCH GAIANO. La santit¨, Roma-Bari 1999, 

p. l 19. 
11 çSi deve ricordare che nell'uso scientifico il termine çleggendaè non ¯ un 

concetto negativo (einvenzioneè, çmenzognaè), ma designa semplicemente 
una determinata forma, nella quale una comunit¨ ... prende coscienza del suo 
passatoè. Sono giudizi di W. ScHNEEMELCHER, Il cristianesimo delle origini, 
trad. it., Bologna.1987, p. 67. 

Biblioteca del Portale San Nicol¸ Politi                                                  A cura di Gaetano Sorge     



24 Il contesto storico della vicenda umana e spirituale di S. Nicol¸ Politi Jl contesto storico della vicenda umana e spirituale di S. Nicol¸ Politi 25 

trov¸ il corpo dell'eremita, ancora in ginocchio, con le mani 
attaccate al bastone crociato e con gli occhi, ancora aperti, 
rivolti verso il cie1o>>12. Come ha ampiamente dimostrato il 
Vauchez'>, peculiare indizio della santit¨ ¯ stata nella menta- 
lit¨ popolare, ma anche tra i religiosi pi½ colti, il corpo incor- 
rotto; infatti çle spoglie dei santi non potevano conoscere la 

Ŀ stessa sorte che toccava a quella dei comuni mortalis l". 
Il particolare de] corpo deJl'erernita si colloca dunque 

nel solco della tradizione della santit¨ medievale, ma vi ¯ 
un altro elemento che mi pare opportuno ricordare: quello 
relativo al possesso delle re1iquie del santo cui una comunit¨ 
si sente devotamente legata. 

Ĉ ben noto quanto incontrollabile sia stato nell'antichit¨ 
cristiana e nel Medioevo lo sviluppo del culto delle reliquie. 
La convinzione che il possesso del corpo di un santo o di 
una sua pur piccola reliquia potesse costituire una difesa 
inespugnabile per la citt¨ ed una prevenzione di malattie e 
calamit¨ naturali spinse talora a veri e propri furti, ad accese 
rivalit¨ 15Å 

Anche le reliquie di Nicol¸ Politi hanno causato dei con- 
trasti tra le comunit¨ di Alcara Li Fusi ed Adrano, dove egli 
era nato verosimilmente nel 1117. Secondo la tradizione gli 
adomesi cercarono di ottenere il corpo di Nicol¸ intorno al 

12 o. A. FARACI, art. cit., p. 12. 
13 Cfr. A. Vauchez, op. cit, pp. 427-445. 
14 Ibidem, p. 427. 
15 Cfr, C. MAGAZZ½, La santit¨ nell'ebraismo e nel cristianesimo, in "Taormina 

docet" III (2002/2003), pp. 131-146, soprattutto pp. 134-135. Sul culto delle 
reliquie cfr, L CANEttI, Frammenti di eternit¨. Corpi e reliquie tra antichit¨ 
e Medioevo, Roma 2002. ' 

1503. Nel 1742 il santo eremita fu proclamato patrono di 
Adrano. 

Varie furono le vicende tese ad ottenere la traslazione del 
corpo a tal punto che si pu¸ parlare di una vera e propria 
"guerra delle reliquie"!", che caus¸ anche scontri fisici tra i 
fedeli deJle due comunit¨ in occasione dei pellegrinaggi. 

, Alla fine durante il periodo fascista alcune reliquie 
di Nicol¸ Politi furono traslate ad Adrano. Solamente nel 
1985 si ¯ avuto un riavvicinamento tra le due comunit¨ reli- 
giose. Ŀ . 

Incorruttibilit¨ del corpo, culto delle reliquie sono due 
dei pi½ importanti elementi della tradizione agiografica antica 
e medievale. Ĉ rilevante che essi interagiscono anche nel 
"contesto storico" di Nicol¸ Po1iti. 

16 Sui contrasti tra le comunit¨ religiose di Alcara Li Fusi e Adrano, cfr. N. Lo 
CASTRO, Il culto in Adrano, in Divo Nicolao Eremitae ... cit., pp. 69-73. 
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Il Breve di Giulio Il e La Canonizzazione 
di S. Nicol¸ Politi 

Francesco P1sc10rrA 

Premessa 

Tutti i fedeli - insegna il Concilio Vaticano II - nel 
battesimo sono diventati veramente figli di Dio e partecipi 
della natura divina e, perci¸, sono realmente santi.1 

Tra i cristiani, poi, Dio ne sceglie molti in ogni tempo 
perch¯, con 1 'effusione del sangue o con l'esercizio eroico 
delle virt½, seguano pi½ daĿ vicino l'esempio di Cristo e ne. 
diventino testimoni tra gli altri fedeli. 

