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Fig. II. Roma, Galleria Colonna - l\Iadonna del Soccorso 
di Nicolò di Liberatore da Foligno detto l'Alunno. 
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Fig. 1. - Escuriale (Madrid), Biblioteca. 
A lfonso X tra i lllusici e g l' intonato ri de lle « Cantigas de Santa Maria» - Cod. L b. 2, c. 29-a. 

I MIRACOLI DELLA VERG iNE NELL'ARTE DEL MEDIO EVO. 

A L h'of T. F. Cmlte della Lòmell 
U1'Zz'versi~y di ItJtaca, con al/liàzza. 

SOMMARIO : Le raccolte lat in e e volgari di lIifiracoti detta Vergine. - EA'icacia di esse su ll 'a rte 
de l Medi o Evo . - li mira colo di T eo filo ne ll'arte ita lia ll a e fra ncese. - I Mi1'acoti de lla 
Vergi ne ne ll e miniature ciel sec. Xln e de l sec. XIV. - La « Maclonna del Soccorso»: 
interpretazio ne clelia scena. - Il « fig lio ciel di avolo» nella novelli stica ascetica del Med io 
Evo. - La « Maclo nn a ciel Soccorso» nell'arte italiana. - La « Mado nna della Mise ri
cord ia» e la sua ori g ine nella letteratura Ciste rce nse. - [ Miracoti detta Vergine nell e 
stampe popol a ri dei seco li XVI, XVII e XVIII. - CO llclusione, 

Appendici: l° El e nco cl e lle s tampe dei J1fi1'acoti detta Ve?'gùle cl e li a co ll ezio ne Bertare ll i. -
2 ° La « !\[ado nn a del Soccorso» (U~lBERTO GNOU). 

EL secolo XnI i Miracoli d ella Vergine erano uno dei 
motivi pill ri cchi e più fecondi dell 'arte e della poesia. 
Ora ch e la parola di S. Francesco e di S. Domenico 
aveva fatto p assa re nel mondo un nuovo fremito reli
g ioso, le raccolte di quelle novelle ascetiche e ran o 
ri ce rcate con avidità inesauribile, ed e rano diffuse pro
di g' iosamente fino nelle piil lontane parti di Europa. La 
leggenda sac ra a bba ndona la quiete de lle abbazie e d e i 
conventi e p enetra nell 'a rte profana d ei g iullari e degli 

uomini di corte. Essa lascia il p ed es tre latin o co nventuale e squilla nell'otto
nario dei troveri ang lonormanni, n ell' alessandrin o rlei g iullari lomba rdi , sia 
nel dialetto gallego delle Canti gas di Alfonso e l Sabio, sia ne l di aletto mil a
nese di Bonvesin da Riva. 

L a più a ntica raccolta d i miraco li è quella del bened ettin o Gugli elm o d i? 
Malmesbury (1095-r 147), la seconda (r 220 - r 224) quella di Cesari o eli Hei s te rbach 
intitolata: D iaLogus lIWJ:1I1tS v z'sionu1Jl atque 1ItÙ'rrndont1lZ; la te rza è qu ell a co nte
nuta nei Sermones del frate I acop o d a Vi try, assunto alla porpora n el r 2 2 8 . 

l - Boli. d'Arte . 
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L a fondazion e dei due o retini, francescano e domenicano, dà alla le tte ratura 
dei miracoli tutta una nuova fioritura. M olti ssimi miracoli sono racconta ti nel 
Tmctatus de dz'versis 1/laterz'is praedt'cabzlibus di Stefano di Bourbon (t 1261 ), 
altri lo sono nel Lt'ber de dono tù1toris di Um berto de Roma ns (t 12 n ), n el Liber 
jVfan'ae di Gi l de Zamo ra (1282), nello SpeculUJ'J't Laz'coru11t (I 279-r 292), nel
l'Alplzabetul1l narrationu1lZ (1305 - 1 308), nella Scala coeli di J ean Gobi di Alais (130 1). 

Le due raccolte classiche di queste novelle son o lo Speculu11t Izistorz'ale di Vin
cenzo da B eauvais (i 12 64) e la L egg'enda aurea di Iacopo da V a razze (t 1298). 
Vince nzo da B eauvais racconta 43 miracoli, I acopo da Varazze n e rife ri sce 19. 

D a questa lette ratura m onastica, ed in gran p a rte ben edettin a, t raggono 
origine le molte opere volgari che il secolo XIII ci ha tramandato; i 40 mi
raco li d el tt'ove ro anglo-no rm a nno Adgar, quelli d el mon aco fra ncese Gautier de 
Coincy (1 I n-I 236) , i 24 JY i1agros castigliani del prete Gonzalo di Berceo, le 426 
Canttgas de Santa JVfa1'l'a galleghe del re di Cas tigli a Alfonso X (t 1284). Anche 
l'Itali a p a rtecipa attivamente alla formazione e alla diffusione di questi motivi 

leggend a ri. Bonvesin de Riva (i 1313) compose un poem etto di 52 8 alessan
el!'ini intitolato Miracoli dra madre del segnor, e molte leggende raccontò alla 
spicciola ta n elle altre sue opere ascetich e. Alcuni miracoli sono compresi nella 
raccolta veneta di Ese11lplz', altri lo sono negli Assempri senesi di frate Filippo 
deg'li Agazzari (13 39-1 424), altri infine nello Specclzz'o di vera pem'tenza del 
frate fiorentino Iacopo Passavanti (13 54). 

Un miracolo d ella V e rgin e è rife rito nella D ivina C07Jtmedia, ed è il c. V del 
Purgatorio, l' episodi o di Buonconte da M ontefeltro. Buonconte, p eccato re impeni 
t ente , è redento da una sola lagrima p er l'intervento mi racoloso della Vergine: 

la parola 
nel nome d i Ma ria finii ; e quivi 
caddi e rimase la mia carn e sola. 

Al principio d el secolo XIV app a rti ene una interessante raccolta veneta 
di miracoli, divi sa in c inqu e p a rti , le qua li traggo no il nome dai cinque attributi 
trad izionali della V e rgi ne: i11emoratrix, A)'datn'x, R e11luneratrz'x, l1ht11tinatrix, 
Advocata. È il «Libro de i Cinq\lanta Miracoli », pieno di candida ingenuità e 
di freschezza d'i spirazione (I). 

A Firenze, pur n el secolo XIV, Duccio di Gano da Pisa mise insieme 
con lung he rice rche e d a pi LI v olumi una bella raccolta di 186 miracoli d ella 
V e rgine. Un'altra fiorita di miracoli compose n el 1371 Filippo da V e ron a , e 
infin e un'altra collezione n e compose nel 13 80 Tommaso de' Pulci d a Firenze. 

Appena si diffonde l'uso della s tampa, le copi e d ei iVfz'racolz', spesse volte 
adorne di bizza rre s ilog rafie, corrono per la P eni sola . D al 1475 al 1500 furono 
impresse più di 30 edizioni d ei .Miracoli. 

* * * 
Quale fu l'i nfluenza di questa lette ra tura, ch e è così ri cca e suggestiva, 

sull' a rte m edioevale? A questa domanda furono da te due risposte diverse, a nzi 
opposte. Il Male (2), dopo avere ricordato le raccolte frances i d el sec. XIII, dice: 

« T ous ces livres n'eurent pas S Ul' l' a rt a l1tant d ' infll1e nce qu'on pourrait l 'im aginer. A 
« Chartres, à Laon, à Soisso ns il n 'y a nulle tra ce, ni dan s les sculptures, ni da ns la peinture 
« s ur verre, des J/li?'acles de ces Viè rges cèlèbres ,.. 

(I ) Cfr. EzIO L EV I, Il Libro dei Cinquanta Miracoli della Vergine, Bologna 1917. 
(2) E. MaLE, L'art religieux d1t XIIle siècle en Fr ance, Etude SIW l'ic01wgraphie du 1/1. Age 

et SI??' ses sources d'inspiration, Paris, 1898, p . 330. 



E nri co Thoùe ( l) affe rma p recisame nte il contra ri o: 

« Es war nur e in e na tllrl iche Fo lge cles A ufsc hwunges welch e n cle r Ma rie nkul tus na hm 
« class neben cl e n Ma ri e n b il cle rn a uch cl e r Legellde cl e r ]ungfra l1 von cle r !Zun st e in e beso nclere 
« Aufmerksa m ke it gesche nkt wurd e un cl cl ie F ra nziska ne n sche in e n a uch hi e rfCl r clie A nregung 
« gegebe n zu haben» . 

D a ch e p a rte è il v e ro? Ecco il punto di p a rte nza de ll a n os tra ri ce rca; 
ecco lo scopo ch e s i propo ngo no ques te p agi ne . 

* * * 
L a v e ra mi s ura d ell 'efficacia ch e i Mùacoli di Adga r, di Gauti e r de Coin cy, 

di J ean d e S a int-Q ue nLin e degli a ltri t rov e ri fra ncesi e anglo-norn1an ~ i ebb e ro 
sulla fantasia d ei co nte mpo ra ne i, s i desum e d all' a rte del loro secolo. Se v e ra· 
m e nte ess i d iede ro un a così pove ra e scarsa is pira zi one ai pitto ri e a i mi · 
ni a to ri de l Med io Evo, è segno ch e la lo ro p oesia n on uscì m a i d a i limiti 
d e lla m edi ocrità. È segno ch e la lo ro fa ma, a ttes ta ta dal grande nume ro ù ell e 
copi e dell e lo ro opere, è me ram ente illuso ri a e ch e il mo ndo ig no rò la lo ro 
fa ti ca e la lo ro a rte. L a ri ce rca, ch e noi c i p rop o ni a mo di fa re , h a dunque una 
non pi ccola impo rta nza a nch e p er que llo ch e rig ua rda la s to ri a d elle le tte ra
ture m edi oevali. S e questa n ostra ri ce rca p a rte dalla poesia p er illumin a re la 
s to ri a de ll' a rte, da lla s to ri a dell' a rte p oi tra rrà alla sua volta luce p e r illumi
na re quella d ella poesia m ed ioevale. 

L a g ra nde a rte fra ncese , di ce il Ma le (2), fe dele alle trad izi oni del Duecento, 
n on accolse i Jl!fù'acoù ch e l e offriva no i nume rosi troveri de ll a Fra ncia se t
tentri onale . « D a n nos ég li ses une seul e légenc1 e rest a en possession, jusqu'au 
mili eu du xvr siècle , d' exprime r la toute-pui ssan ce d e la Vi e rge ; ce fut, 
comme j adi s, le fam eux miracle de ThéoPhile » . L a leggen da d i T eofilo sembra 
di o rig in e o ri entale e s i c red e ch e sia p er venuta in O cid ente ne l V I secolo. 
T eofilo, vi cario d el vescovo d i A da na (in Cilicia), avido di succecl e rg li nel
l'epi scop ato , vend e l' anima al di avolo pur d i v edere soddisfa tta la sua ambi
zion e ; m a p oi si p ente e la V e rg ine miracolosa m ente g li rende la p e rgam e na 
in cara tte ri ebrai ci ch e co nteneva il d iaboli co p a tto ed e ra s ta ta sot toscritta 
da lui (3). L a bizza rra legg enda di ques to Faus t o ri enta le è diffusa i n tutte le 
le tte ra ture m edi evali: la m onaca Hroswitha (932 - 973 c.) ne h a tra tto il p oema 
« L apsus et c01Zversio TfteopJnlz' vzà-dolllini » , Rutebeuf (sec. XIII) n e h a tra tto 
il mi s tero dramma tico ch e è intitola to L e iV/i'rade de Tftéoplllie (4). 

La leggenda di T eofìlo è scolpita in due basso rili evi della chi esa di N. D am e 
a P a rig i, in un bassorilievo della p orta occidentale della cattedrale di Li o ne; 
è raffig ura ta in un a v etra ta frammentaria della cattedra le di Ch a rtres, in due 
v e trat e d ella cattedrale di L e M a ns, in un a vetrata d elle catted ra li di Laon e d i 
Beauvais . Quasi tutte queste vetra te furono compos te n el dece nni o 1530- 1540 , 

sotto la diretta influenza elei M)'stères p op ola ri ch e an cora s i rec itav a no in 

(I) H. THOOE, Franz V 01t Assisi lmd die A l1jd./tge der Knnst der Renaissance i n ltalien 2 , 

Berlin o, 1914, p . SIl . 
(2) E. MÙLE, L 'm't religiett_"t: de la fi.ndlt M. Age, Etudeslwl'icoltograpltie dn M. A. et sltr 

ses SOlwces d'inspiration, Pa ris, 1908, p . 209. 
(3) Cfr. la R ece?tsiolte ci i H . S TRO HMAVER a ll o stuclio ci i M. S EP E:T, Le JI"iracle de Tltéopltile' 

in Romania, XXIII (1894), p. 60I-606. 
(4) U na rassegna bibli o"" ra fi ca cie l mi?'acolo s i vegga n e ll 'a rt icolo lIfiracles 01 tlte Virgùt cii 

T . F. CRANE (Romanic Review, II , 19II, p. 276 e segg .). 



quegli a nni. Si ha ri co rdo di una rapp resentazione del miracolo di Teofilo av
venuta a Limoges n el 1533 e di un'altra rappresentazion e avvenuta appunto a L e 
Mans n el 1539. T eofilo è rappresen tato n ell e ve trate quale appariva sulla scen a 
n ei 1I{1'stè1'es m edi evali , cioè legato a una corda di cui il diavolo ten eva il capo. 
L a piil bella raffigurazion e del miracolo d i T eofì lo è quella che appare nell a ve
tra la dell a chiesa di Granc1-Andely (E m e) : alla vis ta d ell a Vergin e il di avolo: 
ch e h a un o rri b ile g-rug no di p orco, si lascia cade re dall e mani il patto firm a to 

da T eofilo (I). 
In Italia no i a bbi a m o un a dell e piil a ntich e e s in gola ri rappresentazioni 

de lla leggenda di T eofì lo n e i bassorili ev i inci,;i al principi o del secolo XII 
in una pil e tta ch e o ra s i conse rva nel Museo Civico di M ode na (2). È forse 
opera de ll o sca lpe llo di quel 1VI. Nicolò, ch e è celeb re p er la be n Ilota iscrizion e 
p oetica de l Duomo di Ferrara (11 35). 

Un a lt ro miracolo , de l qual e s i trova no a lcune rappresentazi o ni n ell 'a rte 
fra ncese, è quell o de l trasporto della casa eli L o reto. S econd o la leggenda, il 
12 m ag'gio de l 129 1 g li a ngeli, p e r so ttra rre ai Saraceni la casa di N azareth, 
la portarono prima in Dalmazia, p o i sul lito rale d'Itali a n el luogo ch e p oi fu 
el e tto Loreto. M a qu es ta leggenda n on fa parte delle raccolte a nti ch e di mi 
racoli ; essa fu inventa ta, pare, so ltanto n e ll' a nn o 147 2 da un certo Pietro di 
Giorgio Tolom ei (3). 

U n belli ssimo documento d ell 'influenza d ei miracoli rl. e lla V e rgin e sull' a rte 
medievale sono le vet rate della catted rale di L e Mans (4). In esse so no raffig'u
ra ti cinqu e miraco li t olti d a l lib ro D e glon"a 1Ita1'~J'ruJ/t di Gregori o di Tours 
("i- 594)· Di ques ti miracoli il piil d iffuso è quello del.lui/el, cioè del p iccolo 
eb reo gettato n el fuoco dal padre e salva to p e r l ' inte rvento prod ig ioso della 

V e rgine (5). 
Le vetrate di L e Ma n s, così ri cch e di rappresen tazion i leggen darie, costitui

scono un a delle più curiose ra rità dell' a rte francese; in nessun altro luogo 
sin o ra fu trovato un così cospicuo mate ri a le leggendario. Nelle altre figura
zi oni francesi dei miracoli s i v ede soltanto la sto ri a di Teofilo. « On trouvait 
« "ans doute que ce mi rac1e célèbre manifestait assez, à lui tout seuI, la puis
« sance de la Vi e rge , car, e n gén é ral, les artiste , se so nt di sp ensés de repro· 
« duire les autres» (6) . 

* * * 
I il!!iracoti avevano dunque profondamente co mm osso la fantasia degli a r

t efi ci del Medio Evo. J vet ri e le pi etre ci racco nta no dall' a lto delle cattedrali 
quelle s to ri e prodigiose, ch e c i sono tram andate dalla leggenda m edioevale . 
Non ci deve dunque s tupire ch e i JVùmcoli abbiano offerto abbondante m a
teria e p otente ispirazione anche agli a rtefici ch e e ran o più prossimi al libro 

(I ) Sul miracolo di T eofil o, cCr. E . MALE, L'art religieux du X fJle siècle, p. 297 e segg.; 
L'ar t ?'elig ieux de la fin dn M A. elt France, p . 209 . 

