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PREFAZIONE 

Puntualmente ii Cruppo Antropologico Cremasco propane una nuova 
ricerca. 
Una tradizione si va consolidando. 
Dopa /'ouverture - tardiva - sulfa Fiers di 5. Maria def/a Croce 1, hanno vi- 
sta la luce i temi def/a reliqiosits popolare: le Santelle", le lmmagini della 
morte ', ed ora gli Ex voto, quasi a completare una trilogia. 
In reelts, non c'e pretesa di "sistemezione definitiva", ne presunzione di 
aver "eseurito" anche un solo argomento. 
Nemmeno ci ergiamo a "inizietori": ebbiemo ben conosciuto i veri precur- 
sort. 
Ce pero la coscienza di un lavoro di ricerce, di documentazione, di inter- 
pretazione. Date le sue caratteristiche peculiari e utile una breve riflessione. 

La tradizione. 
Crema non e sonnolenta, come crede qualche sprovveduto. 
Anzi, e ricca di iniziative. Ma non riesce a coagularle. Ogni volta si ricomin- 
cia da capo, si lavora sempre nella dimensione eroica dei precursori. 
Occorre costituire una tredizlone, ovvero istituzionalizzare alcune iniziative. 

II lavoro di gruppo. 
II gruppo e un momenta iniziale di istituzionalizzazione. 
Euna coalizione di forze lndispensebile di fronte al/a mole enorme di lavo- 
ro. Ma soprattutto permette ii continua confronto e affinamento def lavoro 
individuele. In questo senso introduce all'interdisciplinarita. 

1 Gruppo Antropologico Cremasco, La fiera di 5. Maria, Leva Artigrafiche, Crema 1984. 
2 Gruppo Antropologico Cremasco, Arte e Religione net Cremasco, Quaderno N. 7 di Provincia 
Nuova, 1983. 
3 Gruppo Antropologico Cremasco, lmmagini de/la morte net Cremasco, Leva Artigrafiche, Crema 
1984. 
4 Mons. Francesco Piantelli, Arch. Amos Edallo. 
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L'interdisciplinarita. 
Non e solo un problema di metodo. E. anzitutto una questione di mentelits. 
E. ridicolo vedere qua/cuno, magari giovane, che cerca di recinfare, quasi 
fosse un ortice/lo, un qualche "settore def sepere". Come se ii sapere aves 
se settori! E di propriets privata! 

II contesto della ricerca. 
La diiticolts maggiore, pero, e di metodo. 
Per iniziare qualunque ricercs, abbiamo bisogno di un quadro di precom 
prensione, che comprenda le mofivazioni def levoro, la metodo/ogia e una 
teoria interpretativa. Tutto oo lo possiamo chiamare contesto. Anche ii 
contesto si definisce progressivamenfe, per tradizione, fino a che viene ri 
messo in discussione. 
Ne/ caso di Crema e ancora labile. 

II documento. 
Abbiamo raccolto una documentazione non indifferente, sugli ex voto co 
me, in precedenza, sug/i altri temi. In qua/che caso e tutto cio che rimane, 
essendo sparito /'origina/e. Pero non si puo mitizzare ii documento. Bisa 
gna anzi affermare che ii documento, in se, non esiste. II documento ha sl- 
gnificato, quindi e riconoscibile come tale, solo in relazione al contesto. Cio 
che conta e la collocazione def documento ell'interno def suo contesto, ov 
vero /'interpretazione. 

La ricerca. 
Per cercare qua/cosa bisogna gia sapere cosa si cerca. La matematica 
esprime tutto cio con /'equazione, che contiene un'uguag/ianza e un'inco 
gnita. Apparentemente un paradosso. Perche si pensa che la novits venga 
da/ documento. /nvece la novits viene solo da/ contesto, cioe da una nuova 
prospeftiva in cui collocare ii documento stesso. 
Questa e la ricerca. Pura e senza fine. Sempre nuova e senza steccati; sen 
za propriets esc/usive. Soprattutto mai conc/usa, mai definitiva; sempre 
aperta a nuove sollecitazioni, a nuove interrogazioni. 
In questo senso possiamo affermare che noi siamo cio che cerchiamo. 

EDOARDO EDALLO 
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""1,nsigne enirio ai s .. )1/laria de Cf.a Croce oe ::P. 
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CARLO FAYER 

PRIMITIVITA DELL'EX-VOTO 



La pratica degli "Ex voto" sembra esaurirsi sul finire del XIX secolo per 
scomparire quasi del tutto nel XX. E ii segno della fine di un certo tipo di vi- 
sione della realta. L'uomo pensa, ma non sempre allo stesso modo. Ci si 
puo chiedere oggi se sono tornati i tempi del "vitello d'oro". Per molti 
aspetti parrebbe di si. 
lntento agli idoli dell'effimero, pilotato dai molti falsi profeti, l'uomo con- 
temporaneo ha disatteso completamente l'aspetto animico del suo essere. 
Con l'illusione orgogliosa del potere, la sete di consumismo, l'ansia di con- 
seguire un certo standard di vita qualunque ne sia ii prezzo, l'uomo ha im- 
boccato la strada del materialismo e della presunzione. Anche quando si 
parla di nuovi valori da sostituire a quelli perduti si guarda piu a ipotesi con- 
tingenti o a valenze sociali che fanno paventare per l'umanita un futuro col- 
lettivismo da termitaio. L'uomo non vuole piu essere solo davanti a Dio. 
L'antica voce della metafora biblica echeggia nel vuoto: "Adamo dove sei"! 
I milioni di Adamo, annullati nella loro personalita, assordati dalle loro sini- 
stre magalopoli assurde non odono e non rispondono. La temperie cultura- 
le della nostra epoca testimonia ii decadimento della spiritualita nell'umani- 
ta contemporanea. E quanto da molti viene definito come "Iilosofia della .. ,, 
ens, . 
L'uomo primitivo era ben conscio della sua componente animica intuita al- 
meno nel senso in cui ne parla Borges «Melanconicamente non credo in 
Dio, Ma e cost strano questo mondo che non si puo escludere la possibilita 
di un essere onntpotente>. 
Ed e a questo essere che si rivolge la componente spirituale del "Primiti- 
vo". E per primitivo non si intendono qui quegli aspetti, che comunemente 
l'uomo moderno, autodefinitosi positivo e razionale, da del primitivismo 
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considerandolo negativamente e cioe come mentallta infantile fino alla ma- 
turita, o caratteristica dei cosi detti "popoli di natura" o degli aberranti della 
societa moderna (i neurotici, gli psicopatici e i deboli di mente), o degli uo- 
mini di eta preistorica, ma quella particolare maniera d'essere, ricca di fan- 
tasiosa poesia e di rellqiosita. <Osserviarno innanzi tutto che rnentalita pri- 
mitiva non e esclusiva di dati popoli, come potrebbe dedursi da una inter- 
pretazione troppo restrittiva del prelogismo di Levy-Bruh! (che non e del 
resto la sua autentica), e non e nemmeno esclusiva di date epoche. Ne ii 
criteria razziale ne quello cronologico sono in questo caso determinanti. .. 
Noi dobbiamo accettare la tesi secondo la quale la primitivifa in senso logi- 
co, e una forma eterna dello spirito umano e, come tale, deve essere consi- 
derata a fianco delle altre sue distinte forme. Certo e pero che vi sono dei 
popoli e delle epoche nelle quali essa presenta un'esistenza piu netta, tanto 
da caratterizzare inequivocabilmente quei popoli e quelle epoche come 
primitivi» 1• 

Gia in eta greca abbiamo prove di "ex veto": si trattera di oggetti o di sta- 
tuette di poco con to come di preziosi vasi, scudi e, addirittura, statue d' oro. 
Presso i Romani l'uso del dono votivo continua, ma la dlversita di usi e di 
concetti porto ad una differenziazione tipologica degli oggetti offerti. Le co- 

se plu facilmente presentate furono oggetti, strumenti, statuette del dio, e 
riproduzioni di parti del corpo guarite. Anche ii Cristianesimo non rinuncio 
agli "ex voto", come fanno testimonianza i quadri e gli oggetti che ornano i 
santuari e i luoghi sacri. Del tutto mancanti in lnghilterra e nei paesi Scan- 
dinavi, gli "ex voto" assunsero grande importanza nell'arte popolare italia- 
na, ispanica e ispano-americana, in Francia e nelle zone cattoliche di lingua 
tedesca a partire dalla fine del sec. XV. 
Queste piccole opere d'arte che ii singolo destina a un luogo di culto aper- 
to al pubblico, sono ad un tempo testimonianza e raffigurazione di atteggia- 
menti e situazioni proprie agli uomini di qualsiasi epoca, con le loro speran- 
ze e, soprattutto, con l'atavica paura della morte. 
Questo filone minore di esperienze artistiche rappresenta qualcosa di piu 
della mera voce devozionale popolare anche se ii taglio cultuale rimane la 
sua caratteristica precipua. Eseguite per la quasi totallta su tavola le piccole 
pitture sono rimaste per secoli abbandonate su inaccessibili oscure pareti 
esposte agli insulti del tempo e della polvere finche mode recenti non ne 
hanno decretato la riscoperta rendendole purtroppo spesso preda di furti e 
di una disonesta mania antiquaria. 
Per quanto attiene alla loro tecnica di esecuzione occorre dire che spesse 
volte la scadente quallta della tavola (curvature e nodi) unita ad una scarsa 
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o maldestra preparazione del fondo e la causa principale del deterioramen- 
to della pittura; a questo si aggiungano i fumi delle candele steariche che 
per anni e anni ardevano accanto alle immagini sacre nei santuari. La quali- 
ta delle pitture, come abbiamo visto, e solitamente mediocre, piu per ii se- 
gno che per ii colore, anche se a volte appaiono pezzi di buona fattura. E 
certamente cio e da ascriversi principalmente alla condizione economica 
dell' offerente che non gli permetteva di rivolgersi ad operatori capaci. 
Sempre interessante e invece l'iconografia che puntualizza atteggiamenti e 
situazioni di accadimenti lontani tramandandoci fresche notazioni di costu- 
me, particolari di abbigliamento, scorci di architetture esempi di arreda- 
mento, momenti di lavoro. L' organizzazione de Ila composizione vede raffi- 
gurato nella parte bassa l'episodio che l'offerente vuol ricordare mentre 
nella parte alta prende corpo l'apparizione (sempre della Vergine quando 
trattasi di santuari mariani) raffigurata per lo piu in alto a sinistra. Compaio- 
no a volte nelle figurazioni anche anime purganti, Crocifissi e altri santi. La 
motivazione che da luogo agli "ex veto" fa sl che queste pitture esprimano 
un linguaggio fra ii fantastico e ii metafisico. Nati da un'esigenza nella quale 
la componente stilistica e del tutto marginale e concepiti con lo stesso spiri- 
to magico delle pitture primitive, come queste pervengono a suggestioni 
notevoli, configurandosi nel loro insieme come un fatto di cultura. 

I CARLO TULLIO ALTAN, Lo spirito reliqioso de/ mondo primifivo, Milano, "II Saggiatore", 1960. 
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FRANCO GALLO 

VIVERE PELLEGRINI. 
RIFLESSIONI SULL'"EX VOTO" 



Sit pari al/a luce de! sole! Piu divinamente 
si salutino al/a sera i tuoi giorni 
e che noi si possa restare. 

F. HOELDERLIN 

0. Questa contributo consistera di riflessioni sul fenomeno dell' ex-voto, 
che aspirano a corrispondere la forza originaria della pratica votiva stessa. 
Potremo fare un'esperienza di pensiero, quindi morale, se non saremo 
semplicemente curiosi di apprendere notizie circa gli ex voto. Un percorso, 
che un termine tradizionale indica quale filosofico. 
L'impressione immediata, per l'opinione comune, sara certamente di tro- 
varsi di fronte ad una bizzarria. Si trovera l'esposizione retorica ed affrettata, 
i temi e le conclusioni preconcetti: ii tutto. privo di legami con la concreta 
ricerca etnografica ed antropologica. Ne e chiaro perche l'insopportabile 
chiacchiericcio filosofico, oscillante tra l'astrusita capziosa e la {cattiva) irni- 
tazione delle belles /ettres, debba arrogarsi capacita di giudizio su ogni soq- 
getto. Questa l'obiezione: cui va ii debito rispetto. 
La difesa proposta non consiste nel ribadire un velleitario primato della di- 
sciplina filosofica, pensata come scientia prima e suprema sintesi del sape- 
re. Si dira piuttosto che l'interesse filosofico alla materia non e sostitutivo o 
coordinativo rispetto a quello storico, etnografico, antropologico - in altri 
termini, "scientifico". Posto che ne queste scienze ne la filosofia si volgono 
all'astratto oggetto in se {ii cattivo ideale delle cattive scienze umane), rico- 
nosceremo piuttosto che la relazione ermeneutica del nostro approccio 
all'oggetto e la medesima con la quale l'attivita dello scienziato delle cose 
umane si fa comprensione e vita. 
La nostra attenzione andra pero all'aspetto di questa relazione, per cui 
scienza e storia vigono in virtu de Ila storicita intrinseca dell' essere umano; 
owero, come forme pragmatiche con le quali l'uomo organizza e regola 
l'ambiente circostante. Con la parola "ambiente" non si vuol significare 
l"'esterno" contrapposto all"'interno", ma tutto clo in relazione a cui l'uorno 

19 



vive, e quindi sempre anche se stesso. Le scienze (e la filosofia maxime) 
sono forme simboliche attraverso le quali l'uomo costruisce ii suo mondo; 
la "pura" teoreticita non e che un aspetto derivato. 
Si rileva una sostanziale identita e coappartenenza tra l'ambiente simboli- 
co che la pratica dell' exvoto istituisce e noi stessi in quanto indagatori. Per- 
tanto I' exvoto interessa non come oggettualita fissa e determinata nelle ca- 
sistiche di una storia della cultura infallibilmente progrediente dalle forme 
inferiori alle superiori, ma come una connessione psicologica e culturale 
che al tempo stesso e data e vissuta e che inerisce al soggetto che la studia 
in modo diretto. Domandiamo quindi: qual e l'esperienza simbolica (reli- 
giosa e culturale) sottesa al fenomeno dell' exvoto? Qua I e la radice prag- 
matica del nostro interesse per ii fenomeno? 

1. II campo effettivo delle analisi che intraprendiamo e rappresentato in 
maniera preponderante dalle tavolette votive dipinte. In effetti la rappresen- 
tazione abituale, che la coscienza ordinaria produce, del contenuto concet- 
tivo del termine exvoto, si riferisce soprattutto - se non esclusivamente - 
al pegno votivo come oggetto materiale; nel che e presa a modello assai 
piu la tavoletta dipinta che non ii pegno anatomico ormai desueto. Eppure 
ii concetto di exvoto non si esaurisce nell'oggetto che viene presentato nel 
luogo di culto, ma comprende anche una intera struttura psicologica e 
sociale. 
Nell' ex-voto, in questo piu ampio senso, un accadimento privato o perso- 
nale viene esteriorizzato in un modo rituale specifico ed e consegnato ad 
una tradizione. Questa inserimento nella tradizione e la testimonianza ed ii 
rinnovamento di un patto contratto tra l'uomo ed ii suo Dio. (L'effettivita 
della tradizione sta nella sua conferma rituale e votiva intrapresa comunita- 
riamente; in questo caso viene prodotto ii voto archetipico, cioe ii santua- 
rio o luogo di culto in cui gli ex-voto sono deposti. Cfr. al proposito l'artico- 
lo di W. Venchiarutti in questa stessa raccolta). 
L' exvoto sembra quindi caratterizzarsi come l'oqqetto per ii quale passa la 
relazione tra due polarita. Queste due polarita non si trovano ciascuna in 
una posizione a se stante, cosi da dover entrare successivamente in relazio- 
ne muovendo ognuna dal proprio luogo ed abbandonandolo per questo 
incontro, che I' exvoto testimonierebbe. Uomini e divino sono invece gia 

Teca contenente cuori d'argento conservata nella sagrestia 
del Santuario della Misericordia a Castelleone. 
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da sempre in una relazione che e, essa stessa, quella che determina ii loro 
rispettivo luogo; ne, diversamente, ii divino potrebbe effondere la propria 
forza salvifica nell'esistenza storica e terrena dell'uomo. L'antica religione 
germanica pensa a cio nella sua idea di Heil, la forza sacra connessa al- 
l'uomo. 
Come documento che va ad ingrossare una tradizione, I' ex-voto e una ri- 
dondanza inutile agli occhi della rnentalita contemporanea. Che importa 
della tradizione rispetto al caso ed avvenimento concrete da cui I' ex-voto 
ha tratto origine? Non e ormai, ai nostri occhi, la religione - una questione 
sempre piu privata? La rnentalita del nostro mondo occidentale, nel sog- 
gettivismo che la costituisce, e che pure gode di una sua grandezza ed au- 
tenticita, non trova conforto nella forza testimoniante della tradizione. 
Ne importa - a quel che pare - che la tradizione, lungi dall'essere una 
morta esteriorlta, sia vita e cultura e lavoro depositati, in attesa dell'interro- 
gazione che Ii ridesti. La soggettivita moderna concepisce la religione co- 
me un esporsi al rischio, di fronte al quale le innumerevoli testimonianze 
che i confratelli nella fede hanno lasciato circa la saldezza del patto tra 
umani e divino sono sostanzialmente irrilevanti. Al contrario questo patto 
puo apparire come ii superamento impossibile di una distanza abissale; e ii 
salto mortale di Kierkegaard, la scommessa di Pascal. 
L'angoscia che possiamo osservare come tonallta emotiva ed esistenziale 
di fondo in questi casi differisce profondamente da quella che incontria- 
mo sui volti dei beneficiati rappresentati nelle tavolette votive. 
Questi ultimi sono stretti dalla paura specifica che I' ostilita del mondo indu- 
ce. Ela casa, la strada, ii campo; l'ambiente fidato che improvvisamente si 
rivolta. La malattia, l'incidente, lo stesso travaglio forse puramente psicolo- 
gico (e cio indica gia trasformazioni delle strutture vitali ed esistenziali col- 
lettive ... ) che affliggono gli umani non sono solo contrattempi tecnici da 
rappezzare con la devozione e la preghiera, come se queste ultime fossero 
le tecniche relative specifiche in vigore in una cultura, cui oggi medicina e 
psicoanalisi darebbero ii cambio. 
Nell'evento che perturba la costruzione del mondo, proprio e collettivo, da 
parte dell'uomo, si annuncia una crisi in cui e in gioco l'essenza stessa del 
rapporto tra l'umano e ii divino. E in questa crisi che si decide se ii divino ri- 

. .prendera nel suo mistero la relazione dell'uomo al mondo ed alla terra (re- 
lazione che appartiene al divino stesso), oppure se concedera la sua grazia 
ed ii suo beneficio all' opera re umano. 
II pegno votivo e la serialita in cui si inserisce non sono allora mere ridon- 
danze di un'idea che solo l'incapacita astrattiva e concettuale della cultura 
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popolare impedirebbe essere afferrata se non in termini rappresentativi, 
ma indispensabili testimonianze dell'avvenuto favore divino all'umano. 
Non si tratta di un evento private, nel senso moderno della soggettivita 
psicologica, oppure impersonale e collettivo, nel senso del rivolqersl indif- 
ferente di tutti ad un altro ennesimo fatto nella catena dei fatti. E piuttosto 
un evento pubblico, che coinvolge ii destine della comunita. 