La Chiesa ha sempre riconosciuto laĿ presenza di questi 
testimoni speciali: apostoli, martiri, confessori e tutti coloro 
che hanno seguito pi½Ŀ fedelmente Cristo. 

Questo riconoscimento, tecnicamente oggi detto cano- 
nizzazione, ¯ l'atto solenne, ufficiale e definitivo col quale 
il Sommo Pontefice .decreta che un servo di Dio, gi¨ anno- 
verato tra i beati, sia iscritto nel catalogo dei santi e come 
tale venerato in tutta la Chiesa2Å 

Cfr. specialmente LG 9. 39-41 (in Enchiridion Vaticanum EV), t, 309. 
387-390, pp. 137 e 205-209). 

2 Cfr. T. 0RTOLAN, Canonisation dans l'Ĉglise Romaine, in Dictionnaire de 
Theologie Catholique (DThC), Il/2, 1634-1635. L'autore introduce un inte- 
ressante confronto, soprattutto per sottolinearne le differenze sostanziali, tra 
apoteosi pagana e canonizzazione: con la prima si ha una sorta di diviniz- 
zazione, riservata di solito a imperatori, imperatrici, loro parenti e favoriti o 
favorite, a volte anche crudeli e immorali, con prove addirittura insignificanti 
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La stessa definizione ci dice che la canonizzazione ¯ la 
conclusione di un itinerario che si sviluppa attraverso tre 
gradi: servo di Dio, beato, santo. 

Servo di Dio ¯ la condizione previa di un battezzato 
morto in fama di santit¨, per il quale si reputa opportuno 
iniziare un processo canonico che ne riconosca questa qualit¨ 
e la proponga alla comunit¨ dei fedeli. 

Beato ¯ un servo cli Dio per il quale il Sommo Pontefice 
permette che egli sia pubblicamente venerato in una citt¨, 
regione, diocesi o famiglia religiosa. 

Santo, infine, ¯ il beato che dal Sommo Pontefice con 
atto solenne viene iscritto nel catalogo dei santi e come tale 
deve essere venerato nella Chiesa universale. 

Beatificazione e canonizzazione sono regolate dalla costi- 
tuzione apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gen- 
naio 1983 e dalle successive norme della Congregazione per 
le cause dei Santi del 7 febbraio 1983: la costituzione d¨ i 
principi e le norme per la Congregazione e per i vescovi; 
le norme della Congregazione dettano le regole da seguire 
da parte dei vescovi nell'inchiesta diocesana; un successivo 
decreto generale della stessa Congregazione in pari data, 
infine, riguarda le cause gi¨ introdotte." 

e ridicole da suscitare la meraviglia di storici seri come Livio e Tacito (di 
Tacito cfr. Annales, XII, 54,l; XII, 69,3; XIV,31,4) o il sarcasmo di Seneca, 
che ironizza sulla divinizzazione dell'imperatore Claudio con la Divi Claudii 
Apocolocinthosis = Zucchificasione, o assunzione tra le zucche, di Claudio; 
con la canonizzazione invece si riconoscono le virt½ eroiche a testimoni d³ 
Cristo, anche umili e sconosciuti, con prove serie, convincenti e attentamente 
vagliate (lb., 1626-1627). 
Cfr. GrovANNI PAOLO II, Divinus perfectionis magister, costituzione apostolica 

Alla costituzione si affianca la recentissima Sanctorum 
Mater, istruzione del 2008 emanata dalla Congregazione 
per le Cause dei Santi, che mira soprattutto a chiarire le 
disposizioni vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro 
applicazione e i modi della loro esecuzione sia nelle cause 
recenti che in quelle antiche.4 

Significativa risulta in questi documenti una novit¨ 
d'impostazione che, in sintonia con la dottrina conciliare 
della collegialit¨, associa alla Santa Sede i vescovi delle 
chiese particolari nella trattazione di queste cause e riconosce 
la loro competenza nelle investigazioni sulla vita, sulle virt½ 
o sul martirio, sulla fama di santit¨ e sui miracoli, nonch® 
sul culto antico di un servo di Dio, per il quale s'intende 
promuovere e chiedere il processo di canonizzazione5. 