(2) A. VENTURI, St01' ia dell'arte Ital., III, p. IS 8. 

(3) Il miracolo si vede in m olte vetrate del sec. XVI e in un ca min etto d 'una casa di 
Ro ue n, o ra conservato nel Museo di Clun y. 

(4) E . MALE, L'art religimx d/t X IIlc siècle, p. 337. 
(5) Cfr. De?' jlldenknabe, hegg. von E. \t\TOLTER, H a lle , r879 (Bibliotlteca Norwa/mica , D e nk

m aler Normannische r Lite ratur uncl Sprache , hegg. von H . SUCHl ER, n. II ). 

(6) E. MALE, L 'art l'eligiezt_'1' du X Ill e siècle, p. 33I. 
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ed erano vincolati, pitl di tutti g li altri, al g us to dei lettori e d egli studiosi: 
cioè a i miniatori. Molti cod ici d ei iVfi1'ac:olz' recano d elle belle e curiose minia
thre : bisogna ri corda re tra i m olti a ltri, i m a noscritti dei l l ifiJ'ades di Gauti er 
d e Coincy. Si è supposto ch e in cosi 
ri cco m;lte riale ico nografico s i fo sse g ià 
n e l X lII secolo s ta bilita un a tradizion e, 
ch e l imitasse l'o ri g inali tà cl ei m inia
tO I'i. Ma P au l Meyer, dopo ave r esa
m~na ti tutti i codici parigini d e i 11/i
radcs di Gauti e r de Coin cy ri co noscevél 
« gu e les enlumin eurs de chaq ue m a
« nuscrit ava ient agi avec o ri g in a lit é. 
« Ri e n ne me porte il croire - egli 
«scri veva - qu'il y ait e ll rl a ns 1'0" 
« rigin e un type el e mini at ures ac1ap té 
« à ces miracles et reproè}ll it p a r les 
« dive rs copi stes ». 

U no d ei p iù cospi cui m onume nti 
dell a minia tura m edi oeva le è il lib ro 
delle Cantigas el el R e Alfonso X eli 
Cas ti g li a ( I). ]1 re s tesso ne curò la 
pubbli cazione chi amanc1 0 presso eli sè 

ca nto ri. 

Fi g. 2. - Escuriale (M;ldr icl ), Il il ll ioteca - L n 
Verg in e <lppare n un a r<l ncinll a e le ord in a 
d i d ire ogni g ior no l'rlvelllil1' iil - T . J. I 

(ca nt. cxxv). 

miniato ri , calli g rafi, musici, g illil ar i e 

U na 
app unto 

miniatura d el còel ice d ell'Escuria1e (fig. I) rapp resenta A1Jonso el Sabi o 
n ell' atto di distribuire il lavoro a questa fo lla di a rti s t i svari a ti. 

Fig. 3. - Escur iale (Madrid), Biblioteca -
Invocazione a ll a Vergin e - Cod. T . J. I 

(cant. cxxx). 

Tre m a nosc ritti delle Cantigas sono 
dei pitl belli ch e vanti la Spagna m edio
evale: il cosi detto cod ice di Toleelo (ch e 
entrò nel 1869 a far parte della Biblioteca 
Nazionale di Madrid ) e i due codici d el
l'Escuriale . Il primo di ess i (i. b. 2) è 
illus trato da 40 mini a ture; il secondo 
(T. J. 1.) rilcchiude , insie me co n l~ carte 
sc ritte, 2 1 2 ca rte interam ente ri coperte 
eli mi ni ature . 

I quadretti s i ri l'eriscono tutti a l rac
conto elei miraco li ch e è co ntenuto n elle 
Cantiga.s; e sono ben 1 257 . Alcun i c riti ci 
h a nn o supposto chequeste mini ature s ia n o 
eli scuola to cana (sen ese-pi sana); m a o rm ai 
non pare p iù dubbi o ch e esse si debbano 
ri colleg'are invece a lle tradizioni g loriose 
de lla miniatura francese (2). 

Curiose minia ture reca il codice parigino ch e co nti en e i 40 iVfimdes de 
N D. pal' (JeJ'sonnages. Esso costituiva probabilmente il repertorio d'un Puz', cioè di 

( I ) A lcun e mini ature del cod ice dell ' Escuriale sono riprodotte ne i d ue belliss imi volumi 
pubblicati ne l r 889 dalla R. Academia Espanola : Cil1digilS de Silntil lIlaria de don ALFOKSO 
EL SABIO. 

(2) Cfr. M. DE VALMAR, Ccmtigas de S. Maria de d. Alfonso et Silbio, voI. I, Introduzione. 
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una confraternita di borghesi p a rig ini (I). E magnifico è il commento di di segno 
e di colore con cui un miniatore del Rinascimento h a illustrato i Miracles de 
Notre- Dame di J ean Mielot, segretario del duca Filippo III di Borgogna (2). 

Uno dei 646 quadri d ella Gall eri a Campana, acquis tata a R oma nel 186 1 da 
N ap oleone III e di spersa nel 1863 e n el 1872 nei va rii musei della Francia , è la cosi
detta Vièrg-e à la massue (3). Esso è ora conse rvato nel Museo di Montpellier. 

È una bella tavola, che rappresenta la V e rgine vestita di rosso, con un 
m a ntello azzurro. Mari a tien e colla m ano s ini s tra un bimbo spaventa to e con la 

'Fg . 4. - IIIontpellier (Francia), Museo -
Madonna de l S occorso - SCll ola m archi-
g iana de l sec. XV. 

destra, sollevata in a tto di min accia, un 
bastone nodoso: a destra è un diavc.lo, 
a sinistra una g iovane dorm a vestita di 
un ricco abito violetto , in ginocchia ta e 
atteggiata co n un'espressi une di o rro re 

profondo (4). Nello sfondo si vedono d ei 
monti digradanti verso il mare, un ca
s tello sul mare ed un a p a ranza che si 
avvicina ad esso . Sulla te rra, ai pi edi 
della V e rgi ne, è un cartello che di ce : 

Die XXII j)/faii J 506 
Santa jJlfaria succursus ora pro nobzs 

Johannes de j)/fonterubiano pinxit. 

Accanto a questa iscrizione è in col
lato un pezzo di carta m anoscritta con 
le iniziali di ogni riga dipinte in rosso 
e in azzurro. Il margine inferiore è strac
ciato e il t esto è in uno s tato così pie
toso, che soltanto dopo pazi enti cure 
il signor T eulié, in cari ca to di lin gua ita

li ana n ell'Unive rsità di Montpellier, ha potuto trasc rive re per me queste parole: 

. . . . .. me a dir che toi celesti 1"ai 
Quanto fan luNte e i bei lumi sentille 
ch' a dirle a mille e mille 
divrei forse il princiPio e " fin non mai. 
P er questo al gl"an sugg-etto el basso stile 
non giungendo invocai l[a] vostra 7JZusa. 
Qual dono . .. al . . . ma sc'usa 
. . . rist . . .. . . . -ado humile. 

(I ) È il cod. fo nds franç. 819 dell a Biblioteca Nazionale di Parigi. I drammi che esso con
t ie ne furono pubbli cati negli 8 volumi della S,tè des Allciens T extes Fran ça is: l.es IIlfiracles de 
Notre-Dame par perso1l1tages, p. p. G . PARIS et U. ROBERT, Parig i, 1876-1893. 

(2) Si vegga la bellissima riprod uzio ne in fac-simil e del cod, Douce 374, ed. da G. F. \VAR
NER , lIIiracles de iV. D. collecled by .Iean Mie/o t, vVestminster, 1885, 

I! MaLE, L'ari ?'e/igieux à la fin dn III. A., p. 209, ricorda anche du e mss. dell a Bib\. 
Nazional e d i Parigi (franç. 9198-9 ), « qui ont appa rte nu à Phi lippe le Bon duc, de Bourgog ne », 

probabilme nte affini a l cod ice di J ea n Mie lot. 
(3) P . PERDRIZET et R. JEAN, La Calerie Campana et les lIt1tsées français nel B ltIletin 

Italien, VII (1907), p. 7 e sgg. 
(4) U na descrizione di questa tavola è nell' Inventaire des ?' ic!tesses d'art d i Lafe rnestre 

e Mich el, I, 242 e nel Bulletin Italien, VIr, 67. Una riproduzi one nella tav. 5 de ll 'art. di Per· 
drizet e Jean, La Calerie Campana cit., è data a nche nella R evue de ,'ar t chrétien, III (1907), p. 41. 



Ecco com e il Perdrizet (I: de c ri, e ques to quad ro del museo di Montpellier: 

« L a Vie rge de Giova nni de Monte R lIbirl no représente un th è 111 e iconogra phique sur le
qllel no us voudrio ns attirer l'attention pour qu'lln chercheur plus savant ou plus he ureux trouvàt 
le te xte dont ce thè111e est l' illustratio n. 11 serait assez bien dén0 111mé le th è me de la Vie?'ge 
à la 1/taSSlte,. la Vierge apparait à la prière d'une jell ne mère dont le diable 11l e nace d'e111porter 
le pet it e nfa nt; à l'a ide d'un e 111assue, e ll e met e n fuite le Démon. Nos recuei ls français de Mt:
?'acles de la Vierge ne racontent rien de tel. Nous ::ous so 111 111 es enq uis auprès du R. P. Hip
polyte Delahaye, bollandiste; il nous a ré pondll ne ri e n savoir à ce suj et ». 

L e di scussioni che si accesero into rno a questo prezioso dipinto nel 1907 , 
quando apparve l'op e ra del Perd ri ze t, n on riusciron o a po rre in chiara luce il 
vero significato di quella scena: 

Salomon Reinach mi se innanzi una congettura: ch e la Vergine sia sta ta 
rappresentata con un a dava per un equivoco d'interpretazion e del n om e C~avi

gera (davt's = dava), che ella porta in alcuni libri religi osi del M edio Evo (2). 
Ma la ra bbia del diavo lo, il te rrore della donna e del bambino rima ngono 
ancora oggi un miste ro impenetrabile quale e ra d ieci anni fa; nè fu ancora tro
vato il testo leggendario, da cui trasse ispirazione Giovanni da Monterubbiano . 

Eppure esso è ben noto ag'li stud iosi della novellis tica m ed ioevale : è 
il motivo del bambino offerto a l diavolo, del quale la letteratura latina del 
M. E. e le le tterature romanze c i offrono molte decine di varianti. V in cenzo 
da B eauva is ne llo Specuium ftt'storiale (VII - 11 5) ci raccon ta che una nobi le 
donna avendo con cepito un figlio il giorno di Pasqua, piena di orrore per il 
sacrilegio compiuto, offre a l diavolo il bimbo, frutto del peccato (3). Il mi
racolo è raccontato n ella CXV" delle C'antigas di A lfon so el Sabi~ (4) . La 
lette ratura fra ncese n e h a molte red azioni: una in ve rsi ottosillabi di 
Gautier di Coincy (5), una in versi a lessandrini probabilmente dovuta a ll a 
p enna di Jean de Saint-Quentin (6 ), una in prosa di J ea ll Mi elot (7). Dna 

(1) P. PERDRIZET - R. ] EAN, op. cit. , p. 68. 
(2) « Parmi les nomhre ux attributs de la Vi e rge, dans la Iitté rature pie use et la poesIe 

«dll M. A., figure la clef; comme la P all as ,%).w)'ov" oç dc Phidias, la Vi erge Marie ti e nt une 
«clef du cie l... Ai nsi, In Vierge Marie est porte-clef, clavige1-a ... Mais clavige?-a, é pithète de j anLls 
«porte-clefs dans Ovide, est, dans le m è me poème, épith ète d 'H e rcule po rte-mass ue . Clavis , clef, 
« et clava, mass ue, o nt donné le mè me dérivé, clav iger. Ce jeu de mots, qui devait se présen
« te r a isé ment à l 'esprit d'un cle rc, explique le type de la Vie rge porte-massue. Q uan d il s 'est 
« agi d e représenter la Vierge mettant e n fuite un c1émon et qu'i l a f,dlu, pour cela, lui trou
« ver une arme . comme la traditio n é ta it muette, o n s'est inspiré d'une des épithètes qu'e ll e 
« att ribu ait à la Vierge, et, sans lui e n substitu er un e a utre , on s'est contenté d'en modifie r 
« le senso L ' innovél ti on pure me nt graphique des peintres o mbri e ns sel\1blait justifiée par le la n
«gage des litani es : la Vierge à la maSS Ll e é tait tOLljoLlrs la Vierge clavigera. 11 ya là, sembl e
«t-il, un exemple certai n d'un type p lastique né d'une confusion de langage OP. S. REINACH, 
Comptes-re?tdus de l'Académie des l?tscriptions, r907, p. 43-45. 

(3) Cfr. A. MUSSAFIA, S tudien zu den Miitelaltedicften Marimlegmden, II , in Sitzltngsbel-iclde 
der K. Akad. der Wissensclta.ften, Wie n, r887, voI. CXV, pago 56. 

(4) ALFONSO EL SABIO, Ca?ttigas, Madrid, r889, voI. I, p;lg. 173. 
(5) GAUTrER DE COINCY, /lfiracles de la S. Vie1-ge, p. p. l'Abbé Poquet. Paris, 1857, col. 443· 
(6) P. ME~·ER. L'en!a?tt vOlté au Diable, ?-édaciion en vers ne ll a !?omania, XXXI rr, r63. 

11 poemetto in quartine di a lessa ndrini è intitolato : La vie de Saint Sauveur l'ermite, ed è conse r
vato ne l cod . 2JJ5 della Bi bli oteca dell 'Arsenale. 

Con molta sagacia G. GROIlER (Zeitsclwift .ffir !?om. Fllil. XXIX, 243) dimostra che la 
Vie de S. Sanveltr deve essere un miracolo a ppa rte ne nte a ll a raccolta in alessa udrini conte
nuta nel cod. 24432 della B. N. di Parigi. Siccome in uno dei miracoli di essa (Cllevalier et 
esC/tier) l'a utore rive la il suo no me (Jean de Sa in t-Que ntin), è probabi le che a lui d e bba essere 
ascritta l' intera coll ezione e quindi anche la Vie de S. Saltvezw. 

(7) G. F. WA RNER, op . cit., n. XXIII. 

.. 
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confra ternita P a ri g in a del sec. XIV t rasse da ques ta materia leggenda ri a uno 
dei suoi p iù in te ressanti mi racoli dra mmatici (I). 

N el poemet to di J ean de S . Q uentin intitola to La vie de S. Sauveur si 
esp o ngo no le avventurose v icende del g iovane Sau veur votato al di avolo da lla 
madre. Alla fin e la V erg'in e, impietos ita, d iscute col d iavo lo, lo convince che 
la le tte ra, nell a quale la mad re ha stipula to l'orribile cessione, non è valida 
perchè no n è co n tro firmata dal p ad re, e libera Sau veu r dal demoni o. 

Questa legge nda è affine, come s i vede, a quella famosissim a di « Teofilo» 
e a quella non meno celebre di « R oberto il Diavolo ». I n t utti ques ti rac
co nti il m oti vo fondamentale è la dedizione al di a volo, scong i u ra ta per l' i 11 -

te rvento de lla V erg ine. Nel roma nzo Robe?'! lz' diable (2) s i racco nta ques ta 
avventura . L a duch essa di Norma ndi a, che dop o alcuni a nni di matrimoni o 
non ha a ncora fig li , si rivo lge p er a iuto a l di avolo. Ed ecco che nasce, p er 
intercess ione diaboli ca, un fi g lio in demoni a to, R obe rto, ch e co rre i l mondo tra 
le pill sang uin ose e tremende avven ture. Alla fin e R oberto si ravvede e per 
eme nda re la di avoleria della sua nascita si rende e remita . 

L a leg g'enda del Figlio del diavolo è rappresenta ta in Ita lia da tre ve rsioni, 
una abruzzese del Q ua ttrocento (3), le altre due lomba rde del secolo XIV e 
del XV (4). Eccone l' a rgom ento : « Due coniug i vanno in p ellegrinaggio a 
«S. I acopo di Gallizia e si propongono di fa re il viag'gio vivendo in castità . 
« A un ce rto punto p erò il ma rito tenta to dal di avo lo costringe la moglie a 
« rompere il voto e la donna nell 'ira d i quella vi olenza impreca al nasci turo di
« cendo : - Zò clze n 'escz'e de lo N emico sia.l - P assano nove m esi, nascp- il fig liuolo, 
« cui mettono nom e Antoni o, e questi un g iorno apprende dalla madre il brutto 
« des tin o a cui fu sac ra to fin dalla nascita» (5) . I l jiglz'o del diavolo diventa 
po rtinaio dell'inferno, m a è così. rigo roso nel suo ufficio ch e non lascia p as
sare nessuno. Allora i Diavoli sono costre tti a liberarlo; ed egli si rende mo
naco e muore santificato. 

