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I PRIMISSIMI MONACI EGIZIANI QUALI RADICI DELLA 
SPIRITUALITA DELLORDINE DI SAN PAOLO PRIMO 

EREMITA

Cercando ie radici della spiritualita delFOrdine di San Paolo Primo Ere
mita, dobbiamo prendere in esame soprattutto ii Patriarca di esso, san Paoio di 
Tebe, che i monaci paoiini hanno sceito come modeiio di santita monastica e 
che, conformemente aiia posizione di san Girolamo\ venerano come ii primo 
eremita cristiano. La spiritualita deiPOrdine prende da sempre la sua ispira- 
zione, e io fa anche oggi, non soltanto da san Paoio, ma anche da aitri primi 
grandi monach e monache egiziani. Per rendersene conto, basta citare ad 
esempio ii Pan/ńM eremtA, un'opera manoscritta del padre Bartoiomeo Boie- 
sławski^, oppure ia storia deii'Ordine scritta dai padre Gregorio Gyóngyósi". 
Infatti, queste opere presentano i monaci paoiini come gii unici eredi deiia vita 
di san Paoio di Tebe ia quale giunse a ioro attraverso un'ininterrotta serie di 
discepoli spirituałi del Primo Eremita cristiano. Ad esempio, possiamo dire in 
proposito che ii Boiesławski sostiene che gia durante ii primo centenario deiia 
morte di san Paoio (343-443) ia sua spiritualita monastica passo daiPEgitto in 
Siria, Grecia, Palestina, Italia e Gailia$: dail'Egitto in Siria e in Paiestina essa fu 
trapiantata da un discepolo di sant'Antonio ii Grandę -  santTlarione^; in 
Grecia -  da san Basiiio Magno, da san Gregorio Nazianzeno e da san Giovanni

' Cf. Hieronymus, Uiia X Paaii Prani Eremiiae, pas.san.
Utiiizzeremo ia paroia «monacox soprattutto nei suo primitivo significato di «eremitax.
Cf. Barthoiomaeus Boiesiavius, Paa/ina cremas scii co[m]m<?uiariii.s ky.siorica.s in quo Ordi-

/iH Prafm/n EreniUarunt lancii Pau/i Primi Eremiiae primcrdia, progre^iM, /undadoner, priyi/egia, 
yiri i/iasfras ra/araniar. H manoscritto viene custodito neii'Archivio di Jasna Góra (n° 752). Circa ii 
manoscritto cf.: B. Degórski, Powitanie Zakonu Paulinów w Jwiada « Paa/ina Erc/na^x O. Bardo- 
miaja Bo/cs/awskiego, „Studia Ciaromontana" 3(1982) 254-281.

** Cf. Gregorius Gyóngyósi, Viiaa/rairam /iercmaaram X Paa/i primi /iercmiiae (quest opera 
viene conservata neii'Archivio di Jasna Góra [n° 1526 11 46]).

Cf. Barthoiomaeus Boiesiavius, op. cit., 30-66. Cf. anche: B. Degórski, Powitania Zakonu..., 
art. cit., 262.

6 Cf. Barthoiomaeus Boiesiavius, op. cit., 47. Cf. anche: B. Degórski, Pomianie Zakonu..., 
art. cit.. 262.
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Crisostomo". E cosi, in un modo simile, attraverso i secoli ia persona di san 
Paoio di Tebe giunse in Ungheria, ove aU'inizio del XIII secolo sorse 1'Ordine 
di San Paoio Primo Eremita.

NeiParticoio presenteremo, perció, non soitanto lo stesso Patńarca dei 
monaci paolini, ma anche alcuni aitri grandi monaci e monache dai quaii 
i suoi figli spirituaii attingevano ed attingono modelii da imitare e, anzi, Ii 
considerarono e considerano membri spirituaii deiTOrdine. Nei fario, peró, 
ci iimiteremo ai piu antichi monaci egiziani, compatriotti di san Paoio, dato 
che, senza dubbio, essi furono eon iui piu strettamente iegati sia spirituaimente 
che fisicamente, grazie aila stessa patria.

I. SANT'ANTONIO IL GRANDĘ

1. La Vita S. Antonii scritta da sant'Atanasio di Aiessandria. Sant Antonio 
nacque nei 251, neiia media vaiie dei Niio, probabiimente nei viilaggio di 
Qeman. Conosciamo ia sua storia grazie aila 5. Anton::' scritta da sant'A- 
tanasio di Aiessandria^ probabiimente nei 357, cioe aii'indomani deiia morte 
del grandę anacoreta ( t 356 ca.). Ii Vescovo di Aiessandńa lo esaita come 
persona esempiare oitre che fondatore deiia vita monastica, e ne descrive 
diffusamente ii genere di vita, ia spińtuaiita, i combattimenti eon i demoni e 
ie ascesi. La V:tn 5. Antonii e, sicuramente, io scritto monastico piu famoso del 
IV secolo. Quest'opera rivesti un ruoio determinantę neiia trasformazione dei 
monachesimo orientale da fenomeno dei ceti piu poveri, a fenomeno deiie 
ciassi abbienti, in quanto sant'Antonio divenne i'embiema deiia rinuncia aila 
ricchezza e agii onori mondani per ia vera filosofia: ia sapienza di Cristo. Ai 
modeiio di Antonio, divenuto presto popolarissimo, si deve non solo un au- 
mento numerico di adepti aiia vita monastica, ma soprattutto un esaltazione 
deil'ideaie monastico.

La sua introduzione in Occidente e iegata aiie versioni iatine deli'opera, 
ben due, ed entrambe quasi contemporanee aila composizione greca. Posse- 
diamo, infatti, una versione anonima primitiva^, caratterizzata da una rigorosa 
fedeita ietteraie, che determinó un iatino ineiegante e faticoso, sia per ia 
iimitata cultura dei copista, sia per ia diffieoita oggettiva di un vocaboiario 
specifico non ancora reso neiia iingua latina (si pensi a termini quaii: anac/to- 
retn, nronuc/ms, erentittt ecc., che vennero praticamente solo trasiitterati). Una

Cf. Bartholomaeus Bolestavius, op. cit., 59-64. La stessa opinione presenta un autore 
anonimo: L.N., PaJćt et origo Ptenti-Coenobtticae Petigionts 5. Paat; Ptint: Pretttifae, Romae 
1683, 3. Cf. anche: B. Degórski, Powstanie Zalconu..., art. cit., 262.

Cf. Athanasius Alexandrinus, Wta 5. Anton::, PG 26, 837-976; i'edizione critica: SCh 400.
9 Pubbiicata da: G. Garitte, Bruxe]les-Roma 1939; H. Hoppenbrouwers, Nijmegen 1960;

G.J.M. Barteiink [Lite Je: -Santi. 1], [s.i] 1974.
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seconda versione fu ad opera di Evagńo di Antiochia^", verso il 370. Evagrio, 
uomo coito, amico di san Girolamo, orientale di origine, ma vissuto per lunghi 
anni in Italia, realizzó una versione molto eiegante, che ebbe una straordinaria 
fortuna e un decisivo indusso sul latino monastico. Essa, peró, appare piu come 
una parafrasi che una traduzione rigorosa. Propńo a causa delia bellezza dello 
stiie, questa seconda versione soppiantó quasi totalmente la precedente ver- 
sione anonima.

Anche nel mondo latino, la 5. Antoni: riscosse uno straordinario 
consenso e contribui enormemente alla diffusione del monachesimo; lo stesso 
sant'Agostino attesta 1'influenza che quest'opera ebbe sulla sua conversione^, 
e verosimilmente il Dottore della Grazia si riferiva non alPoriginale greco, ma 
proprio alla traduzione evagriana .

2. Un riassunto della Vita S. Antonii di sant'Atanasio. La vocazione ere 
mitica di sant'Antonio si manifestó sin dalFinfanzia. Infatti, egli sente una tale 
ripulsione per la scuola, a causa della promiscuita che temeva, che i genitori gli 
procurarono un'educazione letteraria a casa^.

Nell'ambiente familiare, egli praticó fino a diciotfanni le virtu. Questo 
stato fu interrotto dalia morte dei genitori. Antonio divenne erede della fortu
na patema. Ma, una volta entrato in chiesa, senti la lettura del Vangelo: «Se 
vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dalio ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi» (Mt 19,21). Tornato a casa, sant'Antonio 
distribui le sue terre ai piccoli contadini del villaggio, vendette il mobilio e 
diede il ricavato ai poveri. Per se riservó un piccolo capitale, per assicurare 
la propria vita e quella di sua sorella^. Un altro giorno, peró, avendo sentito 
un'altra frase salvifica: «Non affannatevi per il domani» (Mt 6,34), abbandonó 
ció che gli restava, affidó la sorella ad una comunita di vergini e cercó un luogo 
dove vivere in stato di privazione. Aveva diciannove anni. Conosceva di fama 
un vecchio che, alle porte della vicina borgata, praticava questo genere di vita 
sin dalFinfanzia. Antonio ottenne dal vegliardo di stabilirsi presso di lui. Fu cosi 
che il Santo apprese il lavoro manuale^.

Pubblicata neHa PG 26, 837-976 (in fondo aiie coionne).
"  Cf. Augustinus, Con/essiones VIII, 6,14.
'2 Per un'introduzione ai probiema dei contatti fra letteratura monastica orientaie e occiden- 

tale, cf.: B. Degórski, /  otnnoscrifd deiie bibiiofecbe di Roma contenend le tradazioni iadne deiia 
<ffita .S. Antonii^ di santAtanasio. Aiie origini deiia iederatara monastica. in: (ristiancsimo Ładno e 
caiiara Greca sino ai sec. 7V 27A7 /ncontro di siadiosi deii'aniicbi:a crisiiana, 7-9 maggio 7992 
[= Studia Ephemeridis «Augustinianumw, 42], Roma 1993, 271-303.

*2 Cf. Athanasius Alexandrinus, Vita S. Antonii 1. 
i* * Cf. ibidem, 2.
15 Cf. ibidem, 3.
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Nella vita di Antonio apparve la tentazione demoniaca. Infatti, il diavolo gli 
ricordó i beni che aveva lasciato^". La tentazione, peró, falli completamente. 11 
tentatore adoperó allora un'altra tattica: risvegliare i desideri camali che ren- 
dono 1'uomo simile ad una bestia (di qui il porco che, nelPiconografia tradizio- 
nale, compare a fianco del Santo). Anche questa tattica falli del tutto. Al 
diavolo non restava che la violenza. E cosi il nemico prese ad attaccare l'ere- 
mita fisicamente. Ma anche questa volta non riusci a sconfiggerlo^. Questa 
vittoria sul Maligno spinse sant'Antonio a un maggior zelo per la penitenza: 
cominció a mortificare il suo corpo e a ridurlo in schiavitu. Si trasfeń allora in 
un cimitero e si chiuse in una tomba, essendosi preoccupato solo di chiedere ad 
un amico di portargli periodicamente del pane^. Aveva allora quasi trentacin- 
que anni^. Le forze delFinferno si scatenarono adoperando un'ulteriore vio- 
lenza, anch'essa, peró, sconfitta del tutto dal Santo^.

Sant'Antonio usci dalia tomba e si recó dal suo vegliardo per annunziargli 
che sta per intraprendere un altro modo di vita ascetica^. Di seguito, prese la 
via della montagna, portandosi per bagaglio una porzione di pane per sei mesi! 
Attraversato il Nilo, scorse, nel luogo denominato Pispir, un vecchio castello 
abbandonato. Antonio accettó quest'alloggiamento donatogli dalia Prowiden- 
za^. AlFinizio, il Santo godette di una vita abbastanza piacevole. Venne, peró 
il momento in cui i demoni tornarono ad attaccarlo; ció duró ben vent'anni^! 
Nel frattempo, i suoi semplici ammiratori venivano e se ne andavano, i convinti 
si stabilivano alla soglia della sua dimora eremitica . Infine, i piu ferventi ed 
audaci sfondarono la porta tarlata. Furono colti da ammirazione: 1'aspetto di 
sant'Antonio non era cambiato. E fu cosi che sorsero monasteri sulle montagne 
e il deserto si popoló di monaci^^.

Per sant'Antonio ricominció la vita attiva. 11 Santo traboccó di doni sopran- 
naturali: guań i malati, scacció i demoni^, intraprese la visita delle celle dei 
primissimi monaci^. Aveva allora 54 anni. Nel 306 scoppió una nuova perse- 
cuzione che afflisse i cristiani d'Oriente, quella di Massimino Daia^. Antonio

*6 Cf. ibidem, 5.
*7 Cf. ibidem, 6-7.
'8 Cf. ibidem, 8.
"  Cf. ibidem, 10.
2° Cf. ibidem, 8-10.
2* * Cf. ibidem, 11.
22 Cf. ibidem, 12.
22 Cf. ibidem, 14.
2" Cf. ibidem, 13.
22 Cf. ibidem, 14.
26 Cf. ibidem, 39; 48.
22 Cf. ibidem, 15-45.
8 Nei 305, Massimino Daia fu nominato cesare da Gaierio, e nei 308 -  insieme a Costantino 

I -  fu confermato come taie. Gia in quei periodo, egii si dimostró molto ostile yerso i cristiani.
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venne a sapere che dei cristiani si trovavano in carcere ad Alessandria. Egli, 
quindi, si recó la. Fu, peró, vietato ai monaci di comparire nel pretorio. Cosi 
Antonio fu cacciato via. Inizió, allora, a visitare e confortare i condannati che 
stavano nelle prigioni e nelle miniere^. La fine della persecuzione segnó la fine 
del suo ministero attivo. Tornó nel ritiro monastico, dandosi a digiuni ancor piu 
rigidP°. Ció nonostante, i discepoli e i curiosi cominciarono ad affluire^. 
L'eremita allora fuggi. Vide una carovana di ArabP^. Fu issato su un cammello 
che lo trasportó per tre giomi e tre notti. Arrivó ai piedi del monte Qolzum, in 
una oasi disabitata^. Quando gli Arabi ripartirono, scelse di restare. E poteva 
anche farę periodicamente delle prowiste, perche Toasi era un punto di sosta 
delle carovane . Un giorno, peró, arrivarono numerosi solitari. Non li scacció.
I discepoli si insediarono qua e la, a un tiro di sasso dalia sua dimora eremitica, 
lasciando comunque al loro maestro una perfetta solitudine, considerato che gli 
chiesero 1'autorizzazione a visitarlo una volta al mese e a portargli olive e olio.
II diavolo attendeva ancora un momento propizio per tornare all'assa!to al 
tempo della canizie di Antonio. Queste prove, come era stato anche per le 
altre, non turbavano la sua serenita^.

Dopo questo periodo di solitudine, sant'Antonio intraprese un viaggio 
apostolico, visitando i monasteri che incontró sulla sua strada. Ritrovó sua 
sorella, superiora di un monastero di yergini^. Di ritorno nel suo ritiro fu di

Divulgó, infatti, neiie scuoie statali degli scritti che denigravano i discepoli di Cristo e tentó di 
fondare un organismo pagano che imitasse la Chiesa. Dopo la morte di Galerio, nel 311, prese il 
suo territorio diventando, in tal modo, l'unico governatore dellOriente. Mori nel 313 dopo la 
vittoria di Costantino il Grandę su Massenzio.