Il Codice di diritto canonico vigente dedica alla mate- 
ria un solo canone, il 1403, col quale rinvia ad una legge 
pontificia peculiare, cio¯ a quella contenuta nei documenti 
appena ricordati. 

del 25 gennaio 1983, in EV 8, 545-568, pp. 466481; CONGREGAZIONE PER 
LE CAUSE Dai SANTI, Cum in consutuiione, norme per le cause dei santi, 
7 febbraio 1983, ³b., 569-605, pp. 480-497; Circa servorum Dei, decreto 
generale del 7 febbraio 1983, ib., 606-610, pp. 496499. 

4 Cfr. CONGREGAZIONE Pi:lR LE CAUSE DEI SANTI, Sanctorum Mater, 
Istruzione del 22 febbraio 2008, in AAS, 2007/6, pp. 465-509. 
Cfr. G1ovANN1 Pxot,o Il, Divinus perfectionis magister; cit., I. Inchieste affi- 
date ai vescovi, in EV, cit., 552-553, pp. 472-475; cfr. CONGREGAZIONE PER LE 
CAUSE DEl SANTI, Cum in constitutione, cit., Norme da seguire nell'inchiesta 
diocesana, Ib., 569-605, pp. 480-497. Per evitare abusi e facili entusiasmi, 
opportunamente la Costituzione suggerisce di astenersi in corso di processo 
da manifestazioni che potrebbero indurre i fedeli a pensare che l'inchiesta 
diocesana comporti çautomaticamente la certezza della futura canonizza- 
zioneè (Ib., 605, p. 497). 
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I. 1. Le Comunit¨ cristiane (secc. Ŀ I-VI) 

I. Dalle origini a Urbano VIII 
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10 Cfr. C. SALO'm - G. Low, Canonizzaiione, in Enciclopedia Cattolica (EC), 
III, 591-593; T, 0RTOLAN, cit., 1631-1632. 

E tuttavia, gi¨ durante le persecuzioni, figure eminenti 
s'imposero all'attenzione dei cristiani, anche se ]a loro vita 
per i pi½ svariati motivi non si era conc1usa col martirio; 
furono chiamati confessori in quanto, denunciati come cri- 
stiani, avevano confessato la loro fede, anche se non avevano 
sub³to il martirio; a questi si aggiunsero poi gli asceti, coloro 
che sarebbero stati poi chiamati Padri della Chiesa e gli 
scrittori ecclesiastici; i quali tutti avevano in realt¨ vissuto 
una sorta di martirio incruento attraverso una vita penitente, 
ascetica o monastica o la stessa fatica di investigare con la 
mente le cose di Dio. 

Questa specie di canonizzazione spontanea e comunitaria, 
ali' inizio circoscritta ma, allargatasi in seguito secondo il 
prestigio e la fama dei protagonisti oltre i confini delle chiese 
particolari, ci ha tramandato i culti, per ricordarne solo alcuni 
e Apostoli a parte, di S. Stefano, S. Giovanni Battista, S. 
Lorenzo, ma anche di S. Giovanni Crisostomo, S. Ambrogio 
e S. Agostino, S. Antonio Abate e S. Atanasio.'? 

Il periodo che va dal VI al X secolo, e che vede la 
dissoluzione dell'Impero Romano da una parte e il rime- 
scolarsi problematico di popoli nuovi dall'altra, conosce un 
entusiastico fiorire di devozioni che, raccolte in calendari 
e martirologi senza molti scrupoli di ordine critico, esalta- 
vano grandi figure di vescovi o abati, fondatori di chiese, 
monasteri o centri di assistenza, di asceti e penitenti sulla 

I. 2. I Vescovi (secc. VI-X) 

Francesco Pisciotta 

Basta dare anche un rapido sguardo alle fonti citate in nota al Codex del 
19'17 che, naturalmente, si rifanno a Urbano Vili e, ripetutamente, a Bene- 
detto XIV. 
Cfr. la Lettera apostolica Gi¨ da qualche tempo del 4 gennaio 1930, con la 
quale fu istituita la sezione storica presso Ja Congregazione con il compito di 
studiare le cause storiche (Acta Apostolicae Sedis, 22 (1930), pp. 87-88). 
Con la Lettera apostolica Sanctitas clarior del 19 marzo 1969, Paolo VI ha 
snellito il procedimento per le cause recenti; con la Costituzione apostolica 
Sacra Rituum congregano dell'8 maggio 1969, ha diviso la Congregazione 
dei Riti in due nuove congregazioni, una per regolare l'esercizio del culto 
divino e l'altra per trattare le cause dei santi, per le quali apport¸ anche delle 
modifiche (in EV 3, 846-863, pp. 488-497. e 1006-1090, pp. 626-641). 
Cfr. T. 0RTOLAN, cit., 1628. 