L'opera edificatrice, ii lavoro dei singoli, che ii favore accordato da Dio be- 
nedice, sono ii punto in cui la sinqolarita soggettiva si fonde nella totalita 
sociale. L'appartenenza attraverso ii lavoro di ogni singolo alla comunita 
non puo essere passata sotto silenzio; e ii miracolo che non mutila la co- 
munlta va esibito e rammemorato poiche consente l'edificazione, tramite ii 
lavoro, degli affetti e della cultura: cioe della vita. 

2. Ora, la vita non e semplicemente, in una cattiva interpretazione neopla- 
tonica, un passaggio ed una parentesi nella storia dell'anima. Autentica- 
mente religiosa e piuttosto l'idea che ci presenta la vita come un pelle- 
grinaggio. 
Noi riconosciamo in essa non un tragitto inessenziale, ma un autentico via- 
tico. Cio che ii pellegrinaggio raggiunge ha virtu e valore proprio in forza 
della via percorsa. Essa e fondativa della sacerta di cio che e raggiunto. A 
sua volta, la sacerta si immiserisce e decade a mera superstiziosita quando 
ii pellegrinaggio non e un vero viatico. Purtroppo molti esempi consimili 
fortificano ai nostri giorni questa affermazione. 
II pellegrinaggio e un altro aspetto basilare della struttura dell' exvoto. II fa- 
vore divino ricevuto e testimoniato non solo dalla deposizione della tavolet- 
ta nel luogo sacro, ma anche dal pellegrinaggio compiuto per deporvela. 
A rigore, puo donare solo colui che e radicalmente povero. Chi non e in- 
gombrato da cio che possiede incontra veramente ii bisogno dell'altro. 
Non si limita a renderlo proprietario di un oggetto materiale. Dio, d'altro 
canto, non ha certamente bisogno, nel senso della sussistenza materiale, 
dell'oggetto - nel nostro caso, del pegno offerto nel luogo teofanico (cap- 
pella, santuario, etc.). La vedova che offre ii quadrante (cfr. Mc. 12, 41- 
44) offre, insieme al denaro, ii "vissuto" che ad esso si accompagna. 
Quest'ultimo e determinante per ii senso ed ii valore del denaro stesso. II 
soldo, per ii povero, non e solamente l'equivalente materiale della merce. 
Nell'oggetto che ii soldo puo, si coagulano la speranza, ii progetto, la fatica; 
la fruizione non lo consuma, anzi lo conserva. 
Dio ha bisogno del dono dell' exvoto? Ovviamente, la causa per se subsi 
stens non abbisogna di alcunche. Ma Dio e rivolto ai mortali, ed essi a Lui. 
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Non come I' actus purus vige in cio che causa, secondo l'immanenza forna- 
le che gli e propria; piuttosto, come uno dei termini dell'abitare umano. 
L'uomo abita presso ii divino. II divino si rivolge a lui nel volto familiare del 
Cristo, della Madonna, dei Santi. 
Per ii vostro punto di vista le interpretazioni psicologiche e culturalistiche di 
queste figure sono sostanzialmente inessenziali ogni volta che siano con- 
dotte al di la del terreno fenomenologico. Bastera osservare, come deter- 
minazione provvisoria ma ai nostri scopi sufficiente di quel terreno, che 
ogni cosa, divina o mortale (Meister Eckhart non ha esitato a dire dine, co- 
sa, anche di Dio), inizia ad esistere dal suo telos, dal suo limite (e non dal 
suo "fine"). Come gli uomini sono uomini a partire dal divino, cosi ii divino 
e divino a partire dall'umano. 
La poverta dell'uomo dona a Dio. Dio none indigente. Eppure in qualche 
misura non puo non avere che fare con quel dono, poiche e in essi e nel 
suo poterli accettare che vive per l'uomo. II favore che Dio concede all'uo- 
mo e quello di accettare i doni che l'uomo gli arreca. 
Arrecando doni a Dio, che non ne abbisogna, l'uomo fa esattamente qual- 
cosa di superfluo. Ma ogni cosa sacra e sotto questo segno: dell'eccesso, 
dell'inutile, del superfluo. La tunzionalita economica si vela e retrocede: 
prima di tutto nella festa e nel sacrificio. 
La vita, come si disse, e un pellegrinaggio che, nella sua qualita di viatico, 
rende sacra ii proprio frutto. Frutto della vita e la morte; chiusa e goffa ri- 
spetto a quella, come la mandorla rispetto ai suoi fiori. Ma la morte non e 
qui intesa come la fine de lie possibillta di cui e intessuta I' esistenza ne co- 
me la depersonalizzazione delle intenzioni soggettive, che divengono im- 
modificabili e quindi costituite collettivamente nel passato. L'identita perso- 
nale non e qui distrutta, ma inverata. 
La morte e ii frutto che la vita offre a Dio, La vita e la morte appartengono a 
Dio; con la morte Dio riprende cio che diede. L' ex-voto e una simbolizza- 
zione di questa situazione di affidamento, cioe di una dipendenza che non 
e mera sottomissione («Hai messo nel mio cuore piu gioia che quando ab- 
bondano ii grano e ii vino. Appena mi corico, mi addormento in pace; che 
tu solo, Signore, mi dai pace e riposo> - Salmi, 1, 4, 8). L'uomo offre a Dio 
la grazia che ne ha ricevuto, riaffermando cosi la propria dipendenza da 
Lui; ma quello che e essenziale e ii suo attestare questa dipendenza. 
La grazia ricevuta none un dono di cui l'uomo puo usare a suo piacimen- 
to, ma un bastone che lo regge lungo ii viatico verso Dio che egli percorre. 
Percio la grazia donata fortifica l'appartenenza reciproca del mortale e del 
divino. Cio I' ex-voto testimonia in quanta e deposto al termine di un pelle- 
grinaggio. 
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3. Una coappartenenza reciproca di uomini e divine e quanta cl e appar- 
so da questa indagine fenomenologica, certo sommaria ed inadeguata. 
Qual e ii luogo di questa coappartenenza? Una parola frusta ed abusata ce 
lo dice: esso e ii mondo. 
Mondo non indica qui ii globe terracqueo ne ii "mondo" paolino come luo- 
go di esilio dell'anima e lontananza da Dio (cfr. la contrapposizione tra Dio 
e mondo, a. es. in I Corinti, 2, 6-8 e 12-13). Mondo ha piuttosto ii sense 
del "mondo-della vita" indagato dalla fenomenologia di Husserl, oppure 
della "dimensione" pensata da Heidegger sulla scorta di Holderlin. Non e 
principalmente un'entita misurabile matematicamente e metricamente, ma 
e comunque una struttura orientata e disposta secondo semplici tropi esi- 
stenziali, come alto-basso, destra-sinistra, cielo-terra. In esso l'uomo ricopre 
la posizione centrale; egli e l'essere-di-rnezzo, colui che percorre la dimen- 
sione aperta entro cui vive. Che ii mondo possa essere kosmos, ben-dispo- 
sto, dipende da come l'uomo percorre questa dimensione. 
II mondo ci si apre nelle rappresentazioni votive. Monti, alberi isolati, case 
coloniche, stanze e forni e tutti gli altri elementi rappresentati non sono 
semplici oggetti che vadano solo raffigurati piu o meno realisticamenre a 
seconda delle inclinazioni del pittore. Essi coeriscono piuttosto in questo, 
che sono nel mondo, cioe lo spazio dell'incontro tra l'uomo e Dio; spazio 
che per essi e dato, e da cui a loro volta essi dipendono radicalmente. 
II carattere del contatto tra umano e divine e pero peculiare. II nembo che 
cosi suggestivamente incornicia la figura divina nell'usuale tipologia iconica 
dell' exvoto ha propriamente che fare con ii fatto che ii divine partecipan- 
dosi all'uomo contemporaneamente si ritrae. Non puo essere vista con gli 
occhi nel sense forte e proprio del vedere abituale; si manifesta per segni 
ed apparizioni che non lo esauriscono; l'oggetto consueto al contrario si da 
integralmente alla vista, ed, al limite, all'umano desiderio di sapere, sia pure 
solo in modo riflesso e mai immediate. 
Diremo piuttosto, nel linguaggio tradizionale, che esso va vista con gli oc- 
chi dell'anima. Qui "anima" non indica la soggettivita o l'interiorita dell'uo- 
mo, su cui si costruisce la teoria del linguaggio come espressione. Non ab- 
biamo nemmeno che fare con la psiche come luogo del giudizio e della 
rappresentazione, come svariare teorie filosofiche tradizionali la pensano. II 
ritrarsi di cio che e divine, partecipandosi, lascia lo spazio per la manifestati- 
vita delle cose in cui ii divine si partecipa. 
L'uomo conosce (non nel sense dell'adeguazione della coscienza ad un 
oggetto - adaequatio rei et intellectus ) queste cose quando prega. La 
preghiera, al di la delle formule, non e che ii movimento del linguaggio ver- 
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so Die. Porche e ii linguaggio che fa essere le cose (le cose sono solo in 
quanta la siqnificativita che passa per l'uorno ha che fare con esse) - ii fatto 
che ii linguaggio dica le cose come manifestativita di Dio non riconferma 
altro che ii reciproco coappartenersi di umano e divino. 
Come sarebbe Dio manifesto nelle cose senza ii linguaggio? None ii caso 
di porsi qui una domanda cosi radicale e difficile. Ma ii Vangelo di Giovan- 
ni, nel suo esordio, non allude forse solo al Logos  linguaggio, Verba - 
come alla ratio dell' essere dell' ente o al pensiero. 

4. L' esperienza religiosa ed esistenziale contenuta nel fenomeno dell' ex 
voto si rivela cosl dominata dall'attenzione per quel Mezzo che tiene in se 
uomo e Dlo; o, in termini teologici, l'lncarnazione. 
Essa ci appare in tutta la sua pregnanza. Non si tratta del problematico sta- 
re insieme di due sostanze distinte, in un modo impenetrabile alla ragione, 
che dovrebbe abdicare a se stessa per avvicinarsi a questo fenomeno. Piut- 
tosto, l'lncarnazione e un dinamico far-essere ii mondo, cioe lo spazio della 
relazione tra uomo e Dio; ii mondo e, regge la relazione tra umano e divi- 
no, solo percha ii Cristo ne ha "tolti" i "peccati", 
II "mondo" e l'unitotalita delle cose, non in quanta l'uomo le conti o le 
sommi, ma in quanta vivendo percorre sempre tutto lo spazio del mon- 
do. L'uomo cioe e sempre integralmente nella relazione al divino: e cio 
tanto piu quanta piu e difettivo o negativo ii segno di questa relazione. Mai 
come allora l'uomo e avviluppato nella relazione a Dio. 
Da come tutto cio viene al linguaggio dipende ii nostro far essere le case, 
cioe la slqnificativlta di cui le investiamo costruendo la nostra vita. Ma ii lin- 
guaggio ci si svela, in questa esperienza, come Verba. II nostro vero parla- 
re e corripondergli, ascoltarlo, ripetere cio che dice; poiche solo cosl pos- 
siamo fare a nostra volta un kosmos, un ben-disposto, del nostro mondo. 
Percle Giovanni dice: «T utto fu fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu 
fatto di quanta esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uominl> 
(Giov., 1, 3-4). E Agostino: <Cosl nel Verba a Te coeterno dici tutto ed 
eternamente quello che dici, e si fa tutto quello a cui Tu dici di esistere: ne 
in altro modo operi, ma solo in virtu della Tua parole> (Confessioni, 
XI, VII). 

5. Ora, l'esperienza religiosa dei nostri tempi sembra per molti versi indi- 
rizzarsi in modo antitetico. l.'intimlfa dell'uomo con ii linguaggio come ln- 
carnazione e kerygma si e perduta. Sempre piu ii linguaggio non e che un 
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prodotto umano; sempre piu l'esperienza religiosa e dominata da modelli 
derivati da visioni del mondo imperniate sulla soggettivita. 
Non e compito di chi analizza e commenta decidere se cio ha in qualche 
modo che vedere con ii peccato e la tracotanza umana oppure se questa 
deriva ha un senso diverso. La costatazione e gia difficile esercizio, e, an- 
che in questo caso, insufficiente. 
Certamente I' ex-voto, analizzato come puro fenomeno nel modo condotto, 
e una pura irrealta, un'astrazione rispetto ai casi effettuali. La storia materia- 
le della pratica votiva ci darebbe lo spettro di diffrazione a partire dal quale, 
nella struttura d' esperienza che abbiamo delineato, vengono ad inserirsi 
elementi sempre piu soggettivizzanti e debitori alla crescente secolariz- 
zazione. L'iconografia non si esaurisce come ripetizione della relazione 
unarno-divino ne come offerta, ma tende ad autonomizzarsi nella sua for- 
malita; crea una propria tradizione, diviene arte nel senso comunemente 
inteso di un'oqqettualita o un processo fruibili esteticamente, ed intrattiene 
con le altre forme artistiche del proprio campo relazioni che l'indagine eru- 
dita puo meritevolmente portare alla luce. 
T utto cio non porta ne al biasimo ne al plauso. Si tratta semplicemente di 
un processo, compreso in quello piu ampio che fa sl che noi siamo quelli 
che siamo. La storia e per chi la pensa ii regno della necessita; ma non e la 
necessita fatalistica del destino, bens1 la solidita irrevocabile di cio che e 
awenuto. 
E sicuramente sorprendente, per noi che siamo acconci a distinguere inter- 
no ed esterno, psiche e realta, sentir parlare di un Linguaggio che dona 
l'uomo a se stesso ed ii divino a se stesso. 11 linguaggio continua ad appari- 
re un fenomeno sforico ed umano; una delle manifestazioni, insieme al la- 
voro, della soggettivita umana costituita collettivamente. 
Ne d'altronde sembra possibile misconoscere la presenza sempre maggio- 
re de Ila soggettivita nell' ex-voto e nei suoi motivi iconologici; l'incremento 
realistico e tecnico-pittorico che la successione temporale delle tavolette ci 
mostra; infine, la sempre maggiore privatizzazione dell'episodio cui la ri- 
chiesta di soccorso si lega, nelle classi sociali piu emancipate materialmen- 
te e quindi piu vicine alle strutture moderne della coscienza. 
Ma non intendiamo riferirci ad una dimensione storica e materiale nella 
quale la connessione esistenziale da noi descritta sarebbe reperibile nella 
sua purezza. L'uorno, in quanta parla, fa sempre anche uso del linguaggio. 
La sua cultura, che gli da lo spazio per l'offerta a Dio introducendolo cosi 
nel modo piu pieno nella relazione essenziale e costitutiva del suo vivere, 
anche, a questo stesso modo, lo emancipa ed estranea dal suo soggiorno 
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presso ii divino. Clo si dice, in termini religiosi e teologici, peccato origina- 
le. Ogni interpretazione meramente moralistica del peccato originale tradi- 
sce la forza di questa idea, che e piuttosto una connotazione ontologica 
dell'essenza dell'uomo. In quanta vive ed e volto verso Dio, anche da sem- 
pre gli si allontana; percha, altrimenti, sarebbe l'uomo pellegrino? 

6. T orniamo quindi alla nostra seconda domanda: la radice pragmatica 
del nostro interesse per ii fenomeno dell' exvoto. Non obbediamo certa- 
mente, studiandolo e riflettendovi, alla erudita sistematica che pretende in- 
formazioni e giustificazioni per ogni manifestazione dello spirito. 
La comprensione che abbiamo di un fenomeno si determina a partire da 
una precomprensione, nella quale si apre l'ambito del senso entro cui ii fe- 
nomeno sara accolto. Questa precomprensione e un progetto: essa riguar- 
da ii nostro esistere effettivo. 
In base a queste considerazioni possiamo ammettere pacificamente che 
I' exvoto ci interessa in quanta vediamo in esso vivere qualcosa di cui non 
siamo piu capaci; ne, a nostra volta, sopportiamo piu di essere quelli che 
siamo. Si dira che in tal modo investiremo ii fenomeno delle nostre aspetta- 
zioni emotive producendo proposizioni incontrollabili ed inverificabili. Non 
necessariamente questa e una mancanza. Quando siamo incerti, owero 
vacilliamo, facciamo appello a cio che sa parlarci. Noi cerchiamo nel lin- 
guaggio i luoghi di una corrispondenza essenziale alla nostra domanda. 
Questa e l'ambito della preghiera muta, nella quale l'inadeguatezza della 
parola umana al Verbo e manifesta, e dove pure all'angoscia si accompa- 
gna la speranza. E l'ambito nel quale porgiamo orecchio al poeta ed al pen- 
satore, al romanziere ed allo scrittore di cose umane. Si intende che pen- 
siamo quel che ascoltiamo; altrimenti scivoliamo nel luogo letterario, che 
oggettiva facilmente, ma talvolta in modo non problematico, le nostre 
esperienze. 
Normalmente questo rapporto e possibile immediatamente solo con i lin- 
guaggi piu puri: i grandi dell'arte, della religione, del pensiero. Mase questi 
grandi possono veramente arricchirci, allora ii nostro divenire colti per 
mezzo loro ci da la chiave per entrare altrove. 
Cosl anche l'umile, seriale, popolare fenomeno che e una tavoletta votiva, 
giunge, sollecitato, a parlarci. Quel che e straordinario, nella cultura, e co- 
me riesca ad acuire la nostra sensibilita per la presenza di cio che e umano, 
in senso esistenziale e metafisico, nei fatti che ci circondano. Dunque, al di 
la della modalita specifica di obiettivazione, l'unitario fenomeno dell'essere 
vita ed articolarsi dell'uomo sulla terra. 
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7. L' exvoto ci appare cosl non primariamente nella sua tipologia icono- 
grafica o nella sua dimensione storico-sociale materiale (tutti aspetti di cui ii 
lettore trova, in questo stesso libro, analisi eccellenti), ma come una testi- 
monianza esistenziale in qualche modo intemporale. E cio infine percha ii 
fondo da cui questa sorge e ancora quello su cui la nostra civilta insiste. 
Qualcuno ha scritto che gli dei ci si rifiutano; che, proprio in grazia di cio, ii 
nostro misurare la dimensione del mondo e privo di paragoni e si riduce ad 
una metrica furente. L'esempio degli exvoto non addita evidentemente 
un'esperienza concreta cui si possa in qualche modo fare ritorno o che 
possa essere presa come modello per la nostra vita quotidiana. Ne e certo 
che sulle sue tracce si incammini veramente la ricerca (necessaria oppure 
inutile) del Dio perduto. 