Cf. Athanasius Alexandrinus, Pita S. Antonii 46.
3° Cf. ibidem, 47-48.
3* Cf. ibidem, 48.
3 1 Saraceni erano nomadi arabi. Essi furono noti nelle letteratura degli antichi romani gia 

dal I secolo a.C. Col il nome di «Saraceni» venivano chiamati nella tarda antichita tutte le tribu dei 
nomadi beduini che vagavano nei deserti della Fenisola del Sinai, in Palestina e in Siria. I Saraceni 
vengono nominati, tra l'altro, da: Hieronymus, Pita 5. Paaii Primi Prentitae 6,2 e 12,4; idem, Pita 
5. Hiiarionis 16,2.4. Cf. anche B. Degórski, Com/nento aiia «Vita S. Pauli Monachi Thebaeb di san 
Giroiatno, „Dissertationes Paulinorum 8(1995) 23.

Cf. Athanasius Alexandrinus, Pita S. Antonii 49.
3** Cf. ibidem, 51.
33 Cf. ibidem, 52-53.
33 Cf. ibidem, 54. Anche san Malco, di cui parła san Girolamo, affidó, come sant'Antonio, sua 

sorella alla protezione delle pie vergini, affinche 1'aiutassero a conservare la castita e affinche egli 
stesso potesse condurre hberamente la vita ascetica (cf. Hieronymus, Pita Afaic/ti ntonac/ti captivi 
10, 3). Bisogna precisare che, quando sant'Antonio cominció a condurre la vita eremitica (ca. il 
270), non esistevano ancora monasteri femminili. Antonio affidó, perció, sua sorella a delle vergini 
cristiane e non a delle monache (cf. G. Garitte, f/n coavent de /entntes aa /i i ' siecie? iVote sar an 
passage de /a Vie grec^ae de saiat Antoine, in: Seriniant Lovanien.se. .Yie/ange.s /tistori^aes L. ttan 
Caawenberg, Louvain 1961,150-159). Nel periodo, peró, di cui parła san Girolamo scrivendo della 
sorella di san Malco, gi& inizió la vita monastica femminile. Secondo Gennadio (cf. De viris

Lovanien.se
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nuovo assalito dai suoi ammiratori. In quel peńodo ebbe anche numerose 
visionp7. Neanche questo silenzio duró a lungo. Infatti, gli ańanP^ diffusero 
la notizia che Antonio era seguace delia loro eresia. I vescovi d'Egitto chiesero 
allora al famoso monaco di chiarire queU'equivoco. Cosi, un giorno, il Santo 
giunse ad Alessandria e predicó eon veemenza contro gli ariani . Di seguito, 
ritomó al suo eremitaggio. Ma invano cercó la solitudine monastica; era dive- 
nuto uno dei personaggi piu noti di tutto 1'impero romano"*°.

Awertito da Dio delia sua morte , sant'Antonio volle ancora una volta 
visitare i suoi figli spirituali^. Alcuni mesi dopo il suo ritorno neU'eremitaggio,

inias tribus 7), )o stesso san Pacomio -  padre dei cenobitismo -  avrebbe gia scritto una regola 
monastica femminile (cf. C. Butier, The Lamie //Mfory o /  Paiiadias [= Texts and Studies 6], 
Cambridge 1904, 211). Per quando riguarda ie primissime testimonianze riguardanti ia vita mo
nastica femminile, possiamo citare, tra 1'altro, Palladio (cf. Distoria Laasiaca 33-34 e 59-61). Sui 
monachesimo femminile di quel periodo, cf.: G.M. Colombds, / i  fnonac/:e.sńn<? deiie origini [= Gia e 
non ancora, 106], I, Milano 1984 (ristampa nel 1990), 227-246; I. Gobry, Storia dei monac/terimo, I, 
Roma 1991, 167-188, 250-259, 272-279, 285-292, 342-345, 387-416, 533-536; L. Mirri, /i monache- 
simo/emminiie secondo sanf Ambrogio [= Esperienze e Analisi 8], Vicenza 1991; Eadem, La vitn 
ascetica /emminiie in san Giroiamo [= diss. Pontificia Universita S. Tommaso d'Aquino], Roma 
1992; Eadem, La doicezzn neiin iotta. Donnę e ascesi secondo Giroiamo [= Spiritualita occidentale], 
Bose-Magnano 1996. Per quanto riguarda la bibliografia in proposito, cf. ad esempio: E. Burkę, Si. 
Lerome as a Spiritaai Director, in: A Monument io Si. Lerome, New York 1952, 145-169; G.D. 
Gordini, bornie di vifa ascetica a Roma nei W  secoio, „Scrinium Theologicum" 1(1953) 7-57; 
idem, / i  monachesimo romano in bn/esrinn nei 7F secoio, in: Saint Martin et son temps [= Studia 
Anselmiana 46], Roma 1961, 104-105; D. Balboni, Labioia, in: Bibiiotheca Sanctoram, V, Roma 
1964,431; F. Caraffa, Lastochio, ibidem, 302-304; G.D. Gordini, Marceiia di Roma, ibidem, VIII, 
Roma 1967,644-645; G. Del Ton, Raoia di Roma, in ibidem, X, Roma 1968,123-136; L. Gutierrez, 
Li monaguismo romano y San Lerdnimo, „Comm unio" 4(1971) 49-78; I. Grego, Betiemme, doice 
patria min/, „Bibbia e Oriente" 22(1980) 63-84; G.D. Gordini, L'opposizione ai monachesimo 
a Roma nei /V  secoio, in: Doiin Chiesa antica aiia Chiesa moderna [= Miscellanea Historiae 
Pontificiae], Roma 1983,19-35; D. Gorce, La <decfio dirina^ neiiambiente di S. Giroiamo, Bolog- 
na 1991; A. de Voguś, LListoire iitteraire da moayement monastiqae dans Lanti^aitd, I, Paris 1991, 
327-398; L. Mirri, / i  matrimonio in san Giroiamo, „Vox Patrum" 16(1996) 365-378; B. Degórski, 
Opaci ohresa 7eodozjańshiego, „Dissertationes Paulinorum" 9(1996) 15-24; idem, L'*abatei* come 
pastore in epoca feodosiana. [= Studia Ephemeridis Augustinianum 58], I, Roma 1997, 98-103.

37 Cf. Athanasius Alexandrinus, Fita S. Antonii 55-67.
3° Sugli ariani, cf. ad esempio: H.G. Opitz, t/ricanden zar Geschichfe des arianischen Streits, 

Berlin 1934; E. Boularand, L'heresie dA rias et ia /o i de Ahcee, 1-11, Paris 1972-1973; M. Simonetti, 
La crisi ariana nei /V  secoio, Roma 1975; R. Lorenz, Artus /udaizuns? Lnfcrsachangen zar do- 
gmengeschichtiichen Linordnang des Arias, Gottingen 1979; S. Longosz, De aactoritate traditioni- 
sapad Athanasiam Aierandrinam. Synthesis traditionis primi et secandi momenti controyersine 
arianae (diss.), Romae 1976 (mps); J. Gliściński, Wspóiistotny O/ca. Spory arinńshie, Łódź 1992.

3̂  Cf. Athanasius Alexandrinus, Fita S. Antonii 69.
Cf. ibidem, 81.

*' Cf. ibidem, 89.
"3 Cf. ibidem, 91. San Giroiamo fomisce i loro nomi: Amatas e Macario (cf. Hieronymus, Fita 

S. Raaii Primi Lremitae 1, 3). Li ricorda anche Palladio. Egli parła anche delia sepoltura di 
sant'Antonio (cf. Palladius, Historia Laasiaca 21,1. 8-9).
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si ammaló e diede ai discepoii le sue estreme raccomandazioni^. Mori nei 356 
eon ii voito pieno di gioia, di serenita e di pace , centocinque anni dalia sua 
nascita e quarantaquattro da quando aveva trovato rifugio e la sua dimora 
monastica sul fianco del monte Qolzum.

3. ! discepoii di sant'Antonio ii Grandę. Come abbiamo visto, nel 307, 
quando sant'Antonio si mostró agli assedianti della sua dimora eremitica 
a Pispir, gran parte di essi si sottopose alla sua autorita spirituale. Quando il 
30 aprile del 311 l'imperatore Galerio, colpito da una grave malattia e ansioso 
di guadagnarsi il favore del Dio dei cristiani, firmo 1'editto che metteva fine alla 
persecuzione** ,̂ coloro che non erano stad chiamati alla vita solitaria abbando- 
narono il deserto e ritornarono in citta^; gli altri restarono e si consolidarono. 
E quando sant'Antonio, nel 313, se ne fuggi per ritrovare la vera solitudine 
a Qolzum, i suoi figli spirituali continuarono a vivere sul posto. Solo piu tardi, 
come abbiamo visto, lo ritrovarono iniziando cosi regolari contatti tra Pispir e 
Qo!zum. Alcuni andarono a stabilirsi presso di lui. Sorse cosi il Monte 
SanfAntonio, dove fu superiore un certo Macario^, mentre i monaci di Pispir 
si sceglievano come abate generale Serapione^.

Rufino nella //Mtorm monac/iorM/n in Aegypto ritiene che il numero dei 
monaci di Qolzum fosse di cinquemila e quello di Pispir addirittura di diecimi- 
la . Siamo informati sugli anacoreti della Tebaide e su alcuni dei loro discepoii 
dei deserti del Basso Egitto dalie tre seguend opere: 1) //tsfona wcnac/torum 
in Aegypio di autore anonimo, che potrebbe essere Timoteo di Alessandria^;

Cf. Athanasius Aiexandrinus, VIta S. Antona 91.
Cf. ibidem, 92.

4 Cf. Lactantius, De mordbM! persecutoram 35, 3.
Anche san Giroiamo vede gii inizi dei monachesimo neiie persecuzioni dei cristiani, par-

iando di queiie persecuzioni che sopportó san Paoio di Tebe (cf. Hieronymus, V;tn & Pand Primi 
Dremitae 5,1).

4 A proposito di Macario, cf. T/Mfonn monnehoram in Aegypto 21, 1-17.
48 A proposito di Serapione, cf. ibidem, 18,1-3.
4 Cf. ibidem, 18, 1, in M. Paparozzi (ed.), /nebiesia Md monaci d'Dgitfo [= Probierni dei 

Cristiani 2], Miiano 1981, 88: «Daiie parti deii'Arsinoite abbiamo visto anche un sacerdote di 
nome Serapione, Padre di moiti monasteri e superiore di una numerosa fraternita. I monaci erano 
circa diecimiia. Grazie aiia comunita dei frateili egii dirigeva anche una grossa amministrazione; ai 
tempo deiia mietitura tutti portavano da iui ii frumento che avevano guadagnato come saiario deiia 
mietitura. Ogni anno Pimporto di grano arrivava a dodici „artabe", che sono circa quaranta dei 
nostri „moggi": per tramite suo i frateili mettevano ii grano a disposizione dei poveri, tanto che nei 
dintomi non c'era nessuno in miseria, anzi ne veniva mandato anche ai poveri di Alessandria&.

5° Possediamo ie seguenti edizioni di quest'opera: PL 21, 387, 462; E. Preuschen (ed.), 
Padadilc! and Pa/mtcs, Giessen 1897,1-131 (testo greco); A.J. Festugiere (ed.), Historia monacbo- 
ram m Aegypto, Bruxeiies 1971 (ed. critica dei testo greco). Questo testo greco potrebbe essere 
composto da Timoteo Alessandrino che nei 412 era arcidiacono di queiia citta. La traduzione iatina 
di esso fu fatta da Rufino di Aquiieia (cf. Rufinus, Historia ecc/esiastica 11,4; Hieronymus, Dpls&da
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2) Historia LaMstaca (ca. 420), perche dedicata a Lausus, ciambellano di Teo- 
dosio II; 3) dalia versione latina della Historia mowac/torMm in Aegypto, tra- 
dotta da Rufino di Aquileia (403).

Uno dei piu celebri discepoli di sant'Antonio fu Paolo il Semplice. Egli 
visse sposato fino aU'eta di sessanfanni e si ritiró nel deserto a causa della 
cattiva condotta di sua moglie^*. Sant'Antonio prima di accettarlo come disce- 
polo volle mettere a dura prova la sua vocazione. Umilta, semplicita, obbe- 
dienza e grandę fede caratterizzano la vita del Semplice^.

Un'altro famoso monaco di Pispir fu Pafnuzio (da non confondere eon 
1'interlocutore di san Giovanni Cassiano ne eon alcuni altri dello stesso no- 
me, diffuso in tutto TEgitto). Egli sarebbe stato un vescovo, confessore della 
fede, membro del primo concilio di Nicea (nel 325) .

Un altro eroe delFepoca delle persecuzioni fu Apollonio. Uscito dalFam- 
biente monastico antoniano, era stato ordinato diacono .

II. GRANDI ANACORETI EGIZIANI

1. San Paolo i) Primo Eremita. La Vita S. Pauli Primi Eremitae e il primo 
scritto di san Girolamo^ ed e, quindi, la prima opera monastica latina in 
assoluto. Essa fu stilata eon tantissima probabilita nei dintorni di Maronia, 
piccola citta di Calcide^^ a centocinquanta miglia a sud di Antiochia , tra gli 
anni 375-377.

133). Essa differisce, peró, dall'originale, il che & causato senza dubbio dalie correzioni e dalie 
aggiunte fatte dalio stesso Rufino, noto conoscitore del monachesimo egiziano. Non e escluso 
anche che egli aveva a disposizione una versione greca che non giunse a noi (a maggior ragione 
che possediamo ben tre versioni greche di quest'opera). A proposito della Historia ntonac/toratn in 
Aegypto, cf. ad esempio: F.X. Murphy, Pa/inas o/A^aiieia, Washington 1945; A.J. Festugi&re, Le 
proMetne iitteraire de /Historia tnonacitoratn, „Hermes" 83(1955) 257-284; idem, Les tnoines 
dOrient, I, Paris 1961; idem, Les tnoines d'Orient, IV/1, Paris 1964.

Cf. Historia tnonacitoram in Aegypto 24, 1.
Cf. ibidem, 24,1-9.
Cf. J. Gribomont, Pa/hazio, DPAC 11 2567.

34 A proposito di lui, cf. Historia monne/toram in Aegypto 19,1-12.
33 Cf. Hieronymus, De tdris iniasirihtts 135,1-2, in: A. Ceresa-Gastaldo (ed.), Gerolamo, Gii 

aotnini iiittsiri [= Biblioteca Patristica 12], Firenze 1988, 230: «Hieronymus, natus patre Eusebio, 
oppido Stridonis [...], usque ad praesentem annum, id est Theodosii principis quartum decimum 
haec scripsi: Vitam Pauli monachi [...]». Come si vede, la Fita 5. Paaii Pritni Eretnitae appare come 
la prima opera dell'elenco geronimiano. Anche se la lista delle opere del Dalmata non fosse del 
tutto cronologica, ció nonostante possiamo pensare che egli si fosse ricordato bene della sua prima 
opera. A proposito della data della Fita 5. Paaii Pritni Erentitae di san Girolamo, cf. anche: B. 
Degórski, Hn naovo indizio per ia daiazione deiia «Vita S. Paulin di Giroiatno?, „Studia Patristica" 
33(1997) 302-310.