30 

Il Codice precedente invece, quello del 1917, regolava 
dettagliatamente la materia con 142 canoni, dal 1999 al 2141, 
disposti nella seconda parte del Libro IV sui processi. Questi 
canoni, nei quali era confluita sostanzialmente tutta la nor- 
mativa precedente", erano stati successivamente integrati da 
direttive di Pio XI nel 19307 e di Paolo VI nel 19698. 

Ma come era regolata la materia in passato? 

Fu spontaneo e naturale per le prime comunit¨ cristiane 
venerare e ricordare, conservandone i nomi in appositi elen- 
chi, coloro che avevano professato la fede non solo con la 
vita esemplare, ma anche e soprattutto col martirio, di cui 
la data e il luogo costituivano gli elementi fondamentali per 
l'origine del culto". 

6 

7 

9 
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nella fase previa, con il conseguente moltiplicarsi di chiese, 
di altari e feste e santi; per questo si resero necessari inter- 
venti e norme contro il proliferare abusivo dei culti. 

I. 3. Il Sommo Pontefice (sec. XI - 1642) 

13 T. ĒRTOLAN, cit., 1632-1634. 

Proprio questi abusi e il desiderio di eliminarli spinsero 
i Papi a superare il tacito consenso dei secoli precedenti 
e riservare all'autorit¨ suprema la trattazione di fatti cos³ 
rilevanti. 
Ŀ Tra la fine del sec. XI e l'inizio del Xli, Urbano II 
(1088-1099), Callisto II (1120-1124) ed Eugenio III (1145- 
1153) stabilirono a pi½ riprese che l'iscrizione al catalogo dei 
santi doveva essere compiuta nei concili generali; ¯ opinione 
corrente, ma non da tutti condivisa, che gi¨ con la decretale 
Audivimus di Alessandro III (1159-1.181) del 1170 il potere 
di. beatificare e canonizzare era ormai sottratto ai vescovi ed 
cWParteneva esclusivamente al Sommo Pontefice.13 

La procedura si afferm¸ sempre pi½ e progressivamente 
la competenza del Sommo Pontefice divenne esclusiva anche 
di fatto. 

I primi documenti integralmente conservati e pubblicati 
del processo e della formula di canonizzazione sono quelli 
che riguardano S. Francesco d'Assisi: Gregorio IX (1227- 
1241) ne diede l'annuncio con due lettere e ne celebr¸ la 
cerimonia ad Assisi nel 1228, due anni dopo la morte del 
santo; il 1 giugno 1232, fu canonizzato a Spoleto S. Antonio 
di Padova, morto il 13 giugno dell'anno precedente. Ricor- 

Francesco Piseiotta 32 

Il 

base della fama della loro vita e di miracoli o leggende 
che si tramandavano. 
Il primo passo ufficiale, quando gi¨ il culto era diffuso, 

consisteva nella presentazione della vita, appositamente com- 
posta, al vescovo o al sinodo diocesano o provinciale11; si 
procedeva quindi alla elevazione, cio¯ alla esumazione del 
corpo e al suo seppellimento in una tomba pi½ degna; il 
passo successivo era la traslazione, cio¯ la costruzione di 
una chiesa  di un altare intitolata o dedicato al santo, dove 
si seppelliva il suo corpo e si celebrava regolarmente la 
festa liturgica, a volte 'limitata in ambito locale pi½ o meno 
ampio.12 

Questa procedura risultav.a legittima perch¯ diretta dal 
vescovo o dal sinodo, e si 'concludeva spesso col consenso 
tacito o esplicito del papa; e tuttavia non mancavano i rischi 

Il sinodo, diocesano o provinciale, circoscritto all'ambito di una diocesi il 
primo e allargato ad una :z:ona che comprendeva pi½ diocesi il .secondo, era 

. un'assemblea durante la quale il vescovo o i responsabili della c³rcoscri- 
zione provvedevano a promulgare, in sintonia con la normativa universale 
della Chiesa, nonne particolari sulla base d³ necessit¨ locali da soddisfare 
o abusi da reprimere. I sinodi, una prassi costante nella storia della chiesa, 
rifiorirono dopo il concilio di Trento (1545-1563) soprattutto per opera di S. 
Carlo Borromeo. Nella diocesi di Patti ne sono stati celebrati tre nel secolo 
XVI: nel 1537 da mons. Arnaldo Albertin, nel 1567 da mons. Bartolomeo 
Sebastian e nel 1584 da mons. Giliberto Isfar et Corigles; uno nel 1687 da 
Mons. Matteo Fazio. Non mancano in essi norme contro gli abusi legati al 
culto di santi (Cfr. F. PrsCJOTI"A, I Sinodi diocesani'di Patti nel secolo XVI, 
Patti 1996, pp. 63-64 e 88). 