Solamente pero chi ha interesse per le falde plu profonde della propria sto- 
ricita costruisce quel future che non e solo rovinoso precipitarsi nel doma- 
ni, fuga da cio che in ogni caso ci sopravanza. Perche infine ogni pensiero 
non e se non rammemorazione; per chi ha fede, anche, ringraziamento. 
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DEL TERRITORIO CREMASCO 



E noto che gli argomenti di religione popolare sono oggi di grande attuali- 
ta: mostre, convegni, pubblicazioni hanno lo scopo di documentare queste 
problematiche e soprattutto di farle rivivere agli occhi di un pubblico sem- 
pre piu vasto e appassionato. Non meno intenso appare ii dibattito scientifi- 
co nella cerchia ristretta degli addetti ai lavori: per alcuni infatti e ii risorgere 
in pieno secolo XX di una non mai estinta concezione magica del mondo, 
per altri e la religione dei laici in opposizione al ritualismo del clero, per al- 
tri ancora e l'immaginario delle classi subalterne in alternativa al predomi- 
nio di quelle egemoni. Bisagna tuttavia riconoscere che nonostante queste 
evidenti discordanze negli ultimi cinquanta anni le ricerche sul campo non 
hanno avuto sosta fino ad assumere forme frenetiche di collezionismo sfo- 
ciate nell'allestimento di musei privati e pubblici e in una serie di manifesta- 
zini di tipo revivalistico. 
Dal canto loro gli studiosi di antropologia hanno rivolto da tempo la loro at- 
tenzione ai diversi settori del vissuto religioso-popolare in Italia e all'estero 
riportando alla luce e interpretando documenti di cultura materiale cui e 
stata riconosciuta, nel loro campo specifico, la diqnita di fonti. Ed e quindi 
comprensibile che sullo slancio di due iniziative precedenti, ispirate alla tra- 
dizione religiosa locale, ii Gruppo Antropologico Cremasco proponga una 
ricerca sugli ex-voto nel nostro territorio, allo scopo di dare ii proprio con- 
tributo alla ricostruzione della mentalita e del costume tradizionale della no- 
stra cltta e del suo circondario 1• 

II termine voto deriva dal latino "votum" ii cui significato puo esprimere 
ugualmente un desiderio, una preghiera, una promessa, un oggetto consa- 

1 Gruppo Antropologico Cremasco, Arte e religione popolare nel Cremasco, Quaderno n. 7 "Pro- 
vincia Nuova", Cremona 1983, e lmmagini de/la morte ne/ Cremasco, Leva, Crema 1984. 
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crato, un sacrificio fatto in virtu di una promessa, e infine un dono gratuito 
fatto a Dio al di fuori di ogni obbligo2• 

T ommaso d' Aquino ce ne off re una definizione teologica chiara e semplice 
<Voturn est promissio Deo facto», e la speculazione morale successiva ha 
integrate tale concetto con una serie di dati frutto della libera creativita del 
popolo cristiano. Si e giunti cosi a catalogare un ampia tipologia di voti che 
si possono dividere in due grandi categorie: quelli assoluti che si traducono 
in impegni di vita (temporanei o solenni: Consigli evangelici e voti battesi- 
mali) e quelli relativi legati ad una circostanza e alla realizzazione di una 
condizione che viene documentata in forma tangibile. 
E in questo secondo senso che l'espressione ex-voto e stata interpretata dal 
popolo e designa, nell'accezione corrente: una tavoletta, un'immagine e un 
oggetto contrassegnati da una formula di riconoscenza e posti dall'offeren- 
te in una chiesa o in una cappella a compimento di una promessa o in rin- 
graziamento per una grazia ricevuta3. Naturalmente una lettura di queste 
offerte votive puo contribuire ad indicare, in corrispondenza di ben definiti 
periodi storici, forme di devozione con rapporti tra fedeli ed esseri sovran- 
naturali, modi di dipingere con la possibilita di ricostruire tecniche artisti- 

2 Oictionnaire de Theoloqie catholique art. Voeu (P. SEJAURNE), t. XV, col. 3 182. II grande interesse 
suscitato da questo argomento ha gia prodotto una abbondante bibliografia che non sara difficile ri- 
costruire per !'Italia a partire dalle opere citate in questo volume. Per le parti straniere e utile ricorda- 
re Kmss-RETTENBECK L., Ex voto, Zeichen Bild und Abbild ni christlichen Votivbrauchutum, Zurich et 
Freiburg - i/ Br. Atlantis 1972; AA.AA. MusEEDE PoNTOISE, Ex voto, Peinlures religieusse et populaires, 
1976; GIFFORDS G. K., Mexican Folk Masterpieces on Tin, University of Arizona Press, Tucson 
1974. 

3 "Ex voto" formula breve dell'espressione "ex voto suscepto" che indica un dona fatto in seguito ad 
una promessa esaudita. E a proposito di abbreviazioni si deve osservare che sono in aumento negli 
ultimi anni ii numero deg Ii ex voto che potremmo definire generici (che forniscono scarse indicazioni 
sia sulla vicenda accaduta, sia sulla personalita del devoto sia su quella dell'artista) percha ridotti ad 
espressioni simboliche o al monogramma P.G.R. (per grazia ricevuta) costruiti a mano, ricamati, di- 
pinti, oppure fatti in serie, e quindi acquistati come espressione di una elaborazione industriale e 
standardizzata, sotto forma di cuori d'argento e d'oro, oppure argentati e dorati, contenuti o meno in 
apposite cornici e teche. Si deve inoltre osservare che in ogni caso queste manifestazioni di pieta 
vengono conservate solo in parte nei santuari mentre ii numero maggiore e raccolto nelle sacrestie o 
in ambienti adiacenti dove dovrebbero costituire l'elemento per l'allestimento di un museo a tutt'oggi 
non ancora organizzato. Ovunque infatti e netta la tendenza da parte dell'autorita ecclesiastica di por- 
tare gli ex voto fuori dai luoghi destinati al culto in quanta possono disturbare J'attenzione rivolta alle 
attivita liturgiche mentre i devoti preferiscono vederli collocati vicino al soggetto del loro ringrazia- 
mento o venerazione. (G. MARSUR�, Rellqlosite popolare e devozione mariana: la pratica degli ex 
voto, "Quaderni bianchi" settembre-ottobre 1979, pp. 60). A questo proposito si deve osservare che 
per un certo periodo di tempo e stata prevalente la tendenza a concentrare tutto ii materiale esistente 
nelle parrocchie e non direttamente usato per ii culto, nel Museo diocesano. Oggi invece la tendenza 
e all'opposto nel senso di mantenere i beni radicati nelle cornunlta dalle quali furono espressi origi- 
nariamente, come parte di un patrimonio culturale loro proprio in cui soltanto sono comprensibili. 
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che, condizioni di vita e di cultura delle diverse classi sociali con i lorn co- 
stumi, atteggiamenti e utensili. 
Cosl, se nella vita "tutto e grazia" come dice Bernanos, particolari circo- 
stanze dell' esistenza possono diventare occasioni di ringraziamento e alcu- 
ni oggetti vengono deputati dalla cornunita e dai singoli a rappresentare ta- 
le stato d'animo.l testi tradizionali della Chiesa individuano questo tipo di 
suppellettili con i termini di "donaria votiva" (doni votivi) o di "tabellee voti- 
vie" (quadri votivi) esprimendo con cio nei lorn confronti una particolare 
considerazione e venerazione che non dipende certamente dal lorn valore 
venale o commerciale. II motivo e che nella concezione bipolare della real- 
ta gli ex-voto occupano un posto intermedio tra ii sacrn e ii prnfano in 
quanta pur non essendo consacrati o benedetti vengono tuttavia offerti e 
dedicati a Dio, alla Madonna e ai Santi acquistando un grado di riverenza 
derivante dalla diqnita dei destinatari. La persona o la famiglia cioe che si 
trnvino in una situazione di dlfficolta, possono rivolgersi a un Santo prntet- 
tore, alla Madonna o alla Divinita con l'intento di chiedere un aiuto partico- 
lare per risolvere ii prnblema considerato, evidentemente non risolubile 
con le sole forze umane prnprie o degli "esperti". Se l'aiuto viene concesso 
e la grazia viene compiuta, ii soggetto o i soggetti che hanno elevato la pre- 
ghiera ritengono di dover manifestare pubblicamente la lorn riconoscenza 
sotto forma di dedicazione votiva al santo prntettore. Puo capitare anche 
che la manifestazione di ringraziamento sia avvenuta senza essere stata 
preceduta da una particolare richiesta di aiuto, nel senso che essendosi ve- 
rificato qualche imprnvviso e drammatico incidente da cui si e positivamen- 
te scampati, si ritiene che ii felice esito della vicenda sia stato ottenuto per 
l'intervento taumaturgico di un prntettore sovraumano. Sembra evidente 
tuttavia che l'attribuzione a questa entita del beneficio ricevuto presuppon- 
ga l'idea di un certo rapporto continuativo tra ii graziato e chi gli ha impe- 
trato o concessa la grazia, cioe un rapporto di amicizia, di dipendenza e di 
prntezione. E accaduto un imprnvviso incidente stradale senza neppure 
aver ii tempo di pensare o di implorare alcuno: per taluni e un certo santo e 
per altri un altrn, per altri ancora e la Vergine Maria venerata in un santua- 
rio o in un altrn. Ogni fedele identifica ii suo salvatore nel santo a cui egli 
con maggiore o minore frequenza e abituato a rivolgersi e con ii quale egli 
mantiene una costante consuetudine devota. 
S'instaura quindi all'inteno del fenomeno una convergenza di umano e di 
divino che precede da una sentita domanda di grazia, sollecita l'intervento 
straordinario del sovrumano e si esprime nello scioglimento del voto da 
parte del devoto. In questa sequenza si configurano quelle componenti de- 

35 



gli ex-voto che ci accingiamo ad esaminare: l'aspetto artistico, l'evento sto- 
rico e ii documento culturale. 

1) L 'iconografia religiosa de/le tavolette votive 
Premesso che dal punto di vista formale gli ex-veto possono assumere le 
espressioni plu disparate, occorre constatare che la documentazione sulla 
loro origine ci rimanda a tempi remoti e a localita significative del bacino 
mediterraneo. I reperti archeologici dell'antichita classica sono rappresen- 
tati da piccoli oggetti che riproducono membra guarite nei diversi santuari 
di Esculapio (es. Epidauro) e delle divinita ctonie. Tali immagini in cera o in 
metallo ritagliato {ad es. due occhi in argento per indicare una guarigione 
della vista) hanno ricoperto anche le pareti dei santuari cristiani dal Medio 
Evo al XIX secolo come testimoniano le descrizioni del tempo o le riprodu- 
zioni religiose e artistiche4. In seguito questo materiale venne in gran parte 
accantonato e distrutto a causa del suo accumulo disordinato e incongruo 
in quanto accostava indifferentemente le catene di un prigioniero liberato, 
le imbracature di un'ernia addominale, i modellini di navi scampate al nau- 
fragio e piccoli quadretti con la sigla P.G.R. (Per grazia ricevuta). lntro- 
dotto finalmente l'uso di tavole dipinte si e passati man mano anche ad altri 
tipi d'immagine: ricami o fotografie e piu generalmente pure e semplici 
iscrizioni in lettere dorate su fondo blu o a caratteri neri scolpiti su lastra di 
marmo. Oggi l'ex-voto piu frequente ed anche ii plu effimero e proprio la 
candela che si accende secondo un procedimento affidato all'iniziativa del 
devoto: introduzione della moneta nell'apposito bussolotto, scelta del cero 
piu o meno decorato e scolpito, illuminazione per contatto accompagnata 
dalla preghiera. Ce ne sono poi di eccentrici e pittoreschi come quelli in 
mollica di pane a S. Andrea di T eixido in Spagna, a Itri sono costosissimi 
come le opere d'arte che rappresentano ii patrono circondato dall'offerente 
e dalla sua famiglia, altri ancora sono costituiti da santuari di varia grandez- 
za che rappresentano autentiche offerte collettive5. 
Ma appare evidente che gli ex-voto dipinti costituiscono la parte piu cospi- 
cua di questo corpus eterogeneo a cui si sono interessati a piu riprese stu- 

4 AA.VV., Colloque, /conographie et hisfoire des mentelites Quin 1976 Fontanblanche, 13 Vitrol- 
les), Actes publies aux Editions du C.N.R.S. 1979. 
5 L'offerta puo perfino assumere ii carattere di una consacrazione temporanea del devoto come av- 
viene ancora in quelle zone d'ltalia dove ii beneficato si riveste degli abiti del santo patrono portando- 
li nella vita quotidiana (Abita francescano per i beneficati da S. Antonio). 
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diosi di antropologia culturale, di storia dell'arte e di pastorale religiosa. In 
verita si deve riconoscere che se le tavolette votive hanno sempre portato i 
segni della loro origine popolare e della connaturale ispirazione religiosa 
solo da poco i critici di arte hanno incominciato ad interessarsi al loro valo- 
re estetico. Le premesse per una loro valutazione artistica furono poste ver- 
so la fine dell'Ottocento quando, in pieno periodo decadentistico, R. Sebil- 
lot (1894) si dedico allo studio della "lmagerie populaire", vincendo le dif- 
fidenze e le incomprensioni che circondavano questo particolare tipo di 
produzione. Nello stesso periodo in lnghilterra ii Preraffaellismo riconosce- 
va a queste "libere espressioni dello spirito" validita estetica oltre che de- 
mologica in quanto riteneva estraneo all'arte tutto cio che aveva riferimen- 
to con l'abilita tecnica {disegno, chiaroscuro, prospettiva}6. 

All'inizio del '900 infine qiovo all'affermazione di questo tipo di produzione 
l'interesse suscitato dai pittori popolari della realta detti anche "primitivi 
moderni", "pittori della domenica" e piu comunemente "naifs", le cui ope- 
re hanno in comune con le tavolette votive particolari doti di candore e di 
freschezza narrativa come risulto dalle grandi mostre allestite alla Galleria 
Simon di Parigi nel 1921 e da quella del Museo di Arte Moderna di New 
York nel 19387• 

Appare cosi chiaro che la pittura degli ex-voto, nonostante queste occa- 
sionali assonanze con fenomeni artistici contemporanei, aveva avuto una 
sua particolare origine storica e singolari tempi di sviluppo con caratterizza- 
zioni regionali estese a diverse nazioni europee che le esportarono succes- 
sivamente anche in America 8. Levere e proprie tavolette "Per Grazia Rice- 
vuta" sarebbero quindi apparse in Italia intorno al 1400, periodo in cui ii 
popolo scopre che nell'ambito religioso dell'Umanesimo c'e spazio per ac- 
costare alle intellettualistiche elaborazioni dei grandi maestri dell'arte, le ur- 
genze concrete della propria vita quotidiana: una caduta dal carro, un col- 
po d'ascia sul piede, un incendio nel fienile. L'ipotesi della paternita italiana 
e convalidata dal fatto che le tavolette votive rivelano chiari punti di riferi- 
mento con le predelle poste alla base delle pale dell'altare, entrate in uso 
prima da noi e in seguito e solo raramente in altre nazioni. Su di esse ven- 

6 II problema venne approfondito in seguito anche in Italia da studiosi quali B CROCE, P. Tosc-u e G. 
CoccH1ARA. 
7 Non risulta che i naifs abbiano dipinto tavolette votive nonostante dimostrassero una naturale sirn- 
patia per i mezzi espressivi dei pittori di ex voto che facevano riferimento ad una fondamentale com- 
ponente religiosa sconosciuta ai piu, 
8 A. C1ARROCCH1, E. Mom, Le favolette votive ifaliane, Doretti, Udine 1960. 
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gono illustrati in successivi scomparti episodi miracolosi della vita di Gesu, 
della Madonna e dei Santi, creando una iconografia caratteristica che per- 
mette un colloquio tra opera d'arte e fedele in termini piu spontanei rispet- 
to a quelli imposti dalla tavola sovrastante, chiamata a rispondere a piu 
complesse esigenze9. 

Nascono cosi per derivazione le prime tavolette votive con una impaginatu- 
ra elementare, un disegno sobrio, una coloritura vivace tanto da renderne 
facile e immediata la lettura a scapito magari della bellezza formale da con- 
siderarsi estranea sia all'ambiente che alla rnentalita dell'offerente. Oltre al 
rapporto privilegiato tra pittura votiva e predelle d'altare si suppone che 
nella elaborazione delle immagini fossero intervenuti altri generi pittorici 
minori quali le miniature, le stampe popolari e le biccherne senesi (coperti- 
ne in legno dipinto di registri erariali). II riferimento alle soluzioni formali 
diffuse in tutta l'area toscana implica ad esempio l'acquisizione di quelle 
raffigurazioni del santo entro un alone di luce e di nuvole che puo essere 
fatto risalire a lie scuole del 1300 10• L'unica differenza rilevabile tra le due 
tradizioni consiste nel fatto che mentre nelle opere citate ii santo piomba 
dal cielo a capofitto quasi a compiere materialmente ii miracolo, gli autori 
degli ex voto, forse per evitare complicazioni tecniche, rappresenta- 
no la figura dell'intercessore a mezzo busto, in un angolo, tra luci e nuvole 
costantemente legate alle manifestazioni del sacro. 
Nemmeno si possono escludere dalla genesi storica delle tavolette votive 
le suggestioni frutto di contiquita spaziale e di interferenze storiche che 
provengono dagli episodi agiografici svolti a lato delle grandi tavole tre- 
centesche (S. Francesco di Bonaventura Berlingieri a Pescia) oppure dei 
bassorilievi che riproducono in piccoli scomparti sistemati ai lati di una 
scultura centrale scene della vita di un santo (S. Nicola da Bari di Anonimo 
a Bari). Cosi dovrebbero essere considerati ex-voto tutti i quadri in cui ac- 
canto alla Madonna e ai Santi viene raffigurato ii devoto offerente, come 
nella "Madonna di Foligno" di Raffaello, commissionato dal letterato Sigi- 
smondo dei Conti scampato al fulmine o nella "Madonnina delle Vittorie" 

9 Nel polittico di S. Antonio di Piere della Francesca in Perugia gia l'elemento di predella con ii rnira- 
colo di S. Elisabetta ci off re un esempio perfetto di ex voto: le dimensioni delle tavolette, ii devoto im· 
plorante, ii santo in un alone di luce, dati rimasti nella tradizione votiva lino ad oggi. 

10 La tavola del Beato Angelico Novello di Simone Martini a Siena pone accanto alla figura del beato 
quattro dei suoi miracoli: ii bambino azzannato dal lupo, ii neonato caduto dalla culla, ii cavaliere di· 
sarcionato e un fanciullo caduto dal balcone, secondo una casistica e una procedura ampiamente ri- 
scontrabile nello stile degli ex voto. 
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di Mantegna, ordinato nel 1445 dai Gonzaga a ricordo della vittoria su 
Carlo VIII a Fornovo 11• 

T uttavia la valldita della pittura votiva non si deve ricercare esclusivamente 
in queste accidentali influenze come fa fede l'osservanza costante dell'ano- 
nimato mantenuta dai suoi autori e l'attenzione rivolta dai maestri ai prodot- 
ti della devozione popolare con i quali non disdegnavano di cimentarsi 
grossi nomi della Storia dell'Arte 12• 

Verso la meta del 1500 si nota un rallentamento di produzione come con- 
seguenza della Riforrna protestante che aveva impegnato duramente que- 
sta tradizionale devota relegandola nei centri di provincia dove ii dibattito 
dottrinale si svolgeva in tono minore, soprattutto in Italia dove le teorie ri- 
formatrici giungevano notevolmente affievolite. Le rappresentazioni religio- 
se in generale riducono gli spazi riservati ai santi quali protagonisti esclusivi 
di episodi miracolosi e in particolare gli ex voto Ii pongono ai piedi del Cro- 
cefisso o a fianco della Madonna in atto di intercedere per i devoti bisogno- 
si di protezione spirituale e materiale 13• 

Con ii 1600 la tradizione degli ex-voto riprende vigore sotto la spinta delle 
preoccupazioni catechistiche tridentine allentando quasi del tutto i legami 
formali con la pittura maggiore, fatta eccezione per qualche generico riferi- 
mento alle conquiste luministiche e cromatiche del Barocco. I pittori che si 
dedicano a questa produzione devota fanno ormai categoria a se limitando 
ii loro impegno artigianale al settore specifico degli ex-voto nel quale ope- 
rano ispirandosi a modelli fissi, come i cantori popolari che conservano un 
rimario di comodo a cui adattano storie e melodie. Nel 1700 predominan- 
do sempre di piu i valori della ragione comuni a tutta l'umanita, diviene pra- 
ticamente impossibile distinguere attraverso i soli dati formali le differenze 
regionali o nazionali tanto piu che i temi degli ex-voto sono sempre gli stes- 

11 T1z1ANONE, // compianfo di Cristo, dipinto per la sua tomba, tra diverse figurazioni allegoriche pone 
una tavoletta votiva con due devoti, forse l'autore stesso con ii figlio che si raccomandano alla Ma- 
donna. 
12 Lorenzo Lotto negli anni della sua vita trascorsi in Loreto avrbbe dipinto tavolette votive per la S. 
Casa (Fogolari in: A. CIARROCCHI, E. MoRI, op. cit., 1960, p. 21 ). I rari casi di tavolette firmate si riferi- 
scono ad oscuri artigiani del pennello piu preoccupati di fare pubbllcita al loro prodotto che di lascia- 
re memoria di se. 
13 A bilanciare questo incremento di ufficialitii dalla meta del 1500, le tavolette vengono individua- 
lizzate mediante una didascelia ora dipinta direttamente sul legno ora su un cartiglio di pergamena 
incollato alla tavoletta con ii nome del miracolato, male o disgrazia sofferti e, molto spesso, la data 
degli avvenimenti. Le poche didascalie, che l'usura del tempo ha permesso di decifrare, rivelano un 
candore sentimentale e una incompiutezza formale unici per definire l'ambiente e l'atmosfera popo- 
lare in cui si sviluppa la pittura votiva. 
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si: malanni in famiglia, epidemie di animali, incidenti sul lavoro, infortuni ai 
bambini, rovesciamenti di carri, aggressioni di briganti, incendi, fulmini, 
guerre 14! 
Colpisce quindi la grande somiglianza tra le tavolette votive in generale co- 
me se fossero uscite da un unica bottega cosi che P. Moro e indotto ad af- 
fermare: « ... gli ex-voto del 1700 hanno un aspetto piu artisticamente primi- 
tivo di quelli dei secoli precedenti, dominati dalla tendenza delle descrizioni 
aggraziate, partoriti da una fantasia che si esprime con forme e colori fusi e 
arrnonizzati» 15. 