33 A proposito delle diverse ipotesi riguardanti la datazione della Fita S. Paaii Printi Prentitae 
di san Girolamo, cf.: J. Bidez, Deax rersions grec^aes in^difes de ia Fie de Pa a i de Piteites, Gand- 
BruxeUes 1900, xlii; G. Grtitzmacher, Hieronytnas. Pine itiograpitiscite 5tadie zar aiten Pircitenge-
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La & RttM/t narra la vocazione eremitica di san Paolo di Tebe. Di 
famiglia agiata, durante le persecuzioni di Decio e Valeriano, perpetrate con
tro i cristiani nel terzo secolo, si rifugió dapprima in una sua casa, ma poi, 
minacciato dalia brama di ricchezza del cognato che voleva denunciarlo per 
ereditame i beni, fu costretto a addentrarsi nel deserto di Tebe, ove restó per 
tutta la vita presso una caverna abbandonata, che anticamente era una zecca 
clandestina. Nella solitudine umana rafforzó la comunione eon Dio e accettó 
deliberatamente una condizione inizialmente forzata. Trascorse la vita in se- 
vera penitenza -  nonostante la delicatezza del corpo a contatto eon Dio e eon 
il creato; si copriva di foglie di palma, si dissetava ad una sorgente, si nutriva 
eon frutti di palma e eon un mezzo pane portatogli quotidianamente da un 
corvo, inaugurando una «vita paradisiaca in terra», come la definisce Girola- 
mo .

Non sappiamo di piu della sua vita, perche lo stesso Girolamo lamenta la 
mancanza di fonti riguardo questo grandę amante di Dio, che, da vero eremita, 
non ebbe comunicazione eon alcuno. Si sa, peró, che verso la fine della sua vita, 
quando era ormai giunto alFeta di centotredici anni^'\ venne onorato da san-

!cAt'cAte, I, Leipzig 1901, 160; F. Casaliera, Sa:nf Jerowe, !a vie et son oeurre, 11, Louvain-Paris 
1922,16-17; O. Bardenhewer, Ge!cAicAte dera/tAircA/icAen Literatur, HI, Freiburg 1923,636-637; P. 
Steur, Het /caraAter r*an TJieronywtts van 8tridon Ae.studeerd w zt)n Arieven, Nijmegen 1945, 36; P. 
Antin, Essai !ttr & Jerwóe, Paris 1951, 66; LS. Kozik. The First Desert Hero. A. Jerowe'.! Lita Pa a/i, 
witA /Wrodacfioa, /Vote! and LocaAn/ary, Mount Vernon 1968, 10-11; M. Testard, Sawf Jerowe, 
Paris 1969, 27; J. Gribomont, Jerowe, DSp VIII 907; J.N.D. Ketiy, Jerowe. Hl! Li/e, lAriiing.s and 
CoWrofersie.:, London 1975, 60; M. Fuhrmann, O te AJbucA.sge.se/aeAte/! de.s TJieronywtt!, „En- 
trietien H ardt" 23(1977) 69; P. Rousseaux, A!cefic!, AafAorńy and tAe CAttrcA w tAe Age o/Jerowe 
and Ca.s.stan, Oxford 1978, 133; 1. Opeit, De! JAercuywa! /Je/AgeuA/ograpAieu a/.s Qtte//en der 
AtstorMcAeu FopograpAie de! b!fAcAeu AJitte/weerraawe!, „Rómische Quartaischrift 74(1979) 
148; J. Gribomont, Le! Rere! /afin!, in: /nitiation attx Reres de /'Fg/ise, Paris 1986, 311; P. Na- 
utin, /JierouywM!, in: FAeo/ogi.scAe Rea/enzyA/opadie, XV, Beriin-New York 1986, 304; J. Fontai- 
ne, L'e!tAJtiptte AWratre et /a pro.se de Jerowe gest/u a son second depart en Orient, in: Jerowe enfre 
/'Occidew et/'Orient. A cte! dtt Co/ioptte de CAanti/iy, !ept. 7986, Paris 1988,362; P. Lecierc, Anioine 
etRatt/: AJetaworpAo.se d 'an Aero!, ibidem, 257; A. de Vogiie, La «Vita Rutt/F de !aint Jerowe e t!a 
datation. Frtawen d 'an passage-c/e (cA. 6), in: G.J.M. Barteiink -  A. Hiihorst -  C.H. Kneepkens 
(ed.), La/ogia. AJe/ange! o^erf! a Anfoon A R. Ra.stiaen.sen [= Instrumenta Patristica 24], Steen- 
brugis 1991, 395-406; B. Degórski, 7/n naoco wdizio..., art. cit., 302-310.

3̂  Cf. A. Penna, S. Gero/awo, Torino 1949, 32.
38 Cf. Hieronymus, Lita S. RaaA 7. 13.
3̂  Cf. ibidem, 7, in: R. Degórski (ed.), Ldizione critica de//a « Lita 8ancti RaaA Rriwi Lrewitaes! 

di Giro/awo, Roma 1987, 97: «[...] centesimo tertio decimo aetatis suae anno [...]«. San Paoio di 
Tebe mori, quindi, aii'et& di centotredici anni. Basandoci su questa notizia e sfruttando due aitre, 
possiamo stabiiire ta cronoiogia deiia sua vita. Infatti, sappiamo da Giroiamo che sant'Antonio ii 
Grandę venne a visitare e seppeiiire Paoio quando Antonio aveva novant'anni (cf. Hieronymus, 
Fita S. Raa/i 7, in: R. Degórski [ed.], op. cit., 97: «[...] nonagenarius in aiia soiitudine Antonius 
moraretur [...]«) e che Antonio mort nei 356 aii'eta di centocinque anni (cf. Hieronymus, CArcni- 
con, ad Oiymp. 283. 4 [a. 356 p. C hr], GCS 47, 240: «Antonius Monachus CV aetatis anno in 
heremo moritur soiitus muitis ad se uenientibus de Pauio quodam Thebaeo mirae beatitudinis uiro

AJbucA.sge.se/aeAte/
AJetaworpAo.se
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t'Antonio. Girolamo, infatti, scrive che quest'eremita, ispirato in sogno da Dio 
circa i'esistenza di un aitro santo^, mołto migliore di iui^ ,̂ si misę in viaggio per 
incontrarlo e, guidato attraverso ii deserto da Fauni^, Satiri^ e bestie feroci^, 
scopń il rifugio di Paoio^. L'incontro fra i due e descritto soavemente, Giro- 
iamo eon pochi dettagli crea un'atmosfera di comunione, canta e umilta so- 
prannaturali^^: un saluto^, un ringraziamento a Dio^, ia domanda di Paoio 
circa ii mondo, abbandonato ma non disprezzato" , ii miracolo dei pane rad- 
doppiato^o. Infine, Paoio, presentendo la morte, chiese di avere sepoitura 
awoito nel manto di Atanasio, questo per essere ai momento deiia propńa

referre, cuius nos exitum breui libello explicuimus»). Dobbiamo, perci, detrarre dalia data della 
morte di Antonio (356) quindici anni, dato che egli mori aU'et& di centocinque anni, e seppelli 
Paoio all'et& di novant'anni. In tal modo, possiamo stabilire la data della morte di Paoio per il 341. 
Ora, se detraiamo da quella cifra centotredici anni (ossia l'eta che aveva Paoio quando mori), 
otterremo la data della sua nascita: Panno 228. Owiamente, si tratta delle datę approssimative che 
si basano soltanto sulla menzione riguardante Pet& di Paoio tramandataci dalia tradizione.

6° Cf. Hieronymus, fila  5. Pauli 7, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 98-99: «Atque illi per noctem 
quiescenti reuelatum est, esse alium interius multo se meliorem, ad quem uisendum properare 
debereto.

6' Per quanto riguarda la drammaticitd di questo racconto, possiamo vedere un influsso della 
letteratura classica greca. Cf. P. Hamblenne, Proces de diograpdtes grec^nes ypaennes^ dam fa 
«Fda Paa/i^ de Jeróme?, in: CrMdaneMtno Ładno e cadara Greca sino ai sec. [= Studia Ephemeridis 
«Augustinianum)) 42], Roma 1993, 226. A proposito della superioritd di Paoio su Antonio, cf. ad 
esempio: B. Degórski, /  manoserdd deiie diddofeede di Roma..., art. cit., 301-303.

A proposito dei Fauni, cf.: H.W. Richmond, Paano, in: N.G. Lempiśre Hammond -  
H.H. Scullard (ed.), Dizionurio di andedda ciassicde di Ox/ord, I, Roma 1981, 918.

63 A proposito dei Satiri, cf.: ibidem, II, 1864-1865.
64 Cf. Hieronymus, Fita 5. Paad 7, in: R. Degórski (ed.), op. cif., 101: «[...] conspicatur 

hominem equo mixtum, cui opinio poetarum Hippocentauro uocabulum indidito; ibidem, 8, in: 
R. Degórski (ed.), op. cit., 109-110: «[...] quos uario delusa errore gentilitas Faunos, Satyrosque et 
Incubos colit^.

66 Cf. ibidem, 8, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 109-110: «Mortalis ego sum, et unus ex accolis 
eremi, quos uario delusa errore gentilitas Faunos, Satyrosque et Incubos colit».

66 Cf. ibidem, 9, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 125: «Scio me non mereri conspectum tuum 
[...]». Con queste parole Antonio esprime la superiorita di san Paoio.

63 cf. ibidem, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 129: «[...] dum in mutuos miscentur amplexus, 
propriis se salutauere nominibus [...]»; ibidem, 10, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 130: «Et post 
sanctum osculum [...]». A proposito delTimportanza del nome nell'antichita cristiana, cf.: L. Vanyó, 
Aome, D PA C II2413-2415. Circa il bacio nelFantichitd cristiana, cf.: E. Scerbo, 7/ dacio nei cosfame 
e nei secod, Roma 1963; K. Thraede, Grsprang and Formen des <fdi. Aass>< in /riiden Cdrisfenfam, 
JACh XI-XII, Munster 1968-1969,124-180; A. Di Berardino, Bacio, DPAC I 466-467.

66 Cf. Hieronymus, Fifa S. Paad 9, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 129: «[...] gratiae Domino in 
commune referunturo.

63 Cf. ibidem, 10, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 131-132: «[...] narra mihi, quaeso, ut sese 
habeat hominum genus. An in antiquis urbibus noua tecta consurgant, quo mundus regatur 
imperio, an supersint aliqui qui daemonum errore rapiantun>.

3" Cf. ibidem, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 132-133: «[...] suspiciunt alitem coruum in ramo 
arboris consedisse, qui inde leuiter subuolans, integrum panem antę mirantium ora deposuit».
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dipartita^'. Infatti, quando Antonio tornó eon il manto trovó ii cadavere di 
Paolo, ancora eon ie braccia elevate ai cieio in preghiera^. Saranno due docili 
leoni a scavare ia fossa al santo corpo^. L'episodio risponde anche aii'intento 
di mostrare ia superiorita dei santo tebano nei confronti dei piu iilustre Anto
nio; si e accennata a una sorta di «concorrenza>* di Giroiamo aila Vtfa & 
Antonii, di cui anche questo dettagiio farebbe parte'"*; annotiamo soio che 
i'episodio delTomaggio di sant'Antonio a san Paolo non 6 riportato neiia Fita 
& Antonii.

La narrazione, dunque, ruota attorno aila figura di questo grandę eremita, 
il primo eremita di cui lo stesso Antonio fu araldo. Tale restera la considera- 
zione di Paolo e Antonio presso molti autori, per esempio, Giovanni Cassia- 
no^, Sulpicio Severo^, Sidonio Apollinare^, il cosiddetto Decrefttm Geioyin- 
nttrn de iibriy recipiendty et non rectpiendi^^, e Isidoro di Siviglia^ .̂

Cf. ibidem, 12, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 144: «[...] perge, quaeso, nisi motestum est: et 
pailium quod tibi Athanasius episcopus dedit, ad obuoiuendum corpuscuium meum, defer**. 
A partire dai IV secoio, ta parota corpt^CM/Mm (tetteralmente: «corpuscoio**, «corpicino**) viene 
spesso usata net senso di «cadavere umano** o «corpo di un asceta** (cf. ad es.: Hieronymus, Vita S. 
Paaii 12; idem, Vita 5. Tiiiariortis 4 ,1; 33,1; idem, /rt Aiatthaeam 1 2,18; Eugippius, Vita & 5et*erir:i 
40, 6; Gregorius Magnus, Diaiogi II 32, 3). A proposito det simbotismo det mantetto, cf.: Ph. 
Hoppenheim, Symbcii/c artd reiigióse Wertang des Afdnch/cfeMfas im cAristiicAer! Aitertam, Munster 
1932,51-57. San Girotamo, peró, non utilizza questo simbotismo netta Vita S. Paaii (cf. 6; 16).

Cf. Hieronymus, Vita S. Paaii 15, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 157: «[...] introgressus 
spetuncam, uidet genibus compticatis, erecta ceruice, extensisque in attum manibus, corpus exani- 
me. Ac primo, et ipse uiuere eum credens, pariter orabat**; ibidem, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 
158: «[...] [Antonius] inteiiexit quod etiam cadauer sancti Deum, cui omnia uiuunt, officio gestus 
precaretur**.

Cf. ibidem, 16, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 61-165: «[...] duo teones ex interioris eremi 
parte currentes, uotantibus per cotia iubis, ferebantur; quibus aspectis primo exhorruit [= Anto
nius], rursusque ad Deum mentem referens, quasi cotumbas uideret, mansit intrepidus. E t itli 
quidem directo cursu ad cadauer beati senis substiterunt, aduiantibusque caudis circa eius pedes 
accubuere, fremitu ingenti rugientes, prorsus ut intetlegeres eos ptangere, quo modo poterant. 
Deinde haud procut coeperunt bumum pedibus scatpere, harenamque certatim, unius hominis 
capacem tocum effodere**.

Cf. B. Degórski, /  martoscriiti deiie AihiiotecAe di Roma corttenend ie tradaziorti iadrte deiia 
<rVita 3. Antortii** di sanfAianasio. Aiie origirti deiia ietteratara rrtonastica, [= Studia Ephemeridis 
«Augustinianum*< 42], Roma 1992, 271-303.

7$ Cf. Ioannes Cassianus, Cortiatiortes Patram  X V III5,4; X V III6,1-2. Cf. anche B. Degórski, 
^wigty Pawei Pierwszy Pasteirtik w świetle tekstów patrystycznych, „Studia Ctaromontana" 6(1985) 
133-136.

7̂  Cf. Sutpicius Severus, Diaiogi 1 17. Cf. anche B. Degórski, ^wigty Pawei Pierwszy Pastei- 
rtik..., art. cit., 137-138.

77 Cf. Sidonius Apotlinaris, Carrrtirta 16,100-103. Cf. anche B. Degórski, ^wigty Pawei Pierw
szy Pasteirtik..., art. cit., 138-140.