12 li punto di partenza era comunque Ča fama, la vox populi, e il successivo 
accorrere delle folle alla tomba del defunto morto in odore di santit¨; poi 
interveniva il vescovo competente e, in sua presenza o a volte in occasione 
della celebrazione del sinodo, si passava alle fasi successive della riesuma- 
zione, della traslazione ecc. (Cfr. C. SALorn - G. Low, Canonizzazione, in 
EC, III, 574). ' 
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14 Cfr. C. SALOTTI- G. Low, Canonizzazione, in EC, Hl, 587-589. 
15 Cfr, C. SALOTTJ- G. Low, Canonizzazione, in EC, Ili, 583-589. 
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La normativa precedente al Codice del 1917 era conte- 
nuta soprattutto in tre documenti fondamentali, che ricor- 
diamo brevemente: la costituzione apostolica lmmensae 
Aeterni Dei di Sisto V, i Decreta servanda in canonizatione 
et beatificatione sanctorum di Urbano Vlll e il De servorum 
Dei beati.ficatione et beatorum canonizatione del card. Pro- 
spero Lambertini, divenutoĿ in seguito papa Benedetto XIV. 

La costituzione apostolica di Sisto V (1585-1590), del 
22 gennaio 1588, ¯ di particolare rilievo perch¯ con essa 
il papa affida esclusivamente alla Congregazione dei riti, 
da lui stesso istituita, la trattazione delle cause di canoniz- 
zazione." 

16 In Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, VIII, pp. 985-989. 

Il Breve di Giulio li e la canonizzazione di S. Nicol¸ Politi 

Il pieno funzionamento della Congregazione si sviluppa 
negli anni successivi, in termini organizzativi, storici e giuri- 
dici, e raggiunge una stabilit¨ d'impostazione teorica e pratica 
al tempo di Urbano VIII (1623-1644); il 12 marzo 1642 egli 

Il. Da Urbano VIII (1623 - 1644) ai nostri giorni 

mento di straordinaria importanza per la vita della Chiesa 
e la fede del Popolo cristiano. La canonizzazione papale 
diventa l'unica forma legittima per il riconoscimento di 
un culto universale; mentre inizia a farsi strada l'idea della 
beatificazione per il riconoscimento di un culto locale o 
circoscritto. 

Francesco Pisciona 34 

diamo ancora le canonizzazioni papali di S. Brigida effet- 
tuata da Bonifacio IX (1389-1404) nel 1391, di S. Nicola 
da Tolentino avvenuta nel 1447 ad opera di Eugenio IV 
(1431-1440), di S. Francesco di. Paola celebrata da Leone 
X (1513- 1521) nel 1519. 

L'ultima canonizzazione papale secondo lo stile antico, 
cio¯ precedente ai decreti di Urbano VIII, risale al 2 luglio 
1588 e appartiene a Sisto V, che da pochi mesi aveva istituito 
la Congregazione dei riti per affidarle l'esclusiva trattazione 
del1e cause dei santi." 

A questo periodo risalgono pure le premesse della sue- 
cessiva distinzione netta tra beatificazione e canonizzazione; 
avvenne infatti che Paolo III (1534-1550), nel 1537 affid¸ 
ad un suo legato l'incarico di indagare e permise il culto 
locale esistente in Sicilia per il beato Guglielmo Cuffitella, 
eremita di Scicli (1411), ma vi aggiunse la clausola che non 
sia per questo ritenuto canonizzato; la sua canonizzazione 
non avvenne mai e, pertanto, rimase beato; il suo nome non 
fu mai inserito nel catalogo dei santi e il suo culto rimase 
circoscritto in ambito locale. 1 s 

In questo lungo periodo, dunque, il riconoscimento della 
santit¨, sottratto agli entusiasmi locali con tutti i rischi con- 
nessi e gli abusi a volte reali, altre volte possibili, anche da 
parte di vescovi poco diligenti e poco oculati, viene regolato 
con maggior rigore e migliori sono le garanzie su un argo- 
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18 ID., Ib., col. 750; cfr. G. Low, Beatificazione, in EC, Il, coJl. 1096-1098. 
Ricordiamo, per curiosit¨, che la prima beatificazione formale fu quella di 
S. Francesco di Sales, l'8 gennaio 1662; la canonizzazione sarebbe avvenuta 
tre anni dopo. 