II fenomeno raggiunge la punta massima di espansione nel 1800 quando 
ii distacco dalla "grande pittura" per effetto della concezione romantica, fa- 
vorisce l'invenzione ai temi e di moduli originali ma facilita anche lo scadi- 
mento della qualita, Gli ex-voto assumono in questo periodo un aspetto 
grossolano e sommario in quanta sono opera di pittori improvvisati che 
non hanno piu alcun contatto con le botteghe, scomparse in seguito alla 
"promozione" intellettuale della attivita artistica nelle Accademie. Anche la 
conoscenza delle leggi prospettiche diventa una prerogativa dell'artista per 
eccellenza e quindi lo spazio del quadro votivo appare piu sgangherato, 
con certe semplificazioni tecniche e certe arditezze di linguaggio gia into- 
nate ai canoni dell'arte contemporanea 16. 

Finche negli anni della prima guerra mondiale dovendosi provvedere alla 
richiesta di grazie sempre piu immediate si giunge ad abbreviazioni inge- 
gnose ma sconcertanti come quella di ritagliare figurine della Vergine e dei 
Santi dalle immaginette per incollarle sul cielo dipinto delle tavolette cer- 
cando di nascondere le sforbiciature sotto un pasticcio di biacca posto a 
rappresentare le 'nuvolette di sostegno alle figure deg Ii intercessori. A que- 
sto punto la produzione entra in stato agonico estinguendosi quasi total- 
mente al Nord o affidandosi agli ultimi pittori nel Meridione 17• 

14 Le tavolette dipinte pur narrando disgrazie e descrivendo malanni non sono mai tetre e tristi. Rele· 
gate di solito su pareti buie (sempre piO lontano e sempre piO in alto le antiche che devono cedere ii 
posto alle nuove) mal curate, coperte di polvere, frammiste ad altri oggetti di devozione, appaiono Iu- 
mose e confuse. Ma basta una pulitira o una spolverata per scoprire nel trionfo dei colori la gioia per 
ii favore ottenuto. 

15 P. Mono, Cli ex volo de/la Carnia, Udine 1970, p. 34. 
16 Ibidem, p. 35. 
17 A. CiARRoccH1, E. MoR1, op. cit., 1960, p. 25. 
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2) L 'exvoto documento di storia religiosa papa/are 
La straordinaria importanza attribuita agli ex-voto quali documenti di storia 
religiosa popolare si giustifica quando ad esempio constatiamo che in po- 
che altre manifestazioni etnologiche si trovano come in essi prove tanto 
chiare del passaggio da forme rituali antiche al cristianesimo con un trapas- 
so che mantiene sostanzialmente uguali tutti gli elementi del complesso fe- 

nomeno. Per molto tempo infatti l'interesse devozionale ha prevalso nella 
valutazione complessiva di questi oggetti ma oggi la preoccupazione 
dell'antropologia culturale e quella di stabilire quando, dove e perche ebbe 

. . I' t is ongine ex-vo o . 
Quante al tempo la documentazione oggettiva e le deduzioni che se ne 
possono trarre ci portano ad ammettere l'esistenza dell'offerta votiva gia 
nelle prime fasi della storia umana per cui si puo affermare con sicurezza 
che ii costume e gia documentabile alcuni millenni avanti Cristo nelle aree 
del vicino Oriente e sulle sponde del Mediterraneo 19. 

La straordinaria uniforrnita dei modelli trovati negli scavi preistorici e tale 
che non e ii caso di parlare di assoluta distinzione di ambiente etnico trat- 
tandosi di una manifestazione di tipo culturale generalmente diffuse con le 
stesse caratteristiche di contenuto e di forma. Pertanto si puo affermare 
che i modelli in cera, in argento o in altra materia_ che si trovano oggi in 
grande abbondanza sui luoghi dei templi e dei santuari si sono conservati 
uguali per millenni'". Le testimonianze che risalgono al periodo classico 

18 P. T osc-u, R. PENNA, Le tavolette votive de/la Madonna dell'Arco, Di Mauro, Napoli 1971, p. 11. 
19 Esemplare tra i piu antichi e ii modello in oro della regione anale che i Filistei donarono all'Arca 
del Dio d'lsraele per placarne l'ira come e riferito nel I Libra di Samuele (Cap. VI. vv. 4-6). Altri sono 
stati rinvenuti in Asia Minore, in Grecia, a Creta e in Egitto (M. TABANELU, C!i ex voto poliviscerali 
etruschi e romani. Storia, ritrovamenti, interpretazioni, Firenze 1972, p. 7). L'esistenza di uno stile 
iconografico di gusto popolare accanto ad espressioni religiose di tipo ufficiale e documentata fin 
dalla preistoria come e deducibile dall'arte rupestre della Val Camonica e dell'intero arco alpino. In 
questo vastissimo corpus vi si distinguono infatti incisioni figurative e simboliche a carattere narrativo 
eseguite da specialisti della casta sacerdotale e innumerevoli cappelle espressioni della religiosita del- 
la gente comune. Si puo ipotizzare dunque che nel corso della preistoria in queste localita l'atto ma· 
gico o religioso di incidere, nella prospettiva di ottenere dagli esseri sovrumani, un certo beneficio 
(selvaggina, vittoria, salute) fosse praticato universalmente da tutto ii gruppo sociale ma in modo gra· 
ficamente diverso, secondo la diversa funzione degli individui: alla gente comune era concessa la 
possibilita di esprimersi e di mettersi in contatto col sovrumano attraverso manifestazioni qrafica- 
mente minori (A. Pmuu, Le incisioni di eta storica nel quadro piu ampio dell'erte rupeslre, Capodi- 
ponte 1982, p. 6). 
20 Gli stampini d'argento dei nostri santuari che riproducono parti anatomiche (una mano, una gam- 
ba, un cuore) si riallacciano agli ex voto di terracotta degli Etruschi di cui notevoli esempi sono con· 
servati nel Museo di Valle Giulia a Roma o in quello di Chieti. 

-t2 



sono di tale ampiezza e precisione da offrire una prova solidissima della 
grande importanza che nel mondo antico veniva attribuita alla materia e al- 
la finalita degli ex-voto. Essi vengono valutati non solo come espressione 
religiosa ma come manifestazione di mentallta sociale a partire dalle classi 
piu abbienti per giungere a quelle piu esposte ai pericoli e ai disagi della vi- 
ta. Gli autori latini si servivano di questa diffusa forma di culto per dime- 
strare agli increduli che gli dei erano solleciti nei confronti delle umane vi- 
cende e riferivano che i devoti solevano offrire ai numi tutelari non solo i 
doni che avevano promesso in voto ma si adoperavano di mostrare a tutti 
l'efficacia della loro potenza mediante la riproduzione su tavolette del peri- 
colo scampato21• Daile descrizioni si puo dedurre che la maggior parte di 
queste immagini riproducessero scene di tempeste e quindi che fossero in 
uso soprattutto presso la gente di mare che se le portava allacciate al collo 
anche allo scopo di sollecitare una elemosina a titolo di solidarieta per i 
danni subiti ". Con ii sopraggiungere dell'era cristiana si assiste piu che 
all'estinzione dell'uso ad alcune significative modifiche di esso come quan- 
do Galla Placidia, scampata ad una tempesta durante un viaggio in nave da 
Bisanzio a Ravenna, dedico un tempio a S. Giovanni Evangelista di cui ave- 
va sollecitato l'intercessione nel momenta del pericolo. Ma ii concetto e la 
pratica rimasero inalterati per tutto ii Medio Evo tanto che nel "Corpus in- 
scriptionum latinorum" si trovano numerose testimonianze del "votum im- 
ponere" "votum reddere" "votum volvere" intesi come impegni conse- 
guenti alla virtu della giustizia. Durante i secoli VI e VII l'espressione del 
ringraziamento per le grazie ricevute viene manifestato in pittura con l'im- 
magine dei fedeli in atteggiamento devoto ed orante ai piedi della Madon- 
na che regge sulle ginocchia ii Bambino Gesu, l.'idea che l'intercessione 
celeste si compia tramite l'intervento di un santo, ispira le immagini sacre 
dal X secolo in poi come e possibile vedere negli affreschi romanici e post- 
romanici. In essi la Madonna appare seduta in trono e assistita da un santo 
che tiene la destra appoggiata sulle spalle di un devoto dietro ii quale stan- 
no la moglie e i figli con le mani in atto di preghiera e gli occhi rivolti alla 
Vergine. Superato ii rigido asceticismo medioevale l'Umanesimo risveglia 
ii culto dell'antica civilta classica econ essa una concezione del mondo che 

eleva le cose terrene a livello di manifestazioni eminenti della spiritualita 
umana. Eda ritenere che l'uso delle tavolette votive, ripreso nel 1400, non 

21 M. T. C1cERONE, De Natura Deorum, I, cap. 37. 
22 F. ORAZIO, DE arfe poetica ad Pisones, vv. 20-21. 
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dipenda da particolari orientamenti estetici ma dal fatto che ii culto vivo 
che si ebbe allora per l'antica civilta romana, risveqlio (anche con riferi- 
mento alla nuova concezione religiosa) taluni usi ormai quasi del tutto tra- 
montati. lnfatti le tavolette votive significheranno per sempre un avvicina- 
mento della divinita all'uomo e dell'uomo alla divinita (rappresentati rispet- 
tivamente nella parte superiore e inferiore del dipinto) secondo l'uso pro- 
prio dell'ambiente colto del tempo che utilizza didascalie in latino e accetta, 
anche per questo tipo di produzione e accetta la disposizione gerarchica: 
divinita, personaggi principali, personaggi secondari, secondo l'uso dei pit- 
tori primitivi del 1300. Cio spiega pure ii perche della maggior bellezza 
delle piu antiche in quanta furono dipinte da artigiani che lavoravano nelle 
botteghe di artisti a contatto quindi con l'arte a cui si ispiravano nella for- 
mulazione di alcuni modelli fissi estesi all'ambiente popolare come ii santo 
circondato da nubi e ii cartiglio con didascalia23• 

A questo punto la Chiesa cerco di conalizzare e disciplinare la produzione 
degli ex-voto e ii suo conseguente flusso verso i santuari dei "Santi guari- 
tori", in name di una religione piu spirituale non sempre facilmente assimi- 
labile da parte delle popolazioni rurali. 
lnfatti oltre all'edificazione e alla manutenzione degli edifici campestri dedi- 
cati al culto, molti sinodi diocesani si occuparono delle implicanze religio- 
se connesse con lo svolgimento dei pellegrinaggi presso i santuari dove la 
gente si recava a chiedere ii miracolo o a ringraziare per averlo ottenuto 
deponendovi un ex-voto a testimonianza della potenza sovrumana dell'im- 
magine taumaturgica o della reliquia insigne24. La caratterizzazione tera- 
peutica delle tavolette votive era motivo abbastanza diffuso della pieta po- 
polare che cercava una risposta concreta al problema del male connesso 
alla condizione umana e accentuava percio le esigenze materiali a livello di 
bisogni primari. Non stupisce quindi che le pitture votive potessero avere 
una caratterizzazione naturalistica rappresentando non meglio precisate 
"forme animali" che i vescovi ordinavano di distruggere25. 

Per quanta riguarda le immagini degli intercessori (Cristo, Angeli, Madon- 
na, Santi, Anime del Purgatorio) incluse nelle tavolette, le piu diffuse 
preoccupazioni sinodali riguardavano la qualita delle immagini che doveva- 

23 P. TosCHI, R. PENNA, op. cit., 1971, p. 23. 
24 AA.VV., Lo straordinario e ii quotidiano, Grafo, Brescia 1980, pp. 397-400. 
25 "Aliae imagines quae ita pictae sunt ut christianze pietati repugnent, et brutorurn preesertirn ani- 
malium quae in eccleslee parietibus voti causa pingi solent, omnino deleatur" (D. BoLLANt, Costituzio 
ni, Brescia 1575, Biblioteca Queriniana, 7', F.V. 21, p. 50). 
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no essere "honesto decore pictae" inoltre senza ii consenso dell'autorita 
ecclesiastica non si poteva introdurre iconografie estranee alle radicate tra- 
dizioni locali. I santi erano figure familiari che oltre a rappresentare ii punto 
di mediazione tra l'uorno e Dia esprimevano la volonta della gente di sacra- 
lizzare in forma dedicatoria l'ambiente di vita, ii lavoro e la famiglia, certa- 
mente un modo di proiettare l'usuale della vita quotidiana e dei suoi gesti 
nel mondo del soprannaturale e del mistero26. Su questi aspetti di media- 
zione insistevano le norme sinodali che raccomandavano ai parroci d'illu- 
minare i fedeli sulle funzioni delle immagini e sul loro significato autentica- 
mente religioso. Dalla documentazione risulta quindi che tali indicazioni 
erano tendenzialmente orientative e raramente repressive non scaturendo 
dal bisogno di soffocare comportamenti e pratiche aberranti, quanta piutto- 
sto dal dovere di guidare le scelte pastorali del clero in un settore della pie- 
ta popolare che sfuggiva agli schemi della religione ufficiale. 
Naturalmente questa complessa e annosa materia ha finito per interessare 
anche la speculazione antropologica contemporanea che nel dibattito in 
corso sul tema della religione popolare chiama regolarmente l'ex-voto a 
comparire in veste di testimonio. Carlo Prandi che in un ben noto articolo 
ha fatto, alcuni anni fa, ii punto sulla questione, rimanda ad una problemati- 
ca etnologica tipicamente italiana percha dominata dalle figure di A. Gram- 
sci e di E. De Martino e dell'emergente rapporto tra religione e classi subal- 
terne27. 
E. De Marco ad esempio vede negli ex-voto pugliesi delineati i tratti di una 
condizione di dipendenza o di una cultura della miseria perche «vi e riflessa 
la vita delle classi popolari, meno frequentemente e in alcune epoche, 
quella della borghesia e della nobtlta» ". 
Ma quando gli autori sopracitati (orientati in una prospettiva marxista) de- 
vono dirci se queste espressioni della religione popolare promuovono 
l'emancipazione dalla subordinazione, le loro argomentazioni critiche ci 

26 "Animadvertant Parochi, ne qua, nobis inconsultis, imago inusitata ponatur in ecclesiis, aut quee 
lascivam et procacem venustatem przesbiterant" (D. BoLLAN1, Costituzioni, Brescia 1564, Biblioteca 
Queriniana, 5', HV 17, p. 12). 
27 C. PRAND1, Religion et classes subalternes en /ta/ie, Archives de Sciences Sociales des Religions, 
43, 1977, n. 1, pp. 93- 139. 
28 E. DE MARCO, Sociologia dell'ex voto, in Puglia ex voto. Documenti di cultura popolare in Italia 

Meridionale. Conqcde Ed .. Bari 1977. L'autore 11011 ci dice tuttavia quando e perche questo costu- 
me da espressione unanime diventa socialmente selezionata, ne se questa evoluzione ha comportato 
un cambio di contenuti o una modificazione della senstbilita socio-religiosa della classe dominante. 
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sembrano meno convincenti. In realta la formula dell'ex-voto testimonia un 
rapporto tra l'individuo e ii sovrumano che per alcuni aspetti prescinde per- 
sino dalla mediazione ufficiale della Chiesa, fatto che spiega l'atteggiamen- 
to spesso diffidente del clero nei confronti di questi manifestazioni. G. De 
Rosa ricorda che S. Alfonso Maria De Liguori, vescovo e insigne moralista, 
accettava in chiesa la presenza degli ex-voto solo nella prospettiva canonica 
del culto delle immagini, mentre numerosi presuli italiani del XVIII secolo 
si mostravano perplessi sull'argomento, nel corso delle loro visite 
pastora Ii 29• 

Si puo quindi ritenere che le tavolette votive costituiscono una espressione 
della cultura popolare sul tipo della tradizione orale, comprensibile solo a 
partire dall'atteggiamento religioso che la qualifica {ringraziamento per l'in- 
tervento straordinario di una entita sovrumana) piu che dall'involucro ico- 
nografico modestissimo che la esprime". E necessario quindi porsi in via 
preliminare ii problema del rapporto immagini-contenuto, costitutivo della 
natura profonda dell'ex-voto dipinto, anche se nel corso del XIX secolo tale 
rapporto e stato sovrastato della parola fino a ridursi a semplice iscrizione. 
Questo punto di vista interpretativo che pone problemi di struttura, di mo- 
delli, di livelli di pertinenza e quindi stimolante per ii lavoro dello storico in- 
ducendolo a rivedere le sue analisi di tipo fenomenologico per introdursi, 
non senza qualche difficolta, in problemi di linguaggio e di decodificazione 
dei documenti ". Per chi accetta questa prospettiva I' ex-voto e prima di tut- 
to ii racconto in immagini di un pericolo emotivamente sdrammatizzato 
percha miracolosamente scongiurato dall'intervento celeste, tanto che 
molte tavolette del XVII-XVIII secolo non rappresentano l'incidente ma L' 
azione di grazia. J. Arrouye ha recentemente proposto una "teoria semioti- 
ca dell'ex-voto" che fissa nel rapporto divinita-intercessore-devoto, ii nucleo 
essenziale del fenomeno e riscontra nella manifestazione del sovrumano 
piu che nella descrizione dell'accidente una sorta di firma autentica del 
quadro in sostituzione di quella mancante dell'autore. In altri termini si trat- 

29 G. DE Ros», Colloque "Religion populeire". Organizzato dal C.N.R.S. e dal Museo A.T.P., Parigi, 
ottobre 1977 (Gli atti non sono ancora stati pubblicati). 
30 G. B. BRONZ1N1, Fenomeno/ogia dell'ex voto, in Puglia ex voto, op. cit., 1977. Clo spiega come ta- 
luni aspetti delle tavolette dipinte (es. l'apparizione celeste) rimandano a giustificazioni non propria- 
mente di ordine estetico come ii significato delle nubi (sovraumano) e la loro funzione di confine tra 
ii mondo celeste ed umano. (H. Drn1sCH, Un oufi/ plastique, le nuage, Revue d'Esthetique, 1958, n. 
1-2. pp. 104.148). 