° Cf. 4, 4. Cf. anche B. Degórski, ^wigty Pawei Pierwszy Pasteirtik..., art. cit., 140-141.
Cf. Isidorus Hispatensis, De ecciesiasticis ojyiciis I I 16. Cf. anche B. Degórski, iswigty Pawei

Pierwszy Pasteirtik..., art. cit., 141-142.
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E difBcile dare un giudizio sicuro sul fondamento storico della Fila & Patt/t. 
Si puó ammettere che lo Stridonense si fosse ispirato a racconti leggendań 
diffusi tra i monaci egiziani intorno a un Paolo di Tebe, ammirato per ia sua 
vita eremitica^°. La sua identita, peró, non e stata delineata eon sicurezza. 
Girolamo, evidentemente, sposa 1'ipotesi che egii sia il primo e il piu grandę 
eremita, e che, nonostante non esistano testimonianze se non circa Finizio e ia 
fine della sua vita, egli sia una figura storica. Alcuni hanno proposto di identi- 
ficare Paolo di Tebe eon il personaggio che compare nello scritto intitolato 
Lt/tePa^ precam dei cosiddetti luciferiani Marcellino e Faustino^: un certo 
Paolo «che visse nello stesso tempo in cui visse anche il famosissimo Anto- 
nio»^, il quale provocó uno scisma nella citta di Ossirinco. La questione se il 
Paolo di Ossirinco si debba identificare eon Paolo descritto da Girolamo 
rimane aperta. Gli studiosi, infatti, si dividono tra le due ipotesi: soprattutto 
H. Delehaye afferma Fidenticita dei due Paoli, sostenendo che non e difBcile 
riconoscere nelFeremita Paolo di Ossirinco lo stesso Paolo di cui racconta san 
Girolamo nella Fila <S. Paa/t. H. Delehaye sostiene, inoltre, che il brano del 
Lt&eMas precaw mostra che nella seconda meta del IV secolo esisteva a Ossi
rinco una festa liturgica in onore di san Paolo di Tebe, il quale sarebbe uno dei 
primi santi non martiri festeggiato liturgicamente .

Cf. A. Penna, S. Geroiamo, op. cit., 49.
Prete della comunitił di Roma, seguace di Lucifero, vescovo di Cagiiari, ardente difensore 

deila fede dei Conciłio di Nicea (325). Lucifero fu rappresentante dei papa Liberio ai sinodo di 
Miiano (355) che doveva esaminare ii caso di sant'Atanasio, vescovo di Aiessandria, intrepido 
difensore deiia divinita dei Figiio. Egii fu tra i pochissimi vescovi che non sottoscrissero ia con- 
danna dei vescovo aiessandrino. Per taie comportamento fu deposto ed esiiiato prima a Germanicia 
in Siria e in seguito a Eieuteropoii in Paiestina, infine in Tebaide. Nei 362, sotto i'imperatore 
Giuiiano, i vescovi niceni esiiiati dagii imperatori fiioariani rientrarono neiie ioro sedi episcopa- 
ii, perchś i'imperatore, estraneo aiie controversie dottrinaii e pagano dichiarato, non si interessó 
piu deiie iotte confessionaii. Anche Lucifero andó ad Antiochia, dove ia Chiesa cattoiica era divisa 
fra Paoiino e Meiezio. Paoiino era un partigiano intransigente deiia fede nicena. Lucifero io 
consacró vescovo ai posto dei iegittimo Meiezio. Gii altri vescovi cattoiici, peró, tra cui Eusebio 
di Verceiii, non approvarono ii comportamento di Lucifero, ii quaie sdegnato tornó in Sardegna. 
San Giroiamo, nei De wris iniostribos 95, coiioca ia sua morte durante ii tempo deii'imperatore 
Vaientiniano i (364-375).

Con i'appeiiativo di iuciferiani furono chiamati ad Antiochia i partigiani dei vescovo Paoiino. 
Con io stesso nome erano chiamati intorno ai 380 neii'Urbe aicuni fautori deii'ortodossia nicena 
che non voievano entrare in comunione ecciesiastica con papa Damaso. Essi strinsero rapporti con 
simiii gruppi scismatici di rigoristi antiariani. Nei 384 i iuciferiani inviarono aii'imperatore Teodo- 
sio, a nome dei preti romani Faustino e Marceihno, un Lihei/o.? precnm nei quaie esposero la ioro 
posizione in modo moito enfatico. L'imperatore accordó ioro quanto richiedevano.

Marceiiinus -  Faustinus, Lióeiios precom 33-34.
Cf.H. Deiehaye, La personnaiite histori^oe de Saint Paoi de P/teóes, „Anaiecta Boilandia- 

na" 44(1926) 67-69; idem, Saint Pani de P/tehes, in: Comptes rendos des seances de /'Academie des 
/nscripiions et Peiies-Leftres, Paris 1926, 27-28; H. Deiehaye et soch (ed.), Martyrologiom Roma
nom ad formom editionis typicae scltoiiis /tistoricis instroctom, in: Propylaeom ad Acta Sanctorom
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Quate che sia la reale identita di Paolo, resta indubbio che san Girolamo 
non intendeva scrivere un'opera storica; egli insisteva sulla storicita di Paolo 
solo per sottolineare la reale possibilita di una vita eremitica. L'intento di 
Girolamo e eminentemente spirituale. La conoscenza della Lita & Anfont: e 
la consapevolezza del suo successo nelPambiente latino appena introdotto 
alFascesi orientale, gli suggeri il tema, ma la vera ispirazione dello scritto resta 
1'ardore eremitico di Girolamo nella sua esperienza personale. E 1'entusiasmo 
per questa condizione che plasma la Vita e le conferisce quel carattere incon- 
fondibile, tanto da svincolarla totalmente dal suo famoso precedente atanasia- 
no.

L'edificazione e, dunque, la chiave di lettura piu fedele della Lita, e si tratta 
di un'edificazione vissuta dalFautore in prima persona, assaporata e corrobo- 
rata da que!ie gigantesche figurę di eremiti. Gli elementi storici della Lita sono 
minimi, i dettagli narrativi sono relativamente pochi, eppure lo scritto risulta 
ricco, proprio perche vibra di emozioni, di carica spirituale, di santita palpabile. 
In questa ottica, acquistano luce diversa i passaggi della Vita, che, ad una 
lettura storica appaiono vacui. Ciascun frammento dello scritto di Girolamo 
e carico di un tema monastico.

11 primo grandę tema e quello della solitudine. 11 deserto, si sa, e un luogo 
ambiguo nella tradizione biblica, e tale rimane anche nella letteratura mona- 
stica. Da un lato, esso e condizione privilegiata delTincontro eon Dio, condi
zione indispensabile di silenzio interiore e di meditazione sulla propria realta. 
L'intimita eon Dio che il monaco riesce a stabilire nel deserto e fatta di pre- 
ghiera e di lode, ma soprattutto di costante presenza a Dio; il monaco sente 
accanto a sś il suo Signore, lo conosce e sa di essere da Lui conosciuto, lo arna e 
sa di essere da Lui riamato. A questo Dio, che e il suo Salvatore, il monaco non 
ha pudore di mostrare la propria debolezza, la propria vulnerabilita. La nudita, 
una figura classica della letteratura e delficonografia monastica, e segno della 
pochezza, della propria poverta che il monaco esibisce a Dio eon sincerita, 
attendendo dalia sua prowidenza tutto quanto gli serve per la vita del corpo 
e dello spirito. E, questa, una certezza incrollabile per il monaco: la salvezza e la

Decembris, Bruxelles 1940,14. O. Gunther, editore della Cof/arm Aveiiaaa, nella quale si trova il 
Libeiias precam, a proposito di Paolo di cui raccontano Marceiiino e Faustino, non prende 
posizione, e lo chiama: «Paulus Oxyrhynchita» (cf. CSEL 35, 842). F. Cavallera, invece, non 
ammette 1'identith dei due Paoli (cf. Idem, Paai de Fbebes er Paai d'Oxyrbyt:gMe, „Revue 
d'ascźtique et de mystique" 7(1926) 302-305). G. Raczyński, esaminando la posizione di H. 
Delehaye, scrive: «Notiamo [...] che quell'illustre conoscitore di simili probierni fece un errore 
storico, confondendo S. Paolo di Tebe eon Paolo di Ossirinco» (cf. idem, Fita di 5. Paoio Primo 
Eremita, Roma 1941, 24). V. Monachino, infine, sostiene che la cronologia e la topografia sem- 
brano pińttosto favorire la separazione dei due personaggi (cf. idem, Pao/o di Febe, ECatt IX 744). 
Le opinioni contrarie alTidentificazione dei due personaggi risultano piuttosto arbitrarie, dal 
momento che non si basano su alcuna prova concreta. Parę, pertanto, piu yerosimile 1'opinione 
che identifica i due.
VOX FATRUM 18 (1998). t. 34-35 -  24
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cura dei figli e la prerogativa del Dio cristiano; perciń il monaco e proweduto 
di ogni cosa da Dio e gli basta invocare il suo nome per essere liberato dalie 
tentazioni. 11 fulcro del monachesimo orientale e proprio 1'unione eon Dio, che 
si esprime nel totale abbandono in lui.

11 deserto, peró, e anche il luogo del maligno, della ribellione a Dio, della 
desolazione, delFaridita della natura. 11 monaco sceglie il luogo ostile, dunque, 
non solo per allontanarsi dal mondo, ma anche per portare la presenza di Dio 
negli anfratti piu reconditi, per santificare ogni angolo della terra. Infatti, riesce 
a riportare 1'armonia del creato precedente al peccato. La natura, stravolta 
dalia colpa delFuomo, e restaurata nel suo equilibrio dalFumile sottomissione 
del monaco al Creatore. Le fiere che popolano la Lim, per quanto spaventose 
nelFaspetto, si rivelano amiche dei monaci, li aiutano nelle asperita del luogo, 
come i due leoni che scavano la fossa per il cadavere di Paolo; e non solo le 
fiere, anche le figurę della mitologia pagana, quali i Satiri e i Fauni che indicano 
la via al vegliardo Antonio e domandano di pregare il Signore per loro, chiaro 
simbolismo della sottomissione della paganita al Dio cristiano.

Nelle parole di chiusura si legge il confe/Mpa^y delle ricchezze di questo 
mondo^. L'abbandono di tutto quel che il mondo puó offrire (le porpore, le 
coppe, le vesti preziose) per amore verso Dio, tema ricorrente gia nel Nuovo 
Testamento che diventa elemento dominantę nella scelta monastica. Nella 

la rinuncia alle ricchezze gioca quasi da inclusione: il racconto prende 
awio dalia rinuncia da parte di Paolo alle proprie ricchezze, come condizione 
previa per la santita e si chiude eon la condanna delle stesse, attraverso le 
antitesi fra i fatui averi di questo mondo e le preziose privazioni del santo . 11 
segreto della vita monastica e racchiuso nel distacco dalie sicurezze umane per 
1'abbandono a Dio, dalia vita mondana per la vita eon lui, incommensurabil- 
mente superiore. Si potrebbe esprimere questa rinuncia anche in termini di 
«sapienza»: ció che gli uomini si affannano a procurarsi, secondo una sapienza 
umana, non vale agli occhi di colui che coltiva la vera sapienza che e il bene 
divino. L'eremitismo originale, quello del primo eremita Paolo, per Girolamo 
& una testimonianza di «follia» cristiana, di sowertimento dei valori e della
logica mondana.

La chiusa della offre ancora un prezioso dettaglio: Fappello di san 
Girolamo a «chiunque legga^ di elevare una preghiera in suo favore^. In 
queste poche righe comprendiamo quali sono i destinatari della e, in

"4 Cf. Hieronymus, 5. P au /i17, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 175-177: «Sed e contrario, 
iili paupercuio paradisus patet, uos auratos gehenna suscipiet. IHe Christi uestem, nudus iicet, 
seruauit; uos uestiti sericis indumentum Christi perdidistis. Fauius uiiissimo puiuere opertus iacet 
resurrecturus in gioriam; uos operosa saxis sepuichra premunt cum uestris opibus arsuroso.

88 Cf. ibidem, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 173:«[...] huic seni nudo quid umquam defuerit?«.
88 Cf. ibidem, in: R. Degórski (ed ), op. cit., 178-179: «Obsecro, quicumque haec iegis, ut 

Hieronymi peccatoris memineris
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essa, quali sono gli invitati aiia vita eremitica: ogni uomo. Ii modeiio di san 
Paoio e, si, elevatissimo, ma e, neilo stesso tempo, possibiie a tutti, e san 
Giroiamo io racconta per esortare aiia sua imitazione; divuigare i'esempio 
dei santi non serve se non per spronare aiia santita. In questo senso si puó 
ammettere che ia letteratura monastica nasca da un'intento divulgativo, sep- 
pure non riesca sempre ad esserlo quanto alla confezione ietteraria, erudita e 
aułica. Infine, le paroie conclusive deiia Vtfn: «... [Giroiamo] moito piu sceglie- 
rebbe ia tunica di Paoio eon i suoi meriti, che ie porpore dei re coi ioro regni»^, 
rispecchiano io spirito monastico deil'autore che, sprezzante deiie ricchezze, 
aneia aiia veste spirituale di Paoio, pur ritenendosene indegno.

2. San Sisoes. Conosciamo san Sisoes grazie aiie sue massime^. Proveniva 
da Scete, dove aveva trascorso un anno neli'esercizio deiia penitenza. Avendo 
udito pariare deli'eremo di Qoizum, andó a stabiiirsi in esso. Non conobbe, 
peró, sant'Antonio, perche era appena morto. Da tutto FEgitto ia gente si 
recava a trovario e ad interpellarlo. Per non essere disturbato, Sisoes cambió 
posto parecchie voite, ma ia gente io ritrovavano sempre. Era sacerdote e 
ceiebrava ii santo sacrificio per i monaci^. Accogiieva gii stranieri che veni- 
vano aii'ora dei pasto e mangiava eon ioro; in tal caso, peró, compensava 
queii'atto di carita eon un rigoroso digiuno. Quando era ancora vivo 
sant'Antonio, i Saraceni avevano gia devastato ii monastero di Qolzum. Tor- 
narono anche ai tempo di san Sisoes, facendo razzia di tutte ie scorte.

3. San Giovanni di Licopoli. La Histortn ntonnc/tomn: in Aegypfo comincia 
a presentare i primissimi monaci egiziani proprio da san Giovanni di Licopoli^. 
Era in stretto rapporto eon i'imperatore Teodosio ii Grandę^ (utiie conferma, 
come punto di riferimento cronoiogico, deli'esistenza di Giovanni verso la fine 
dei IV sec.). Gii autori deiia Historia tnonac/torMtn in Aegypfo io visitarono 
prima deiia sua morte, descrivendoio cosi: «A vederio, aveva novant'anni ed 
aveva ii corpo tutto indeboiito, tanto che per 1'ascesi non gii nasceva in viso 
nemmeno ia barba. Mangiava soitanto frutta, e per giunta dopo ii tramonto dei 
soie, pur cosi vecchio com'era; in precedenza aveva esercitato una grandę

87 Ibidem, 18.
88 Cf. Apopktkegmata Patram, Sisoes 1-54. Cf. anche: G.M. Coiombźs, // monackesimo deiie 

origini, op. cit., I, 91; I. Gobry, op. cit., 1 ,151-152.
87 I primissimi monaci (speciaimente egiziani) ceiebravano i'Eucaristia di regoia ii sabato e ia 

domenica. A proposito dei sacerdozio e deii'Eucaristia presso i primissimi monaci, cf.: B. Degórski, 
Pncharystia a mnic/idM, packomiańskick w /V Macka, in: W. Myszor -  E. Stanuia (ed ), Pokarm 
nie.fmierfeino.fci. Eackarysfia w życia pierM'yzyck ckrzc.ściya/i, Katowice 1987, 204-210; Idem, Ka- 
piaksfwo w monasfycyzmie starożytnym, „Vox Patrum" 13-15(1993-1995) 233-245.

8" Cf. Historia monac/toram in Aegypfo 1, 1-65.
Cf. ibidem, 1,1-2. A proposito di aicuni monaci dei medesimo periodo, cf.: B. Degórski,

Opaci okresn Peodozjońskiego, art. cit., 15-24; idem, L'«;akafe^ comepastore..., op. cit., 98-103.