19 Tra i santi ch® tali sono sfati riconosciuti e proclamati tramite beatificazione 
e canonizzazione equipollente ne ricordiamo alcuni quasi contemporanei del 
nostro S. Nicola: il papa S. Gregorio VII (1073-1085) nel 1584; S. Bruno 
morto nel 1101, il cui culto fu concesso ai religiosi da lui fondati nel 1514 Ŀ 
ed esteso alla Chiesa universale nel Ŀ1674; S. Margherita di Scozia, morta 
nel 1093 e imposta alla venerazione della chiesa nel 1691 (cfr. T. 0RTOLAN, 
cit., 1636-1637). 

Il Breve di Giulio lf e la canonizzazione di S. Nicol¸ Politi 

Al tempo di Urbano VIII fu anche formulato il concetto 
e posta la distinzione tra beatificazione formale e beatifica- 
zione equipollente; formale ¯ la beatificazione preceduta da . 
un regolare processo secondo la normativa: essa dunque pu¸ 
riferirsi solo ai servi di Dio beatificati dopo i decreti di Urbano 
Vill; riservata a quelli vissuti prima ¯ invece la equipollente, 
avvenuta tramite un decreto pontificio che ne attesta il martirio 
o l'eroicit¨ delle virt½ e il culto immemorabile.18 

Diciamo subito che la beatificazione e la canonizzazione 
equipollente, non sono un ripiego o un atto minore rispetto 
a quelle formali: si tratta di un atto giuridico assolutamente 
legittimo, regolato da norme valide, con l'intervento del 
Sommo Pontefice, il cui risultato conclusivo ¯ perfettamente 
identico a quello della beatificazione o canonizzazione for- 
male; la distinzione serviva solo a garantire il culto di quei 
santi e beati, per i quali non era stato possibile istruire un 
regolare processo di canonizzazione o beatificazione perch¯ 
al tempo in cui sono vissuti questo istituto giuridico eccle- 
siastico non era ancora in vigore19Å 

La normativa fin qui sommariamente descritta conflu³ 
e trov¸ sistematizzazione teologica e giuridica, valida per 

Francesco Piscio/la 36 

E tuttavia perch¯ questi decreti entrassero a pieno regime 
nella prassi della Chiesa dovettero passare circa trent'anni: 
dopo le canonizzazioni di S. Elisabetta del Portogallo e quella 
di S. Andrea Corsini, avvenute nel 1625 e nel 1629 ad opera 
di Urbano VIII, bisogna risalire al 1 Á novembre 1658 e poi 
al 1665 per le canonizzazioni di S. Tommaso da Villanova 
e S. Francesco di Sales. 

pubblic¸ una raccolta con i Decreti da osservare nella beati- 
ficazione e nella canonizzarione dei santi. Con questi decreti 
e con il breve Caelestis Hierusalem cives del 5 luglio 1634, 
Urbano Vlll ha prodotto la magna charta di tutta la normativa 
posteriore sulla canonizzazione fino ai nostri giorni. 

Un punto fermo e previo, utile per stroncare abusi e 
incertezze, fu la proibizione di tutti i culti recenti; fonda- 
mentale risulta poi la distinzione tra canonizzazione tramite 
il cu1to e quella tramite non il culto (per viam cultus et viam 
non cultus) con la prescrizione rigorosa che solo la seconda 
¯ ordinaria, mentre la prima costituisce una eccezione. 

Dopo i decreti di Urbano VIII, dunque, beati e santi pos- 
sono essere venerati come tali solo dopo un rigoroso processo 
(per viam non cultus), affidato esclusivamente alla Congrega- 
zione dei Riti, sulla base del quale tali saranno riconosciuti 
e proclamati da] Sommo Pontefice; per quelli precedenti ai 
decreti di Urbano VIII, quelli cio¯ ritenuti tali sul1a base del 
culto di cui godono nella chiesa (per viam cultus ), viene intro- 
dotta la norma che questa venerazione duri almeno da cento 
anni.'? 

17 Cfr. C. SAto1TJ - G. Low, Canonizzazione, in EC, III, coll. 591-593; 599- 
601. 
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oltre due secoli, praticamente fino ai nostri giorni, nell'opera 
poderosa in 5 volumi del card. Prospero Lambertini: De ser- 
vorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, edita 
per la prima volta tra il 1734 e 11 1738, due anni prima che 
il Lambertini fosse eletto papa col nome di Benedetto XIV 
(1740-1758). 