P robabilme nte q uesta leggenda ebbe orig in e n el D elfinato e di qui p assò 
in L omba rdi a . Pill ta rdi essa venn e a fa r pa rte del rep ertori o g iulla resco de i 
ca ntasto ri e dell'Itali a Centrale e dell'Italia Me ridi onale. 

L e numerose va ri anti del m oti vo fondamentale della leg genda (la s toria 
eli :R oberto il d iavolo, la tori a el i. Teofilo, q uella di S. Antoni o d i Vie nn a ecc.) 
ci mostrano quanto essa fosse p op ola re. 

Gli elementi essenziali del racconto del Figlio dci dz'avolo sono qu elli s tessi 
che sono rappresenta ti nella cosidet ta tavola della Vz'erge à la 1/taSS1te: 

(I) H . A . VON KELLER, Miracle de Noi1'e-Dame d 'un el/jmd qni ]11 donlle mi dyable 
qua1ld il ]11 engelld?'e, Tu bi nge ll , 1865 ; G. PARIS et U. ROBERT, i /1iracles de N.-D. par person-
1tages, voI. I, pago I ; L. PETlT DE J ULLEV fLLE, Les lvfystères, P;lris, 1880, vo I. II, p . 228 e sgg. 

( ~) Nobe1' t li diable, rOlll a n d'aventures p . p. E. LOESETH, Pari s, 1903 (Société des an
cie ns textes fra nça is). 

(3) E un poellletto in stro fe tetrast iche nlO norime (Historia S. Antonii) conservato ne l cod. 
Casa natense 1808. Lo pu bbli cò ne l 1896 E. MONAC f, Una leggenda e 1ma ston:a versijicata 1181-
l'antica letteratura abnlzzese nei Rendiconti della R. Accad. dei Li1tcei, S. V., vo I. V, p. 483. 

(4) La p rima delle due ve rsioni lom barde (a nn o I485) è in strofe pe ntastiche Illonorim e ; è 
racchiusa in un cod ice Corsinian o ed è stata pubbli cata dal MONACI, op . cito La seconda è assa i 
più a ntica; essa è co nservata in un ma nosc ritto del sec. X [II-XIV d i propri età de ll a fa mig lia 
Vi sco nti di Modrone . Questa seco nd a versione fu edita ed illust rata da F. NOVATI, Sopr a 1ma 
mttica storia lombm'da di Sant'Antonio di Vienna ne ll a R accolta di stud'i c1'itici ded . ael Ales
sa nd ro D'An co na, F ire nze 1901, p. 741. 

(5) E. MONACI, op. cit., p . 490. 
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l ° La m adre p eccatri ce offre il fig lio al diavolo. 

2 ° Il diavolo accog'li e se nz'altro la cessione pro nun cia ta in un momento 

di angoscia e di dispe razione. 

3° J\I a la V e rgine appare, scaccia il diavol o e re nde alb. madre il bam
]Jin o, sul quale egli g ià aveva p osto g li a rti g·li . 

Per legge re un te to dove i tre dati essenzi ali della leggend a della Vièrg'e 
cì la Illasme ia no raccolti in s ie me, apri a mo la racco lla della Certosa di Buxheim 

(n. XXIV) : 

DE PUEn..O QUEN[ B . Vm GO A DEMONIBUS LIBERAVIT. 

« Conligi! in quodam cast1'O episcopatus T oletalZcl/sls quod CU/Il mat?'ona quedam 
« /iliztll' de Sltls ùzsolentiis et maùlùs repreltel/derd, ille ùldigmllus dementzlus est 
« eam. Et illa irata CO/III/lClldrrvit illullt demonibus, dicens: - Qu idq l1id ego iuri s 
« in te h a beo, totum re linquo e t d ono quinquaginta milibus cle mo ni o rum! -
« .bìmtes aulcm CltbitUlIl C/tlll Jà llt t~n ledis suù essent, Ve]tM'unt dClI/ones et PUC1'1tlll 
« dc ledo tollentes per dOlll7tS f ztllterùtm e.ffcrebant. S ed in zpso cxilu fUlI/erù 
« cxlalll{l7)z"t pl/cr, dicells: Sancla J\laria, ad iuva me! - Et strrtim demonibus 
«/ugicntibus cccidit in fOCarÙtlll dOlllus. Ad cuù plancht/Il excitali pa?'cntes et tota 
«falltzlia dOIll7ts cucurrerunt et ipsltllt j accntclIt Ùt focario reperenmt et 1'em gcstalll 
«audienlcs f)eo et N/atri ct7tS de7Jotas o1'atzàs retuterlwt» (I ). 

* * * 
La Vièrge cì la massue del museo di Montpelli e r non è una fig uraz io ne 

ra ra n e ll a sto ri a a lla pitlura italiana, a nzi essa s i ri co nnette con un o dei p iLl 
ri cchi e d iffu. i m otivi de ll' a rte itali a na de l Rin ascim ento. Questo m otivo è co
nosciuto col n ome di JlI/adolZ1za del Soccorso. Di que to tema h o p otuto rintrac
cia re una tre ntin a di documen ti ch e ap pa rtengo no tutti alla region e U mbro
Marchigi a na e a l sessanle nni o 1480-1 540. Siamo clunque di fronte a una ve ra e 
propria trad izio ne pitto rica vasta e te nace, della q uale nessuno h a sino ra rice r-
ca te le ori g ini e tracciato con sicurezza lo svolgim ento (2). ' 

E nume re rò brevemente queste fig urazioni della legge nd a, proced endo pos
sibilm ente p er ordin e c ronologico. 

1. ( 1485). - GUBBIO, Chiesa di S. Agos tino. È una tela di p ennello assai 
rozzo e fortem ente ritoccata . Nel centro è la V e rgine col bastone alzato in 
atto di minaccia verso un di avolo ch e è a destra e tenta di g h e rmire un ba m
bino. A sinistra è una donna che prega. Nello sfondo è un paesaggio assai 
accidentato . A lla fin e del XVI sec. , la fa miglia Biscaccianti, ch e godeva il 
giuspatronato della cappella ove trovasi il quadro, volle farsi ritra tta re nella 
p a rte infe riore di questa tela, e ne diede incarico al pittore Pier Angelo B a

sili (t 1604). 

(I ) T . F . CRANE, op. cii., p. 268. 

(2) Intorno all a Madonna del Soccorso aveva già da molto tempo iniziati studi e rice rche 
il dotto U m be rto G noli, il q uale aveva a nche ann ullciato ne ll a Revue de "m' t c/tretien un articolo 
dedica to a qu esto a rgome nto. Ma q ua ndo il dotto Gnoli seppe che le m ie ricerche intorno ai 
miracoli della Ve rg ine mi ave va no condotto in q uesto stesso ca mpo, egli vo ll e cedermi il ma
te ria le raccolto e le sue mo lte e preziose note. Mi sia lecito d i esprime rg li pu bbli ca me nte la 
mia profonda rico noscenza . 

2 - Boli . d ' A .' le . 
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Gra ttando la pittura aggiunta (cioè le >;ette figure della famiglia Biscac
cia nti ), il dotto U mberto Gnoli potè scoprire e decifrare questa iscrizion e : 

. . . ELEMOSTNTS FRATER SILVESTR VS ANTON' ANGEL. .. PREDT('ATOR TEMPO
RIBVS FRATlUS ANGELI DE EVGVRTO ... A. D. ìl ICCCC. XXXXXXXXV. 

Fig. 5. - Gubbio (Pe rug ia) , Chi esa di S. Ago
stino - Madonna del Soccorso - T e la 
del sec. XV. 

n. (1502 ). - BORGO S. SEPOLCRO, 
Chiesa di S. Agostino. T avola di Gerino 
eia Pistoia (1500-1 529). L a sce na h a m olto 
equilibrio e sobrie tà: al centro è la Ve r
g ine ch e impu g na co n la m ano d est ra 
la m azza e con la s ini s tra tiene un bam
bino. A destra è il diavolo ch e affe rra 
min accio am e nt e il bambino; a s ini s tra 
un a donna prega nte . Nell o sfondo rupi 
e mo ntagne ch e spo rgo no sopra la ter
razza, su ll a quale è collocata la scena . 
N ell o zoccolo della terrazza è un tondo 
con questa iscrizione: H oc OPVS PINSIT. 
GE lUN \'S PTSTOR IENqS. ]vrCCCccn (I ). 

III. (1506). - L a tavola d i M ONT
PELLJER (fig. 4). 

IV. (sec. XVI in.). - SAS OFE l~ I ~ATO, 

Chiesa eli S. Maria del Piano. T ela co n la 
solita fig'urazione: a l cent ro la Vergin e 
con la m azza; a destra il diavolo ch e 
tenta di ghermire un bambino; a sini s tra 
un a donna che prega. 

V. (sec. XVI in.). - MONTEFALCO, 
Pi nacoteca Comunale in S. F ra nce co. T a
vola, già nella chiesa di S. Leonardo. Sulla 
cornice superio re~ è l'i sc ri zione : SAl'<TA 
MARIA. DEL. SVCCVRSO O I~A PRO NOBTS. 
La scena e la disposizione delle figure sono 
identiche a quelle dell'opera precedente. 

Fig. 6. - /101'gO Salt Sepolcro (Arezzo), 
Pinacoteca - Madonna del Soccorso -
Gerino da Pistoia (I502). 

Unica variante è questa: a sini s tra, sullo sfo ndo, di etro la figura d ell a m ad re scar
migliata e pi a nge nte, si vedono alcun i frati e co nfra telli col saio e il capp uccio 
bianco calato sul viso. È segn o ch e il quadro appa rte neva a una Confraternita. 

(r ) CAVA LCASELLE - CRO\VE, St. della pittura ital., IX, 54. 
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Si ccome il n. IX, ch e riproduce il medesimo m otivo e h a gli s tessi tratti 
e:se l1zi a li dei 1111 . l V e V, è datato (15 IO), suppongo ch e a nche queste d ue 

Fig. 7. - Sassoferrato (Ancona ), Chi esa ci i 
S. Maria cie l Piano - Maclonna ciel Soc
corso - Scuo la Ma rchigia na. 

Fig. 9. - S. Severino (Mace rata), Duomo 
- Madonna ciel Soccorso - cii Bern ar
clino cii Mariotto e cii A nton Iacopo A c
ciacca ferri cla Perugia (1509). 

tellino coll'iscrizione : Hoc OPvs F. 
DEVOTIONE. 1509. ACCIACHAFERRI. 

... 

Fig. 8. - Montefalco (Peru g ia), Pin ,\coteca 
- l\Tadonna del Soccorso - Scuola 
Umbra. 

opere appartengano al p rimo decennio 
del secolo XVI. 

V I. (1509). - SANSEVERINO nell e 
Marche: sag-restia del Duomo. Tavola 
eli Bernardino di Mariotto da Perugia e 
di A nto n J acopo Acciaccaferri da San
seve rin o. La scena e l' a tteggiamento 
delle figure sono assai orig inali. 

N ello sfondo si vede un a strada 
ch.iusa da un a rco. La Madonna è ritta 
in pi edi e non h a la consueta a rm a : il 
bastone. Con atto sempli ce e dignitoso 
reca sul braccio destro il Bambino Gesù 
e coll a ma no sini stra protesa ve r o il 
basso, ordin a al demonio di abband ona re 
il « fig lio del diavolo ». Il piccino, sfug
gito alle grinfie diaboliche, si rifugia nelle 
braccia della madre (a si nistra). Il de
monio fugge verso destra. N ello sfondo 
è una scala, sulla quale si vede un uomo 
genuflesso ch e prega. 

Sotto la Vergine è dipinto un car
F. P. ANTONIVS . DE IENTILIBVS P. SUA 
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basso è la isc rizion e : CRISEYDA SER BASTIAN T F. F. PRO ANU rABVS DTCTI SER 
BASTLI\NI T ARQVINT PERITEY ET FRANCTSCH .. . A. D. lITDX. 

Probabilm e nte è op e ra d i Melanzio da M on tefalco. 

X. (15 I I?). - Chiesa d i Montem o
naco (Ascoli P iceno). La scena s i svolge 
(com e n e l q uad ro d i Geri n o da P istoia 
e in q uello a ttri bu ito all ' A lunn o) sopra 
un a t e rrazza, ch e è sostenu ta a sini s tra da 
un a colonn a e a d est ra è ch iusa da un a 
te nd a. Tra la colonna e la tenda s'ap re 
la v isio ne d i un pae:;aggio lontan o. A l 
cen tro è un a g ran de figura della Vergi ne 
colla des tra a lzata ch e imp ug na una clava; 
co n la s ini s tra ell a ti e ne un p u tto nudo. 
A sin istra è il d iavo lo, a de tra la m adre 
in g in occhi a ta . È un a evidente d erivazione 
da l n. ]] (T502). 

Sul parapetto della t ITazza è l' iscri
zion e : I vuvs VE ll.GARI VS DE AMANDY.LA 

f ig. 13 · - lIfOitte 1I1ollaco (A scoli-P ice n o), 
Chi esa pa rrocchia le - Madoll na cie l S oc
corso - di G iulio Ve rga ni da Ama nclo la. 

PINXIT. In basso è q uest' altra sc ritta : 
« VERGILI VS I OHAN rs P ET I\1 DE GA

RVLUS VA PRO DEVOTIONE HOC OPVS 
FI ERI FECIT. MODXI.. . » . 

X I. (sec. XVI ). - FERMO, Chi esa 
di S . A g os tino; altare del braccio de
stro. L a scena s i svolge su un' ampi a 
pi azza cintata, al d i là d ella qua le s'i ntra
vede il pano ra m a d' un a c ittà (Fe rm o?) 
s ull e ri ve d'u n fi ume: a destra è un a 
chi esa con u n port ico (I) e q ualch e fig u
rina di devo to. 

L a V e rg i ne occupa il centro dell a 
tela: h a la ma no dest ra a lzata ch e im 
pug na la clava. Con la sini s t ra tiene per 
un b raccio un putto vestito. A sinist ra 
è ing inocch iata la m adre. La fig ura del 
d iavolo (a des tra) m a nca, forse perch è fu 
pi cciolita ed ada ttata all 'alta re. 

Fig. 14. - Fenno (Ascoli Piceno), C hiesa 
cii S . Ago t in o - Maclo nn a ciel Soccorso 

- T e la ciel princ ipi o de l sec . XVI. 

tagli ata fuori q ua ndo la tela fu rim-

(I ) S ulla po rta cle li a c hi esa ha un a cornice con un 'iscriz io ne che gira al l'intorno: PAX 
HVTC DOMVI ET O~ I N T BVS ABrTANTIllVS IN EA. Ne ll a fi l1ll lri a de lla t un ica cii Ma ri a si legge la 
sa lulazio ne a ngelica : AVE MARTA GRATlA. 
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xn. (sec. XVI ). - COLLELUCE (a 7 km. da S. S everino dell e Marche) ; 
affresco del Cinquecento, molto ritoccato. 

A nche qui la scena si svolge su una sp ecie d i terrazza chiusa a SinIs tra 
da una tenda (= X ). L a disp osizione delle fig ure è s in g'ola re; l'ord in e dei p e r
sonagg'i è rovesciato e inve rt ito . L a madre. ch e nei nn. I-XI è sempre a sinistra, 
qu i è a ri estra, il putto è a s inis tra e tiene p e r un le mbo l' abito dell a ~ladonn a . 

La Vergine è un a fig ura g ra nde e ie ra ti ca, nel so lito atteggi<t mento. A s ini s tra 
è un piccolissi mo diavolo con un a forca 
In mano. 

XIIl. (sec. XV ). - PALERMO, Gal, 
le ria Mazza rin o, P olitti co; il comparti 
mento ce ntra le reca un a « ì\Iac1o nn a del 
S occo rso» su fo nd o clorato . L a V ergi ne 
ha la dest ra a rm a ta di clava e con la 
sini stra un putto ig nudo. Mancano le 
due co ns ue te fi g ure della madre implo
rante il socco rso e del d iavolo. Si dice 
ch e ques to quadro appartenesse in o ri
g'ine a un a confra te rnita della il!adonna 
del S OCC01'.lO (I ). 