372 BAZYLI DEGÓRSKI, O.S.P.P.E.

ascesi e non mangiava ne pane ne alcun cibo cotto al fuoco»^< PDF4<^.. Per 
quanto ńguarda la spiritualita, possiamo mettere in rilievo anzitutto la sua 
predilezione per Pesercizio delFumilta e 1'insistenza che egli poneva per la 
purificazione del cuore, esercitata nella lotta continua e stimolata dalia fiducia 
nelPinfinita misericordia di Dio^ .̂

4. SanfApoMo. La TfMfońti mowuc/iorM/n in Aegypfo, grazie alla quale 
conosciamo sant'Apollo, gli dedica un lungo capitolo^. Ońginańo della Te- 
baide, era nato nel 306^. Suo fratello primogenito s'era ritirato nel deserto e 
viveva in una tale santita che Apollo, alFeta di quindici anni, andó a raggiun- 
gerlo^. Morto il fratello, egli rimase solo passando quarant'anni nella solitu- 
dine, e poi andó a stabilirsi non lontano da Ermopoli, nel luogo in cui, secondo 
la tradizione, Gesii, Maria e Giuseppe avrebbero dimorato durante la perse- 
cuzione di Erode . Trovó ai piedi di una montagna una caverna che gli sembró 
propizia. Si nutriva di verdure crude, recitava cento orazioni durante il giomo e 
altrettante durante la notte. Un giomo venne a sapere che ufficiali di Giuliano 
1'Apostata si erano recati ad arrestare un eremita e l'avevano impńgionato. 
SanfApollo si misę alla testa di un gruppo di eremiti e si recó dal pńgioniero. 11 
centurione, peró, li rinchiuse tutti. Ció nonostante, a mezzanotte furono mira- 
colosamente liberatr

I discepoli di Apollo costruirono, a mano a mano, le loro celle intorno alla 
sua^ .̂ Quando gli autori della /fisforńi monac/tormn in Aegypfo andarono a far 
visita alFabate, il numero dei monaci era salito a circa cinquecento, raggruppati 
in molti m onasteri^. Provenivano da ogni luogo, persino dalFEtiopiai .

Historia tnonac/toruttt in Aegypfo 1,17, in: A.-J. Festugiere (ed.), Historia wonacAoran: in 
Aegypto [= Subsidia Hagiographica 34], Bruxelles 1971, righe 108-113: «'Hv 8e 18etv atiTÓv 
gvavT)xooióv T)8ti ayov ia  eros TEtłiypćvov oXov Ttp OMpait, (ń$ utt' aołtfioEmę pt)8E ióv jtóytuva 
<))0vaL etĘ TÓ jtpóawjtov. ijoOiEY yap oń8sv ETEgov jtM]v ÓJtdtpaę, x a i rouro  para it]v Tp.ioi: 8ńotv 
Ttp yr)pEc, jtokka jtgoaoKfioaĘ jtgóiEgov ttai pfiTE aprou pEiEtlti^atĘ pf)TE ooa  8 ta mjpóg EyEt rt]v 
XeńoLv».

93 Su san Giovanni di Licopoii, cf. anche: G M. CotomMs, / i  monackesimo Jeiie origini, op. 
cit., 1,69-70. 87. 96.107.309.357; I. Gobry, op. cit., 1 ,152-157; J.-M. Sauget, Giovanni di Licopoii, 
DPAC II 1568-1570.

9 Cf. Historia monac/torunt in Aegypto 8,1-62. Su sant'Apollo, cf. anche: G.M. Colombas, fi 
ntonac/tesinto dei/e origini, op. cit., I, 74. 87. 91. 96. 106. 163; I. Gobry, op. cit., I, 157-161; 
B. Degórski, Opaci okresu 7eoJozja?tskiego, op. cit., 6-8; idem, L rabatę conte pastore..., 
op. cit., 92-93.

Cf. Historia tnonachorunt itt Aegypto 8,1.
9̂  Cf. ibidem, 8, 3.
99 Cf. ibidem, 8,1.
93 Cf. ibidem, 8,10-13.
99 Cf. ibidem, 8,13. 

i°° Cf. ibidem, 8,18.
**" Cf. ibidem, 8,35.
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Portavano una tonącą di iino bianco, che dovevano mantenere in perfetto stato 
di puiizia*°2. Apollo aveva composto una breve regola, secondo la quale il pane 
era permesso, ma quasi nessuno ne mangiava. Agli inizi, ognuno prendeva il 
cibo per suo conto, eccetto la domenica; poi, si riunirono intomo ad una mensa 
comunitaria . i'unico pasto aveva luogo non la sera, ma alle tre del pomerig- 
gio. 11 mercoledl e il sabato si osservava completo digiuno****.

Non viene detto se Apollo era sacerdote, ma si sa che egli aveva stabilito la 
messa quotidiana, che si celebrava alle tre, dopo la nona e prima del pasto*^. 
Apollo era un ottimo direttore d'anime*°^. Verso gli ospiti era di una canta 
eccezionale*°?. sopportava di vedere un'espressione cupa: immediatamen- 
te chiamava il monaco e gli domandava il motivo della sua tristezza, per poterla 
sanare*^. Anch'egli ebbe il dono dei miracoli. Essi, di solito, gli servirono 
a convertire gli infedeli'^. Non si sa bene come si fosse sviluppata la comunita 
monastica di sant'Apollo. Egli sarebbe morto nel 395, ossia all'eta di ottanta- 
nove anni*' . Le testimonianze di Giovanni Moschos, nel VI secolo, lasciano 
supporre che due secoli dopo la fondazione, la comunita di Ermopoli conser- 
vava ancora lo zelo monastico del suo Santo fondatore***.

5. San Patermuzio. Non lontano dalia comunita di sant'Apollo, a sud e piu 
in disparte da Ermopoli, viveva un altro monaco, suo contemporaneo, Pater
muzio (naiEgpoubtoę; chiamato a volte: Muzio). Ignoriamo le datę precise 
della sua vita, ma in compenso conosciamo quelle del suo discepolo Copres, 
che mor! nel 394 e che era nato nel 304 o nel 314* . Prima di diventare monaco, 
san Patermuzio era stato un bńgante**^. Ma dopo un sogno profetico, in cui 
veniva invitato ad abbracciare la vita monastica, si converti**^. Inizió la sua 
educazione religiosa, eon il salmo primo: «Beato !'uomo che non segue il 
consiglio degli empi» (Sal 1,1). Dopo tre giorni di questa educazione religio
sa, Patermuzio si ritiró nel deserto**^. Trovó una spelonca dove vivere nella

Cf. ibidem, 8,19.
Cf. ibidem, 8,18. 

i** Cf. ibidem, 8, 58.
Cf. ibidem, 8, 50; 8, 56-57.
Cf. ibidem, 8, 60.

" "  Cf. ibidem, 8, 48-49; 8, 55; 8, 58; 8, 61-62.
Cf. ibidem, 8, 52-53.

" "  Cf. ibidem, 8, 24-29.
Cf. 1. Gobry, op. cit., 1,160.
Cf. loannes Moschus, Protum spirima/e 184.

i'^ Cf. Historia monac/torHtn in Aegypto 10,3-24. Cf. anche ibidem, 11,8. Su san Patermuzio, 
cf. anche: 1. Gobry, op. cit., 1,161-164.

ii Cf. //tsforta monac/toram in Aegypfo 10, 3. 
ii" Cf. ibidem, 10, 4-5.
"5 Cf. ibidem, 10, 6.
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preghiera e neUa compunzione dei cuore. Si nutriva di radici. Tornó dopo 
aicuni mesi per ricevere le uitime istruzioni prebattesimali e fu ammesso ai 
battesimo^^. Quindi, se ne fuggi stabiimente nel deserto.

Per sette anni esercitó soiamente la contrizione e la penitenza. Imparó 
a memoria tutta la Bibbia. Trovava ogni domenica nella cella un pane giunto 
miracolosamenteii7. Allora cominciarono ad arrivare dei discepoli: aicuni 
erano asceti che continuavano ad abitare nei pressi delle parrocchie e che 
venivano una o due volte la settimana a mettersi alla sua scuola* * , altri si 
stabilivano definitivamente in prossimita della sua dim ora^. Ogni settimana 
Patermuzio faceva il giro dei villaggi, visitando tutti coloro che gli sembravano 
bisognosi del suo aiuto^o. Anch'egli ebbe il dono dei miracoli'^\ e 1'esercitó 
specialmente nei confronti dei moribondi e dei morti'^.

6. San Serapione il Sindonita. Conosciamo san Serapione grazie a Palla- 
dio^^ .̂ Oltre a questa fonte, possediamo anche alcune massime lasciate da un 
da certo Serapione^. Non possiamo, perć, precisamente dire chi fosse il loro 
autore, dato che la tradizione patristica conosce parecchi monaci che si 
chiamavano in tal modo (Serapion -  Xapajtttuv)^^ . L'appellativo «Sindo- 
nita» (Xtvóóvtoę) fu dato a Serapione perche egli indossava sempre soltanto 
una sindone, un lenzuolo'^ . Dopo un certo numero di anni trascorsi in un 
luogo deserto d'Egitto, si senti chiamato a divulgare Famore divino tra gli

"8 Cf. ibidem 10, 7.
Cf. ibidem 10, 8.

"8 Cf. ibidem 10, 9-11.
*" Cf. ibidem 10,12-16.
*7° Cf. ibidem 10,12-19.
*7* Cf. ibidem 10, 20-24.
*77 Cf. ibidem 10, 9-19.
178 Cf. Paiiadius, Historia Lattsiaca 37,1-16. A proposito di san Serapione, cf. anche: I. Gobry, 

op. cif., 1 ,164-166.
124 Cf. Apop/tf/tegntafa Pafrant, Serapio 1-4.
178 Infatti, conosciamo Serapione monaco e vescovo di Thmuis in Egitto, amico di 

sant'Atanasio il Grandę e noto nemico degii ariani. A Serapione di Thmuis vengono attribuiti 
importanti testi iiturgici. A iui sant'Atanasio dedicó e spedl ie sue cinque famose iettere neile quaii 
difendeva ia divinit& deiio Spirito Santo (cf. Ppisfaiae ad Serapionent de SpirifM Sancto). A propo
sito di Serapione di Thmuis, cf. ad esempio: A. Hammann, Serapione di TTonuis, D PA C II3150. Un 
aitro Serapione che conosciamo fu originario di Arsenoe. Egii fondó numerosi monasteri ed era 
superiore di circa diecimiia monaci. Conosciamo la sua vita grazie alla 7/tsforia moffachoram in 
Aegypfo (cf. 18, 1-3). Un aitro Serapione e propńo ii nostro «Sindonita». Conosciamo anche un 
uitimo Serapione, monaco di cui Iddio si servi per conyertire ia famosa prostituta santa Taide (cf. 
Vifa S. TTtaisis nterefricis, PL 73, 661-664; parieremo di questa Vita piu avanti). Suiia vita di 
Serapione -  autore deiie massime negii Apop/tf/tegtnata Patrant -  non possiamo, perció, dire 
nienfaitro, se non che visse prima di san Giovanni Cassiano, dato che Cassiano conosceva gii 
apop/tfhegntafa di Serapione (cf. Ioannes Cassianus, Coniaficne.s Pafram X V III11).

178 Por. Paiiadius, Historia Laasiaca 37,1.



uomini^^. Giunto in una citta, Serapione si vendette schiavo ad una coppia 
di mimi pagani^^. U nuovo stato non gli impedi di vivere come un asceta. 
Infatti, si copriva di un miserabile di quel mantello di stoffa leggera. Tanta 
santit^ toccó ii cuore dei suoi padroni, che divennero cristiani'^'.

Incontriamo piu tardi Serapione in Grecia^°, ove viveva di carita. A Lace- 
demone udi parlare di un notabiie che era diventato manicheo eon tutti i suoi. 
Decise di convertirli e si vendette a łui, grazie aha sua doicezza e aila sua vita 
penitenziaie indusse iui e tutti i suoi a entrare neiia Chiesa cattolica*^. Ii 
biografo non racconta come Serapione tornó ad Aiessandria. In ogni caso, 
non vi restó moito tempo. Saii a bordo di una nave che faceva veia per 
i'Itaiiai32. Giunto a Roma, udi parlare di un monaco chiamato Domnione, 
stimato per ia scienza e ia santita'^. Decise di iegarsi a iui. Ma mon quaiche 
tempo dopo, all'eta di sessanfanni^'*.
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III. GRANDI MONACHE EGIZIANE

Sappiamo moito poco suiie primissime monache egiziane. Comunque, 
erano pih numerose ancora degii stessi monaci. Ii siienzio su di ioro ha una 
causa moito sempiice: i vari Paiiadio, Rufino e Cassiano condussero le ioro

'27 Cf. ibidem.
'28 Gli antichi cristiani erano contrari al teatro e agli attori (cf. ad esempio: Hieronymus, 

Epistuia 22 [ad Eustochium de rirginitafe servanda], 29). Gli spettacoli, infatti, erano immorali, 
pieni di pornografia e spessissimo ridico!izzavano il cristianesimo e, persino. lo stesso Gesu Cristo. 
Serapione. quindi, guidato dalfamore per il prossimo. sii awicinó a uomini peccatori e dissoluti. 
A proposito delta posizione dei Padri della Chiesa verso gli attori e gli spettacoli, cf.: O. Pasquato. 
Spettacoli, DPAC 11 3279-3284; S. Longosz. Światy Augustyn a starożytny dramat teatralny, „Vox 
Patrum" 8(1988) 369-394, 859-879; idem, Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Afenandra? 
Opinie Ojców Kościoła, ibiden 9(1989) 907-924; idem. Ateliana w okresie patrystycznym, „Vox 
Patrum" 10(1990) 273-291; idem. Teatr Pompejusza w opinii starożytnych aHtorów pogańskich 
t c/trzesct/ańs/tic/i, „Vox Patrum" 11-12(1991-1992) 253-278; E. Stanula, lVtdowts/ta w ocenie 
Ojców Kościoła, „Saeculum Christianum 2(1995) 7-16. Per quanto concerne un'antologia di testi 
patristici riguardanti il teatro, cf.: S. Longosz, Widowiska teatralne zagrożeniem d/a życia rodzin
nego według św. dana Chryzostoma, in: J. Śrutwa (ed.). Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie 
Rzymskim 1/ł-lL w., Lublin 1988.161-198.

'29 Cf. Pałladius, Historia Lausiaca 37, 2-3. Nella Chiesa dei primi secoli, gli attori pagani che 
volevano diventare cristiani dovevano rinunciare totalmente alla loro professione. Ció veniva 
richiesto dai sinodi di Elvira (nel 303) e di Arles (nel 314), nonche dalie Constitufiones Apostoło- 
rum VIII 32, 9. Gia nel 111 secolo, la stessa posizione presentava, ad esempio. san Cipriano di 
Cartagine (cf. Cyprianus Carthaginensis, Episfuia 2).

'29 Cf. Pałladius, Historia Lausiaca 37. 5-7.
'8' Cf. ibidem 37, 5-7.
'82 Cf. ibidem 37. 9-12.
'88 Cf. ibidem 37. 12-16; 37,13-16.
""  Cf. ibidem, 37. 16.
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inchieste tra gli uomini, ma per discrezione religiosa non andarono in alcun 
monastero femminile. Le testimonianze che ci sono giunte circa ie monache 
egiziane concernono casi dei tutto straordinari, ia cui fama ha varcato le 
solitudini.