Possiamo dunque giungere ad una prima conclusione, 
dicendo che i Decreti di Urbano VIII del 1642 segnano lo 
spartiacque tra il riconoscimento ufficiale della santit¨ sulla 
base di un processo canonico o sulla base di altri criteri. 

Possiamo aggiungere che oggi le fasi del 'processo di 
canonizzazione sono due. 

La prima si svolge in ambito locale o diocesano e ai 
vescovi diocesani, o a coloro che sono ad essi equiparati dal 

39 li Breve di Giulio TT e la canonizzazione di S. Nicol¸ Politi 

20 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Divinus perfectionis magister, I. Inchieste affidate 
ai vescovi, in EV Vlll, 552-553, pp. 472-475; e, per le norme specifiche, 
CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Cum in Constuutione, IL Norme da 
seguire nell'inchiesta diocesana, 1-36, in EV VIII, 569-605, pp. 480-497. 

21 Cfr. G1ovANNr PAOLO Il, Divinus perfectionis magister, Il. La Sacra Con- 
gregazione per le cause dei santi e III. Modo di procedere nella sacra 
Congregazione, in EV VIII, 554-568, pp. 475-481. 

22 Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Cum in Constitutione, III. 
Decreto generale, in EV VILI, 606-610, pp. 496-499. 

23 Anche il Cer³moniale ha una lunga e densa storia che va dal testo del 
Cardinale Stefaneschi (1270-1343), a quello del patriarca Pietro Ameil ( + 
1401), a quelli successivi su di essi riformulati ed adattati, fino a quello cli 
Giovanni Burcardo (1450-1506) e a quello del Card. Lambertini, inserito 
nella sua opera pi½ volte menzionata, per giungere ai nostri giorni quando, 
dopo gli approfond³menti conciliari, il rito fu inserito come ³ntroduttorio 
nella celebrazione della Eucaristia. 

diritto, sono affidate le investigazioni previe sulla vita, virt½ 
o martirio, sulla fama di santit¨ o di martirio, su presunti 
miracoli ed eventualmente sul culto antico di un servo di 
Dio.20 

La seconda fase, invece, compete alla Congregazione, 
che si regola secondo le nonne della pi½ volte menzionata 
Costituzione apostolica21 e altre vigenti al suo interno.22 

Il processo pu¸, non deve, concludersi con la beatificazione 
di un servo di Dio e/o con la canonizzazione di un beato. 

L'atto conclusivo della beatificazione di un servo di Dio 
o della canonizzazione di un beato ¯ una solenne celebra- 
zione, secondo un rito proprio che fa parte del Cerimoniale 
papale, 23 che si svolge di solito a Roma o nella Basilica di 
S. Pietro o, come recentemente abbiamo potuto vedere in 
diretta assistendovi di persona o tramite la televisione, nella 
immensa piazza antistante. 

Nel 1981 Giovanni Paolo Il, in occasione dei viaggi apo- 

Francesco Pisciona 

Ricapitolando possiamo dunque dire che le cause di cano- 
nizzazione quali oggi si celebrano, formali o equipollenti, 
hanno origine preliminare nel 1588 con l'istituzione della 
Congregazione competente e l'attribuzione esclusiva ad essa 
da parte di Sisto V (1585-1590); la normativa, sviluppatasi 
attraverso i secoli soprattutto per opera di Urbano Vlll (1623- 
1643) e del 'Card. Prospero Lambertini - Benedetto XIV 
(1740-1758), ¯ stata inserita nel Codice di diritto canonico 
del 1917 e, dopo gli approfondimenti conciliari del Vaticano 
li e l'istituzione di una Congregazione ad hoc da parte di 
Paolo VI, ha trovato espressione definitiva nella Costituzione 
apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gennaio 1983 
di Giovanni Paolo II, che ha abrogato tutte le norme prece- 
denti ed ha dat¸ norme specifiche e meticolose da osservare 
in ambito diocesano e in seno alla Congregazione. 