31 M. VovELLE, lconographie et hisfroire des mentelites. Les enseignemenfs d'un colloque, "Ethnolo- 
gie francaise", 1978, pp. 173-190. 
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ta di proporre le immagini di una vicenda in cui la vittoria della grazia sul 
male fisico diventa allegoria di una storia saivifica difficilmente definibile in 
termini umani perche di ordine spirituale ma percepibile nel miracolo che 
l'attualizza nel tempo32• 

Ma se ponendosi in questo angolo di visuale lo studioso si preoccupasse di 
definire soltanto ii significato profondo e ultimo dell'ex voto (perche imper- 
tante non e la realta che cambia ma ii significato di questo cambiamento) 
egli potrebbe correre ii rischio di prescindere, nel suo giudizio dalle coordi- 
nate spazio-ternporali della cultura popolare per cui una tavoletta del XVIII 
secolo avrebbe ii medesimo significato di un'altra del XIX secolo. lnfatti al 
di la della sua valenza fondamentale di documento religioso essa spinge ad 
interrogarsi sulla nozione di mentalita e ambiente in quanto ii suo oggetto 
viene concepito e prodotto al di fuori del circuito artistico delle elites ed e 
destinato ad un consumo non dotto sia per quanto riguarda la committenza 
che la destinazione. 
Altrettanto si dica di tutte le possibili informazioni che ci vengono fornite da 
questa documentazione pia su aspetti della vitae del costume di un'epoca. 
Si pensi alla possibilita di entrare nel privato familiare per raccogliere infor- 
mazioni sui membri meno privilegiati dai normali canali d'informazione co- 
me le donne, i bambini e in particolare i neonati che di solito vengono co- 
nosciuti solo attraverso i registri del Battesimo. La stessa scenografia per 
quanto povera e ridotta a qualche particolare stereotipo, ci fornisce le im- 
magini di una serie di aspetti inediti della vita quotidiana di ieri quali i mobl- 
li, i vestiti, gli animali e gli strumenti. l.'ex-voto appare in conclusione come 
un fotogramma o un documento erratico di una storia piu vasta e sublime. 

3) Alcuni rilievi e valutazione sulle espressioni votive a Crema 
Le precisazioni storiche e artistiche fino qui fatte ci suggeriscono di indaga- 
re, secondo una sicura metodologia etnologica, nel tessuto concreto della 
religione popolare sul grado di valore, sui processi di funzionalita e sullo 
stato di conservazione degli ex-veto oggi. II Gruppo Antropologico Crema- 
sco che ha scelto per questa verifica alcuni esemplari distribuiti in diverse 
chiese della nostra area socio-culturale: ii santuario di Ariadello (Soresina), 
ii santuario della Misericordia (Castelleone), ii santuario della Pallavicina 

32 J. ARROUYE, Semiotique de /'ex voto, Comunication au 1° Conqres de la Secrete des Sciences de 
l'lnformation et de la Communication, Compiegne, aprile 1978; B. LAMARCHE, G. VADEL, Oieu signe 
tii?, Communications, n. 19, pp. 170- 176. 
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(lzano) e ii santuario di S. Maria della Croce (Crema), ha potuto usufruire, 
per la raccolta dei documenti, della benevola disponibilita dei rispettivi sa- 
cerdoti rettori e per la mostra fotografica del contribute economico del 
Centro Culturale S. Agostino. Si e potuto cosi collezionare una serie note- 
vole di interventi straordinari operati dalla Vergine e dai Santi ii cui conte- 
nuto ci e fatto intuire per le grazie di ordine spirituale (conversioni, ispira- 
zioni, vita sacramentaria) e ci e rappresentato nei miracoli di ordine fislco, 
mediante tavolette votive, cuori d'argento, figurine femminili, arti in simil 
oro, iniziali in pacfong. I quattro santuari affondati nel silenzio operoso di 
una campagna ridente conservano tuttora questo tipo di suppellettile che 
per quanta ridotta si e salvata dall' estinzione per successive vendite, sostitu- 
zioni e accantonamenti e mantiene viva la tradizione di un tempo ricca di 
colore ambientale, di candida fede e di saggezza antica in un mondo es- 
senzialmente agrario raccolto a vivere le sue stagioni con una elementare 
reliqiosita. II santuario di Ariadello e un'oasi di pieta solitaria in mezzo ad 

una distesa di campi, meta tradizionale di una festa patronale a maggio 
quando la gente dei cascinali a dei paesi vicini vi arriva lungo i sentieri per 
la solenne celebrazione liturgica, per la merenda sull'erba e per ii diverti- 
mento campestre ma anche per leggere nelle immagini votive la promessa 
di protezione contra le sempre latenti insidie dei lavori agricoli. II santuario 
della Misericordia, che doveva apparire ai viandanti in transito per Cremo- 
na una sosta di ristoro morale e fisico e un sostegno contra i pericoli della 
strada, presenta ancora oggi una serie di ex-voto con veicoli infortunati, ca- 
valli imbizzarriti e viaggiatori catapultati sul ciglio della strada. II santuario 
della Pallavicina allinea intorno alla effige dolcissima della Madonna una se- 
rie di tavolette d'lndubbia antichita e di valore documentario in riferimento 
a persone che abitano lungo i canali e le rogge della zona e stazionano ai 
bordi delle gore e in prossimita delle grandi ruote da mulino in atteggia- 
mento di supplica per i frequenti casi di annegamento o di incidenti nei la- 
vori di molitura. E infine S. Maria della Croce, ii santuario piu celebre e piu 
frequentato della diocesi, che non offre oggi una abbondante documenta- 
zione votiva per l'aggiornamento continua dei canoni devozionali e per la 
sobrieta decorativa promossa soprattutto dal compianto Mons. F. Piantelli 
ma che conserva alcune scelte immagini di avvenimenti del nostro tempo 
(guerra, incidenti automobilistici) 33 che caratterizzano le condizioni a lie- 

33 Non mancano certo nel Cremasco altri santuari o oratori che conservano importanti testimonian- 
ze votive sia perche rappresentano loro stessi un ex voto essendo stati eretti in seguito a promesse 
latte in occasione di pubbliche calarnlta sia perche raccolgono ancora antichissime vestigia storiche 
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nanti della societa del benessere e della sua conseguente ricerca di salvez- 
za alle fonti non inquinate, percha evangeliche, della spiritualita mariana. 
Le circa 200 tavole prese in esame da questo studio sono dipinte su legno 
e rispettano dimerisioni pressoche uguali, avendo l'incorniciatura segnata a 
fil di pennello che serve a stabilire definitivamente ii fuori quadro ". 
Si dipinge fin dal 1500 su tavole di pioppo o di noce dirozzate a colpi di ac- 
cetta e preparate con imprimitura a calla o a gesso sottile. Successivamen- 
te entrano nell'uso comune altri tipi di legno nostrano o importato dai ben 
piu forniti boschi delle montagne bresciane o bergamasche (castagno, abe- 
te, olivo) per proseguire con lavori su tela quando altrove si utilizzava la- 
miera, vetro e di recente anche coperchi di scatole in cartone. Apparente- 
mente i dipinti tradiscono la presenza di pennelli inesperti come si rileva 
dalle grossolane sproporzioni e dal gusto infantile del disegno narrativo, 
tuttavia non mancano elementi formali di un certo interesse che impedi- 
scono di considerare questa produzione in maniera univoca e superficiale. 
Si distingue infatti al suo interno una duplice maniera di trattare gli argo- 
menti: quella "fine" che rivela una cultura figurativa formatisi a confronto 
con l'area maggiore e quella "grossa" contraddistinta da un disegno piu 
rozzo e dalle incongruenze tecniche e cromatiche35. Tale distinzione e an- 

di questa pia consuetudine. Valga per tutti l'esempio dell'oratorio di S. Rocco a Sergnano che oltre 
ii riferimento al santo piO invocato da noi contra le pestilenze mostra sull'abside una serie di piccoli 
affreschi allineati e sovrapposti aventi funzione di ex voto alla Madonna e ai Santi con le date del 
1519 e 1521. 
34 Pare che i pittori di ex voto non usassero ne riga ne squadra e decidessero ii formato della tavolet- 
ta in base al tipo di ambiente che dovevano illustrare: piO grande nelle scene all'aperto (aggressioni, 
disgrazie) plu piccole negli interni (malattie, suppliche). Si puo dunque osservare che in genere i di- 
pinti degli ex voto cremaschi sono compiuti con tecnica non professionale e sono realizzati con con- 
tenuti precisi, minuziosi, in modo ingenuo e corrispondente ai sentimenti e alle indicazioni puntuali 
del committente. Questi presumibilmente ricorre al pittore dilettante non solo perche fa pagare di 
meno l'esecuzione, quanta perche a un pittore del "popolo", della propria classe e gruppo sociale si 
puo dire esattamente cio che si sente e chiedere cio che si vuole: quali immagini, quali vestiti e quali 
colori. II pittore professionista non ritiene invece come regola di poler accettare indicazioni minuzio- 
se e considerate eccessivamente vincolanti da parte del committente (AA. VV., Ex voto. Primeira ex- 
posiceo nacional de peineis votivos do Rio, do Mar e do A/em Mar, Lisboa, Museu de Marinha 
1983). 
35 L'ipotesi sopra accennata di una derivazione delle tavolette votive dagli scomparti delle predelle 
d'altare per la loro spontaneita naturalistica ed impressionistica, puo trovare conferma nell'opera del 
caposcuola de Ila nostra tradizione pittorica. Afferma Mons. Lucchi a proposito dell a "Deposizione ", 
pala d'altare dipinta da V. Civerchio in S. Alessandro a Brescia. «Ma non voglio dimenticare la pre- 
della con le molteplici scene evangeliche. Anche qui, come nelle figurine del Calvario troviamo un 
Civerchio piO spontaneo e meno impegnato. II fare discorsivo con cui passa da un episodio all'alrro, 
la velocita del tratto con cui da corpo alle figure, la varteta del paesaggio in miniatura, tutto conferisce 
alla predella una naturalezza sincera e disinvolta ... L'ottimo stato di conservazione della molteplice 
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che piu evidente se si osserva ii diverso uso del colore che nella pittura fine 
e piu modulato e ricco di effetti secondo un estro che i pittori di ex-voto 
posseggono in misura straordinaria, mentre in quella "grossa" presenta co- 
loriture elementari per cui lo stesso rosso serve per una veste, per i raggi 
dell'apparizione e per un carro. Si puo persino constatare ii prevalere di 
particolari tonalita negli sviluppi epocali di quest'arte: se in periodo classico 
le tavolette si accendono di rossi e di azzurri intensi verso ii 1600 appaiono 
i primi verdi violenti o sfumati secondo i criteri luministici del barocco e nel 
1700 la composizione e scompartita diagonalmente come in uno stemma 
araldico con santo rosso in campo azzurro (cielo), devoto e malato rosso e 
azzurro in campo giallo (terra). Mase si facesse una statistica delle frequen- 
ze coloristiche in assoluto si potrebbe notare che ii rosso e ii colore di gran 
lunga piu usato. 
Si deve credere quindi che in qualche caso (specialmente in epoca rinasci- 
mentale) la grande arte prestasse i propri pittori al genere devoto delle ta- 
volette votive, anche se la loro partecipazione appare occasionale e anoni- 
ma come avviene nel caso di chi non vuole essere distratto da impegni piu 
importantr". Frutto di tale collaborazione ci sembrano gli ex-voto esemplati 
sulla pittura rinascimentale i quali pur mostrando ben riconoscibili riduzioni 
elementari, trattano l'architettura secondo le invenzioni prospettiche di Mi- 
chelozzo, Brunelleschi e Alberti mentre nella maniera grossa le rappresen- 
tazioni si fanno piu generiche ed approssimate perche corrispondenti ad 
una osservazione meno intellettualistica e forse piu realistica. Alla distinzio- 
ne sopra indicata pare debba corrispondere non solo una diversa concezio- 
ne dell'arte ma anche una diversa condizione sociale della committenza, di 
conseguenza si dovrebbe accettare l'ipotesi che almeno per i primi 150 la 
pittura votiva fosse dei nobili e del popolo insieme e soltanto successiva- 
mente divenisse patrimonio esclusivo delle classi meno abbienti. E abba- 
stanza normale quindi che nella piu propriamente popolare la ricerca sco- 
pra continui riferimenti tra gli ex-voto e gli altri settori della demologia quali 
ii teatro dei burattini, ii racconto fantastico e le carte da gioco. 

tavola ci consente di gustare un Civerchio importantissimo: piu importante oso dire per quelle parti 
accessorie degli sfondi e della predella che per le solenni figurazioni del gruppo principale. Queste 
rientrano nella studiata maniera del maestro, quelle sono un guizzo del suo estro: una creazione di li- 
berafentasia». (G. LucCHI, II Nuovo Torrazzo, 5 marzo 1977). 
36 Si narra, per esempio, che ii nostro pittore A. Busso, operante verso la meta del 1500, si riduces- 
se negli ultimi anni della sua vita a dipingere carte di tarocchi per un po' di pane e che la stessa cosa 
facessero anche ii Bembo e molti miniatori che non mancavano ne di pane ne di companatico. A 
maggior ragione si puo quindi supporre che questi artisti accettassero commissioni di ex voto. 
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E noto che nelle rappresentazioni degli artisti di piazza (di solito burattinai 
bergamaschi che sviluppavano la storia e l'azione teatrale intorno alla figura 
di Gioppino) i personaggi avessero caratteristiche precise e fissate dal ruo- 
lo di appartenenza: ii cattivo porta i baffi e la barba nera, ha l'occhio strabi- 
co e fa le boccacce; la figlia del re le trecce bionde e ii viso giovanile; ii 
buono ha ii viso disteso e gli abiti decorosi se non ricchi. Negli ex-voto ii ca- 
vallo imbizzarrito e un animale cattivo che in genere si tinge di nero, le armi 
contraddistinguono ii costume dei violenti, i personaggi sono fedeli ad una 
particolare fisionomia, ii padre ha una leggera calvizie e i baffi, la madre 
porta ii grembiule con i merletti, ii medico ostenta barba e basettoni come 
uno scienziato, ii prete e vestito in talare e stola come nell'atto di compiere 
un rito. 
Una caratteristica invece che ii pittore votivo ha in comune con ii narratore 
di racconti popolari e ii suo carattere anonimo e la sua sensibillta corale per 
cui non pretende mai uno spazio per la sua firma, come succede per i mae- 
stri e se talvolta ii suo temperamento si mette in luce con tocchi di religiosi- 
ta patetica e struggente, e solo per quel senso di partecipazione che distin- 
gue un poeta appassionato. Curiose sono infine le tavolette incorniciate a 
modo di quadro (da cui forse l'espressione idiomatica "ta podet fa al qua- 
dre a la Madonna") arricchite da campiture vivaci come le carte da gioco, 
magari con la figuretta del bambino che cade dal davanzale ribaltata nella 
tissita della figura del fante dimezzato delle carte francesi. II ripetersi di al- 
cuni particolari in una serie successiva di tavolette permette di individuare 
I' esistenza di autori specializzati o di botteghe vere e proprie come ha con- 
fermato la scoperta in alcune citte del Sud e del Nord Italia di depositi di ta- 
volette dipinte e rimaste inutilizzate37• Naturalmente ii devoto che ha rice- 
vuto la grazia si affida al pittore di ex-voto senza richiedergli ii diploma dell- 
accademia ma solo un comportamento coerente con i contenuti della sua 
attivita e tanto meno esige da Jui la rlconoscibilita iconografica del luogo o 
dei personaggi dell'azione ma si accontenta delle rappresentazioni diam- 
bedue secondo un formulario che la tradizione ha fissato. 
Una caratteristica costante degli autori di ex-voto e la mancanza di rispetto 
delle proporzioni, per l'istaurarsi di una gerarchia di valori fondata sull'irn- 
portanza del ruolo svolto dai singoli elementi che intervengono nei fatti. Si 

37 Si preparavano tavolette secondo ii criterio suggerito da una statistica elementare: cadute dai car- 
ri, casi di possessione, aggressioni di vario tipo, emotisi polmonari, che venivano adattate caso per 
caso con l'aggiunta di una data o di un nome o con la rnodifica di un particolare. Pare esistesse an- 
che ii pittore isolate che metteva in vendita la sua produzione nelle feste patronali e magari veniva 
pagato in natura. 
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distinguono quindi elementi primari da quelli secondari in base alle dimen- 
sioni grandi o piccole che si presentano, a costo di sovvertire le norme del 
buon senso, come nel caso degli incidenti stradali o delle disgrazie al mull- 
no dove le ruote e gli ingranaggi assumono proporzioni enormi rispetto 
all'oggettiva situazione delle cose. Poiche inoltre le tavolette vengono soli- 
tamente collocate in alto sulle pareti delle chiese certe forzature del dise- 
gno o del colore diventano una necessita per una lettura facile ed irnrnedia- 
ta del dipinto. Altre volte infine l'elemento primario viene posto al centro 
mentre le modeste proporzioni del quadro impongono ancora di piu la ri- 
duzione degli elementi secondari come nel caso del cavallo e del toro sul 
punto di calpestare dei malcapitati ridotti a modeste figurine sotto la loro 
massa imponente dalle proporzioni. .. preistoriche. Altrettanto interessante 
e la rappresentazione dei santi la cui presenza e messa in relazione con pa- 
trocini particolari, casi omonimia, devozioni locali, attribuzioni taumaturgi- 
che tanto che nelle scene di malattia ii tipo di inferrnita puo essere desunta 
dalla significativa presenza di un intercessore, specifico per un certo tipo di 
intervento protettivo38. Quando questa presenza non e evidente come nel- 
la maggior parte dei nostri casi, e percha i devoti preferiscono rivolgersi 
per tutte le evenienze alla madonna e ai santi venerati sul luogo, secondo 
un criteria di competenza territoriale piuttosto che per specificita. In gene- 
rale i santi si distinguono per le loro caratteristiche somatiche (la calvizie in 
S. Paolo, la magrezza in S. Giovanni, ii colore marrone della tonaca in S. 
Antonio) o per gli attributi simbolici (giglio per i casti e le vergini, la palma 
per i martiri) o per i fatti specific: della loro vita reale o leggendaria (S. Car- 
lo per aver salvato un bambino, S. Antonio come taumaturgo polivalente). 
I santi che maggiormente ricorrono nelle nostre tavolette in atteggiamento 
supplice accanto alla Madonna sono: S. Antonio universalmente noto per 
l'aiuto che offre nella ricerca di oggetti smarriti, S. Paolo invocato con- 
tra ii veleno dei serpenti, S. Giuseppe patrono dei moribondi, S. Carlo Bor- 
romeo che ha fama di interventi taumaturgici nei confronti dei bambini am- 
malati, le Anime del Purgatorio alla cui intercessione si ricorre per tutte le 
circostanze. 
Nelle tavolette votive del nostro territorio l'immagine della Madonna e rara- 
mente esemplata sulla iconografia fissata dalla grande tradizione pittorica 
perche i devoti amano riconoscerla nell'effige venerata nei diversi santuari. 