È questa la sola figurazion e del mo
t ivo tradizionale, che esuli da i confini 
dell 'Ita li a centrale. Ma la m ancanza delle 
due figure essenziali (la madre e il d ia
volo) mi fa supporre ch e questo dipinto 
abbia compiute molte p e regri nazioni e 
subite molte dolorose vicend e e mutila-
zi oni prima di giungere al s uo s ta to at
tuale e al luogo dove oggi si conserva. 

U mberto Gno1i g iudi ca ch e ques to 
tri ttico appartell ga alla cuoia ma rchi 

Fig. 15. - Col/eluce (Macerata), Chi esa par-
l'occhia ie - Madonn a d e l S occo rso 
Affresco del principio d e l sec. XVI. 

g iana e ch e anzi sia op é ra d i un maestro « assai vicino a L oren zo II d a Sanse

verin o (fine sec. XV) ». 

Oltre q uesti dipinti ne p osso ora indi care altri dieci , ch e Umberto Gnoli 
scoprì n el co rso delle sue ri cerche e poi ebbe la genti lezza di segnala rmi: 

XIV (1522 ?) . - PEL<..CANESTRO sul Chi enti (Comune di Serravalle ). i11an'a 
dello SOCC01'SO, affresco. L a solita scen a, op e ra di P aolo B ontul1i (15 22). 

XV (n. d.). - MATELTCA. T avoletta con la i][adonna del Soccorso fra due 

santi, ne l solito a tteggiamento (2). 

XVI (sec. XVI ?). - FOLIGNO, sacre lia della chiesa di S. Agostino: 
ildadonna del SOCC01'SO «eseguita ad imitazione dell a scuola dell 'U rbin a te » (3)· 

(l) Cfr. G. DI MAR ZO, La pittura Ùt Palermo nel R inasci1llento, Pa le rm o, 1899, p . 145 cito da l 

PERDRIZET, La galerie Campana c it. 
(2) Cfr. l'Appelldice II cii q uesto a rtico lo, n. IX. 
(3) CosÌ F. GUAlWAIli\SST, Indice - Guida dei lIto1tl1llteuti dett' Umb1'ia, p, 75· Q uesta tavola 

non esiste più in Folig no. 
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XVJI. - TURRLTA (presso Montefalco), affresco del sec. XVI. La solita 
figurazione della il./ado1Zlla del SOCC01'5o. 

XVIII. - S. ANATOLIA (Marche), chiesa delle monache: La Jlfadomza del 
SOCC01'SO. 

Fig. J 6 - Palermo, Galleria Mazzarino 
Madonna del Soccorso. 

Fig. 17. - Urbino, Pa lazzo Dl1cale 
Madonna del Soccorso, attr. a Raffaellino del Colle. 

XIX. - GUBBIO. Nella sacres tia della chiesa di S. Agostino i conser
vava un gonCalonc con la figura della lV/ado71.na del Soccorso. Da vari anni è 
scomparso (I). 

XX. - ANG IHARI, chiesa di S. Agostino, La Jifado71.na del Soccorso. 

XXI. - RIPATRANSONE, chiesa di S. Agostino, La lV/adoltlza del Soccorso. 

XXII. - URBINO, R. Galleria, La lV/adonna del SOCC01'SO. Tavola prove-
niente dalla chiesa dell'Annunziata dei PP. Carmelitani Scalzi sul monte di 
S. Ser<Yio (Urbino). Nel centro del quadro la V ergine tiene con una mano un 
putto nudo, coll 'altra una fiaccola accesa e rovesciata in atto di min accia verso 
il demonio, che giace riverso sotto il bambino. A destra si vede la madre 
genuflessa, che invoca la Vergine a mani giunte. Sullo sfondo, ai due lati 
della Vergine, sono S. Giovanni Battista e S. Cri toforo. 

(r) Cfr. U. G ' OLT, La Jlfado1t1m del SOCC01' SO (Appe1ldice a ql1esto articolo), n. VI. 
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Q ues ta tavola è att ribuita a Raffaellin o del Colle; ma il do tto Luigi S erra, 
Soprintendente de lla Galle ri a di U rbin o, p ensa ch e l'autore di essa s ia p iù pro
babi lmente R affaello Scamin ossi da Borgo S. Sepolcro, discep olo di R affaellino. 

* * * 
Q uesto tema così fo rtunato della N!ndo1l1za del Soccorso presenta molti 

problemi curi osi ed oscuri , che a ttendono a nco ra la loro soluzi one. Sebbene 
q u esta rappresentazi one 
provenga da un testo lar
gamente diffuso in tutte le 
lette rature medievali (la 
novella D E PUERO QUEM 
B. V. A DEMONIBUS LIBE
RAVIT, compresa nelle rac· 
colte di 111 i racol i della Ver
gine), sembra ch e in Ita li a 
essa sia stata coltivata 
quasi esclusivame nte nei 
conventi Agostin ia ni. Pres
sochè tutte le pitture, ch e 
ho enumera te, provengono 
da chiese o da conventi di 
quell' ordine. E p a re che 
questa tradizion e sia stata 
presso g li Agostiniani pill 
forte e t enace che altrove, 
p oichè un a s tampa del se
colo XVIII con la solita 
fig ura della Madonna del 
Soccorso fu trova ta da U m
berto Gnoli nel convento 
delle Agostiniane di Gub
bio. E c'è di più. L a chiesa 
di S. Maria di B orgo di 
Sassoferrato, che un tempo 
app arteneva agli Agosti
niani, oltre la tela del Cin-

Fig. r8. - Sasso f erralo (Ancona). Chiesa di S. Maria di:Borgo 
Madonna de l Soccorso - Gruppo in ca rtapesta (r666). 

quecento (n. IV), conserva un'altra curios issima m emo ri a dell a JlI/adonna del ,-Joc
corso. È una g-rande macchi na di legno e di cartap esta, che si soleva portare nelle 
processio ni da quella frate ria. Sopra la base si a lza la V ergin e, la quale impug na 
nella destra la clava e ti ene colla s inistra il putto, sottratto all'ira del diavolo. 
A sinis tra è la madre ing inocchi a ta, che in atto di disperaz ione si ti ene una 
m ano sul p etto è l' altra sulla fronte . Di contro è il diavolo con le zampe di 
capra, la testa co rnuta e le braccia cariche di catene. Questa macchin a fu fatta 
fare n ell 'anno 1666 (I). 

(I) Un volum e I1l S. co nsult<ltu da U ml Je rto G no li presso il curato de ll a chi esa cii S. M. di Borgo, 
reca (c. 17): «Nell 'anno 1666 fu fatta fare e pe rfetta me nte co mpi ere la statua de ll a 'I" donna 
« S a ntissi ma del Soccorso da do nna E li sabetta alias ln ciampi chin a oriunda cla Ca nn a ra [Pem g ia] 
« e mogli e del fJltondam A rcangelo Pagnoni alias Burucchi de Sasso fe rrato con le cerch e et 
« ele mosine » . 

3 - Boli. d' A.rle. 



18 -

La novella medievale, raccontata da Vincenzo da Beauvais nello Speculum 
historiale, dagli scrittori asceti ci del sec. XnI e dai poeti france. i e castigLi ani 
di qu el secolo, si perpetua attraverso queste rozze figurazioni popolari itali ane 
fin quasi ai g iorni nostri ; ma la ripetizione del secolare motivo d'arte è ormai 
inconscia e meccani ca. E forse neanche g li a rtefici si rendono più ragion e del
l'orig ine e della portata dell a leggenda, ch e essi rappresenta no. 

La prima J]!fadonna del Soccorso, nella quale ci siamo imbattuti (quella di 
Gubbio) appa rtiene a ll' anno 1485, cioè a quel periodo di tempo in cui furono 
maggiormente popolari e diffusi i libretti dei Jl!fz'racolz" della Jlrfadonna, istoriati 
da rozze silografie. Può esse re che l'ispirazione sia venuta a lla pittura dalla 
conoscenza del testo dei l/Ift"racoli o dalla visione di quelle silografie, n elle quali 
si p e rpe tua la tradizione dei mini atori medievali. Ma p erchè la J]1adonna del 
Soccorso è il solo tra i molti (60 o 70) miracoli di quei libretti , ch e sia raccolto, 
divulga to e diffuso con amo re così ten ace ed in sis tente? Perch è tra le altre 
leggende, che pure sono così pittoresche e dramm ati che, qu es ta sola fu rite
nuta degna dell'onore di tante raffig urazioni plastiche? P er rispondere a ques ta 
domanda, io c redo ch e sia necessario ricorda re la sto ri a di questi m otivi leg
gendari nell'arte tì'ancese dello s tesso periodo. Il mi racolo di Teofilo, la cui 
ultima e laborazione lette ra ria è il dramma di Rutebeuf (sec. X III), solta nto n egli 
anni 1530-1540 en tra a far parte del patrimonio leggend ario dell'arte france e. 

Esso si vede rappresentato nelle vetrate delle Cattedrali francesi solta nto 
nel terzo decennio del sec. XVI. Questo strano rinnovamento dell'antica leg
genda si deve, non è dubbio, alle rappresentazioni scenich e ch e in quegli 
anni (1533-1 539) ebbe a Limoges ed altrove il MJ'stère de Tlzéojlztle. 

È probabile ch e al pari dell' a rte francese anche la pittura italiana abbia 
s ubito il fascino di una simile suggestione, e che le Jl!fado1Zne del Soccorso 
umbro-ma rchig ian e del 1480-1540 sian o s ta te ispirate appunto da un a « Sacra 
R apprese ntazio ne », venuta in voga nell ' Umbria tra la fine del Quattrocento 
e il principio del Cinquecento (I). 

Che il motivo pittorico della J]fado1Z1za del Soccorso abbia un'orig ine lette
ra ri a mi pare sia ri velato chi a ramente dalle velleità poetiche dei postillatori 
di queste scene. 

Il quadro di Montpellier è co rredato da una , s tanza di canzone (9 versi), 
che probabilmente appa rteneva a un piìl vasto componimento dedicato a quel 
miracolo della Vergine. 

11 quadro dell' A lun no del Museo Colonna reca in due cartellini due quar
tine, ch e mi sembra proprio siano state tratte, vive e palpitanti ancora, dal 
dialogo d'una sac ra Rappresentazione : 

LA l\1ADRE. 

Santa lIlaria de! soccorso cle/llente 
madre de l eslÌ O'isto movi e! passo, 
?' etoLgti et figLioL ?Ilio a Satanasso, 
cltè del ?Ilio en'OI' ?te so trista e doLente. 

LA VERGINE. 

Rendi et SitO figLio, o Satana, a costei 
cile a te per i1-a, non di cm', t'à dato. 
Vo' che la IIlia devota e! SI/O peccato 
frOlli lite rrè, chiamando alli miei piei. 

(I ) Su ll 'inRue nza de ll e « Sacre Rappresentazio ni » sull 'a rte italiana , cfr. R. VISCI-IER, Luca 
Sigllorelli 1md die ltaLienisclte Renaissance, Le ipzig, 1879, p. J73 e segg. 
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La ~cena, raffig'urata dal p ennello de ll 'Alunn o e di Giovanni da Mo nte· 
ru bbiano, non pa re sufficiente a ri evocare davanti alla mente del p opolo l' idea 
di questo dramma leggenda rio . Occo rre ch e ad integrare la scena s ia tolta dal 
dialogo stesso della Rappresentrrzz'one o da lla poesia di qualche rima tore la p a
rola scritta, che schi arisca e compia il racconto. 

Adesso le vecchi e relle e i ragazzi che si accalcano nei g iorni di Pasqua 
intorno alla macch ina di Sassoferrato, non conservano più a lcun ri co rdo nè 
della novella medievale, che ha dato origin e alla tradizi one pittorica del Rina
scimento, nè della Sacra Rappresentazz'one, ch e probabi lmente vi i co nn e tte va. 

Ma che la s to ri a d ella .ilI!adonna del Soccorso s ia proprio quella che io ho 
tentato di restituire in q ueste pagine, lo prova no a lcuni ri scontri precisi tra i 
tes ti latini del Dugento e i particolari ch e sembra no pill curio i e problemati ci 
dei quadri del Cinquece nto umbro. 

Il lettuccio del bimbo, ch e è rappresentato ne i quad ri de ll a Madonna del 
Soccorso (n . VII e VIII), è uno degli accesso ri de lla scena del miraco lo de ll a 
Certosa di B ux heim: CUIIZ ja7lt ùz lectù SttÙ essent, venc?'unt demones et pueru7lt 
DE LECTO tollentes, per dOlltus fwnerium ejlerebant. 

* 
*" * 

Questa è la linea precisa e s icura clell a sto ri a di questo motivo leggen
da ri o. L'inte rpretazione acuta e sottile d i S a lomo ne R einach , il q uale supponeva 
a fondame nto di questa raffigurazione uno s trano equi voco fi lologico (da7JÙ 
sostituito da dava nell' epite to davigem), è arb itra ri a, quanto è a rbitra ri a l'a ltra 
spi egazione che fu più ta rdi affacciata da P aul P e rdrize t; ch e cioè la « mazza» 
dei pittori umbri s ia un'esagerazione g rossolana della Vù'ga a ttri buita a lla 
Vergine dai testi pii (I ). « Virga dicz'tur Beata Virgo », di cevano con un faci le 
giuoco di parole i mi bci del secolo XII e del secolo XIII. Ma - seco ndo 
il Perdrizet - il popolo itali ano, ch e ha « un bisogno innato d 'esage raz io ne» 
avrebbe voluto fo rza re i testi medievali, e in luogo d ell 'esile virga a vrebbe 
sostituito un « bastone superla tivo ». Come abbiamo visto, non c'è bi sogno p e r 
ben interpretare la leggenda, nè di ricorre re a i cavi lli filologici di Salomon 
R einach, nè il ri correre alla curi osa p sicolog ia popolare di Paul Perd ri ze t, dell a 
qua le lasc io ai lettori italiani di p ensare quello che vogliono e di g iudi care 
d a so li come essi vogliono. 

* * * 
Il Perdrizet raccosta le fi g urazio ni della jJlladonna del Soccorso a quelle, 

pur co ì frequenti nell 'arte medievale , della Madonna della JJ1Ùe1'icordùr. Nella 
indi cazione delle mini ature e delle pitture antiche molte vo lte ho notato la 
s tessa imprecisione di ling uaggio; ma in rea ltà la Madonna della Ll1i.serico1'dia e la 
Madonna del SOCC01'SO ono due temi iconografi ci del tutto diffe renti, che si 
ri collegano a due « miraco li » ben di s tinti nella novelli s ti ca pia del Medio Evo. 
La Vergine della jJ.:1ùericordz'a non ha la mazza, nè è raffigurata in a ttitudine 
minacciosa come q uella d el Soccorso)' essa è collocata in m ezzo della scena, in 
piedi, ed apre il mantello, sotto il quale si rifugiano e s i inginocchi a no i pec
catori. Questo tema iconografico, come h a esaurientemente dimostra to il Per
drizet s tesso, risale alle tradizio ni leggendarie dell'Ordi ne Cis tercense epill precisa-

(I) PA L PERDRIZET, La Vierge de "tisé1'ic01'de, étude d'ltu tltème icoltograpltique, Pari s, 1908, 
p. 217 e segg. 
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mente ad uno dei }J!!ù'acoli della Vergine raccontati nel JJialog°1ts Mi7'aC'ulontl1t 
di Cesario di Hei s terbach ( 1220-2). Un mon aco, assunto al cielo durante una 
visione mi stica, si stupisce di non vedere nel paradiso tra g li altri beati i fra
telli del suo ordin e (Cistercense). Ma la Vergine «apen'ens pallùtlJt suum quo 
« alltzda 7Jideba!u?', quod lItù'ae era! latùudinù, ùuzul7le?'abilem 1/toltitudùzclIt lIlona
«clw1'um, conversorullt et sanclimonialz"ullt dii ostendit » (1). Questa leggenda si 
d iffuse entro i libri dell 'Ordine Cistercense e la «Vergin e de lla Misericordia» 
coll' ampio mantello aperto fu accolta addirittura come simbolo e in segna del
l'O rdin e nei sig illi e negli stendardi (2). Ma poi altri ordini i (Domenicani, i 
Serviti , i Ce rtosini, i Gesuiti, e anche i F rancescani) accetta rono questo tema 
iconografi co Cisterce nse e lo fecero rip rodurre sull e pareti dei loro santuari e 
sull e pagine dei loro libri. 