1. Santa Alessandra, reclusa. Conosciamo santa Alessandra grazie a Palla- 
d io ^ . Alessandra, vissuta nel IV secolo, era una giovane schiava cristiana di 
grandę bellezza^ . Un uomo divenne folie di passione per lei* *^. Per evitare il 
suo desiderio sfrenato, Alessandra andó in un cimitero, ove si scelse un sepolc- 
ro e vi rimase^^. Una delle sue amiche, anch'ella cristiana, andava a portarle 
ogni settimana una piccola razione di viveri*3**. Questa sorta di reclusione le fu 
certamente ispirata dall'esempio di sant* Antonio, di cui sant'Atanasio aveva 
scritto la Vi/n. La reclusa porto eon se la conocchia e una prowista di lino. 
Restó in fondo a quella tomba per dieci anni. Non vedeva quasi niente, stando 
nella penombra, quasi senza muoversi. Ad una cristiana che venne a trovarla, 
Melania PAnziana, la giovane vedova romana sbarcata un giorno ad Alessand- 
ria, che le aveva domandato . «Come riesci a reggere, senza vedere nessuno e 
senza far niente?», diede questa risposta: «Dall'alba fino a no n a^ \ pręgo ora 
per ora, pur continuando a filare il lino^^. Negli intervalli, medito sui patńar- 
chi, i profeti, gli apostoli, i martin*^. Dopo Tora nona, mangio il mio pane. E 
fino a sera trascorro il tempo eon pazienza, attendendo la fine in dolce speran-

*35 Cf. ibidem, 5,1-3. A proposito di santa Alessandra, cf. ad esempio: I. Gobry, op. cit., 1,167- 
168; L. Mirri, La preg/aera de//e ereati/e de/ deserto, [= Studia Ephemeridis Augustinianum], Roma 
1999 (in corso di stampa).

*35 cf. Paiiadius, ff/stor/a LaasZaca 5,1-2.
*33 Cf. ibidem 5, 2.
*3** Cf. ibidem 5,1-2.
*39 Cf. ibidem 5,1.
* Su santa Meiania Seniore, cf. ad esempio: Hieronymus, Lp/Ma/a 3, 3; idem, Lp/sfa/a 4,2; 

idem, Lp/sta/a 39, 4; idem, Lp/rta/a 45; Paulinus Noianus, Lp/tta/a 28; idem, Lp/sdda 29; idem, 
Lp/sta/a 31; idem, Lp/sta/a 45; idem, Lp/sta/a 54; idem, Lp/sfa/a 55. Cf. anche: F.X. Murphy, 
A/e/aa/a /de L/der; a B/ograpd/ca/ /Vo/e, „Traditio" 5(1947) 59-77.

Ossia sino aiie ore 15. A proposito deiia preghiera di santa Alessandra, cf.: L. Mirri, La 
preg/aera de//e erea/de..., art. cit., (in corso di stampa).

Paiiadio paria anche di un'altra asceta-vergine che fiiava ii hno -  Piamun (IItctpouv; cf. 
Paiiadius, /7/e/or/a Laaj/aca 31,1).

3 Ii monaco rifiette la vita dei patriarchi, dei profeti, degii apostoii e dei martiri -  eroi 
deii'Antico e dei Nuovo Testamento. Sui martirio neila Chiesa dei primi secoii, cf. ad esempio: 
F. Bisconti, Mardr/o. /couogra//a, DPAC II 2152-2154; N. Duvai, /rer/z/oa/ re/adve a/ aa/rdr/, 
ibidem, II 2149-2152; W. Rordorf, Afardr/o cr/rdaao, ibidem, II 2133-2135; V. Saxer, Ca//o dei 
atardr/, de/ rand e de//e re//qa/e. A/d, Pasx/oa/, Leggeade, ibidem, I I 2135-2149. Per quanto riguarda 
i monaci come atieti di Cristo, cf.: A. Bandura, eAdde/a Cdr/sdy ae//a pa/r/sdca /adaa de/ pr/at/ 
qaa//ro recod [= diss. Institutum Patristicum «Augustinianum»], Roma 1994 (dattiloscritto); idem, 
«Adt/e/a Cdr/sd^ ae//a pa/r/rdca /adaa de/ pr/at/ qaadro reeo// [= Excerptum diss. Institutum 
Patristicum «Augustinianum^], Roma 1994.
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Passati nove anni, sentendo venire la morte, Alessandra si stese vestita
del suo abito di vergine consacrata e spiró. Un mattino, 1'amica, non ricevendo
alcuna risposta, andó ad awertire il sacerdote Isidoro. Questi trovó Alessandra 

145esanune .

2. Santa Taide, prostituta. Conosciamo la vita di santa Taide grazie ad un 
autore anonimo^ . Era contemporanea di Giovanni di Licopoli, di Apollo e di 
Patermuzio. Ella ebbe a un tempo un'educazione cristiana ed esempi funesti. Si 
dedicó alla vita di cortigiana'^. Fu allora che intervenne nella sua vita un 
discepolo di sant'Antonio il Grandę, abba Pafnuzio. Egli amava uscire dalia 
quiete monastica per visitare la gente, sia per edificarsi che per recare aiuto. Un 
mattino, Pafnuzio giunse, in abito secolare, al bordello di Taide. Ella lo intro- 
dusse in una camera elegante. Durante la conversazione Pafnuzio, eon Tamto 
della grazia di Dio, riusci a convertire Taide: la prostituta si gettó ai piedi 
delTabate supplicando: «Padre, dammi una penitenza. Confido, infatti, di otte- 
nere il perdono grazie alle tue preghiere»^^.

Taide fece trasportare sulla piazza centrale della citta tutti i suoi oggetti 
preziosi e li brucićT^. Nella notte successiva, Pafnuzio la condusse in un 
monastero di vergini. La superiora aveva preparato una cella in disparte. 
Praticó un'apertura sufficiente per passare il cibo e sigillo la porta. In tal 
modo, Taide fu costretta persino a farę i suoi bisogni nella stessa sua cella. 
Inoltre, Pafnuzio -  interrogato da lei su come deve pregare -  le disse: «Non sei 
degna di nominare Dio, e neanche di far venire sulle tue labbra il nome della 
sua divinita, o di alzare la mani in cielo, perche le tue labbra sono piene 
d'iniquita e le tue mani sono sporche di iniquita. Stando seduta, piuttosto 
guarda verso TOriente e ripeti frequentemente soltanto queste parole: „Tu 
che mi hai formato, abbi pieta di me"!»i$°. Taide perseveró in quella terrifi- 
cante penitenza per tre anni!

Quindi, Pafnuzio decise di andare a trovare sant'Antonio per chiedergli 
lumi. 11 maestro riuni i suoi discepoli piu cari e chiese loro di pregare per

'*4 PaMadius, T/tMona Laaóiaea 6,3, in: G.J.M. Bartelink (ed.), Ladad/o. La S/or/a Laas/aca [= 
Vite dei Santi 2], [s. i.] 1974, 30.

14$ Cf. ibidem.
Cf. Vdo S. LAalsM nteretr/ed, PL 73, 661-664. Questo testo 6 pubbiicato anche negii Acta 

Sancforant, Octobr., IV, 224. Su santa Taide, cf. anche: 1. Gobry, op. cit., I, 168-171; B. Ward, 
Donnę de/ deserfo [= Padri orientaii], Bose-Magnano 1993, 99-109; L. Mini, La preg/dero de//e 
erentde..., art. cit. (in corso di stampa).

Cf. L. Mirri, La preg/dera de//e erem/te..., art. cit. (in corso di stampa).
V/fa S. T/ta/s/y mere/r/c/y 1, PL 73, 661: «Poenitentiam iniunge, Pater; confido enim 

remissionem te orante sortiri^.
*49 Cf. ibidem.
*$o Ibidem 2, PL 73,662: A proposito delta preghiera di Taide, cf.: L. Mirri, La preg/aero de//e 

erendte..., art. cd. (in corso di stampa).



378 BAZYLI DEGÓRSKI, O.S.P.P.E.

ottenere da Dio una risposta, e questa fu data a Paolo ił Semplice. Infatti, egli 
vide nel cielo un letto magnifico custodito da tre vergini e riservato a Taide. 
Saputo ció, Pafnuzio si affrettó aUa cella di Taide recandole questa lieta noti- 
zia^^* *. Peró, due settimane dopo la liberazione, santa Taide m ori^ .

3. Santa Sinctetica, redusa e badessa. L'esistenza stońca di santa Sincletica, 
monaca in Egitto, e documentata dalia Vita greca^^ attribuita a sant'Atana- 
sio^^. Oltre alla Vhn, possediamo anche delle massime di Sincletica^. Sincle
tica, di famiglia originaria della Macedonia, nacque ad Alessandria d'Egitto. 
Consacratasi a Dio, trascorse la giovinezza in preghiera e penitenza e, alla 
morte dei genitori, si ritiró in solitudine e abitó in una tom ba^. Diffusasi 
rapidamente la sua fama, si riunirono attomo a lei alcune donnę che la indus- 
sero a dirigerle spiritualmente. Mori in eta avanzata, dopo aver sopportato eon 
fortezza dolorose malattie, consolando e confortando le persone che 
l'assistevano' .

4. Sant Eufrasia. Nata a Costantinopoli intorno al 380 da una famiglia 
principesca, e morta intomo al 410  ̂ . Conosciamo Eufrasia grazie alla 
scńtta da un autore anonimo'^^. Verso il 386, dopo la morte del padre, si 
trasfeń eon la mądre in Egitto. La bambina, secondo i costumi del tempo, 
era fidanzata ad un giovane di una famiglia patrizia di Costantinopoli. Eufrasia 
prese 1'abitudine di andare a pregare nella cappella delle monache del luogo e 
cosi alFeta di sette anni inizió la sua vocazione monastica. 11 postulato duró 
alcuni giorni. La candidata era cosi desiderosa di soddisfare in tutto alla regola 
monastica che la badessa la rivesti delFabito monastico. Premuto dalia famiglia 
del fidanzato, Fimperatore Teodosio il Grandę scrisse a Eufrasia chiedendole 
di tornare per sposare il ragazzo. Eufrasia, che aveva dodici anni, rifiutó, 
scrivendo alFimperatore una profonda lettera in cui spiegava i motivi del suo 
comportamento.

Nel giro di pochi anni, ella aumentó al massimo le penitenze. Per questa 
ragione, peró, una consorella di nome Germana inizió ad accusarla di farsi la 
reputazione di asceta per divenire superiora. Quell'atteggiamento disonesto

isi Cf. V;fa & meretricźs 3.
*3i Cf. ibidem.
*33 Cf. Mfa S. Sync/eacae, PG 28,1488-1557. Su santa Sincietica, cf. anche: 1. Gobry, op. cit., I, 

172-176.
*31 Cf. Nicephorus Caliixtus, //Mtoria ecc/e.s:a.sHca 8,40; S. Zincone, 5:ac/ettca, D P A C II3214. 

Cf. ApopAf/tegmata Patraat, Syncietica.
*33 Cf. V;fa S. Syncleacae 11.
*31 Cf. Apop/n/łegwtufa Patram, Syncietica, 8.
*33 Cf. I. Gobry, op. cit., 1 ,176-182.
*31 Cf. Vifa 5. EapAranae rirgiaM, PL 73, 623-644.
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urtó ie aitre monache, che awertirono la badessa. Costei inflisse a Germana 
una dura penitenza. Data ia sua sincera santita, Eufrasia scatenó contro di se 
i'odio e i'ira dei diavoio, ii quaie cominció col suggeririe pensieri insensati 
oppure osceni. Ma eiia aveva come guida una monaca di nome Giuiia e cosi 
Eufrasia andava umiimente ad aprirsi eon quella sorella e ii demonio, amante 
dei segreto e deiła complicita, si arrendeva. Di seguito, ii diavolo cercó di 
spaventarla eon vioienze fisiche, ma sempre senza aicun successo.

Eufrasia morf all'eta di trent'anni. Non furono ie penitenze a faria morire, 
fu i'amore sponsaie e mistico a consumaria. I digiuni, le veglie, i iavori, le 
fatiche. Ció nonostante, diventava sempre piu beila. Era aita, aveva maniere 
graziose, un bei viso ed era piu in came che magra. Una notte, ia badessa ebbe 
un sogno: vide la Mądre di Dio prendere per mano Eufrasia e introduria neila 
gioria etema dei cieio. Udi, inoitre, una voce: «Questo accadró fra dieci giorni». 
11 nono giorno, la superiora io sveió alle monache. Eufrasia fu colta da una 
febbre aitissima, e ii giorno dopo mori. La monaca Giuiia passo tre giorni sulla 
sua tomba, e tornó gioiosa perche Eufrasia ie ha ottenuto la grazia di raggiun- 
geria: 1'indomani era morta. Un mese dopo la morte di Giuiia, la badessa disse 
aiia comunita che ora tocca a iei di andarsene che dovrebbero eleggere un'altra 
badessa. Le monache scelsero per superiora una religiosa chiamata Teogrina. 
La vecchia badessa si ritiró in ceiia. Quando ie monache vi entrarono ii giorno 
dopo, ia trovarono esanime.

5. Santa Eufrosina. Conosciamo santa Eufrosina grazie aiia scritta da 
un autore anonimo^° e pubblicata nel 1628 da Rosweydus^* *. Nacque alcuni 
anni dopo ia morte di sant'Eufrasia. I genitori di lei, entrambi profondamente 
cristiani, erano notabili di Alessandria. Aveva dodici anni quando sua mądre 
mori. Pafnuzio, suo padre, voleva per lei un matrimonio onorevole da ogni 
punto di vista, ma eiia riusci a consacrare ia sua verginita a Dio. Infatti, un 
giorno fece venire a sua casa un monaco anziano ii quale le taglió in modo 
rituaie i lunghi capelli, la rivesti di un abito penitenziaie e ie imparti una 
speciaie benedizione^. Ció nonostante, Eufrosina non voleva restare una 
sempiice asceta domestica. Si tolse, quindi, queli'abito penitenziaie, indossó 
abiti maschiii e andó ai monastero deiTabate Teodosio. Egii, peró, non ia 
riconobbe. A  maggior ragione che eiia si presentó come un eunuco di nome 
Smaragdo che vorrebbe santificarsi in questo monastero. 11 venerando abate 
non aveva riconosciuto nemmeno ia sua voce e accettó Eufrosina come mona
co. L'abate chiamó poi un vecchio e santo monaco Agapito e gli affidó Eufro-

Cf. Vita S. LapAro^ynae virginM, PL 73, 643-652. Possediamo anche ił testo greco meta- 
frastico di questa Viia (cf. PG 114, 305-321). Su santa Eufrosina, cf. anche: I. Gobry, op. cit., I, 
183-188; L. Mirri, La pregAiera dei/e eremitę..., op. cit. (in corso di stampa).