38 Cost si ricordi S. Biagio per i mali di gola, S. Gottardo per i mali alle gambe, S. Lucia per ii mal 
d'occhi, S. Barbara per ii mal di denti. 



La Vergine appare in un angolo del cielo posto per lo piu alla destra della 
scena, mentre con la mano sembra scostare la corona di nubi che la cir- 
conda a modo di cortina, come per meglio vedere la persona da soccorre- 
re. Ricorrenti sono pure le immagini della Madonna del Carmelo e del Ro- 
sario, venerate nel cremasco da confraternite e parrocchie in solenni festi- 
vita, mentre ii particolare distintivo della corona pub significare ii riferimen- 
to ad un santuario di una certa importanza al centro della devozione di nu- 
merosi devoti (ad es. S. Maria della Croce). 
Si e notata la corrispondenza tra le circostanze che danno occasione al vo- 
to e le condizioni di vita tipiche della nostra.qente a incominciare dagli ele- 
menti paesaggistici che incorniciano la narrazione pittorica e si prestano ad 
una serie di considerazioni sulla salute, sul lavoro, sugli strumenti, sugli ani- 
mali, sulla psiche di quelle popolazioni. Di solito gli infermi, circondati dai 
famigliari che impetrano ii miracolo, giacciono sul letto che costituisce l'og- 
getto presente negli ex-voto esaminati in percentuale piu alta tanto da offri- 
re gli elementi per uno studio comparato tra letti chiusi ad alcova, letti con 
tendaggi, letti di ferro, letti a pagliericcio. Evidenti pure le difficolta che in- 
contrano i pittori nel delinearli di scorcio, cosi da permettere la visione 
dell'ammalato, con soluzioni prospettiche che non riescono a nascondere 
l'incongruenza di letti letteralmente ribaltati contra la parete. Frequenti so- 
no pure le tavolette con devoti che cadono nel fosso, muratori che volano 
da un ponte edile, bambini che scivolano dal davanzale e che rappresenta- 
no un esempio tipico di quelle disgrazie infantili che si ripetono negli inci- 
denti di gioco e soprattutto su lavoro poiche un tempo i ragazzi si rendeva- 
no utili in giovane eta. Altro argomento significativo e rappresentato dalle 
storie condotte con una certa intensita drammatica di un uomo aggredito 
dai briganti sulla pubblica via e di una donna che subisce un tentativo di 
violenza secondo una sequenza tristemente nota in tutti i tempi. 
Non mancavano neppure gli incidenti provocati dagli animali che di solito 
vengono rappresentati di profile come nei disegni dei bambini o nei graffiti 
delle caverne oppure sono allineati su diverse file con i segni di una man- 
sueta tristezza negli occhi quando si tratta di peste bovina, una vera calarni- 
ta per l'economia agricola dei nostri paesi. Un ultimo caso e costituito dalla 
liberazione degli ossessi, perche all'esorcista si ricorreva in tempi passati 
ogni qual volta che una persona manifestava segni di irrequietezza eccessi- 
va, secondo un rituale che nelle tavolette viene puntualmente riprodotto. 
Per quanta riguarda l'ambiente, gli interni piu riprodotti sono le stanze da 
letto delle nostre case (all'epoca non esisteva o quasi ii ricovero in ospeda- 
le) dove ii pittore per scrupolo narrativo e per dare maggiore importanza al 
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miracolo di una guarigione delinea i tratti di alcune presenze che in questo 
genere pittorico diverranno fisse e significative. C'e ii sacerdote che in cotta 
e stola ha portato ii viatico all'ammalato, gli ha impartito l'estrema unzione 
e presta l'assistenza per una buona morte; ci sono i famigliari che si volgo- 
no al cielo con un'aria non ben definita tra lo spavento e l'impetrazione e 
intorno una serie di cose antiche "di buon gusto" come costumi d'epoca, 
merletti spagnoli, bottoniere settecentesche, nastri da culla, cortine delle 
stanze, trapunte dei letti e ... la presenza costante dei cappelli di solito in po- 
sizione di riguardo. E l'infermo? Nu Ila che potesse evidenziare sul suo vol- 
to i segni di un macabro declino (delizia dei pennelli barocchi) o le devasta- 
zioni di mali incurabili per la medicina del tempo, percha i fatti piu dram- 
matici nel mondo degli ex-voto si svolgono in una grande pace che e sim- 
bolo della fiducia nella Provvidenza e della purezza di cuore dei devoti ". 
Concepiti da gente in gran parte impegnata nel lavoro dei campi, interpreti 
di avvenimenti accaduti in un'area essenzialmente agricola bisogna ricono- 
scere che gli ex-voto dei nostri santuari hanno oltre alla funzione devozio- 
nale e documentaria a cui abbiamo accennato, ii potere di suscitare sedu- 
centi richiami alla tradizione cremasca attraverso elementi descrittivi e par- 
ticolari topografici ed architettonici che gli ignoti autori hanno inserito per 
puro diletto o per scrupolo di esattezza. Cost ad esempio, ii tentativo di fis- 
sare la tradizionale architettura della casa colonica mediante un accennato 
sfondo di cascina e sufficiente a muovere la fantasia verso la scoperta degli 
accessori di quel mondo annidato tra ii verde: ii forno, ii pollaio, la conci- 
maia, ii portico, l'orto'", Evidentemente tutto cio piu che tradotto dal pen- 
nello resta nel sentimento dell'osservatore e tocchera al poeta decifrarlo e 
ricostruirlo; ma ii devoto che guarda "con occhio chiaro econ affetto puro" 
queste tavolette in un momenta di pausa della sua vita agitata dai mille sti- 
moli del mondo moderno, provers un senso di pace interiore a conferma 
che le grazie avvengono ancora e non trascurera di aggiungere quegli ele- 
menti di umanita cristiana che affiorano ancora, come un caro patrimonio 
che non deve scomparire sotto la coltre del tempo. 

39 La superstite produzione di ex voto decorosamente ridotta al cuore d'argento e alla sigla di rito si 
e oggi polarizzata intorno alle operazioni chirurgiche o agli incidenti auto-avio-ferro-ciclistici. F. B1s1, 
Osservazioni sugli ex voto conservafi in a/cune chiese rustiche def Modenese, in "La reliqiosita popo- 
lare in Val Padana", ENAL, Modena 1966, n. 72-73. 
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WALTER VENCHIARUTTI 

RELIGIOSITA CONT ADINA, 
"EX VOTO" E LEGGENDE 
DI FONDAZIONE DEi SANTUARI LOCAL! 



... Iintentoche e possibile la trasmissione 
def contenuto def folklore e anche dtsponi 
bile un terreno su/ qua/e si possa edificare 
la cosfruzione de/la piena comprensione 
iniziatica. 

A.K. COOMARASWAMY 

Capitolo I 

I PROBLEM! DELL'ARTE MINORE 

In una precedente ricerca ii Gruppo Antropologico Cremasco aveva esa- 
minato le santelle sparse nel territorio cremasco 1• 

Da questa indagine erano derivate una serie di analisi e proposte che inve- 
stivano direttamente ii particolare settore dell'arte folclorica. II seguente 
studio e parallelo e complementare, rispetto al precedente, poiche presen- 
ta analoghe finallta etnografiche (raccolta fotografica, catalogazione del 
materiale) 2 ed antropologiche (interpretazione e comparazione dei dati in- 
ventariati); inoltre propane la sensibilizzazione e l'interesse dell' opinione 
pubblica '. 
Santelle, ex voto e Santuari costituiscono i supporti principali attraverso i 
quali ci e pervenuto ii patrimonio religioso devozionale della civilta contadi- 
na. Nel lavoro dedicato agli oratori campestri avevamo gia avuto modo di 
constatare, all'interno delle cappelle, un interessante e poco conosciuto pa- 

1 Gruppo Antropologico Cremasco, Arte e religione popo/are nel cremasco, Quaderno n. 7, "Provi- 
nica Nuova", Cremona 1983. 
2 I Santuari cremonesi oggetto del\a ricerca sono: Santuario della B.V. della Pallavicina (lzano), San- 
tuario di S. Maria del\a Misericordia (Castel\eone), Santuario di Ariadello (Soresina), Santuario di S. 
Maria della Croce (Crema), Santuario del Marzale (Crema), Santuario de! Binengo (Sergnano). 
3 Ci riferiamo alla mostra fotografica dedicata agli ex voto in programma presso ii C.C. S. Agostino a 
Crema. 
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. trimonio costituito dalle immagini votive popolari". Purtroppo anche la co- 
piosa pubblicistica che ricorda le storie di fondazione dei Santuari general- 
mente ha emarginato queste immagini riservando l'impegno della descri- 
zione e del commento a quelle opere considerate piu propriamente "artisti- 
che". Quando poi non sono stati deliberatamente ignorati, in passato, i po- 
chi cenni intorno agli ex voto sono stati accompagnati dal disprezzo e 
dall'incomprensione5. A fronte di una bibliografia locale quasi inesistente6 

grava una situazione di forte stato di abbandono. 
Numerosi furti nel volgere degli ultimi anni hanno a tal punto decimato 
questo patrimonio e impoverito i Santuari locali esaminafi", da indurci ad 
affrettare l'operazione di censimento. Molti dei quadretti necessitano di 
un urgente ed appropriato restauro; se l'azione di recupero non si svolqera 
entro breve tempo rischiamo di perdere irrimediabilmente un altro interes- 
sante aspetto della storia locale. Di fatto le chiesette sparse in aperta cam- 
pagna non possono costituire una valida protezione poiche si prestano al 
vandalismo ed ai furti, inoltre gli ambienti umidi non facilitano la conserva- 
zione e concorrono al deterioramento dei manufatti superstiti. 
Problematica e di dubbia validita sembra essere l'idea di uno spostamento 
dei quadretti in luoghi ritenuti piu sicuri (curia, sagrestia, museo). Anche 
considerando questa soluzione un provvedimento provvisorio e in certi casi 
l'unica garanzia per l'attuazione di una sicura conservazione, dobbiamo no- 
tare che, con la rimozione i P.G.R. perdono tutte le intrinseche peculiarita 
culturali e cultuali che Ii caratterizzano. Tali pregiudiziali di insicurezza e de- 
pauperamento gravano pesantemente sulla leqittimita del collezionismo 

4 Ad evitare possibili fraintendimenti precisiamo che ii termine "popolare" e in questa sede usato in 
senso ampio ed indica l'appartenenza universale e interclassista alla civilta contadina. Nel latino me- 
dioevale "popolus" serviva infatti a designare tutta la comunita cristiana di una diocesi. 

5 «Sotto la cantoria, in due cornici, sono racchiuse moltissime tavolette votive in gran parte dipinti. 
Non una sola bella, non una sola artistica; rappresentano assai rozzamente econ disegno scorrettis- 
simo molte delle grazie otrenute>, BoN1 G1uSEPPE, Chiese ed ex conventi di Soresina, 1928, Cap. IX, 
"II Santuario di Ariadello", pag. 93. 
6 Ricordiamo i due interessanti articoli di Carlo Fayer: f Sanfuari def Cremasco - Cfi ex voto: arte e 
cronaca, "lnsula Fulcheria", n. 7. Crema; Gli ex voto in "Marzafe, testimonianze d'erte e di iede", 
Madignano 1982. GIANCARLO PANDINI, Un mondo sepofto, Castelleone 1977, pag. 61. ALDo Srtsurz, 
in "Paese d'lralia", f cantastorie popofari deqli ex voto, Crema 1982. Strenna dell' A.D.A.F.A., Cre- 
mona 1974, La mostra deqli ex voto def seicento cremonese (dal 20 al 4 novembre 1973 c/o pa- 
lazzo T recchi, provenienti dal Santuario cittadino de Ila Madonna Lauretana). 
7 Sono ripetuti i furti subiti in questi ultimi anno dal Santuario del Marzale, da S. Maria della Miseri- 
cordia, ii Santuario del Binengo. Da ultimo la chiesa di S. Martino (S. Michele, Crema), recentemen- 
te spogliata di tutte le tavole votive (1984). 
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privato: antisociale, percha riserva alla fruizione di pochi quello che e in 
realta un diritto di tutti e i//ecifo, in quanto gli ex voto anche quando sono 
stati acquistati "legalmente" rappresentano sempre un commercio a dir 

" . . " poco s1moniaco . 
I dipinti votivi hanno un significato reale e pregnante solo se esaminati nella 
loro originaria collocazione, cioe dentro ii Santuario che Ii ha prodotti. Solo 
cosi giustificano l'antica presenza e comprovano la bonta dei patroni. Sra- 
dicati dal loro contesto perdono la funzione di testimonianza visiva cioe di 
"mirabilia". 
I fatti in essi riprodotti, genericamente definiti come "miracoli" sono in real- 
ta epifanie, manifestazioni del sacro e possono, a seconda dei casi, essere 
di origine ierofanica (se presentano ii sacro impersonalmente, attraverso 
un evento prodigioso come ad esempio salvataggi, guarigioni} oppure feo- 
fanica (quando ii sacro compare con manifestazioni personalizzate del divi- 
no e si accompagna alla visione del Santo o della Madonna). Queste epifa- 
nie determinano una trasformazione esistenziale nel miracolato che si ma- 
nifesta fisicamente (con ii risanamento) e spiritualmente (con lo stato di 
grazia derivante dall'accertato prodigio). Chi e stato "toccato" dall'evento 
epifanico rinasce ed inizia una nuova vita, in una nuova condizione materia- 
le e spirituale8 poiche l'epifania e nel contempo macrofania (manifestazio- 
ne di forza, esplosione di potenza} e cratofania (manifestazione di effi- 
cacia}. 

Capitolo II 

GLI EX VOTO NELLA STORIA 

Oggi che la storiografia moderna ha esteso ii suo interesse ai documenti 
orali (introducendo nei testi anche dati economici, statistici, geografici}, 
l'antropologia storica non puo tralasciare lo studio delle immagini, in parti- 
colare di quelle dell'iconografia popolare, fino a ieri considerate marginali e 
decorative9• Nelle chiese di campagna accanto all'arte ufficiale si e espres- 
sa un'arte "minore", prodotto di artisti locali. 

8 MmcEA EuADE, Traltato di storie de/le religioni, Torino 1972. 
9 J. D. lAJuox, Art profane, croyences el religion au moyen age, Paris 1985. 
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Pittari, terracottai, decoratori, muratori, carpentieri, esperti o improvvisati, 
hanno data forma e figura agli ideali della clvllte contadina traducendone 
l'ethos in immagine. L'ex voto e una di queste produzioni e definisce una 
fonte allo stesso tempo povera e ricca: t ricca nella molteplicits de/le 
sue virtuali utilizzazioni ... ma questo documento e anche povero: per lo piu 
difficile da datare, se non per grandi fasce cronologiche, perche le sue itn 
magini si inseriscono ne//a lunghissima durata de/le rappresentazioni tredi 
zionali, che cambiano poco» 10• 

La tendenza alla statlcita si e pero diluita nel tempo, infatti la storia degli ex 
voto non e affatto recente. Ex voto oggettuali (in oro, argento e cera) erano 
gia in uso presso i greci e i romani 11, ma l'utilizzo dei primi manufatti dipinti 
su tavole, successivo agli affreschi votivi del '300 e '40012, e databile in- 
torno al XV sec., ed inizia con l'introduzione della tecnica ad olio':'. 
II concilio di Trento ( 1545-1563) ha contribuito nell'indirizzare su schemi 
propriamente cristiani le immagini devozionali. A partire dal XVI sec. va rl- 
ducendosi la committenza di ex voto oggettuali, tornati in auge alla fine del 
XIX sec. 
II canone tridentino proponendo un nuovo controllo ecclesiastico ha varato 
una tipologia iconografica piu rispettosa dell'osservanza cattolica, cosi si 
riduce nell'area rurale la presenza di temi apocrif e pagani 14• La cultura 
"folcloristica" d'ora in avanti viaqqera a ridosso della cultura "dotta" 15; na- 
sce la tendenza controriformistica a canonizzare, quando e possibile, le di- 
verse e strane forme di reliqiosita locale, mediante un attento e prudente 
vaglio, o a combatterle drasticamente quando sono ritenute fonte di eresia 
e superstizione (divinazioni, sortilegi), « ... gia la sola pretesa dei contadini di 
definire i criteri di santita sarebbe apparsa sowersiva> 16, ma come in se- 

10 M1cHEL VovELLE, La nuova storia, Milano 1980, pag. 64. 
11 PAOLO Tosou, II folklore, Roma 1969, pag. 155. 
12 lnteressanti esempi di ex voto in alfresco Ii troviamo nei piu antichi Santuari (S. del Marzale e S. 
della Madonna della Fontana). 