* * * 
La pittura continua nel Quattrocento a riprodurre temi e motivi, ch e erano 

stati diffusi dalla letteratura reli giosa dei secoli XII e XIII. La stampa a sua 
volta raccogli e dall a pittura e dalla miniatura del Rinascimento quella secolare 
tradizi one medievale e la tramanda q uasi inta tta fino ai gio rni nostri. In uno 
dei suoi studi pill suggestivi il Novati ha dimostrato quale importanza abbiano le 
silografi e p e r la sto ri a dei 1notz"vi dell'arte e della p oesia popolare (3). « La corri
« spondenza delle due produzioni destinate al popolo, l 'artistica e la lette raria, egli 
« dice, si fece assai più intensa e copiosa allorquando il pensi e ro, che aveva a sua 
« disposizione mezzi tanto men rapidi ed efficaci di trasmissione, trovò nella 
« stampa il veicolo trionfale per la sua corsa nel m ondo ». Anche i Miracoli 
della Vergine entrarono ben p resto nel patri monio tradizi on ale delle stampe 
destinate al popolo, al pari dei « motivi» più favo riti dell'arte del Medio Evo, 
i contrasti, i poemi d'avventura, le fa rse e le sto ri e . I li bercoletti del Quattro
cento, che racchiudono i Mù'acoù", contengono spesso delle strane e bizzarre 
silografie, che costitui scono il caratteristico commento dell'arte popolare alla 
prosa della leggenda. L'edizione di Rinaldo da Trino (Venezia, 1494) contiene 
12 silografie, quella di Bartolomeo de' Libri (Firenze, 1500) ne contiene l IO. 

La di sposizi one della scena e l'atteggiamento delle figure è quale la tradizione 
m edi evale aveva diffuso e fi ssato nelle miniature dei codici dei Jl!!ù'ocoù". Jel 
Cinquecento e nel Seicento si stamparono moltissime silografie di jWiracoli indi
pendentemente da questi libretti, in fogli volanti che si distribuivano sulla 
soglia dei Santuari e delle Chiese p iil venerate : la Madonna di Loreto, la Ma
donna del Carmine di Napoli, l'A nnunziata di Firenze, ecc . Sono per lo pill 
delle immagini della Vergine contornate da una serie di scene prodigiose. Molte 
volte queste scene sono illustrate da un'iscrizione in prosa, da un verso o da 
un distico. La collezio ne del dott. Achille Bertarelli comprende ventid ue di 
queste silografie (4): altre silografie posseggo io stesso. 

(I) CAESARII HEISTERBACHENSIS, Dialoga JJ1iraml., VII, 59 (Ed. Strange, Coloni a, 1851, 
II, 79). 

(2) Cfr. P. PERDRIZET, La Vierge dc MiséricO?'de p. 27 e segg. 
(3) F. NOVATI, La StO?'ia e la Stampa nella p?'od1tzione popola?'e, Bergamo I907. 
(4) Esse sono en umerate ne ll ' Appendice di questo articolo. 
Ringrazio il dotto Achille Bertare lli che ha lasciato a mia disposizione durante molti e 

molti mesi i tesori delle sue collezioni, le qua li - co me è noto - sono destinate a far parte della 
Biblioteca Braidense di Milano. 
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Natu ralmente sono opere dozzi nali , fatte In servigio dei poveri, e senza 
alcuna pretesa artistica. Le figure sono rozze, le rappresentazioni sono tutte 
convenzionali e di maniera. 

Un a certa grandi osità di composizione è nella stampa in rame di Marcan
tonio da R e, ch e rappresenta il « miracoloso successo seguito l 'anno 1617 alli 
9 di maggio nel luogo dove di presente ritrovasi la chiesa detta della Beata 
Vergine del Bosco sopra Imber ago Pieve di Brivio d iocesi di Milano » . 

Mentre contadini e contadine sono a guardi a delle mandrie, un lupo rapisce 
un bambino, ma è inseguito da un cane : a llora dall 'alto appare la Vergine 
col bambi no. Curio O è un con ce rto di angeli a destra e a sini stra della V er
gi ne ; due di essi recano delle carte con delle note musicali, ed uno suona un 
violoncello. S iamo dunque di fronte a un a bizzarra variante del tipo della 
Madonna del Soccorso. 

Assai inte ressante è un'ampia raccolta d'incisioni in rame composte a lla 
fine del Cinquecento . Essa doveva essere assai g rande; ma io ne p osseggo 
soltanto 30 pezzi. Vi collabOl-arono p arecchi a rti sti ben conosci uti: Arsenio 

Mascagni, Antonio da Pomarance (155 9-1 619), Matteo R osselli (157 8-1 630) Fa
brizio Boschi, il fiammingo Giovanni Bilivert di Maestricht (1576-1 644) e An
tonio Tempesti (1555-1630). Sono le scene solite dei ll!fÌ1'acoù trad izionali, rap
presentate con g rande vivacità e robustezza di s tile e qualche volta co n una 
rara potenza d'effetto (I ). Ecco il titolo dei 30 p ezzi ch e ho sott'occhi o: 

[I. I). Nel llt1trO dove Bartolomeo dipinse la Nlt1tziata 1/el 11/ ccl ii il santo volto da l/tallO 
divina fu effigiato -+- (I ). 

[3. SJ. FR. ARSENlUS MASCAGNIUS inv.: Ad Antonio, tagliata la testa miracolosamente si 
rùmisce al busto - (2). 

[4. 7J. MAS CAGNIUS inv.:: Pie!?-o in atto pel' esser decollato, per miracolo appai-so nel car-
1/efice, scampa la morte - (3). 

[S· 9)· ANTONIO POMARANCIUS inv. ( 2 ) Un cavalier di li/alta, dato dagli Infedeli a divoral
alle fiamme voltosi a pregar la Nltnziata non vien punito da qnella oifesa - - (4). 

[6. II) . MATTHAEUS R OSSELLI inv. : Giovanni Fieschi risana d'Ima mortalissima stoccata 
per favore concessogli da Mal'. Verg. - (5). 

[7. 13)· MATTHAEUS ROSSELLI il1'J. (3 ) . Risana il Sig. Ercol&da Este di 1/tortalissimo colPo 
ricevltto in una coscia essendo ricorso alla Nunziata - (6) 

[9. 17)· Ad hmocenzio Ottavio, il quale si sentiva V&ltÙ' verso i l fine, vien per aiuto di 
1I1aria tolto il pericolo del morù'e - (7). 

[IO. 19]. FA13RITIUS 130scHIUs (4). Cade Bartolomeo llfaniscalco da altezza di braccia sessanta; 
sostenuto da li/aria in niente vien della persona oifeso - (8). 

[1 2 . 23). I OHANNES BILIVERT. Donna languente, senza rimedio essendo il SitO male, I-acco
mandasi alla N1t1tziata, et è fatta sana - (9). 

[ I 3 . 25 ). MATTHAEUS ROSSE LLI. Antonio Zingalw, stato ventiqltattl-o llOre morto; mi/-aco
losament& vien ritornato i/t vita - (IO). 

[ I4· 27). MATTHAEUS ROSSELLI. Libero Niccolò dal fen-o, nel q/tale ten1/e oppressa la vita 
in poter de' 71w clzi, passa per lo paese loro seltZa che alwn ne faccia motto - (II). 

[ 1 5 · 29). MATTHAE US ROSSELLI. A Bartolomeo, tagliata con ferite mortali in trenta 11Wglti 
sua persO/la, ha miracolosamazfe grazia di risanare - (12) . 

[I7 · 33). MATT HAEUS ROSSELLI. Al Sig. Pie!?-o del Monte, infranto l'occhio da una palla 
d'Archibugio, per m iracolo si fa wrabile la piaga, c!te ùzclwabile era - (13 ) . 

( I ) Ciasc uno d ei 30 p ezzi re ca due numeri, l'uno a destra, l'altro a sin istra de l margi ne 
inferiore. 

( 2 ) Cfr. la sta mpa d ei Mir acoli dell'A1t1t1tllziata d el 1720, n. 3. 

(3) Cfr. Miracoli dell'An1t1t1tziata, Il. 2. 

(4) Cfr. Miracoli dell'A 1l1l1tnziata, n. I2. 
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[[8. 35 I. Oppresso SPadino da nn orso, nel raccomand(Jrsi alla Nnn::iata vie n mal/sueta la 
fiera ; et egli se ne libera - (I 4). 

[[9. 37]. Accursio fancinlletlo cade circa trenta b1'accia da alto, vie.'le raccomandato alla 
LVnnziata, e non ricev! ImI' 1/tùtililo danno - ( 1.5). 

[20. 39]. MATT H AEUS R ossELL !. Rocco, ferito con cinqnanta cotp i di spada, per aiuto di 
JJfr.wia Verg. risana da qnelle m iracolosamente - ( r6). 

[25. 49J· MATT H AEUS R OSSELLI. f_ionardo, 1tella Cappella della Nlmziata d01/e andò pel' voto 
à l'accolltandarsi, si gnarisce snbitamwte dello stol'piato - (T 7). 

[26. 5 r]. Marioito di /Jfa1'lino del Piglia da Cortona. posto al IItlwtoro per flltsa Ilccusa, si 
vota alla Nnnziata, e non sente ojfendeni ( r) - (18). 

[27. 53]. AN'f. PO~'! A RANCE. f)om g}tico non a/)endo ottennto dallil Nltnziata di guarire d'ulla 
infermità, e di qnella 1/torto, 1/iene poi ritornato in vita miracolosamente - (19). 

[29· 57]· Ber nardo, stando impiccato per Più spazio c/te d'1tItil notte, da JJIa?'ia vielt conser 
vato in 1/ita (2) - (20). 

[30 . 59]. MATT H AEUS R OSSE L LT. Un Capitano, Ì1ifrantogli il viso da Ima palla di moschetto, 
filar d'ogni opinione, mù'acolosalllente 1le l' isl!1l1l - (:n ). 

[)I. 6 r] . JJlariotto esposto alle fiamme, esse scltijandolo IItiracoloSIl1Jtente si abbassano et egli 
intento Illlil NlI1tzillta col pensiero, non è di 1lnlla ojfeso - ( 22 ) . 

[32. 63]. f\ NTON I US TE~I PESTIN U S. Sino, con 1/oce conuwe dannato a morte, snpplica JJIa?' ia 
e mbito, quasi senza intervo"tllo, gli si dona dalla s tessa 1/oce la 1/ita - (23) . 

[:\3. 65]· M ASCAGN I US. jJllarco Cambini, f erito e lascialo per morto, ricorre alla Sa}tI.ma 
N1t1tziata et è consel'1/ato vi1/o - ( 24). 

[34. 67]. AN T ON IUS TE~fPESTINus. D01Jendogli tagliar e il colto lÌ F,'ancesco, è m iracotosam ente 
impedito il taglio della ma1tnaia - ( 25 ) . 

[35. 69]· MATTHAEUS RossELL (3). G!terardo Figliuolo di Giovanni d ' Austria, pel'cossO con 
Ima sCllre di tal colpo, c!te 1/i1/er IlOn pote1/a, per divin f avor e III vita n.?n perde - (2 6). 

136. 7 r ]. M ATT H AEUS R ossEL L. A Bastian?, oltre alle feri te mortati, essendo ambe le lnci 
deJ?'li occlti tratte fnori, per mÌ1'acoloso dono è concesso il glta?'irne, il l'acqnistar lume (27 ). 

[37. 73] , ANTO NIUS TEMPESTA. Martino, gi1tltlo all'esl1'emo pel' molte fe1'1:te, 1/tÌ1'acolosa
me1/te si mantiene 1/Ì1Jo e l' isa1la - (28). 

[38. 75]. ANTONIUS TEMPESTINus. Bernardino, con molte ferite lasciato per m orto, Ì1t u lla 
solll notte ridncesi à sanità, i1/tpetl' atane la gnlzia - (29). 

[39. 77 ]· l\f ATTHAEUS R ossEL Ll (4 ). Donna oppressa, e Inlt,R'o tempo dal diabolico poteTe pre
domin lta , col l' accomandarsi alla LVnnziata prestamente ne 1/ien libel'a - (30). 

L 'anima di q uesta imp resa credo rosse Matteo R osselli , di c ui il I3a lcli 
Ilucci desc ri ve la p ie tà e la d ili ge nza. Infatt i t utt i g li a rti s ti ch e collabora ro no 
a q ues ta imp resa e che firm a rono queste incis io ni , il fi a mmin go Bili ve rt e i 
tosca ni Boschi , Tempesti e Mascagni, furono a lli e vi di Matteo R osselli . In 
m olt i d i q uesti ra mi è evidente l' affinità d i s tile colle s ta mpe d i Dell a B e lla; 
e eli S tefano D e lla Bella fu maestro, appunto in q uesti a nni, il R os, elli . L a 

folla, il tumu lto della battaglia sono resi co n p ochi m a efficaciss imi tocchi ; g li 
s fon d i so no ampi e p itto reschi ; il movime nto de lla scena è d ra mm at ico e p o
tente . S i esaminino, per avere u n 'idea de lla se ri e, il n. 6 e il n. 2g (fi g . Tg), 
ch e riproduco no il m edesi mo miraco lo ch e h a ispi rato Da nte nell'episodio d i 

. Bonconte da .Monte feltro: u n cavalie re lasciato p e r m orto c1u: ' ~ ntc ~~ n CO:~l bat
t imento, salvato p e r inte rve nto d ell a Verg ine. 

Alcune a ltre fig ure d i questa coll ez io ne fio re n t in a ri p roducono lItotz"vi ch e 
sono comuni alle s ilografie popola ri de l Cin q uecento e del S e ice nto, com e il 
n. 14 (Spadùto opjn'esso da 7t1t orso), che è iden tico al X dei Jl firacolz' delt'An-

(I ) Cfr. 

(2) Cfr. 

(3) Cfr. 

(4) Cfr. 

MiTacoli dell'A1t1t1t1tziata ( 1720) , n . 13. 
JJlinlcoli dell' Altltltltz iata, n . I r. 

Mi1'acoli dell' AIt1t1tnziata ( 1720), Il . 8. 
MiTacoli dell' A1t1t1t1tz iata, Il. 17, 



-- 2S -

nunziata di Fù'enze (Coll . B e rtarelli , VI), e i num eri 20 , 23, 25, ch e svolgon o 
il te ma d el na ufrag'i o rita rda to od impedito dal la V e rgine. L a co rri spon denza 
d ell e scene di ques te s tampe co i J1!imcoli deiL'A ll ltZmziata mi fa s uppo rre che 
qu es ta se ri e s ia stata composta p e r incarico de i Pad ri S e rviti de ll'Annunzi ata 
o p e r se rvire ai devoti di quel santuario fiore ntin o. T.a coin cidenza tra la se ri e 
d i l\latteo R osselli cd i jV!imcoli dell'Annunziata del 17 20 non s i limi ta a lle 
legg e nd e e a ll e isc ri zio ni, m a si este nd e a nch e ;:lil e figu re e all a composizi on e 
dell e scene . La s tampa fi o re ntin a de l 17 20 de riva diretta mente - mi p a re -
da ll a se ri e d ell e in cision i in ra m e del secolo XVI. 

RU4rld ,/ S/!;' f,m/f Ad [ fiI ./i tr.fJrfahrt ,,,,., 
(') /ro ",cllmlo tn Imn C"U.'M1.l'I',mr!" ' !rOrJD aUtI 

NVNZ fA l'A . 

Bernardino UJ/I m.oIre krLll laf"flwp" 
meno 11[ 1IIH1fJao 1I0lt( rlduc! i{alllfTL2 
tl/'f(,f1'~[ane laçraz ta ... l'' 

7& • ATlto'lUI,f Ttmrfww /flt. 

Mari.llo d, Marlino d.1 f~ÙJ da C'.rbn., . 
pOllò,;/ marlçro P" là/fo /t({UfO, 11 uolaa ll~ 
NVNZIATA, p. nOI/ ImI. offmdrr!l . " 
Id 

Fig . 19. - Se rie d ei « Miracoli dell a Ve rgine» di Matteo Rosselli (1111. 6, 29, 18). 