*6* Cf. I. Gobry, op. cit., 1 ,183.
162 cf. Vita S. LapArcsyMoe yirgims 4. 6-7.
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sina. Data la bellezza del «fratel» Smaragdo, per non turbare il cuore di 
qualcuno, Teodosio gli assegnó una cella in disparte, nella quale avrebbe 
pregato e vissuto senza uscirne'^. Nel frattempo, suo padre -  Pafnuzio -  era 
tornato a casa e non la trovó. La cercó dappertutto, ma invano. Disperato e in 
lacrime andó a trovare l'amico abate Teodosio che invocó tutte le orazioni dei 
suoi monaci per il ritorno della figlia di Pafnuzio. Sotto la severa e saggia 
direzione del monaco Agapito, «fratel» Smaragdo progrediva a grandi passi: 
1'orazione continua i digiuni raddoppiati, le salmodie solitarie nelle lunghe ore 
della no tte^ .

Passati alcuni anni, 1'abate, non riuscendo a consolare il padre della ragazza 
smarrita, propose a Pafnuzio un colloquio eon un giovane solitario molto 
avanzato nella santita, ma Pafnuzio non riconobbe la figha in quel monaco. 
Eufrosina invece subito riconobbe suo padre, e gli che Iddio non disprezza le 
sue lacrime e che e certa che sua figlia ha messo in pratica il comando del 
Signore: «Chi arna il padre o la mądre piu di me, non e degno di me»; «Chi non 
rinuncia a tutti i suoi averi, non puó essere mio discepolo». Pafnuzio, quindi, 
non dovrebbe lasciarsi sopraffare dalFafflizione e dal dolore, ma rendere grazie 
a Dio. 11 padre lasció il monastero gioioso dicendo alFabate che questo giovane 
monaco gli ha dato tan ta gioia come se avesse ritrovato la figlia* .

Gli anni passavano. Un giorno, Pafnuzio udi che «fratel» Smaragdo era 
gravemente malato. Chiese, perció, di poter visitarlo. Agapito apri la porta. 11 
padre trovó il fratello steso a terra e gli disse che sono ormai trentott'anni che 
Smaragdo gli ha promesso che avrebbe rivisto sua figlia. Ella rispose che di qui 
a tre giorni Pafnuzio sapra che cosa e stato di Eufrosina, ma a condizione che 
non Favrebbe lasciata piu*^. Pafnuzio restó nella cella contando le ore che lo 
separavano da questa importantissima rivelazione. Quando arrivó 1'ultimo 
momento, si chinó sul morente il quale gli disse: «Dio onnipotente ha avuto 
pieta della mia miseria. Ho combattuto sino alla fine la buona battaglia. Sto per 
ricevere la corona di giustizia . Ora non ti nasconderó piu niente di Eufrosi
na: sono io quella infehce figlia, e tu sei mio padre. Ecco che mi hai vista prima 
della mia partenza per Faltro mondo. Non lasciare che altri al di fuori di te mi 
svesta e seppellisca il mio corpo. Pręga per me» . Pafnuzio si getto sul corpo 
della figlia per raccogliere il suo ultimo respiro: era gia morta. Agapito si

Cf. ibidem, 8.
Cf. ibidem.

'65 Cf. ibidem, 9-12.
'66 Cf. ibidem, 13.
'67 Cf. 2 Tm 4,7-8. Cf. anche: 1 Cor 9,24.26; Ga 2,2; 5,7; Ftp 2,16; Eb 12,1. Le stesse parote 

incontriamo netta V:7a S. Pan/: Prim; Premifae 11, 3 di san Girotamo. Cf. anche: idem, Vha 5. 
//i/anoMts 5,4. A proposito detta spiegazione di questo brano detla Vha S. Paa/i Primi PremiMe, cf.: 
B. Degórski, Commenfo alfa Vita S. Pauti..., art. cit., 36.

'6^ V;'ta S. PapAro^ynae wrginP 14, PL 73, 650.
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precipitó dall'abate e subito ritomó subito eon lui. Teodosio si inginocchió e 
chiese alla Santa di non dimenticare ii monastero^^. Durante ii funerale tutti 
i monaci passarono davanti al cadavere di Eufrosina. Un fratello cieco da un 
occhio andó a baciarie ii voito e si riaizó che ci vedeva totalmente. Pafnuzio 
donó i beni ai monastero, e chiese di essere accoito come monaco. L'abate 
Teodosio io accettó e gii assegnó la cella di «fratei» Smaragdo, dove visse 
ancora dieci anni, edificando i monaci eon ia sua vita virtuosa^°.

6. Santa Mana Egiziaca. Anche se questa santa Mana visse ia vita eremitica 
sui Giordano in Paiestina e non in Egitto, ció nonostante la presenteremo 
proprio qui tra ie primissime grandi monache egiziane. Faremo ció perche 
Mana era dorigine egiziana ed e nota come «Egiziaca». Inoltre, presentando
i piu famosi monaci ed eremiti deila terra dei nostro Santo Patriarca -  Paoio di 
Tebe non possiamo tralasciare una cosi venerata ed imitata dai paoiini santa 
eremita come Maria Egiziaca.

La storia di santa Mana Egiziaca veniva raccontata da monaci orientaii gia 
a partire dal VI secolo, e dalTOriente, grazie aila traduzione iatina di Paoio 
Diacono*?!, essa raggiunse POccidente^^. Per moito tempo ia Fita S. Mariae 
Aegyptiacae^^^ veniva attribuita erroneamente a Sofronio di Gerusalemme^^, 
ma i Boliandisti hanno dimostrato che la Vita fu composta moito prima e che 
santa Maria Egiziaca visse circa tra ii 354 e ii 431*^ g, quindi, nel periodo in cui 
sorse ia vita monastica*^ . La Fita 5. Mariae Aegyptiacae inizia eon una pre- 
sentazione dei monaco Zosimo, grandę ed esemplare asceta che daii'infanzia 
viveva da cinquantatre anni in uno dei monasteri in Paiestina*^ edificando eon
ii suo esempio i vicini monaci^^ . Zosimo, peró, cominció a pensare che avrebbe 
gia raggiunto ia perfezione^^. Fu istruito, peró, da un misterioso personaggio

169 Cf. ibidem, 16.
19° Cf. ibidem, 16 ss.
i9i Cf. PL 73, 671-690. A  proposito deile diverse traduzioni iatine medioevaii deila Viia S. 

Mariae Aegypiiacae, cf.: P.F. Dembrowski, La v;'e de S.te Marie Lgypiiewłte, Geneve 1977.
199 Cf. B. Ward, op. cif., 47.
19° H testo greco deila Ufa 5. Mariae Aegypfiacae si trova nella PG 87, 3693-3726.
194 Ancora oggi alcuni studiosi attribuiscono la composizione deila Vita a Sofronio. Cf. ad 

esempio: V. Saxer, Maria Egiziaca, DPAC 11 2117; B. Ward, op. cit., 48.
196 Cf. I. Gobry, op. cit., I, 272. A  Sofronio non attribuisce la Vi?a S. Mariae Aegypiiacae 

neanche T. Śpidllk (cf. idem, So/ronio di Gertesaiemme, DPAC II 3251).
6 Su santa Maria Egiziaca, cf. ad esempio: K. Kunze, Die Legende der M. Maria Aegypiiaca, 

Berlin 1978; V. Saxer, art. cit., II, 2117-2118; I. Gobry, op. cit., 1,272-276; B. W ard, op. cit., 39-74; L. 
Mirri, La pregAiera deiie eremire..., art. cit. (in corso di stampa).

199 Cf. Vifa .S. Mariae Aegypfiacae 2.
19° Cf. ibidem, 1-2.

9 Possiamo notare che il comportamento di Zosimo rassomiglia a quel!o di sant'Antonio il 
Grandę, cosi come lo presentó san Girolamo nella Viia 5. Patrii Primi Eremifae (cf. ibidem, 7). 
Infatti, alcuni studiosi pensano che la Vita S. Mariae /legy/?:/acae fosse scritta sul modello deila Viia
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che nessuno puó dimostrare di essere gia perfetto. Quel personaggio, inoitre, 
invitava Zosimo ad andare a un monastero vicino ai Giordano per conoscere 
quałi grandi sono anche altre vie per le quali Iddio conduce głi uomini aila 
salvezza* *8 .

Ii monaco, perció, si recó subito a queł monastero^i e chiese ałł'abate di 
accettario, affinche egli possa edificarsi eon Fesempio dei monaci che in esso 
vivevanoi82. n  monastero era idioritmico, ossia i monaci che vi abitavano si 
riunivano soltanto per pregare e poi ciascuno di loro si ałiontanava per con- 
durre, sull'altra riva del Giordano, ia vita eremitica. Anche Zosimo usci dal 
monastero e per ił periodo quaresimale andó neł deserto del Giordano^. 
Stava qui gia da venti giorni e mentre pregava vide un'ombra di come di un 
uomo: era una donna eon un corpo nerissimo bruciato dał sole e eon capelłi 
corti e bianchi che raggiungevano appena ił collo^. Zosimo cominció ad 
inseguire questo essere cosi strano ił quale, dopo una lunga corsa, finałmente 
si fermó ma dall'ałtra parte dełła sorgente che divideva i due^^. La donna si 
rivołse ał monaco chiamandoło per nome. Dal momento che era nuda, stava 
rivołta verso Zosimo eon łe spalle e lo pregava di prestarłe ła sua veste. Ił 
monaco comprese che ła prowidenza divina dirige quest'incontro, perchś 
altrimenti la donna, che non aveva conosciuto, non avrebbe potuto conoscere 
ił suo nome. Zosimo si tolse, perció, ła veste e, girando verso di łei łe spałłe, 
głiela getto, affinche coprisse la sua nudita. In seguito, ła donna si meravigłió 
che ił monaco sopportó tanta fatica per incontrare sołtanto una donna pecca- 
trice dałla quałe non puó imparare niente. Zosimo cadde, peró, in terra pre- 
gandola di benedirło. Anche Maria si prostró chiedendo che Fasceta ła bene- 
disse*86.

Questa santa «contesa» duró quałche ora'^'. Santa Maria Egiziaca tentava 
di convincere Zosimo che egłi proprio doveva benedirła dato che era sacerdo- 
te. Anche questa capacita dełła santa di conoscere le realta ignote riempi ił 
monaco di un ułteriore timore divino ił quałe ło faceva persino sudare. Cercó, 
perció, di convincere ła monaca che proprio ił Signore diede a łei questa grazia 
straordinaria e, quindi, che ełla doveva benedirło. E cosi awenne; ma Mana 
benedisse piuttosto Dio, queł Dio che si occupa dełła sałvezza dełłe anime.

S. Pnaii Primi Premiiae di Girolamo. Di questa opinione ć. ad esempio, V. Saxer (cf. idem, art. cit., 
2117).

18" Cf. Vifa S. Marinę Aegypfincne 2.
'"i Cf. anche Hieronymus, Vifa S. Paaii Primi Premifae 7, 2.
*8̂  Cf. Vifa & Mariae Aegypiiacae 3-7.
*88 Cf. ibidem, 7.
*84 Cf. ibidem.
*88 Cf. ibidem, 8.
*8" Por. ibidem, 9.
*8* Cf. anche Hieronymus, Viia S. Paaii Primi Premitne 11,1-2.
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Cominció, quindi, ad interrogare Zosimo sulle condizioni in cui si trovavano 
i cristiani e la Chiesa e sui come governavano gli im peratori^. 11 monaco e la 
monaca chiesero ora di pregare Funo per l'altro e per tutti. In seguito, Maria si 
sommerse in una silenziosa preghiera cosi intensiva che ella si sollevó da 
terra^^. Dato che Zosimo cominció a dubitare se la donna non fosse uno 
spirito, ella -  leggendo il suo pensiero -  professó di essere un vero essere 
umano. Anche questo riempi il monaco di venerazione e di timore. Chiese, 
perció, ancora una volta quale fosse la causa della vita eremitica di Maria^°. 
Ella, quindi, decise di confessare al sacerdote tutta la verita riguardante la sua 
vita'9i.

Nacque in Egitto e gia alFeta di dodici anni abbandonó i genitori e scappó 
in Alessandria ove subito liberamente perdette la verginita e inizió a condurre 
una vita dissoluta per oltre diciassette anni. Faceva ció non per soldi, ma 
piuttosto per piacere che trovava nei contati sessuali. Per questa ragione, 
Maria non era ricca ma, al contrario, doveva mendicare e lavorare facendo 
la tessitrice. Un giorno, peró, vedendo una folia di Libici e di Egiziani, ella 
venne a sapere che essi erano pellegrini che si recavano a Gerusalemme per la 
festa delFEsaltazione della Santa Croce. Maria subito decise di andare eon 
loro per soddisfare la sua libidine  ̂ . Si imbarcó unendosi ad un gruppo di 
dieci giovani ragazzi e svel a loro il suo peccaminoso proposito che, in seguito, 
forzosamente realizzó. In tal modo, Maria sbarcó a Gerusalemme e per tutti 
i giorni che la dividevano dalia festa eon piacere soddisfaceva la sua libidi- 
n e ^ . Quando arrivó la festa delFEsaltazione della Santa Croce, Maria vide 
che, alFalba, tutti si recavano in chiesa. Ci andó anch'ella, ma -  quando voleva 
entrare in chiesa -  un'invisibile forza divina la respingeva'^. Quando cos) 
tentava invano di entrare tre o quattro volte, comprese la causa del divieto. 
Si misę a piangere e a percuotersi il petto. 11 suo sguardo cadde su una icona 
della Mądre di Dio e dal suo cuore sgorgó alla Madonna una fervide preghie
ra, affinche ella ottenesse dal Figlio la remissione dei suoi peccati. Promise 
anche che, se avesse visto la reliquia della Santa Croce, avrebbe rinunciato al 
mondo e ai suoi peccati e sarebbe andata la ove la Madonna Favrebbe con- 
do tta^ .

Cf. anche ibidem, 10,1.
* Cf. fita  S. Marice Aegyptiacae 10. A proposito di questa preghiera di santa Maria Egizia- 

ca, cf.: L. Mirri, La preghiera deiie eremiie..., art. cit. (in corso di stampa).
* Cf. firn S. Mariae Aegypriacae 11.

Cf. ibidem, 12.
Cf. ibidem, 13.

'93 Cf. ibidem, 14.
'9" Cf. ibidem, 15.
'9s Cf. ibidem, 16. A proposito di questa preghiera di santa Maria Egiziaca, cf.: L. Mirri, La 

preghiera deiie eremite..., art. cit. (in corso di stampa).
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Dopo questo pentimento Mana riusci ad entrare in chiesa ove pote senza 
difficolta venerare la reliquie della Sacra Croce. In seguito, usci e si fermo 
davanti a quell'icona della Vergine chiedendole la conversione e la remissione 
dei peccati e, volendo sancire la sua promessa, chiese di condurla la ove la 
Madonna avrebbe voluto. Senti una voce che diceva che, se avesse attraversato 
il Giordano, avrebbe trovato la pace. Si recó, quindi, in cammino comprando, 
nel frattempo, tre pani eon i soldi che le aveva donato uno sconosciuto^. A[ 
tramonto del sole, Mana entró nella chiesa di san Giovanni Battista che si trova 
al Giordano e poi lavó in quella santa acqua le mani e il volto. In seguito, 
ricevette la Santa Comunione in quella basilica e mangió la meta di una 
pagnotta dei tre pani, bewe un po' d'acqua dal Giordano e si addormentó 
sulla nuda terra. All'alba del giorno seguente, attraversó il Giordano e visse 
per quaranta sette anni in quel deserto. All'inizio, si nutń soltanto per dicias- 
sette anni del resto dei tre pani i quali, nel frattempo, divennero duri come un 
sasso . Poi mangió soltanto erbe, e i suoi vestiti, eon il passar degli anni, le si 
completamente logorarono addosso. Maria, quindi, soffriva tanto d'inverso il 
freddo e d'estate il caldo^^. Per i primi diciassette anni, 1'asceta combatte 
contro diversi strani desideri: voleva mangiare carne, pesci, bere vino, cantare 
canzoni poco serie, vivere dissolutamente. Ció nonostante, ella respingeva 
questi pensieri, faceva penitenza, si pentiva e chiedeva eon lacrime l'aiuto 
della Madonna^^.