13 Frnrn1co ZERI, in "La Stampa, Ex vofo cappella sisfina dei poveri, 13-9-1981, pag. 3. 
14 A. VECCHI, II cu/to de/le immagini nelle sfampe popolari, Firenze 1968, pag. 31. 
15 Le differenziazioni o le connessioni fra "cultura dotta e cultura folclorica" sono molto plu com- 
plesse di quanto non si creda; spesso queste divisioni rischiano di essere pretestuose in quanto le at- 
tribuzioni di appartenenza sono dilficili e arbitrarie e perche non corrispondono unicamente al ceto 
ma investono ii grado di cultura, l'apertura mentale dei singoli; essendo soggette all'influenza del 
luogo (urbano o contadino) dipendono dal radicamento piu o meno consolidato che una cornunita 
dimostra nei confronti delle sue tradizioni. 
16 J. C. SCHMITT, II santo levriero, Torino 1982, pag. 26. 
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guito vedremo, di fronte al pubblico entusiasmo per i miracoli anche le au- 
torita ecclesiastiche, pur con le cautele del caso, solitamente danno la loro 
approvazione. 
Successivamente l'urbanizzazione selvaggia, lo spopolamento delle cam- 
pagne ed ii sorgere del mondo industriale hanno notevolmente contribuito 
all'impoverimento delle tematiche e all'allontanamento da quei dettami tra- 
dizionali che per secoli erano rimasti fissi pur nella loro interscambiabilita 
(ad esempio le tipologie dell'orante, dell'infermo, dell'incidente). Questa 
processo semplificativo registra ii sopraggiungere di una voluta privatiz- 
zazione dell' esperienza religiosa e determina un sensibile cambiamento 
nell'indirizzo dell'iconografia votiva: aumentano le sigle P.G.R. o V.F.G.R. 
A partire dal XIX sec. queste sigle occupano tutto ii quadretto, intarsiate o 
arabescate in modo bizzarro. Nella seconda meta del secolo scorso la 
scornparsa dei temi dapprima privilegiati e stata in parte compensata ed ha 
coinciso col fortunato diffondersi delle stampe popolari a colori. Queste in- 
cisioni riproducono motivi intensamente religiosi e traggono ispirazione 
dall'adozione delle precedenti esperienze pittoriche dei Nazareni e dei Pre- 
raffaelliti 17• I soggetti sacri carichi di interpretazioni penetranti e di pathos 
fanno facilmente breccia nell'affettivita contadina e si diffondono rapida- 
mente. II loro successo e in parte favorito da diversi fattori quali: la vivace 
luminosita del colore, l'attenzione ai particolari, la bellezza romantica dei 
personaggi. Grazie a simili attributi le composizioni diventano cliche dove 
"pietas", elegia e sensibillta si fondono. 
Altra variante ottocentesca sono i fazzoletti in lino preziosamente ricamati. 
lnfine compaiono le fotografie o ii giornale ritagliato quali prove dell'inci- 
dente occorso; significativo e ii ritorno degli ex voto con la forma anatomi- 
ca del cuore. T ra questi in passato era presente tutta la svariata gamma del- 
le parti del corpo umano: braccia, testa, polmomi, seni, occhi, gambe, pie- 
di, mani 18• Una considerazione a parte merita la copiosa riproduzione del 
cuore. II cuore, fonte della vita, ritenuto sede dei sentimenti e inteso col si- 
qnificato di amore, molto piu raramente appare secondo ii simbolismo tra- 
dizionale di ricettacolo della sapienza. Puo quindi essere: fiammeggiante o 
raggiante. Per Guenon ii cuore raggiante rappresenta l'aspetto luminoso e 

17 Pur con le loro fondamentali differenze Nazareni (P. Veit, F. Overbeck, F. Pforr} i Preraffaelliti (W. 
Dyce, J. E. Millais, J. R. Herbert} introducono nell'arte ottocentesca una serie di tipologie legate al 
culto (Sacra Famiglia, Cristo nella casa dei genitori, ii Sacra Cuore, la Madonna con Bambino). 
18 lnteressante a questo proposito e la raccolta di circa 100 ex voto anatomici in argento conservata 
nel Santuario della Pallavicina (lzano}. 
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solare dell'intelletto, palesa un approccio volutamente metafisico e presup- 
pone conoscenze di ordine iniziatico. Al contrario l'iconografia piu diffuse e 
recente riproduce la forma fiammeggiante; la fiamma portatrice di calore 
riflette l'affettivita del fedele, saremmo dunque in presenza di un atteggia- 
mento mistico e sentimentale nei confronti della divinita 19• 

A differenza del patrimonio artistico presente nelle chiese, per lo piu dedi- 
cato ad episodi biblici o evangelici, gli ex voto offrono ii pregio della con- 
ternporaneita. In essi non viene idealmente riprodotto un tempo lontano ed 
esotico ma situazioni e fatti di realta contemporanee". La sincronia di que- 
sti eventi garantisce una attendibile documentazione, particolarmente ric- 
ca e attenta. Vengono infatti fedelmente esposti interni, esterni, arredi e 
ornamenti; i gusti delle diverse epoche si manifestano nell'edilizia, nelle 
coltivazioni, nell'abbigliamento, negli oggetti d'uso domestico e corrente. 
Se ne traggono una serie infinite di notizie riguardanti l'urbanistica, l'idrolo- 
gia, l'agricoltura, le condizioni sanitarie, la viabilita, fauna, flora ecc. Conse- 
guentemente lo studio delle tavole coinvolge una fitta schiera di specialisti. 
II loro interesse attira: lo storico moderno, ii filosofo, ii critico d'arte, l'antro- 
pologo, ii sociologo, ii folclorista, ii naturalista, l'etologo, lo storico delle reli- 
gioni, ed e principalmente secondo quest'ultimo aspetto che intendiamo 
continuare la presente ricerca. 

Capitola 111 

ANALISI DEL FUNZIONALISMO NELLE LEGGENDE 
DI FONDAZIONE DEi SANTUARI CREMONESI 

Oltre all'evidente rapporto di causa-effetto l'interdipendenza tra Santuario 
e quadretto votivo e da ricercarsi nella fruizione del sacro. Entrambi adem- 
piono alla medesima funzione: ii Santuario soddisfa necessita religiose so- 
ciali, l'ex voto appaga bisogni piu propriamente personali, pur sottostando 
alle norme stabilite dal cerimoniale religioso collettivo. 

19R. GuENON, Simboll fondamentali de/la scienza sacra, Milano 1975, pag. 355. L. CHARBONNEAU LAS· 
SAY, N. 3, 4, Sophia-Genova 1982, pag. 30. 
2° Cir. nota n. 8 « .. .ii sacra si manifesta sempre in una certa situazione storica; le esperienze mistiche 
anche quelle piu personali e piu trascendentali, subiscono !'influenza del momenta storico=., pag. 5. 
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L'importanza dei Santuari che conservano e hanno prodotto ex voto e di- 
versa, alcuni non hanno superato la dimensione di piccolo oratorio campe- 
stre o pilastrello, altri sono assurti al ruolo di centri della fede ed hanno co- 
stituito ii principale polo di attrazione per vaste aree cost la loro fama si e 
diffusa oltre i confini della provincia. 
L'efficacia e la potenzialita di un culto popolare sono in gran parte dovuti 
alla ricchezza ed alla varieta delle grazie elargite dal Santo ai fedeli. II nu- 
mero dei beneficiati e direttamente proporzionale alla popolarita ed alla os- 
servanza dei devoti. I prodigi del protettore si traducono materialmente nel- 
la copiosita delle offerte e concorrono a determinare lo splendore e la de- 
cadenza del tempio21• 

Attraverso una tipologia similare ii tempo e lo spazio, ii sacro ed ii profane 
interferiscono nella ripetizione dei modelli. II fatto prodigioso puo essere 
esaminato alla stessa stregua degli altri eventi che presentano analoga 
struttura (es. mito, fiaba). Allo studio delle varie fasi componenti la morfolo- 
gia delle storie di fondazione e alla fenomenologia dei per grazia ricevuta, 
possono essere applicati, con opportune varianti i principi della metodolo- 
gia proppiana22• 

II funzionalismo23, quando non si riduce a rigido schematismo delle cate- 
gorie proposte, puo portare nella ricerca risultati interessanti; infatti facilita 
la composizione sistematica della catalogazione comparata e contribuisce 
ad una semplificazione della classificazione. 

LEGGENDE DI FONDAZIONE 

Nelle leggende di fondazione l'ubicazione e gli scenari che circondano ii 
luogo santo, cost pure le fasi ed i ritmi che si succedono in questa genesi, 
sono riconducibili ad archetipi precisi. E possibile accertare nei racconti di 
costruzione di queste chiese una struttura monotipica derivante da un co- 
mune iter, contraddistinto da tappe costanti. In questa unita di base sono rl- 
scontrabili singole variabili, corrispondenti alla piu o meno estesa specificita 
dell'evento ricordato dalla tradizione orale o derivate dagli opuscoli devo- 

21 « ... assenza di ex voto e condanna all'oblio, per un Santuario sono tutt'uno-, A. T URCHINI, Lo streor- 
dinario e ii quotidiano, Brescia 1980, pag. 21. 
22 V. PROPP, Morfologia de/la fiaba, Roma 1977. 
23 Per funzionalismo intendiamo· <l'Irnportanza attribuita alle istituzioni sociali e la spiegazione di es- 
se attraverso le strutture che le cornponqono», M. LuNGHI, Teoria e prassi de/la ricerca sul terreno, 
Garbagnate Milanese 1984, pag. 27. 
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lncidente sul lavoro (muratori} 
P.G.R. Spezia ii 8 maggio 1865 Ramella Raffaello 
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zionali. Possiamo cosi notare che i piu importanti Santuari locali, dedicati al 
culto mariano, hanno alla base della loro erezione due distinti gruppi di leg- 
gende. Abbiamo per praticita catalogato nel "Gruppo A" quelli che iniziano 
la loro storia con l'apparizione della B.V., solitamente ad una donna del 
luogo (Santuario di Caravaggio, di S. Maria della Croce, della Pallavicina, 
della Misericordia), essi sono accomunati genericamente da una teofania, 
definiamo questa fase: 'EpitemeMediesione". 
Quando invece la leggenda iniziale e imperniata sul "Dono divine" ci tro- 
viamo in presenza di una ierofania, allora e l'immagine mirabile, recuperata 
dal fiume o da una cascina abbandonata, ad operare la serie dei prodigi 
(Santuario del Binengo, di Ariadello, del Tinazzo), in questo caso abbiamo 
catalogato questi Santuari come appartenenti al "Gruppo B". 
L'epifania inizialmente interviene come fatto privato, successivamente si 
estende, pur incontrando la resistenza delle autorita civili preoccupate nel 
mantenere I' ordine pubblico e dal clero perplesso e molto prudente ad ac- 
cogliere i messaggi e l'autenticita dei fatti prodiqlodi". T uttavia la straordi- 
narieta dell'accaduto e l'entusiasmo della folla finiscono per coinvolgere 
tutti; si producono allora radicali revisioni negli atteggiamenti ostili dell'ini- 
zio. T occato personalmente dall' evento chi piu era avverso improvvisa- 
mente si trasforma in acceso sostenitore. T utta la cornunita partecipa e 
l'evento privato si fa religioso, da religioso si trasforma in pubblico. Le gua- 
rigioni, le grazie collettive, ii potere miracolistico modificano l'esperienza 
singola ed ii culto devozionale, pubblicamente accettato, finisce col diven- 
tare culto istituzionalizzato. II tempio serve a garantire e perpetuare ii ricor- 
do dell'evento eccezionale, deve quindi essere una sede prestigiosa ed im- 
portante. Quando none espressamente richiesta dal patrono l'edificazione 
e voluta a furor di popolo. Assistiamo ad una rincorsa nella prodiqalita e 

24 «Tre cause hanno aggravato questo rigore (della chiesa) nel corso dei secoli: 1° II movimento ca- 
rismatico di Montano, la nuova profezia che era iniziata in modo promettente e che decadde in ec- 
cessi che portarono a gravi tensioni e allo scisma ... ; 2° Un nuovo fattore sfavorevole alle apparizioni 
si sviluppa nel Medioevo. La teologia, che era stata favorevole, fino ad allora, un'incombenza dei ve 
scovi (a motivo del loro incarico e della loro consacrazione), o dei monaci (a motivo della preghiera e 
dell'esperienza spirituale) dlvento universitaria. Essa concentro i suoi sforzi sull'astrazione, sulla ra- 
zionalita ... ; 3° Una terza ondata dispregiativa e riduttiva sorse nel secolo XIX. Essa ha i suoi prodromi 
nel secolo XVII quando nacque lo spirito scientifico e un nuovo culto della ragione. I "Iilosofi" del se- 
colo dei Lumi (sec. XVIII) secolarizzarono questa corrente>, R. LAuRENTIN, LJUDEVIT RuPC1c, La Vergine 
appare a Medjuqorje, Brescia 1984, pag. 12, 13. 
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nelle offerte che desta stupore25; nascono da piccole e povere comunita i 
Santuari piu ricchi e splendidi. Questa prodigio nel prodigio attesta una vo- 
lonta di sacriflcio ed una capacita di aggregazione incredibili. 

25 T. RONNA, Storia de/la chiesa di 5. Maria de/la Croce, Milano 1824. Frammenti degli annali di 
Creme, P1Erno TrnN1, N. 1, "Frammento del libro VIII", pag. 302-303. 
«Adl 17 di Luio dll anno 1493. fu ii Sancto Tempio principiato, et quanto piu spesa si gli faceva, tan- 
to magior soccorso da la divina dementia di quotidiani duoni era mandato, che stupefato ciascuno 
rimaneua quando scaturir ducati, gioie, anelle, tazze, confetere, croce, et paramenti di Gesa ucdeua- 
no; Ridotto quasi al fine ii glorioso tempio, per sdegno contra dil Architecto conceputo, dal opra si 
desiste, ne huomo si troua, che al principiato Lauoro sapia ii fine acomodare, per la escelentia dil 
principio; si pentirono al fine Cremaschi hauer l'Opra dal primo artifice retrata, ma puocho ii pentir 

gioua, Antonio Montanaro l'anno 1500 al meglio chel sa la fornisse, ma non rispuose perho ii fine al 
principio, per ii che la terra si attrista anchor, et piangie. Si fecero molte oblationi per ii populo di 
Crerma, ciascuna Porta facendo la sua separatamente; gli fanciuletti di l'uno, e l'altro sexo cum di- 
verse foggie adobati, a Cauallo cum sopraveste mandaueno ad offerire, cum Carri, et Vmbrelle rica- 
mente secondo l'anticho ornati, fra laltre cose di memoria digne; La Porta di Vmbriano Ii sette Piane- 
ti fece, cum Ii Carri tirrati da diuersi animali ficti, che pareuano uiui, et a ciascuno pianeta seguirono i 
Cauaglieri, cioe i fanciuletti secondo linflusso dil Pianeta vestiti, a marte, armati di arme ficte secondo 
l'anticho, a Venere in habito amoroso, a Gioue literale, e scientifero, et cusl a tuti gli altri, et quelli di 
Rivolta fecero Ii tre Magi cum Ii Cauaglieri uestiti al habito dil paese di ciascuno delli tre Regi, cum 
molte altre fantasie, che per brevitade preterisco». 
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CLASSIFICAZIONE 

Nelle seguenti tabelle n. 1, 2, 3, 4 sono elencate le sette fasi successive co- 
stituenti l'arco temporale attraverso ii quale si passa dall'apparizione all'edi- 
ficazione dei Santuari di Gruppo A. 
La prima fase EpttenieMediszione corrisponde alla manifestazione del pa- 
trono ed alla scelta del messaggero. L'apparizione avviene in una atmosfe- 
ra pervasa da "splendore e bellezza ammirabili", la Madonna si presenta 
"improvvisamente con soave e regale sembianza". La destinataria e una 
povera fanciulla o una donna malmaritata che sta pregando in un luogo 
isolato di campagna (ii campo, la vigna), mentre svolge ii lavoro quotidiano 
(pascola le oche, lavora nei campi). La Vergine affida alla donna un mes- 
saggio da divulgare al prete, all'autorita ed una serie di istanza precise (2• 
fase Richiesfa-fV!essaggio): 

- esorfa alla costruzione di una chiesa sul luogo dell'apparizione; 
- rende nota la collera di Dio verso gli uomini peccatori; 
- richiede ii pentimento con orazioni e digiuni; 
- vuole la pubblicazione dell'accaduto. 
La ragazza esegue ii mandato, di solito non viene creduta (3• fase Tra- 
sgressione-Repressione), anzi e aspramente rimproverata e considerata 
una bugiarda. A questo punto si verifica una seconda apparizione accom- 
pagnata da una Ammonizione (4• fase). La quinta fase e costituita dall'atto 
di Fede; grazie ad un prodigioso miracolo (ii ramo secco rifiorisce, sgorga 
improvvisamente una fontana, strani segni appaiono in cielo, i malati guari- 
scono) la messaggera viene creduta. lnfine I' Esecuzione-Soddisfazione ( 6• 
e 7• fase) sottolineano le conseguenze finali relative all'erezione del tem- 
pio, alla sua fama e popolarita, consolidata nei secoli grazie al riconosci- 
mento dei P.G.R. 
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Donna e bambino pregano per un infanfe in cul/a 
Vitoria Chogrossa P.G.R. L.A. 1664 
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GRUPPO "A" - Tabella N. 1 

SANTUAR/0 DELLA PALLA VIC/NA (lzano) 

1' EPIFANIA·MEDIAZIONE 
Teofania. 
La B.V. appare ad una fanciulla contadina {rusticae puellae) 1 che prega mentre accudisce 
le oche. 

2' RICHIESTA·MESSAGGIO 
La Madonna vuole che nel luogo dell'apparizione venga eretta una chiesa in suo onore e 
impone alla fanciulla di recarsi in paese ad awertire ii sacerdote2• 

3' TRASGRESSIONE-REPRESSIONE 
II parroco rifiuta di credere alla storia e prende per pazza la ragazza. 

4' AMMONIZIONE 
Teofania. 
La Vergine riappare e ingiunge alla giovinetta di rifare la missione. Questa volta le conse- 
gna un ramo secco che fiorira prodigiosamente non appena sara nelle mani dell'incredulo 
reverendo. Da lui dovra poi esigere un documento scritto attestante la missione 
compiuta3. 

5' FEDE 
lerofania. 
II prodigio si awera e la ragazza viene finalmente creduta. 

6' ESECUZIONE 
Viene costruita una primitiva chiesa. Non esistono documenti scritti comprovanti l'anno 
dell'awenimento straordinario. Sono stati pero tramandati i giorni ed ii mese 13, 14 mag· 
gio. Probabilmente l'apparizione awiene intorno alla prima meta del XV sec. (ii piu antico 
alfresco reca la data 1444). 

7' SODDISFAZIONE 
Le innumerevoli testimonianze miracolose elargite attraverso i secoli sono rappresentate 
dagli ex voto dipinti, circa una sessantina, ii piu antico e datato 1612, <molti di essi furono 
distrutti perche cadevano fradici dal tempio, dalla vecchiaia, dai tarli>", 

I lzano e ii santuario de/la Pallavicina, Milano 1919, pag. 67. 
2 Sac. G. l.ucou, II Santuario de/la 8. V. de/la Pallavicina, lzano (Crema) 1982, pag. 12. 
3 Cost e infatti rappresentata la scena dell'apparizione in un alfresco datato 1598 conservato nella sagrestia di 
lzano. 
4 Nola 1, pag. 144. 
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GRUPPO "A" - Tabella N. 2 

SANTUAR/0 DI 5. MARIA DELLA MISER/CORDIA (Castelleone) 

1· EPIFANIA-MEDIAZIONE 
Teofania. 
La Madonna appare ad una povera vedova 1 di name Domenica Zanenga I' 11-5-1511 in 
una vigna presa in affitto. La donna vi si era recata per lavorare e pregare. 

2· RICHIESTA-MESSAGGIO 
La Zanenga deve recare al parroco ed ai consoli ii seguente messaggio: «Tutti preghino 
Dio e facciano penitenza dei loro peccati. Troppo e offeso ii Signore. Assicura tutti che io 
non manchero mai di intercedere per i peccatori pentiti (dice Maria), e di ottenere per loro 
perdono e misericordia. Si facciano pubbliche preghiere e rigorosi digiuni nei giorni di 
mercoledi, venerdi e sabato. Siano santificati i giorni della festa. E mio desiderio che si co- 
struisca in questo luogo una chiesa e sia chiamata Santa Maria della Misericordia2. 

3• TRASGRESSIONE-REPRESSIONE 
Domenica ritorna al Castello e qui racconta l'accaduto alle autorlta civili e religiose, ma 
non e creduta, anzi e ritenuta una visionaria "stolta e delirante". 

4• AMMONIZIONE 
Teofania-/erofania. 
La madonna compare la 2• e 3• volta rendendo la messaggera storpia e muta affinche i te- 
stimoni possano credere. Un prete che non credeva al miracolo rimane pure lui me- 
nomato. 

5• FEDE 
Teofania-/erofania. 
T utte le campane suonano a distesa, si forma una processione che si reca alla vigna. La 
Madonna appare per l'ultima volta e risana Domenica ed ii sacerdote. 

6• ESECUZIONE 
lmmediatamente sul luogo dell'apparizione si costruisce un portico riparato, ii giugno sue- 
cessivo viene innalzata una piccola chiesa e nel 1513 ne viene costruita un'altra di gran 
lunga maggiore. 

7• SODDISFAZIONE 
Proliferano le grazie. II santuario in passato conteneva moltissime tavole votive. Quelle an- 
teriori al 1528 furono <abbruciate insieme con altri monumenti e arredi dal duca di Bruns- 
wick che lascio alla truppa saccheggiare barbaramente la chiesa ii 4 giugno dell'anno sud- 
detto='. Un furto recente ha ridotto gli ex voto dipinti su tavola ad una settantina. 
1 R. CUGINI, Storia di Castel/eone, Castelleone 1963, pag. 91. 
2 II Santuario di 5. Maria def/a Misericordia presso Castelleone, Cremona 1972, pag. 9. 
3 CHIAPPA, Memorie storiche de/ Santuario def/a 8. V. def/a Misericordie di Castelleone, Crema 184 1, pag. 
Vl-78. 
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GRUPPO "A" - Tabella N. 3 

SANTUARIO DI 5. MARIA DELLA CROCE (Crema) 

1' EPIFANIA-MEDIAZIONE 
Teofania. 
II 3-4-1490 nel folto bosco del "novelletto" vicino al Serio la Madonna compare e soccor- 
re Caterina (dell'antica e ragguardevole famiglia degli Uberti). Ladonna ferita mortalmen- 
te dal marito ha invocato la Vergine implorando la grazia di poler ricevere i sacramenti. 