È curi oso notare la sopravvivenza dei motivi medievali a nche in ques te 
opere tard e, composte quando già il Rinascimento s i avvia v e rso il tram onto . 
L a scena del n. T8 è que lla esposta in molti ssimi testi m edi evali, n ello Speculullt 
(VJl, 11 6), nell a L egenda AU1'ea (CXXXI, 5), n e lle Càntigas di Alfonso e l 
Sabio (XlII), n ei iJllirades de N.- D. di Gauti e r d e Coin cy, ecc. Ecco il t es to 
dell a Certosa d i Buxhei m (Xl) : 

DE LATRONE SUSPENSO ET A DEI GEN TTRICE ADTUVATO. - Fuz't quidet11't lat1'o 
qui Beatallt Virginem vene1'abatu1' et salutavzl ex corde. Elz'c deprehensus ùz furio 
ad suspendcndu llt est ductus . CUIlt jallt pedem eius pende1'ent, ecce iltfater Iltùcri
c01'dz'e advenz'ens per bt'duul/t eul7t, ut sibi vz'debaht1', suis manibus sustelttavil nec 
aliquam lesionellt pati pe1,l/tisit (I ). 

n I/tù'acolo prosegue raccontand o come i carnefici, dubitando che il nodo 
fosse impe rfe tto, deci sfl ro di finire il reo con un a \:ò p ada; ma la V e rg ine inte r
pose la s ua mano tra il (e rro e il co ll o del p az iente e non p e rmi se ch e eO'li 
neppure co n ques to mezzo fosse u cciso. Scampato dalla mo rte, il c rimin a le si 
fece mo naco . 

A nch e qu es ta seco nda scena è freque nte ne ll e fi g'urazioni ita li a ne de l S ei
cento, ne i miracoli e nell e immagini sacre . l nume ri 2, 20 , 25 de lla collezione el i 
s tampe fio rentin e rappresentano a lt re tre va rianti di ques to a nti chi ssimo m otivo 
fonda menta le dei l v!imcolz' della Vergine. 

( r) T . F . C RANE, 1I1/i1'arles 0.1 tlte Virgin in The N OII/al/ic Review. II, 252. 
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Il miracolo del ladro E lbo, che già è condannato alla fo rca e sospeso al 
capestro ed è salvato dalla Vergine, rito rn a con frequenza nelle stampe p op o
la ri, specialmente in quelle del Mezzogiorno, ch e svolgon o di preferenza i molt'v?: 
ascetici che si l'i collegano col mondo criminale. Ecco, ad esempio, una scena (I) 
dei miracoli della lVrado1Z1za del Carmine di R oma (sec. XVII) : 

Fig. 20. - Il ladro impiccato e salvato miracolosa mente da ll a Vergin e 
(Stampa romana del sec. XVII). 

Ora ch e la g rande arte h a abbandon ate queste strade che le avea aperte 
la leggenda medievale, l 'arte spi cciola dei silog rafì e degli incisori popola ri ne 

Cenni Stol'ici in Rotondo 

del Sanlual'io di 

uel CCITO Sassofel'rato . 

&l
I MARIA SS. DEL SOCCOHSCI del (cm) , l'Immagine I!rodlglosa è dlllinta In un muro 

.
dCIIIl vecchia Chiesa parl'f)(.'(' hlate. la \I uale YCI'liO Il 1810 fu al.lbandlJllaUL pcrchè .~denle. 
1 lilil\lorl. quando sul calar del giorno tlUnlvlillo III greFi!'l, si auardav8nO prt880 la 

. vecchia cnl!!,le o la ornaVQT1(1 di Ootl e di verdure. umue ()mllgglu di sempllol cuori. 
Verso Il 1835. al rlparo del ruderi della chleslI dl roccatll, si If,uendò uno storpio, Angelo 

.. _ . ... ....... , .. .I,.".,~! ....... .. ..uM"I""" lA. scar.nedel oesUlrl: COIil»J, allreU811lodtVOlO per quanto 

FiO'. 21. - La Madonna del Soccorso 
Stampa popolare di Sassoferrato (J9 J7). 

mondo (2). La leggenda del Medio Evo ci 
eli g iovinezza perenn e. 

raccogli e l' e redità e tramanda di 
generazione in generazione il pa
trim oni o delle fantasie del Mediò 
Evo. Chiunque sco rra le stampe, 
che si vendevano n ei Santuari du
rante il sec. XVIII e il sec. XIX, 
h a l'illusione di trovarsi ancora in 
un mondo lontano e remoto. Le 
pagi ne di Vincenzo B ellovacense e 
di I acopo da Voragine rivivono in 
quei di seg ni e in quelle scene, 
come se i secoli non avessero sca
vato un abisso tra il mondo di 
quei novellatori mi stici e il nostro 

si ripresenta davanti fresca e viva 

(I) Si paragoni questa rozza scena popolare col quadretto ISO (fig. 19) dell a serie di Matteo 
Rossell i. 

La fig. 20 è tratta da ll a stampa n. 15, 5 cl e lI a coll ezione Be rtare lli. 
(2) La <l Madonna del Soccorso» si stampava per uso del popolo ~.n co r il .dl a fine del 

sec. XVII; il monaste ro di S. Lucia di Guubio possiede una di que ll e stampe, in cui si ripete la 
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* * .j< 

Le p agine che ho scritto non hanno la pretesa di essere la s toria esau
ri ente d' uno dei pill curiosi motivi dell'arte sacra del Medio Evo. Esse vogliono 
solamente richi amare l'attenzi one degli s tudiosi sop ra il p rofitto che può venire 
dalla comparazione tra i testi lette rari e i monumenti dell 'arte e sopra l'impor
tanza ch e può avere per la conoscenza dell 'arte antica lo studio accurato de i 
N/iracoLi della Vergine del secolo XIII. I 11firacoLi sono una buona lampada 
a ttrave rso molti mi steri, che si ap rono ancora davanti a llo s tudioso dell' a rte 
italia na del Medio Evo e del Rin ascimento. 

EZIO LEVI. 

APPENDICE I . 

Elenco delle s tampe di miracoli della collezione Bertarelli (r). 

1-2. CARAVAGGIO (Bergamo): - 1. - [La Madonna di Caravaggio] (Sec. XVIII). 
Into rn o a lla Ve rgine sono /2 1Iti1'acoli: l ° U n decapitato - 2 ° U na malata risanata - 3 ° Un 

cava ll o c ieco illuminato - 4° Un malato risanato - S° Miracolosa caduta da un a lbero -
6° F lagell o di Caravaggio - 7° U n ramosce llo fi o risce - 8° U n cieco ricupera la vista -
9° U n conda nnato a lla forca s i sa lva - 10° La fig li a di Ull re è r isa nata dalla peste -
Il O U na malata è risanata - 12° Ciechi, sto rpi e a ltri risa nati. 

L e Iitogra fie non ha nno iscri zio ni d ichi a rative. 
II. - [[m1ltagille della B . V. iVfad01ma di Caravaggio] (1820). 

In a lto è il titolo: «Effigie d evotiss.' con alcuni m iracoli de ll a B. V. d i Caravaggio ove 
essa a pparse l' a nno r 482 il 26 Mag.o e fece scaturire un fonte de lle sue SS. g razi e ». 

AI centro è un a veduta d el Santuario: « Vedesi quivi sopra il fonte fa brica to un nobilis
s imo tempio ne l q uale d al c ie lo la rga me nte discend ono per inte rcession e de lla B. V. 1\1-
segnalatissime g raz ie a fede li che vi con corro no in m olte parti del mondo che a nco r 
lonta nissime intervengo no con g ran clivozione» . 

Ai lati ne ll a fig ura ciel miro 6 sono le imm agi ni di S. Fermo e di S. Rustico. 
In to rno a lla Verg ine so no 12 mir acoli: 

l ° «Nell a Piazza di Caravaggio un uomo no n s i può con ceppi decapita re pe r essere 
il g io rno di q uesta festa ». 

2 ° « Carlo tta di Cornotto di Va lte llin a pe r 16 mesi aveva patito febbre col una sciatica 
s i fe ce condurre a l fon te e lavatas i si risanò» 

consueta fi g uraz ion e dei pitto ri um bro-marchig iani ùe l '400 e del '500. La stampa è intitolata: 
1J1i?'acolosa immagine di Maria Ss. del SOCC01'SO, che si venera nell'antica chiesa del Cerro '/lel Ca
stello di Rotondo, Terr. di Sasso/e?'rato. La medesima fi g uraz ione si trama ndò di generaz ione in 
generazion e fino a i nostri g iorni; e s i vende a ncora. Un fog li o volante sta m pato a .sassofe rra to 
nel 1917 (Egisto Sabatini, ed itore) reca l'effig ie d ella Madonna del SOCCOTSO nell 'atteggiam ento 
consueto: la destra a rmata d i clava, la s in istra chiusa ne ll a ma no di un bimbo. A destra del 
q uadro è iI d iavolo, a s ini stra la madre impl orante (fig. 2I ). La stampa è intito lata: Cenni sto
rici del Santuario del Cer1'o Ù t Rotondo da Sassoferrato. Essa è interessante sopratutto per l 'ar
d e nte invocazione all a pace, che contie ne : (, La PACE che sa ntifica il lavoro e ne be nedice il 
prodotto: che re nde o pimi e rigog li osi i ca mpi, prospe re le industrie, che dà il pa ne sa porito 
ed abbonda nte a i poveri, che sviluppa tutte le ope re buo ne, tutte le buo ne iniz iative; la pace 
feconda che re nde santa e benedetta la mate rni tà, che ci sa lvi i padri , i frate lli , i fig li. Questo 
dobbia mo chiedere oggi a lla Verg ine SS. del Cerro ed Essa, che non ha mai abba ndonato 
coloro che ba nno impl orato il suo ai uto ed ha n ricorso a l suo p at rocinio, non ci abbandon erà 
in questo t riste m ome nto e sa lverà noi e le nostre fa migli e e la cara p atria no tra dal te rribil e 
flagello: la GUERRA ». Oh, chi mai av rebbe supposto che l'a ntico m otivo leggendari o d e i novel
latorì medie va li e dei pitto ri del Rinascime nto avrebbe fo rnito un pre testo pe rsi no a ll a rettori ca 
neutra lista del 1917 1 

(I) Dispongo q uesto Elenco in ordine a lfabetico. 

4 - Boli. d ' Arte . 
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* * ),: 
Le pagine che ho scri tto non hanno la pre tesa di essere la storia esau

ri ente d'uno dei piìl curiosi motivi dell 'arte sac ra del Medio Evo. Esse vogliono 
solamente ri chiamare l'attenzione degli s tudiosi sopra il profitto che può venire 
dalla comparazione tra i testi letterari e i monumenti dell 'arte e sopra l'impor
tanza che può avere pe r la conoscenza dell' a rte a ntica lo s tudio accurato dei 
J/lft"?'acoli della Vergine del secolo XIII. I J]fù'acoù sono una buona lampada 
attraverso molti mi ste ri, ch e si aprono ancora davanti a llo s tudioso dell' a rte 
italiana del Medi o Evo e del Rin ascimento. 

EZIO L EVI. 

APPENDICE I. 

Elenco delle stampe di miracoli della collezione Bertarelli (I). 

1-2. CARAVAGGIO (Bergamo) : - L - [La filadO/ma di Cal'avaggio] (Sec. XVIII). 
Into rn o a ll a Ve rgine sono 12 miracoli: l° Un decapitato - 2 ° Una malata risanata - 3° Un 

cavall o cieco illuminato - 4° Un malato risanato - 5° Miraco losa caduta da un albero -
6° F lage ll o d i Caravaggio - 7° Un ramoscello fiori sce - 8° Un cieco ricupera la vista -
9 ° Un condannato a ll a fo rca si sa lva - 10° L a fi g lia di Ull re è risanata dalla peste -
IlO Una malata è risanata - 12° Ciechi, storpi e altri risanati. 

Le litog rafie non hanno iscrizioni dichiarative. 
II. - [[mmagine della B. V. 11-fadon1ta di Caravaggio] (1820). 

In a lto è il titolo: « Effigie devotiss. a con alcuni miracoli d e ll a B. V. di Caravaggio ove 
essa apparse l'anno 1482 il 26 Mag.o e fece scaturire un fonte de lle sue SS. grazie ». 

AI centro è una veduta del Santuario: « Vedesi quivi sopra il fonte fabricato un nobilis· 
s imo te mpio nel qual e dal c ielo largamente discendono per intercessione de ll a B. V. M. 
segnalatissime g razie a fedeli che vi concorrono in m olte parti del mondo che ancor 
lontanissime interve ngono con gran divozione». 

Ai lati nella figura d el mir. 6 sono le immagini di S . Fermo e di S. Rustico. 
Intorno a lla Ve rgine sono 1 2 miracoli: 

l ° « Nel la Pi azza di Caravaggio un uomo no n si può co n ceppi decapitare p e r essere 
il g io rno di questa festa ». 

2 ° « Carlotta di Comotto di Valte llin a per 16 mesi aveva patito febbre col una sciatica 
s i fece condurre al fonte e lavatasi si risanò» 

co nsueta figuraz ione d e i pitto ri um bro-marchigiani ùe l '400 e de l '500. La stampa è intitolata : 
Miracolosa illtlltag ùle di filaria Ss. del SOCCOI'SO, che si venel'a nell'antica cltiesa del Cerro nel Ca
stello di R otondo, Te1'1'. di Sasso/errato. L a med esima fig uraz ione si tramandò di gene raz ione in 
generazione fino a i nostri giorni; e s i vende ancora. Un foglio vola nte s ta mpato a Sassoferrato 
n el 19I7 (Egisto Sabatini, editore) reca l'effigie della Madonna del SoccO/'so ne ll 'atteggiamento 
consueto: la destra a rmata di clava, la sinistra chiusa nella mano di un bi mbo. A d estra d e l 
quadro è il diavolo, a sinistra la madre implora nte (fig . 2I ). L a stampa è intito lata: Cemli sto
rici del Santuario del Cerro in Rotondo da Sasso/errato. Essa è interessa nte sopratutto per l'a r
dente invocazione alla pace, che contiene: (, L a PACE che sa ntifica il lavoro e ne benedice il 
prodotto: che rende opimi e rigogliosi i campi, prospe re le industrie, che d à il pane sa porito 
ed abbondante ai poveri, che sviluppa tutte le o pe re buon e , tutte le buone ini ziative ; la pa ce 
feconda che re nde sa nta e benedetta la mate rnità , che ci salvi i padri, i fratelli, i figli. Q uesto 
dobbiamo chiedere oggi a ll a Verg ine S5. del Cerro ed Essa, che non ha mai abba nd onato 
coloro che ha nno implorato il suo aiuto ed ban ricorso al suo patrocinio, non ci abba ndonerà 
in questo t riste momento e sa lverà noi e le nostre famiglie e la cara patria nostra dal terribile 
flagello: la GUERRA ». Ob, chi ma i avrebbe s upposto ch e l'a ntico m otivo leggendario dei novel
latorì med ieva li e dei pitto ri de l Rinascimento avrebbe fornito un pretesto pe rsino a ll a retto ri ca 
neutra li sta del 1917! 

(l) Dispo ngo questo Elmco in ordi ne a lfa betico. 

4 - Boli. d ' ArIe. 
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3° l Un cavall o lava to ri c upe ra g li occ hi, il pad ro ne li perde, Ill a poi pe ntito ri sa n8si 
to rn nndo cieco il cavall o » . 

4° « Uno vo ta tosi all a B. V. s i libe ra c1 nl ma l di pi e tra ed un Glpu cin o posto in gT8vi 
d olori coli ci, lava ncl osi s i libera ». 

SO « Pietro Goz in o d i Q uin za no casca cla un mo ro ne ecl esse nclosi vorato a ll a B. V. cl e 
Caravaggio s i sa lvò ». 

6° « Fl ag-e ll o tre llleneliss imo a vvenuto .11 popolo ci i Tre vi g' li o il 26 maggio I 4 T2 perchè 
s i ri deva cii q uesta festa ce le brata co n sole nnità cl a Cara vagia ni ». 

7° « U II uomo percosso q ui in oraz ione cla lla saetta restò ill eso ecl un ramo secco fi o
ri sce piantato d a un in cre du lo nel sn nto luogo ». 

8° « Un uomo a cui pe r g iu stizia iII l3erg nll1o e ran o st,lti C<lvat i g li occhi ri cupe ra la 
v ista a qu esta S. Fo nte » . 

9° « Un d otto re a Mil a no lI è con mazza nè co n forca pu ò esse re fatto mo rire pe r esse re 
rn CCO :ll <l nc\a to a questa g lori osa n ppan ~ l o n e » . 

10° Un fi g li o d e l re cI 'U ng heri a pi eno di le pre la vatos i a q uesta fo nte resta pe rfe tta
lli e nte sa nato ». 

T l° « l' io ra di L"l re nzini ci i So resina esse ndo stro ppi ilt,l cl a un catarr J di g uLta <lste tl GI 
illn anzi all 'illlill ilg in e vie ne s;ln ata ». 