Zosimo, sentendo che Maria citava la Sacra Scrittura, chiese in quale modo 
!'avesse imparata, e venne a sapere che Iddio in persona i!luminava la santa 
penitente. Sapendo ció, il sacerdote cadde a terra e cominció a benedire Dio. 
L'Egiziana lo sollevó, peró, da terra supplicandolo affinche, sino alla sua 
morte, non svelasse niente a nessuno. Inoltre, 1'assicuró che fra un anno 
avrebbe potuto rivederla se avesse infranto la consuetudine del monastero e 
non avrebbe oltrepassato il Giordano alPinizio della quaresima, e Giovedi 
Santo le avesse portato la Comunione del Corpo e del Sangue del Signore, 
dato che non riceve 1'Eucaristia dal momento in cui l'aveva ricevuta nella 
chiesa di san Giovanni Battista, prima di iniziare la vita eremitica. Maria 
chiese, di seguito, la benedizione e velocemente tornó nel deserto^°°. Zosimo 
tornó al monastero eon gli altri monaci. Quando venne la quaresima delFanno 
seguente, rimase nel monastero ammalato. 11 giorno di Giovedi Santo, prese 
l'Eucaristia e un po' di cibo e andó al Giordano, al posto indicato da Maria. 
Dato che ella tardava, cominció a pregare intensamente^" . Finalmente venne

Cf. V;'fa S. Afariae Aegyptiacae 17.
Cf. ibidem, 18-19.

'93 Cf. ibidem, 19.
'99 Cf. ibidem.

Cf. ibidem, 20.
2°' Cf. ibidem, 21.
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la penitente e, camminando suHe acque del fiume, stette suita riva in cui si 
trovava Zosimo. Mana chiese che ił sacerdote recitasse il Credo e ił «Padre 
nostro», e in seguito gli diede un bacio della pace e ricevette ła Sacra Comu- 
nione. Come ringraziamento sołłevó a Dio ła preghiera evangełica deł vecchio 
Simeone^. Chiese ora a Zosimo affinche ritornasse da lei fra un anno. Ił 
monaco le offri ił cibo che aveva portato. Ełła ne prese soltanto tre grani di 
łenticchie^. Quindi, Maria passo sopra le acque il Giordano e Zosimo tornó 
neł monastero dispiaciuto che non aveva chiesto il nome delFeremita^.

Passo un anno intero e ił sacerdote si recó di nuovo neł deserto. Non 
riusciva, peró, a trovare da nessuna parte quełl'«Angeło incarnato», come 
chiama santa Maria ł'autore della Finałmente, vide nełla luce del
brillante sole il corpo di Maria; era morta. Corse verso di esso e cominció 
a cospargere di lacrime i piedi della monaca. Inizió a celebrare le preghiere 
funebri previste dalia Chiesa. Scorse, peró, una scritta sul suolo dalia quale 
venne a sapere che Maria mori venerdi santo delFanno scorso, cioe immedia- 
tamente dopo il ricevimento delFEucaristia portatale da Zosim o^. Dalia 
scritta, perció, il monaco conobbe il nome della santa. Pieno di gioia e del 
timore di Dio cominció a seppellire il corpo di Mana. Si preoccupava, peró, 
di non aver alcuno arnese eon cui scavare la fossa^ . Prese un pezzo di legno e 
eon difficolta tentó di scavare. Vide che vicino al corpo della santa stava un 
enorme leone e leccava i suoi piedi. A lui Zosimo affido il compitó di scavare la 
fossa^oa. 11 re degli animali compt Fordine^, e Zosimo copri di sabbia il corpo 
della penitente. Lodando Dio ritornó al monastero e raccontó tutto. Visse 
ancora in quel monastero sino alFeta di cento anni^^°.

Cercheremo di presentare brevemente alcuni componenti piu importanti 
della Fita 5. Pan/; di san Girolamo e delle Fitae degli altń pńmissimi monaci e 
monache egiziani di cui i figli spirituali di san Paolo il Primo Eremita attinge- 
vano e ancora devo attingere per poter vantarsi di questo nome. Dobbiamo 
anzitutto dire che gli awenimenti della Fita 5. Pan/: Pńmi Premifae sono

Cf. Lc 2,29-30.
2°3 Cf. Mm S. Afariae Aegypfmcae 22.

Cf. ibidem, 23.
Cf. ibidem, 24.

** Cf. ibidem, 25-26.
2*" Cf. anche Hieronymus, Mm 5. Am/; Primi Eremime 16,1.
2°° Cf. Mm S. Afariae Aegypdacae 26. Cf. anche Hieronymus, Mm 5. Pau/: Pr:m; Eremime 16,

2°° Cf. anche Hieronymus, Mm S. Pan/: Pr;m; Eremime 16, 4.
22° Cf. Mm & Marme Ae&ypdacae 27.

VOX PATRUM 18 (1998), t. 34-35 -  25
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presentati conformemente alFintento dell'autore che voleva mostrare la supe- 
riorita di san Paoio di Tebe su sant'Antonio ii Grandę. Gii studiosi vedono qui 
una specie di «concorrenza» che san Giroiamo fece aiia Antoni: di
sant'Atanask)2*i. E certo che i'intento di Giroiamo era puramente spirituaie. 
La conoscenza deila Lita & Antonii di sant'Atanasio nonchć ia sua rapida 
diffusione nel mondo latino gii suggerirono ia problematica delFopera. Ció 
nonostante, la vera ispirazione delFopera deriva senza dubbio dalTesperienza 
eremitica di san Giroiamo. Proprio ia grandę gioia -  che proviene dai contatto 
diretto eon Dio nel deserto piasmava la prima opera geronimiana fornendoii la 
forma che la fece almeno cosi famosa come quella atanasiana.

L'edificazione e, perció, la chiave per comprendere la Vito 5. Pani: Pritni 
Pretnifae. Si tratta qui, peró, di un'edificazione vissuta personalmente dalFau- 
tore e arricchita eon il suo contatto eon grandi eremiti. Gli elementi storici deila 
Vita sono minimi^^, i dettagli narrativi sono relativamente pochi, eppure lo 
scritto ńsulta ricco, proprio perchć vibra di emozioni, di carica spirituaie, di 
santita palpabile. In questa ottica, acquistano luce diversa i passaggi deila Vifa, 
che, ad una lettura storica appaiono vacui. Ciascun frammento dello scńtto di 
Giroiamo e carico di un tema monastico.

11 primo grandę tema e quello deila solitudine. 11 deserto, si sa, e un luogo 
ambiguo nella tradizione biblica, e tale rimane anche nella letteratura mona- 
stica. Da un lato, esso e condizione privilegiata delFincontro eon Dio, condi- 
zione indispensabile di silenzio interiore e di meditazione sulla propria realta. 
L'intimita eon Dio che il monaco riesce a stabilire nel deserto e fatta di pre- 
ghiera e di lode, ma soprattutto di costante presenza a Dio; il monaco sente 
accanto a sć il suo Signore, lo conosce e sa di essere da Lui conosciuto, lo arna e 
sa di essere da Lui riamato. A questo Dio, che e il suo Salvatore, il monaco non 
ha pudore di mostrare la propria debolezza, la propria vulnerabilita. La nudita, 
una figura classica deila letteratura e delFiconografia monastica, e segno deila 
pochezza, deila propria povertr che il monaco esibisce a Dio eon sincerita, 
attendendo dalia sua prowidenza tutto quanto gli serve per la vita del corpo 
e dello spirito. E, questa, una certezza incrollabile per il monaco: la salvezza e la 
cura dei figli e la prerogativa del Dio cristiano; perció il monaco e proweduto 
di ogni cosa da Dio e gli basta invocare il suo nome per essere liberato dalie 
tentazioni^. 11 fulero del monachesimo orientale e proprio Funione eon Dio, 
che si esprime nel totale abbandono in lui.

2 Cf. ad esempio: J. Gribomont, Le fradazioni. Giroiamo e Ra/iao, art. cit., 225; B. Degórski, 
t  maaojeritti deiie bi&iiofecAe di Roma..., art. cit., 301-303; A.A.R. Bastiaensen, deróme Aagio- 
grapite, in: G. Phiiippart (ed.), fdagiograpiae.s, I, Turnhout 1994,115.

2*2 A proposito deiie opinioni degii studiosi circa ia storicita di san Paoio ii Primo Eremita, cf.: 
A.A.R. Bastiaensen, J^róme /tagiograpAc, art. cit., 110-119.

Cf. ad esempio: Hieronymus, Pita S. Raaii 7, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 100-101: «[...] 
conspicatur hominem equo mixtum [...]. Quo uiso, saiutaris impressione signi armat frontem [...]«;
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Ił deserto, peró, & anche ił luogo del maligno, della ribellione a Dio, della 
desolazione, delFaridita della natura. 11 monaco sceglie il luogo ostile, dunque, 
non solo per allontanarsi dal mondo, ma anche per portare la presenza di Dio 
negli anfratti piu reconditi, per santiScare ogni angolo della terra. Infatti, riesce 
a riportare 1'armonia del creato precedente al peccato. La natura, stravolta 
dalia colpa delPuomo, e restaurata nel suo equilibrio dalFumile sottomissione 
del monaco al Creatore. Le fiere che si incontrano nella o
quella di santa Maria Egiziaca^ , per quanto spaventose nelFaspetto, si rive- 
lano amiche dei monaci, li aiutano nelle asperita del luogo, come i leoni che 
scavano la fossa per il cadavere di Paolo e di Maria; e non solo le fiere, anche le 
figurę della mitologia pagana, quali i Satiri e i Fauni che indicano la via al 
vegliardo Antonio e domandano di pregare il Signore per loro, chiaro simboli- 
smo della sottomissione della paganita al Dio cristiano^.

Preziosi risultano gli epiloghi delle vite dei primissimi monaci. Infatti, essi 
sono pieni di eleganti figurę retoriche che sottolineano il tema particolare di 
ciascuna vita. Nel caso della V;'fa & Pau/i Pntrtt Premiiae, si tratta della con- 
danna delle ricchezze e della lode della povera vita di san Paolo. Nelle parole di 
chiusura, quindi, si legge il ccntełwpfMS delle ricchezze di questo mondo. L'ab- 
bandono di tutto ció che il mondo puó offrire (le porpore, le coppe, le vesti 
preziose) per amore verso Dio, tema ricorrente gia nel Nuovo Testamento che 
diventa elemento dominantę nella scelta monastica. Nella Fita & Paah la 
rinuncia alle ricchezze gioca quasi da inclusione: il racconto prende awio dalia 
rinuncia da parte di Paolo alle proprie ricchezze^, come condizione previa per 
la santita e si chiude eon la condanna delle stesse^ , attraverso le antitesi fra 
i fatui averi di questo mondo e le preziose privazioni del santo. 11 segreto della 
vita monastica e racchiuso nel distacco dalie sicurezze umane per 1'abbandono 
a Dio, dalia vita mondana per la vita eon lui, incommensurabilmente superiore. 
Si potrebbe esprimere questa rinuncia anche in termini di «sapienza»: ció che 
gli uomini si affannano a procurarsi, secondo una sapienza umana, non vale agli 
occhi di colui che coltiva la vera sapienza che e il bene divino. L'eremitismo 
originale e una testimonianza di «follia» cristiana, di sowertimento dei valori e 
della logica mondana.

ibidem, 8, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 107-108: «Et hoc adtonitus exspectacuio, [Antonius] 
scutum fidei et ioricam spei bonus proeiiatir arripuib>; ibidem, 16, in: R. Degórski (ed.), op. cit., 
162-163: «[...] quibus aspectis [= ieonibus] primo exhorruit, rursusque ad Deum mentem referens, 
quasi cotumbas uideret, mansit intrepidus)).

21" Cf. Hieronymus, Vifa & Paaii 16.
2^ Cf. Vita S. Afariae Aegyptiacae 27.
21̂  Cf. Hieronymus, fita  S. Paaii 8.
212 Cf. ibidem, 4-5.
2is Cf. ibidem, 17-18.
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La chiusa della Lifa & Pan/; offre ancora un prezioso dettaglio: 1'appello di 
san Girolamo a «chiunque legga» di elevare una preghiera in suo favore. In 
queste poche righe comprendiamo quali sono i destinatari della Lila e, in essa, 
quali sono gli invitati alla vita eremitica: ogni uomo. 11 modello dei santi e delle 
sante che le Life presentano e, si, elevatissimo, ma e, nello stesso tempo, 
possibile a tutti, e gli autori lo raccontano per esortare alla sua imitazione; 
divulgare 1'esempio dei santi non serve se non per spronare alla santita. In 
questo senso si puó ammettere che la letteratura monastica nasca da un'inten- 
to divulgativo, seppure non riesca sempre ad esserlo quanto alla confezione 
letteraria, erudita e aulica.

Infine, le parole conclusive della Lifa & Panii: «... [Girolamo] molto piu 
sceglierebbe la tunica di Paolo eon i suoi meriti, che le porpore dei re coi loro 
regni», rispecchiano lo spirito monastico dell'autore che, sprezzante delle ric- 
chezze, anela alla veste spirituale di Paolo, pur ritenendosene indegno. 11 modo 
di vivere 1'esempio lasciatoci da san Paolo il Primo Eremita e dagli altri pri- 
missimi asceti ed ascete egiziani e, senza dubbio, diverso in varie epoche e in 
diversi uomini. Ció nonostante, gli esempi delle vite di questi santi rimangono 
immutabili e anche oggi invitano i figli spirituali del Tebano e tanti altri cristiani 
alla loro imitazione attraverso la vita monastica per la gloria di Dio e per la 
salvezza di tutti gli uomini.

PIERWSI MNISI EGIPSCY KORZENIE DUCHOWOŚCI PAULIŃSKIEJ

(O m ó w ie n ie )

Szukając korzeni duchowości Zakonu Św. Pawia Pierwszego Pustelnika, autor 
artykułu bada głównie Hieronimową Lifa & Pan/; Priwii Eremifae -  dzieło patrys
tyczne, które jest niewątpliwie pierwszym i najważniejszym utworem, na którym 
opiera się duchowość tegoż Zakonu. W drugiej zaś kolejności przedstawia następu
jące Lifae oraz inne starochrześcijańskie dzieła, które opisują pierwszych mnichów 
i pustelników egipskich: Lifa S. Awfowii św. Atanazego Aleksandryjskiego, Huforia 
TMcnac/icrMMi iw Aegypfc, //Mforia Lamiaca Paladiusza, Apop/if/iegwiafa Pafrawi, 
Lifa & P/iaisM merefricis, Lifa & Yync/eficae, Lifa & Pap/ira^iac virgiwM, Lifa S. 
pMp/iro.sywae pirgiwM, Lifa & Afariae Acgypfiacae. Wszystkie te bowiem dzieła były 
znane paulińskim mnichom i jako takie walnie przyczyniły się do kształtowania się 
ich duchowości.