38 

Biblioteca del Portale San Nicol¸ Politi                                                  A cura di Gaetano Sorge     


























































































































































	Atti convegno 0000.pdf (p.1)
	Atti convegno 000.pdf (p.2)
	Atti convegno 000r.pdf (p.3)
	Atti convegno 001.pdf (p.4)
	Atti convegno 002.pdf (p.5)
	Atti convegno 004.pdf (p.6)
	Atti convegno 005.pdf (p.7)
	Atti convegno 006.pdf (p.8)
	Atti convegno 007.pdf (p.9)
	Atti convegno 008.pdf (p.10)
	Atti convegno 009.pdf (p.11)
	Atti convegno 010.pdf (p.12)
	Atti convegno 011.pdf (p.13)
	Atti convegno 012.pdf (p.14)
	Atti convegno 013.pdf (p.15)
	Atti convegno 014.pdf (p.16)
	Atti convegno 015.pdf (p.17)
	Atti convegno 016.pdf (p.18)
	Atti convegno 017.pdf (p.19)
	Atti convegno 018.pdf (p.20)
	Atti convegno 019.pdf (p.21)
	Atti convegno 020.pdf (p.22)
	Atti convegno 021.pdf (p.23)
	Atti convegno 022.pdf (p.24)
	Atti convegno 023.pdf (p.25)
	Atti convegno 024.pdf (p.26)
	Atti convegno 025.pdf (p.27)
	Atti convegno 026.pdf (p.28)
	Atti convegno 027.pdf (p.29)
	Atti convegno 028.pdf (p.30)
	Atti convegno 029.pdf (p.31)
	Atti convegno 030.pdf (p.32)
	Atti convegno 031.pdf (p.33)
	Atti convegno 032.pdf (p.34)
	Atti convegno 033.pdf (p.35)
	Atti convegno 034.pdf (p.36)
	Atti convegno 035.pdf (p.37)
	Atti convegno 036.pdf (p.38)
	Atti convegno 037.pdf (p.39)
	Atti convegno 038.pdf (p.40)
	Atti convegno 039.pdf (p.41)
	Atti convegno 040.pdf (p.42)
	Atti convegno 041.pdf (p.43)
	Atti convegno 042.pdf (p.44)
	Atti convegno 043.pdf (p.45)
	Atti convegno 044.pdf (p.46)
	Atti convegno 045.pdf (p.47)
	Atti convegno 046.pdf (p.48)
	Atti convegno 047.pdf (p.49)
	Atti convegno 048.pdf (p.50)
	Atti convegno 049.pdf (p.51)
	Atti convegno 050.pdf (p.52)
	Atti convegno 051.pdf (p.53)
	Atti convegno 052.pdf (p.54)
	Atti convegno 053.pdf (p.55)
	Atti convegno 054.pdf (p.56)
	Atti convegno 055.pdf (p.57)
	Atti convegno 056.pdf (p.58)
	Atti convegno 057.pdf (p.59)
	Atti convegno 058.pdf (p.60)
	Atti convegno 059.pdf (p.61)
	Atti convegno 060.pdf (p.62)
	Atti convegno 061.pdf (p.63)
	Atti convegno 062.pdf (p.64)
	Atti convegno 063.pdf (p.65)
	Atti convegno 064.pdf (p.66)
	Atti convegno 065.pdf (p.67)
	Atti convegno 066.pdf (p.68)
	Atti convegno 067.pdf (p.69)
	Atti convegno 068.pdf (p.70)
	Atti convegno 069.pdf (p.71)
	Atti convegno 070.pdf (p.72)
	Atti convegno 071.pdf (p.73)
	Atti convegno 072.pdf (p.74)
	Atti convegno 073.pdf (p.75)
	Atti convegno 074.pdf (p.76)
	Atti convegno 075.pdf (p.77)
	Atti convegno 076.pdf (p.78)
	Atti convegno 077.pdf (p.79)
	Atti convegno 078.pdf (p.80)
	Atti convegno 079.pdf (p.81)
	Atti convegno 080.pdf (p.82)
	Atti convegno 081.pdf (p.83)
	Atti convegno 082.pdf (p.84)
	Atti convegno 083.pdf (p.85)
	Atti convegno 084.pdf (p.86)
	Atti convegno 085.pdf (p.87)
	Atti convegno 086.pdf (p.88)
	Atti convegno 087.pdf (p.89)
	Atti convegno 088.pdf (p.90)
	Atti convegno 089.pdf (p.91)
	Atti convegno 090.pdf (p.92)
	Atti convegno 091.pdf (p.93)
	Atti convegno 092.pdf (p.94)
	Atti convegno 093.pdf (p.95)
	Atti convegno 094.pdf (p.96)
	Atti convegno 095.pdf (p.97)
	Atti convegno 096.pdf (p.98)
	Atti convegno 097.pdf (p.99)
	Atti convegno 098.pdf (p.100)
	Atti convegno 099.pdf (p.101)
	Atti convegno 100.pdf (p.102)
	Atti convegno 101.pdf (p.103)