12° « Q uantitil cii ciechi, muti, so rd i e zoppi, fe ri t i e illf,! rmi d 'ogni SJ rt;, me lltre con vi va 
fede si la va no ri cupe ra no la sanità » . 

3. C ]{ E~lA. - S anta J/laria della Croce (c. r820). 
Intorn o ;l l1 a Ve rg in e so no IO imili agini ovali : 

l ° Ba rto lo meo Co ntagli co ndu ce Cate rin a U lJe rt i s na s posa fu ori di Cre ma. 
2° Ca te rina U hert i pll g nil lat<l d al proprio marito ne l bosco cie l No vell e tto. 
3° Mnria Ve rg ine compare a Cate ri na in a bito di po ve ra d o nna. 
4° Ma ria SS. c ndu ce Cate rin a a ri co ve ro ne ll ;1 v icin a casa Samanni . 
S" Ca te rina trasporta ta in casa T e nsini riceve il S5. Viati co . 
6° Ricevuti g li ultimi sac ra me nt i, Cilte rinil riposa ne l ba cio d e l S ig nore. 
7° Cate rina e le vata d a Mari a S anti ss im a il li a g lo ria de l Cie lo. 
8° Allusio ne a i 40 miraco li avvenuti il 3 maggio 1490 al Nove ll e tto . 
9° Porte ntoso cerchi o appa rve agli Archite tti il J 8 g iug no 1490 ore S pom.c 

10° T e mpio cii S. Ma ria de ll a Croce presso le mura d i C re ma . 

4. CREM A . - La B. V. delle e 'raz ie. 
S otto a lla Verg in e v i è i I m i l' a c o l o cl e li a d onna ma la ta ri sa nata . 

5. C RE MONA . . - Il vero ritr atto della J/!fadonna S.ma della Fontana di Casalmaggiore dei R .di 
Pad?'i dei S ervi (sec. X VIII ). 

Intorno a ll a Vergin e sono fO m i?'acoli : 
l ° Stro ppi a to et a rs!rato miracolosa me nte san ato . 
2° Una d Olina spiritata è d a questa B. V . libe ra ta . 
3° Uno d a ne rvi ritirato risa nato miracolosam e nte . 
4° Da me di ci a ha ndo na to v iene eia qu estil Mad onna S;ln ;lto . 
S° Co ncore po polo assa i e fa a molti g raz ia qu es ta 13. V.>I e 
6° Uno co n l'ilcqu a d ell a Fontana v ie ne libe rato . 
7° Ri to rn a in vita un a d o nn a pe r g raz ia di qu es trl R. V. 
8° Un le proso g uari sce esse ndo condotto a V;ln t i a qu esta 13 . V.ne 
9° U no co n un d ici ca rbo ni è d a q uesta B. V. libe r' lto . 

100 Mo lti a pestat i sono p . g raz ia di qu esta R. V.n e li be rati 

6 . FmE N ZE . - !.!immagùle della Ss. NII1tziata ci i Fire nze (c irc;1 1720). 
Into rn o a ll a Ve rgin e sono / 8 m h'acoli : 

[ 0 « Ca rce rato un se rvitore inn o ~e nte e co nda nn ato si libe ra vis ibilm e nte da ll a Nunzi ata ». 

2° « E rco le cl'Este d a m orta i fe rita in g ue r ra co ll a 5<)la in vocazione cl e li a N un zia til 
ri sa na» (T). 

30 « Esposto a ll e fi a mme da Turchi un cava li e r cl e Malta in voca la N unziata e no n 
ab brn cia » (2). 

4° « Be rna rdin o S ardo tagli a to in tu tto il co rpo d a fi e ri colpi e gettato per mo rto in un 
fosso si sa lva la vita ». 

SO « Co n miracolosa vio le nza s i to rcono a ll o indie tro le braccia a l boia e d un meschin o 
da d ecoll a rs i s i salva », 

(I ) Cfr. la collezione di Matteo Rosselli , n. 6. 
(2) Cfr. Matteo Rosselli, n. 4. 
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6° « Domenico da Case ntin o 1110rto e se polto d o po quaranta ore risuscita ». 
7° « Un 1);I111l>in o ne ro diventa bianco e la madre o nesta si libe ra del ve le no e delle 

ire d e l maritu sospettoso ,). 
So « G he r;mlo di G iova nni d'Austria con un a scure diviso dal capo a l ventre no n muo re,) (I). 
9° « In vocata la N lIn ziata sopra Anto ni o 7.in goni morto in atto di se ppellirlo ri suscita ,). 

10° « Stracciato a Spadino d a un orso la g ua ncia, la N un z:ata subito lo san;) e fa m a n
s ueta la fi e ra ,) (2). 

JT o «Bernm'do da Ve?'celti impi ccato dopo un giorno e una notte si trova vivo e libero 
pe r ai uto clelia Nlln zia ta » (3). 

12° « Bartolomeo ma niscalco c<lde da un alto di 60 braccia chi a ma la Nllnziata in aiuto 
nè muore lIè s' infra.~n e ,) (4). 

1:;° «lJ!Iariotlo da Cm'tona per fa lsa accus<t tormentato ri co rre alla Nl.lnziata non sente 
pe ll a (5) ,). 

J4° «Ad Antonio soldate. recisa d a l ca rn e fi ce la testa miracolosame nte r iunisce al busto ». 
IS° « Scioglie N iccolò stretto col co llo e piede in un sol fe rro a lto un braccio e lo fn invinc i

hi le n Turchi ». 
16° « Martino di Lugo giunto all'estremo per le multe ferite ri sa na ». 
17° «Caterina Regi na di Cipro si li bera dall e lusi ng he di Satana e a sa nta vita riducesi 

da lla Nunziata» (6). 
ISO D ome nico fornaio sotto le rovine di tutta la sua casa non mu o re nè resta infra nto ». 

7 · 8. GORIZIA. l ° i1rm' ia Ss. di Gon:zia, stampa a colori ( rS40 c.) . 
« In Gorizia. un me rcallte c<lduto in fal limento pe r triste vizio del gioco, abbat utosi in una 

«statua di 1l1m'ia Santissùna miracolosa me nte Concetta , e trova;~dosi a rmato di fucile, 
« osò spararlo contro di essa. All ora il Serpente, spiccatosi d a di Le i pi ed i, g li si a vve ntò 
« all a fa ccia e fra i piLl crud e li sp;lsimi lo uccise ,). 

2° « Vera effigie di Maria Ve?'gine i mmacolata della Cmtcezimle, all a quale da un dispe rato 
« giocatore fu data un 'a rchibugiata nel d ì 4 gen naio rS! 4 a ll e o re 2! ne ll a c ittll d i 
« Gorizia di A ll e lll agna nella Camiola sopra il fiume Isonzi o 26 leg he cii Ve nez ia e 
« per castigo di Di o fu da l serpente puni to ». 

9-10. LORETO. 1. - il/ateI' misericordie o?'a P. N. (c. 1590). 
R itrato de la 111. di Loreto con le istor/:e et translatione de la Santa Cm·a. 

Sopra la Vergin e vi è It?t miracolo: « C011l e fu leva ta clagli Angeli di Sciavon ia per no n 
eser veneratta e fu portata in la selva d i Loreto nel territorio di Reca nati ». 

Nei lati della Vergine sono 6 miracoli: 
rO « Come la S.ta Casa fù le vata d e i Angeli a Nazaret p. esser aha ndonata la fede ». 
2° « Come la g lo ri osa S ." Ve rgin e fu annunzi' lta dal Angiello in la Santa Casa ,). 
3° « Come la Ve rg ine naque e fu le vata e n la Santa Casa ) . 
4° « Come fu levata de la selva pe r cagione dei cagn iamenti e portata ne l poder de 

doi frate ). 
5° « Come fu porta ta nel poder de doi fra te li e per la discord ia loro fu portà in strada ». 

6° « C011l e fu porta ta dai Angielli in la strada dOlle ogi si ved e ) . 
II. - Immagine della GI01'iosissima Ve?'gine di Lm'eto (c. 1750). 

Sopra la Vergine vi è il miracolo: « La S.ta Casa passa il mare pe r spatio di TOO mi g lia ». 
D all e parti sono 8 mi?'acoh : 

l ° « Vi e ne cavata la coradella ad un prete che a ll a S.ta Casa celebra messa et ivi s pira ,). 
2° « Due ca puccini sono dall'onde cie l mare li berati ». 

3° « U n Ca p.o d i soldati condannato a mo rte è li berato ). 
4° «Tre città per in tercessione de lla B. V. sono li be rate d all a peste ». 

5° « È li berato un g iova ne dal demoni o e restituitoli la scri tura che g li ha\'e va fato » (7). 
6" « Da fortuna di ma re e pe ri colo de Turchi mo lti s i salvano ». 
7° « U na genti l d o na fran cese ed altre da diavo li o presse sono li berate ». 
So « Molt i c iechi , infe rmi e stropiati per inte rcessione della B. V. ri sa nati ». 

Sotto è 1m IItil'acolo: 
« Miracolosamente sono tenuti lontano g li impeti di Turchi da lla S .ta Casa ,) . 

(I) Cfr. la collezione di Matteo Rosselli , n. 26. 
(2) Cfr. Matteo Rosselli, n. 14. 
(3) Cfr. Matteo Rosselli, n. 20. 
(4) Cfr. Matteo Ro selli, n. S. 
(5) Cfr. Matteo Rosselli, n. 13 . 
(6) Cfr. Matteo Rosse lli , n. 30. 
(7) E il miracolo di Teofilo, di cui la Madonna del Soccorso è una variante. 
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11. MONSERRATO. - La Madonna è senza iscri zio ne dichi arativa (sec. XVII). 
Intorno a ll a Vergin e so no 8 miracoli anche questi senza iscrizione dichiarativa. Essi rap-

presentano: 
l° U n uomo che prega. 
2 ° U no zoppo r isanato offre le sta mpelle a ll a Vergine. 
3° Una donna che si libera dei diavo li . 
4° U n uomo che prega . 
5° Uno che cade dalla fin estra. 
6° U no che è cascato ne l pozzo. 
7° U no che prega. 
8° Un contadino schiacciato sotto un ca rro. 

12. NAPOLI. - La B eatissima Vergine del Carmine (sec. XVII). 
Intorno alla Vergine sono I4 miracoli: 

l ° « Poveri schiavi fan voto all a B. V si liberano ». 
2 ° « Somergendosi una nave fa voto, il paron si sa[lva) ». 

3° « Pescando trova n il fìli o che era 2 giorni anegato e vivo ». 

4° « Invoca la B. V. non puono ferire gitando in mare si sa[lvano) ». 
S° « U n fe rito a mo rte g itato in un pozzo lo cavano vivo ». 

6° « La B. V. del Carmin e libera una inde moniata ». 
7° «La Mad. del Carmine Iib. uno da 30 ferite ,). 
8° « Uno è lib. da la B. V. dalla forca ». 
9° « M. V. libera uno da in cendi o del foco ». 

20° « Da un alboro cade, è sanato da M. V. ». 

I l ° «Il padre trova il s uo figlio vivo che era morto ». 
12° « Vi e n ferito in giostra . La B. V. lo li bera ». 
13° «Essendo ne' ceppi fa voto e lib. dalla B. V. M. ». 

14° « U n cieco riceve il vedere dalla B. V. M. ». 

13. POMPEI (Napoli). - La JJfadOlwa del Rosario di P ompei (sec. XIX). 
Sopra la Vergine so no 2 1/ti1'acoli senza iscrizione dichiarativa: 

l ° U n vaporino che affonda. 
2 ° Un terremoto . 

Intorno sono 6 miracoli senza iscrizione dichiarativa: 
l ° U n assassino è preso da ' carabi nieri. 
2° Una donna prega davanti a un reclusori o. 
3° U n processo a ll a Corte d 'Assise. 
4° U na ammalata risanata. 
S° U na madre davanti a una prigione. 
6° U n uomo che cade da un ba lcone che rovina. 

14. REGGIO. - Il ve1'O disegno dellamiracolosissima Madonna de'Pad1'i de'Servi di Reggio (sec. XVII ). 
Intorno a ll a Vergine e il Bambin o [Quem ge1t1tit adoravi!) so no I6 1/ZÌ1'acoli: 

l ° « U na carocia va adoso un putino di 30 mesi et si ruppe un bracio ». 
2 ° « S i sa na un a dona inferma et anco strupi ata ». 
3° « U no infermo a morte risanato ». 

4° « U no mutto e sordo dato l'udito e il parla ». 
S° « Un leproso mond atto ». 

6° « U n putto stropiato ca min a sa no ». 

7° « Un scudo d'oro miracolosa l11 ente ritrovato ». 
8° « U n cieco di un 'occhio illul11inato ». 
9° « U na donn a inferma risanata». 

10° « U n vecchio di 70 anni gobo risanato » . 
Il O « U n g iovane di una botta di arcobuio ». 
12° « U na donna li beratta dal Demonio ». 
13° « U na pietra di marmo cade ad osso un puttino ». 
14° « Una putta di 15 ann i cade giù d 'una altezza ». 
IS° « U na giovane mutta e sorda ». 
16° « Un vecchio d'anni 60 crepatto ». 

15-16. ROMA. - 1. La miracolosa i l1adomta di Carmine di Roma (sec. XVII). 
Intorno a ll a Vergine sono 4 miracoli: 

l° « Uno fe r ito et getato in mare è liverato ». 
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2 0 « Uno da ll ' incendio d' un a casa liberato ». 

30 « U no fe rito di 20 ferite risa nato» . 

40 « U no fer ito d i 17 fe rite risa nato ». 

Sotto alla Verg ine c'è Wt miracolo: q ue ll o dell 'impiccato, senza iscrizio ni d ichia rative (I) . 

I I. - [Lo stesso, se nza iscrizione). 

[Sotto alla Vergi ne v i è un solo miracolo: q uell o dell ' impiccato, sa lvato da una prodigiosa 

rottura de ll a corda). 

17. TREVISO. - La miracolosissima lJ1ado1tna di TI'eviso la qltale dall'amto Io88 sino al p?'e

sente giorno là stltpendissimi mi?'acoli con gran C01tC01'SO de populi. 

In to rn o all a Vergin e sono I3 miracoli : 

IO « U n uo mo in bocca a l lupo libera ». 

2 0 « U n impiccato 7 volte si ruppe il ca pestro si li bera scopia ndo il boia ». 

30 « U ll fer ito a morte si li bera ». 

40 « Alcuni da for tun a si libera ». 

50 « U n putto cade ne l fuoco risana » . 

60 « O rigine dell a Madonna » . 

70 « U na ritrata d i m e m bri risa na ». 

80 « U no dell a saetta resta illeso ». 

90 « U n co nda nO a ll a morte si salva ». 

10 0 « U n feri to nel ve ntre r isa nato». 

Il a « U no esce miracolosam. d i pr igione ». 

120 « U no fe rito d i II colpi mir. risa». 

130 «Uno putto morto ressuci ta m e ntre vie ne sepolto ». 

18. VICENZA. - L'immagine della l/ti?'acolosissiwa ft{ad01t1la da Monte Ùt Vicenza (sec. XV rIl ) . 

Illtorno alla Vergi ne sono IO miracoli: 

IO « Un assiderato co ndotto all a B. V . di Monte e li berato ». 

2 0 « Cad uto un fa nciull o in p ozzo per la B. V. è li berato». 

3° « U n cad uto da a lt issima pia nta non ri ceve male ». 

4° « U n infe rmo d i molt i a nni dall a B. V. è risanato ». 

5° « Apparizio ne dell a B. V. a S. ta Vi cenza». 

60 « Un mu ratore cad uto da fabrica è liberato». 

70 « U n strop pi o anda ndo a ll a B. V. è risa nato ». 

80 « Un cieco in voca la B. V. ricupera la vista ». 

90 « Cad uto un o da cava lo ri ceve g raz ia ». 

IOo « Molti zoppi, ciechi, infermi da ll a B. V. li berati ». 

19. V ITERBO. - Miracolosa immagine di Mtwia 55. della Qltercia cile si venera Ilella chiesa dei 

PP. Domenica?ti in Viterbo (1832 ). 

I ntorno a ll a Vergin e sono I2 miracoli: 

IO « Oh qua nte vo lte l'ho levata - o q ua nte 

« Egli se ne rito rna in un ista nte )l. 

2 ° « Essendo da ne mi ci assediato 

« in vis ibile resta e preser vato ». 

30 
- « D a una donn a due volte t rasportata 

« Su la q uercia a suo luogo è ri to rn ata )l. 

4° « Con le viscere e il. cuor fuori del lato 

« corre il P rete alla Que rcia ed è sa nato • . 

50 « Sul nudo collo la m annaja fo rte cadde 

« no n lo tagliò; sfuggì la m o rte» . 

6° « Co' ma ni alla g irella, i piedi al suolo 

« un gigante d ivie ll e e non ha d uolo .. . 

70 « Dell 'a lt issi ma rupe d 'Orvieto 

« precipitassi, fu sa nato e lieto :t . 

80 « Per dar vita all a m adre il bam bin parl a 

«il mari to t ralascia d i svenarl a ». 

(I) Ctr. la tav. 20. È il medesimo motivo de lla nove ll a medieva le conosciu ta col nome: 

I l ladro Elbo. 
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9° « Sa lta il GI\'[llI o va loroso e ardito 
« per li be r,lre il suo padro n fe rito ». 

IOU « Cascò sopra la lancia sviscera to, 
« invoca ndo i\1<lria fu libe r;llo ». 

] rO « D ava nti a un C:lrd in ale e molta ge nte 
«ris,l[ la il co ll o ;1 u n uo m che stil I<lng- ue nte ». 

J2 ° « Non han forza le fia m me e per mir:lcolo 
« resta in tatto il Ji~lio l o e senza ostacolo ». 

20-22 . . IGNOTA LOCALlT!\. - Il mù·acolo della B. V. 1If. della Pianta. 
U n ba m bino cade da una sca la adossata ari un a q uercia. 

l. - j/faria SS. del UÙ'ÙtO IIJ/lore ( r8sr- 52 ). 

In to rno a ll :1 Vergine so n() 8 miracoli: 
l ° « P. G. R. da Iin cam:a ro -. . 
2 ° « P. G. R. della vista ». 

3° [M iracolo de lle sta mpe lle]. 
4° [U n iu cle mon iato è li berato]. 
S° [Un no mo ca de da ll e sca le ri sa nato]. 
6° [U n uo mo risa nato]. 
7° [U n'a lllm ala ta ri sa nata] . 
8° [Preghiera]. 
9° Ca rl o An to ni o di S tefa no per g raz ia ricev uta. Miracolo successo il dì 23 maggio r836 

ave ndo ricevuto 63 cortellate. 

I L - l1fan:a Ss. del D ivùto Amore (senza iscrizio ne). 
In to rn o alla Ve rg ine sono fa I/àrllcoli se nza iscri zio ne d ichi a rat iva: 

] 0 Un amm alato risa nato. 
2 ° [1 miracolo de ll e stampell e. 
3° U n possesso li berato. 
4° Uno che c:1de per le scale . 
S° U n malato risa nato 
6° Ex voto d i me mbra e chiod i. 
7° P reghi era. 
8° Una a mm alata ri sa nat:1. 
9° Ex-voto. 

10° Un feri to risa nato . 
S otto :1 lla Vergi ne vi è un miracolo senza iscrizio ne di chi arat iva : 

Una c.a rozza con cavalli che scappa no. 

APPENDICE Il. 

La « Mado nna del Soccorso ». 

Pnrecchi anni or so no, e nt ra nd o nell :1 chi esa ag" st ini a na d i S. Mu in di Borgo in Sasso
fe rrato vid i q uas i ne l cent ro de ll a nave un a macchi na in legno e ca rtapesta rappresentante la 
i\fadonn a del Soccorso (fig . 18). Attorno al gruppo a rdeva no alcuni cer i, e v'e ra genuAessa in
sie me ad un ragazzo una vecchi a rella che mi raccontò: « C'era un a volta una mad re che sec
cata da l pia nto e da lle gr ida in sis te nt i de l suo figlioletto in nn mome nto d i rabbia esclam ò: 
che il d iavolo ti porti! E subito co mpa rve un d iavolo o rri bile che acciu ffò il putto per portar
selo via. La mad re dispernta si r ivo lse per soccorso alla Mado nna, che subito inte rvenn e scac
cia ndo il d iavolo con un bastone, e restitu e ndo il ba l1l bi no a ll a mad re. Ogni a nn o il marted ì 
d i Pasq ua, le mamme vengono a pregare a i pi ed i di qLlesta statua co n i loro ragazzi, ma q uando 
racco ntano loro la storia, la cambiano un poco, e na r rano che il ba lll bi no aveva d isobbed ito 
e perciò venne il diavolo a pre nderselo, ma la storia vera è q uell a che ho detto io ... », 

Così a ppresi la prima volta eia un a don na del popolo q Uil le mi racolo de ll a Verg in e illu
st rassero le immagini dell a Ma lo nna cie l Soccorso. Da a llorn m' in te ressa i a questo tema ico
nogra fi co e ne trovai pa recchi esempi , tutti nell e Mnrch e e nell 'U m bri a o nei paesi finit imi 
o proveni e nt i ciii q uell e regioni , e in ge nere in cO ll venti e chi ese o confrate rni te dell 'ord in e 
di S. Agostino. La fonte lette ra ria dell a leggenda no n m i fu possibi le ri nveni rla, per q uante 
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rice rche facessi ne ll a le tteratura ascet ica specia lm e nte agostIn ia na, e inutilm e nte mi ri volsi a i 
mig li o ri cul tor i d i questa discip lin a . Solo un 'eco d e ll a leggell da rin ve nni ne ll e o pe re d e l 
Beato G iova nni DO l11ini ci. Q uesto frate dome nicano, s ull ' inizio de l X V secolo, scrivendo 
il s uo a ll1'eo li hreito sul Covenw della famiglia raccoma ndava a Bartolomea, la pi a co nsorte di 
Anto ni o Ali.Jerti: « Bada da l pro nun cia re co n ira o co n legge rezza pe r spave nta re o pe r q ua l
siasi a ltro motivo, un a maled izio ne o una imprecaz ione s ui tuoi fi g liuoli o su ql.18 1siasi ;i1 tra 
creatura o dal 'maltdarli al diavolo, po ichè un a ta le mal ed izione uscita da ll a bocca ci e l padre o 
d ella madre o si ve rifica ovvem in qua lche modo dann eggia » ( I ). 

Venuto a co nosce nza d e ll o stu :lio SLl i !I1iracoli della Vergine d i E~ i o Lev i, stud io che 
getta nuo va lu ce a nche s ull a legge nda che inspirò le fig uraz io ni d e ll a Madonn a d e l Socco rso, 
mi affrettai a mette re a 5lH d isp.)s izio ne il mate rial e da m e ra cco lto. Ma egli insistè cortese
mente perchè io pubb licass i il risultato del le mie ri ce rche a Ill odo di append ice a l suo lavo ro. 
Mi li mite rò ad accenn are ad alcun e rappresentazioni di q uesto tema ico nog ra fico no n co mprese 
nell 'e le nco datone da l Levi, pare nd o llli s upe rAu o pa rl are ancora d elle fo nti lette rari e dopo q uanto 
egli ne ha scritto co n tan t;l d ottri na ed a uto ritil. l i Lev i d ice gi usta l11 ente che «questo te ma 
cosÌ fortu nato d ell a Jl1adol/.I/.a del Soccorso presenta molti problemi curi osi ed oscuri che atte n
dono a ncu ra la lo ro solu zione » . 19'no ria mo infatt i pe rchè q uesta fig uraz io ne si loca li zzò ne l
l'Umbria e ne ll e Marche, e pe rchè divenne un tem a icoll ogr' lfi co de ll 'ordi ll e agostin ia no , inoltre 
ig noriamo la fonte scritta da cui scaturì d irettamente. L e varie leggend e raccolte da l Levi ap
partengono a ll o stesso ciclo, sono - dirò cosÌ - g li a ntenat i di q uell a che noi cerchi a mo, non 
la madre . La novell a [)e pue'ro quew B. V. a de1JtOllibliS libe?'avit è q uell a che più vi s i av vi
cin a, ma nell e nostre fi g ura .tioni il d iavolo è se mpre uno solo, e ne ll a novell a so no molteplici , 
e in questa ha un a parte impo rta nte il foco la re in cui fu gettato il ba mbin o, foco l<l re che non 
vedes i riprodotto in a lcun q uadro. 

l o so no co nvinto che la fonte letteraria da cui e bbe origine q uesta rappresentazione a r
tistica ca ra ag li agost iniani , debba essere nna legge nda de l t utto s imil e a q uell a d a me racco lta 
d a ll a viva voce del popolo in Sassoferrato. La scri tta ne ll a te la del l'Alunn o d e ll a Ga ll eria Colonn a 
(fig. II ) ce ne accerta: d ice la Verg in e al demo nio : 

li'mdi il SttO figlio o satalla a costei 
che a te pe r ira ?101l di CO?' t'a dato. 

Per ira dunq ue , e no n con un patto a ll a Fa ust, m a in un mo me nto d i rabbia, q uando esclamò: 
che il diavo lo t i porti l E le pa ro le su rife rite de l B. G iova nni Do mini ci seml)ran o U1l com
me nto a q uesto miracolo de ll ;1 Verg-in e che, ne ll 'a rte, assume il nom e di Mad onna cie l Soccorso. 

* * * 
FERMO. - Ch. ci i S .• Agostin o. A lta re d el braccio d estro. Solita fig uraz ione d ell a Madonn a del 

Soccorso, in un gonfa lone di te la , de' primordi ci e l XV I secolo, ci i un meschin o pittore 
ma rchig iano. L a tela fu t;lgliata per adatta rl a all' attu ale co rni ce, e il diavolo è rimasto 
fuori: in fo ndo a dest ra un te mpio co n portico, sull a cui porta è scri tta la in vocaz ione: 
SlT PAX l-l v rc DOMU I ET OMNIBVS INTRANTIB VS IN EA, a s in istra un paesaggio montuoso, un 
fium e e le ved ute di Ferm o (?) . Nell <l fimhria d e lla tu nica d i Mari;, s i legge la sa lutaz ione 
angeli ca. 

CASTEL RITALDI (Spo leto). - Di q uesto stenda rdo, clatato 1509 ha g iit parlato il L e vi, a l N. VI l. 
Q ui lo ri co rdo solo pe r attr ibui rlo a l Latta nzio fig lio di Nicolò di Liherato re cla Folig no 
d etto l'Alun no. 

FOLIGNO. - S . Agos ti no . «Sacrestia. Tavola a olio. Maclo nn a del S occorso; esegui ta ad il11i ta 
zione cle lia sc uola d e ll 'Ur l,i n;lte ». 

CosÌ il G ua rcl abass i, Indice- Cuida dei Ilt01llt1nenti dell'Umbria, p. 75 , l1Ia fu a lie nata d e
cine d 'a nni or so no, e se ne ig no ra la sorte . 

GUBBIO. - Co nvento ci i S . Lu cia dell e Agùsti nia ne. St'lmpa cl e li a fin e d e l X VlI seco lo. r<lp
presenta nte la Mado nn a del Socco rso, ne ll a solit<l fo rl1lula: in alto d ue a ng io li che d e po n
gono un a coro na in ca po a ll a Ve rg in e. Sotto vi è scritto: JJfiracolosa Immagine di JJfaria SS. 
del Soccorso che si venent nelt'antica chiesa del Cen'o nel castello di Rotondo, Terr. di 
Sassofen'ato. 

(T) BOSSLEZ A. [(ardùtal 101t. Dominici's Erziehlmgsle/we etc. F re iburg Rr. r894, p. 25 · 
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SASSOFE RRATO. - Ch. d i S . Ma ri a d i Borgo, già degli Agostinia ni. Te m per a su tela ne l te rzo 
altare a des tra, d i scuola m archig ia na de' primordi del sec. XV r. La madre prega genu
flessa, il de mo nio tie ne per la scoll atura dell 'abitino il fa nciull o che g rida e i agg ra ppa 
a ll a Ve rg ine, che ha manto azzurro stell ato sopra la tuni ca rossa, e bra nd isce la clava. 

SE RRAVALLE SUL CHlENTI. (fraz io ne di Percanestro). - Affresco nella pa rete destra dell a chiesa . 
Ve rg ine sta nte, con la dest ra so ll eva la clava e con la ma no sinist ra il pu tto; il de monio 
che l'aveva affe rrato, è in atto di fuggire; la m ad re è genuflessa . 

Q uesto a ffresco è certa m e nte opera di Paolo Bontulli, di cui sono molti altri affreschi 
circosta nt i, datati I522 , dat a che con ogni probabili tà può rife ri rs i a nche a qu esto affresco, 
sul qua le è scr itto: MARIA D E LLO SOCCORS O . 

GUBBIO. - S . Agostin o. Oltre la tela datata 1485, g ià descritta da l Le vi, e ravi in sacrest ia uno 
stend ardo rappresenta nte la Vergi ne del Soccorso, d ipinto dall 'All egrini (I) (1597- 1673), 
un maestro eug ubino scola ro del cava lier d 'Arpin o, ma da pa recchi anni se ne ig nora 
la sorte. 

PALELUIO, presso il co nte Mazza rin o. - Di q uest o tritt ico ha g ià pa rlato il Levi a l N . 16. 
Q ui la fig uraz io ne de lla Madonna del Soccorso fu si ntet izza ta ne ll a tavola cent ra le nella 

sola fig ura della Ve rg ine con la mazza e il fa nciullo che s i r ipara sotto il ma nto d i Maria, 
senza il diavolo e senza la m ad re. S e qui la ri cordo è solo per affe rm are che a nche q uesta 
è una pittura marchigia na, e va attri buita a Lore nzo II da Sa nseverino. Ig noro come da 
q uesta città passasse in S ici li a. 

ROTONDO (Sassoferrato). - Sant ua ri o del Cerro . Al prin cipi o de l secolo scorso ci i q uesto sa n
tuari o rest ava in piedi solo il presbiterio, nella cui pa rete d i fo ndo era affrescata lill a Ma
donna de l Soccorso, che vedemmo r iprodotta in una stampa che conservas i a G ubbio ne l 
Conve nto di S . Lucia. L'affresco che vedesi ora sul nu o vo a lta re è m odern o, ad ecce
zione de ll a testa de ll a Ve rg ine, che fu staccata da ll 'a ntico dipinto e inse rita nel nuo vo . 

MATELICA, presso il s ig nor Croci. - Anconetta di pi ccole dime nsioni . L a Verg ine tiene il 
p utto soll evato con la sinistra, a destra c'è la madre ge nuflessa, ai lati S . S e bast ia no ed 
a ltri d ue sa nt i. XVI sec., scuola marchig iana. 

SIGILLO. - Chiesa del Cimitero, dedicata a S . Anna, g ià degli Agostinia ni. Nella pa rete destra, 
affresco di Matteo da Gua ldo ra ppresentante la Vergine stante nel ce ntro con la mazza 
e il puttino ; la madre è a sinistra, il diavolo a destra. Sott o vi è scritto: SA. M. DEL 
SOCCO RS O . 

MONTEFALCO (presso), Parrocchi a d i Turrita. Ne lle parete a destra un affresco del XVI secolo, 
a lqu a nto deperito, ov'è fig urata la Mado nna de l Soccorso nell a consueta formula. 

F IRE:-IZE. - Presso il marchese P ie ro Bagagli. T avola rapprese ntante nel centro la Verg ine che 
att ira a sè un putto urla n te, proteggendolo sotto il ma nto, me ntre col basto ne scaccia il 
di avolo. A sinistra la m adre genuflessa, in a tto di implora re soccorso . Due a ngio li scen
do no a coronare la Vergine ; in alto la m ezza figura dell 'Ete rno Padre con t re cherubi ni 
per lato. In un carte llin o v' è la scritta dell 'a utore: Jacopo di Chiment-i da E1Itpoti. I 59J. 

Questa tavola prov ie ne dalla distrutta chiesetta di S. Maria S opr'Arno in F ire nze, dove 
fu vi sta da l Rich a (2). i.Q uesta chi esa, a q uanto pa re, non aveva alcuna attin enza con 
l'ordin e agostini a no ; e questa tavola sarebbe la sola imm agin e della Madonna del Soccorso 
d ipinta fu ori de ll 'U mbria e delle Ma rche e paesi fini t imi. 

* * * 
Altre immagi ni d i Madonn e del S occorso t rova nsi, a q ua nto mi fu ass icurato, in Arcevia, 

chiesa d i S , Meda rdo; in Castagua, chiesa d i S . Ermete; Ripatra nsone, S . Agostino; Ang hi ari, 
S . Agostino; S. A natolia (Marc he) in una chiesa d i monache Agostinia ne . 

UMBERTO GNOU . 

(I ) L UCARELLI O ., lI/elltorie e G7tida storica di Gubbio, r888 , p, 565. 
(2) Cltiese fiorentine, 1762, vo I. X, pago 318-319. 