2' RICHIESTA-MESSAGGIO 
Manca. 

3' TRASGRESSIONE-REPRESSIONE 
L'arresto improwiso dell' emorragia dalle 14 ferite, la soprawivenza per !ante ore e la luci- 
dita del racconto di Caterina suscitano perplessita e dubbi, le autorlta sono scettiche, so- 
prattutto temono disordini. II popolo e diviso, c'e chi crede all'apparizione e chi parla di al- 
lucinazione agonica. 

4' AMMONIZIONE 
Manca. 

5' FEDE 
lerofania. 
11 luogo dell'aggressione diventa subito meta di devoti e ammalati, iniziano a decine le gua- 
rigioni miracolose. 
Gli occhi della Madonna nel quadretto posto sul luogo dell'apparizione si muovono e 
piangono. 
II podesta Nicolo Priuli, intollerante nei confronti della folla che si raggrupppava al "novel- 
letto", mentre faceva un sopraluogo assiste ad una visione straordinaria, vede un cerchio 
iridato scendere 3 volte sul luogo dell'apparizione. Piange e si pente. La chiesa a ricordo 
dell'awenimento viene costruita con pianta circolare. 

6' ESECUZIONE 
lerofania. 
Sul posto benedetto sorge un cespuglio a contatto del quale awengono prodigiose guari- 
gioni, esso viene incorporato nella costruzione del santuario iniziata ii 6-8-1490 per con- 
corso e volonta popolare. 

7' SODDISFAZIONE 
II santuario di S. Maria della Croce e citato nella bibliografia degli ex voto italiani 1 e tutto ci 
fa supporre che di ex voto dovevano essercene a centinaia. T uttavia oggi restano sola- 
mente 4 quadretti dipinti risalenti ai primi del secolo. 
1 P. TosCH1, Bibliografia degli ex voto ita/iani, Citta di Castello 1970, pag. 43. 
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GRUPPO "A" - Tabella N. 4 

SANTUARIO DELLA MADONNA DI CARAVAGGIO (Caravaggio} 

1' EPIFANIA-MEDIAZIONE 
Teofania. 
Caravaggio nella prima meta del '400 «e terra di confine Ira due stati (Milano e Venezia) ... 
irrequieta per le continue latte politiche; corrosa dall' eresia; percorsa da banditi, proscritti 
e compagnie di venture» 1• 

II 26 maggio 1432 Giovannetta e intenta a raccogliere l'erba in un prato, mentre prega 
piange per i maltrattamenti a cui ii marito (Francesco Varoli, contadino) la sottopone. lm- 
prowisamente gli appare "una regale e soave Signora". 

2' RICHIESTA-MESSAGGIO 
Maria affida a Giovannetta un messaggio di pace afflnche lo porti per ii mondo ai gover- 
nanti ed al popolo. Chiede digiuni e penitenze, inoltre comanda che si edifichi in quel luo- 
go una cappella. 

3' TRASGRESSIONE-REPRESSIONE 
La donna racconta l'accaduto, ma un incredulo beffandola le getta un ramo secco. 

4' AMMONIZIONE 
lerofania. 
II ramo improwisamente fiorisce e dal suolo sgorga una sorgente. 

5' FEDE 
lerofania. 
Le acque della fontana hanno virtO taumaturgiche e sollevano dai mali turbe di infelici. 

6' ESECUZIONE 
II 31 luglio dello stesso anno inizia la costruzione della cappella. 

7' SODDISFAZIONE 
La lama del Santuario richiama migliaia di pellegrini provenienti da tutta Italia, nel 15 75 
inizia la costruzione dell'attuale maestoso tempio. 

1 A. BIANCHI, La Madonna di Caravaggio, Bergamo 1959, pag. 11. 
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Nelle tabelle 5, 6, 7 e 8 sono raggruppati i santuari convenzionalmente riepilogati nel 
Gruppo "B". 
In questi casi abbiamo chiamato "Dono Divina" la prima fase che si manifesta attraverso 
un tramite impersonale. La seconda fase "ConteseRepressione" testimonia ancora una 
volta lo sconcerto e la vulnerabilita umana di fronte ai "fatti insoliti". 
Seguono le fasi della "Fede, esecuzlone, soddisiezione" peraltro comuni alla precedente 
classificazione. 

GRUPPO "B" - Tabella N. 5 

SANTUAR/0 DEL BINENCO (Sergnano) 

1• DONO DIVINO 
lerofania. 
Secondo la tradizione popolare ii flume Serio trasporta un simulacro della Vergine. 

2' CONTESA-REPRESSIONE 
La statua si arena sulla costa, confine di due paesi: Pianengo e Sergnano; sorge una con- 
tesa per ii possesso. 

3' FEDE 
lerofania. 
La mattina dopo ii volto della Madonna appare orientato verso Sergnano, si decide che 
deve appartenere agli abitanti di questo paese. La statua e ritenuta miracolosa ed e costrut- 
ta sul posto una primitiva cappella. 

4' ESECUZIONE 
Si edifica una nuova chiesa in muratura. 

5' SODDISFAZIONE 
Oltre a numerosi quadretti e cuori in argento, in sagrestia sono conservati 6 ex voto (dal 
XVIII al XIX sec.), in passato ci sono stati diversi furti. 
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GRUPPO "B" - Tabella N. 6 

SANTUAR/0 DI ARIADELLO (Soresina) 

1' PREMIO DIVINO 
Nella campagna soresinese una immagine della Vergine, affrescata sulla parete di una ca- 
sa distrutta, opera grazie e favori specialissimi ed e oggetto di grande venerazione da parte 
dei contadini della zona. 

2' CONTESA-REPRESSIONE 
II posto e al centro di numerosi pellegrinaggi e di fatti clamorosi. « ... onde evitare possibili 
disordini, e porre un ritegno all'esagerato entusiasmo popolare e specialmente per aver 
modo di verificare i miracoli ed impedire che ii culto, divenisse superstizione (ii vescovato), 
ordlno che subito si coprisse la venerata immagine e si chiudesse ii portico con una can- 
cellata in leqno» 1• 

3' FEDE 
lerofania. 
La famiglia dei marchesi Barbo, feudatari della zona, mentre (nonostante ii divieto) prega 
davanti al dipinto ottiene la guarigione della figlia sordomuta. 

4' ESECUZIONE 
I Barbo riconoscenti istituiscono subito un beneficio, ii fatto prodigioso eccita l'entusiasmo 
del popolo soresinese che erige in quel luogo un Santuario; in esso e trasportata l'immagi- 
ne miracolosa e la prima pietra viene pasta I' 11-5-1663? 

5' SODDISFAZIONE 
Da quel giorno le grazie si moltiplicano e innumerevoli sono gli ex voto. Nel 1817 ii luogo 
viene adibito a lazzaretto. «In questa occasione furono tolti tutti gli ex voto che coprivano le 
pareti del Santuario. Passato ii flagella soltanto una parte degli ex voto fu raccolta e conser- 
vata» 2. 

1 Sac. BONI GIUSEPPE, Chiese ed ex convenfi di Soresina, 1928, pag. 80. 
2 Cfr. nota n. 1, pag. 96. 
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GRUPPO "B" - Tabella N. 7 

SANTUAR/0 DEL TINAZZO (Soncino) 

1' DONO DIVINO 
lerofania. 
Narra una leggenda popolare che durante una terribile slcclta cadde, nei primi di agosto 
(1453?}, una abbondante nevicata. 

2' CONTESA-REPRESSIONE 
Manca. 

3' FEDE 
A seguito di questo fenomeno i soncinesi innalzarono una chiesetta sulla riva occidentale 
del fiume Oglio. «La meta e suggestiva: le piante secolari del parco parlano un linguaggio 
quasi mitologico ... » 1• 

4' ESECUZIONE 
La chiesa sorge sul tracciato di una antica strada diligenziale che collegava Cremona a 
Bergamo. 

5' SODDISFAZIONE 
All'interno la chiesetta conserva numerosi affreschi attribuiti agli Scanzi e ad allievi del Ba- 
schenis, e rimasto un solo ex voto su tavola. 

1 G. COLOMBI, Soncino guida ell'erte e ai monumenti, Brescia 1975, pag. 107. 
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GRUPPO "B" - Tabella N. 8 

SANTUAR/0 BEA TA VERCINE DELLA FONTANA (Casalmaggiore) 

1 • DONO DIVINO 
«Ancora prima dell'anno mille esisteva una cappelletta dedicata alla Madonna e presso vi 
era una cisterna dove si poteva attingere della buona acqua» 1• 

2• FEDE 
lerofania. 
•I fedeli portavano grande devozione a quella antica immagine e attribuivano virtu tauma- 
turgiche alla fonte, perche si immergevano nell'acqua invocando l'intercessione di Maria 
per essere liberati dalle malattie. II miracolo della guarigione di un cieco dalla nascita che 
riacquista improwisamente la vista ( 1320) e che e citato da tutti gli storici, nee la prova='. 

3• ESECUZIONE 
«Qui si Ierrno l'attenzione dei maggiorenti della citta i quali sollecitati dalla popolazione, 
vollero ristrutturare l'antica cappelletta costruendovi sopra un Santuario degno delle plu 
belle chiese della cltta. II Santuario della Fontana e sorto come espressione collettiva di 
una citta e suoi dintornl»:'. 

4' CONTESA-REPRESSIONE-AMMONIZIONE 
Ne! luglio de! 1796 mentre si celebrava una messa nel tempio, alcuni fedeli vedono stilla- 
re dagli occhi dell'immagine di Maria alcune gocce di sangue. La notizia fa accorrere rnol- 
ta genie alla chiesa, ma ii comandante della guarnigione francese che presiedeva Casal- 
maggiore («uomo dai modi ruvidi, dall'aspetto truce, dal fare erroqante»), ordina subito di 
chiudere la chiesa, arresta i sacerdoti, confisca elemosine e arredi sacri. Ma i casalesi si 
rivoltano e l'insurrezione fa fuggire le truppe francesi, ii comandante sacrilego muore an- 
negato mentre tenta l'attraversamento del Po. 

5• SODDISFAZIONE 
La festa Patronale de! Santuario cade ii 25 marzo. I miracoli si moltiplicano e la Vergine 
protegge i devoti da terribili epidemie ( 1497, 1528, 1630) dalla siccita ( 1778), dal colera 
(1855) e dalle frequenti alluvioni del fiume. Le pareti della chiesa sono coperte da tabelle 
votive <che cantano la misericordia di Maria», molte divenute fracide vanno disperse quan- 
do ii Santuario viene adibito a caserma. Oggi nel corridoio della cancelleria ne sono rima- 
ste poche decine. 

1 La Madonna de/la Fontana, Storia ed Arte, Pinerolo, nov.-dic. 1975, pag. 1. 
2 P. a. GALLINA, II Santuario de/la 8. V. de/la Fontana, Genova 1982. 
3 Cfr. nota 1, pag. 2. 
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Tabella N. 9 

SANTUAR/0 DEL MARZALE (Ripa/ta Vecchia) 

II Santuario di S. Maria del Marzale e ii piu antico tra quelli cremaschi qui esaminati 
( 1041-1046) e forse e questo ii motivo che ne impedisce una chiara e precisa collocazio- 
ne all'interno dei precedenti gruppi. Sfuggono i motivi che hanno spinto Vinizone, ram- 
pollo dei Capitano di Rivoltella, a rettificare le precedenti disposizioni testamentarie favo- 
rendo le chiese locali di S. Maria e S. lmerio. Cosl resta awolta nel mistero la storia di fon- 
dazione del Santuario. 
<Nel 1202 la Vergine appare alla mente ed al cuore di coloro che accampati presso la sua 
chiesa del marzale e in procinto di azzuffarsi in combattimento cruento, improwisamente 
ridotti a piu miti consigli s'indussero a giurare una tregua durata ii doppio del tempo stabi- 
lito, vi e in luogo e dura costante e senza incertezze la tradizione che la Vergine sia anche 
realmente apparsa presso la chiesa stessa ad una pia figliuola (1350?). Questa tradizione 
non confortata da documenti e prove dirette, esplicite e formali, che non ci dice nemmeno 
ne a chi precisamente, ne quando, ne come, ne altra circostanza in cui la Vergine sla ap- 
parsa, e resa attendibile e merita fede> 1• 

Una notevole serie di prove testimoniano a favore dell'evento2• 

1 Mons. ANGELO PATRIN!, La Madonna def Marzale, Manoscritto, pag. 71. 
2 lbd. Secondo ii Patrini l'apparizione e comprovata dal numerosi ex voto affrescati in chiesa, dalle tavolette voti- 
ve, dalla vecchia fiera (25 rnarzo], dalla presenza di pellegrini che giungevano anche da lontano, dall'utilizzo del- 
la zona antistante ii Marzale per fini di sepoltura. 
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Capitolo IV 

URBANISTICA, SPAZIO SACRO, TEMPO SACRO 

Ad opera delle ierofanie lo spazio trasfigura e acquista sacralita <uno spazio 
sacra trae la propria valldita dalla permanenza dell'epifania che una volta 
l'ha consacrato>". La presenza di una statua miracolosa o ii ricordo dell'ap- 
parizione definiscono ii luogo santo. Da qui si irradia la sottile influenza e si 
diffondono quei benefici che delimitano tutta una zona (citta, paese) e piu 
precisamente lo spazio sacra identifica la localita che circoscrive l'area di 
pratica di un culto ". 
Anche un agnostico puo avvertire ii clima di pace che pervade l'area pro- 
spiciente ii Santuario. Si e cosi arrivati a definire geografia sacra «Jo studio 
degli influssi sottili ... che rendono piu ricettiva della grazia celeste una loca- 
lita: si tratta della scienza della localizzazione dei siti adatti a templi, santua- 
ri, tombe e centri iniziatici per l'allestimento di giardini e alla individuazione 
di paesaggi che concentrano la grazia o magia che scorre per le arterie 
dell'universo e trasforma un ambiente naturale in un riflesso del 
paradiso>". 
In molti casi ii luogo sacra e rimasto tale per millenni; qui si sono ininterrot- 
tamente officiati i riti religiosi: alle cerimonie druidiche sono subentrati i 
templi pagani e poi le chiese cristiane. Gli edifici della fede sono ubicati do- 
ve lo Spirito penetra, pervasi da forze telluriche29, immersi negli scenari 
lussureggianti; oltre a produrre piacevoli suggestioni coreografiche predi- 
spongono l'uomo alla rlcettivlta metafisica. Sin dai primordi della civilta 
hanno richiamato folle pellegrine di devoti e la loro edificazione si e svolta 
in sintonia con le leggi dell' orientamento slrnbolico ". 
Dall'esame geografico dei Santuari possiamo trarre alcune evidenti consi- 
derazioni. I Santuari esaminati sorgono originariamente in zone extra-urba- 
ne, in prossimita di rogge, su di una costa'", vicino al fiume, eppure in una 

26 M. EuADE, Traltalo di storia de/le religioni, Torino 1972, pag. 378. 
27 G. VAN Drn LEEUW, Fenomenologia de/la religione, Torino 1975, pag. 309. 
28 Sevvo HosSEIN NASR, in N. 1-2, Conoscenza re/igiosa, "Le scienze tradizionali", Firenze 1982, 
pag. 130. 
29 L. CHARPENTIER, I misleri de/la calfedrale di Chartres, Torino 1072. 
30 A. T ERENZONI, L 'universo simbolico de/la catledrale, Genova 1980, pag. 66. 
31 Gruppo Antropologico Cremasco, La Iiere di s. Maria, Crema 1984, pag. 76. 

88 



zona di transito obbligato (strade di collegamento, diligenziali). Lo spazio 
preferito dall'epifania e la campagna, ii campo, ii novelletto. Allo stesso mo- 
do in cui la potenza del divino si manifesta nei fatti umani ristabilendo l'or- 
dine interrotto dall'incidente e dalla malattia, cosi ii caos naturale presente 
nel luogo selvaggio si tramuta in kosmos. Ad opera dell'uomo, nella ordi- 
nata simmetria del giardino, ii rovo incolto diventa siepe, ii bosco cede ii 
posto al viale, la strada alberata, rettilinea e regolare costituisce la principale 
via d'accesso al Santuario. 
La foresta ed ii bosco anche nell'immaginario letterario sono stati identifi- 
cati col luogo del mistero e della preghiera poiche rappresentano solitudi- 
ne e sacralita in contrapposizione al mondo abitato e socializzato. 
La costante presenza dei porticati (comune a tutti i Santuari) ci attesta la 
frequente partecipazione di visitatori che giungevano anche da posti molto 
lontani, sorretti dall'ldea della remissione dei peccati o dalla concessione di 
indulgenze particolari. I pellegrini si intrattenevano diversi giorni, partecipa- 
vani alle funzioni religiose officiate nel tempio e pernottavano, al riparo dal- 
le intemperie, sotto le logge adiacenti. II viandante munito di conchiglia e 
bastone32 e una presenza familiare nella storiografia religiosa medioevale. 

Cosi veniva assolto ii voto contratto con la divinita. Mantenendo la promes- 
sa, ii devoto lasciava le comodita della propria casa, l'affetto dei parenti e si 
avviava per lande solitarie avendo come unica meta la visita al Santuario 
prescelto. Tappe estreme di questi itinerari era no S. Giacomo di Compo- 
stella e Gerusalemme, le due finis terrae occidentale e orientale conosciute 
nell'eta di mezzo33. Ma anche le nostre zone erano percorse con mete piu 
brevi da devoti che si confondevano assieme alla folla poco eterogenea dei 
poveri itineranti. Probabilmente da 11 e originata quella forma di pauperi- 
smo ambulante, i poveri della cerca, che a giorni prestabiliti passavano di 
cascina in cascina e contro la recitazione di orazioni e canti ricevevano le- 
gna, farina e pane. 
Mentre le chiese cittadine adempiono soprattutto alla funzione del servi- 
zio religioso sociale (infatti vengono costruite in luoghi che essendo urbani 
pretendono un rispetto forzato dell'edilizia circostante), ii Santuario sorge 
libero dai grovigli dell'edilizia cittadina, al centro di un ambiente naturale ed 
e per eccellenza la casa di Dio. 
Secondo le leggende di fondazione ii luogo dove si deve costruire la chiesa 

32 R. GuENON, A propos des Pelerineqes, in Voile d'Isis, Parigi 1930. 
33 R. OuRSEL,Pellegrini de/ media evo, Milano 1980. 
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e scelto dal nume stesso, ed anche quando sarge per volonta umana l'area 
preferita e sempre quella dell'apparizione. Una dinamica superiore divina, 
o pubblica, consacra e legittima ii sorgere dell'edificio; solitamente viene 
prescelto un luogo tranquillo, ameno, appartato. La chiesa rurale si svilup- 
pa in stretta simbiosi con l'ambiente circostante a tal punto che ii fiume, la 
fontana, ii dosso ne diventano l'elemento identificatore. 
L' evento miracoloso e pure apportatore di pacificazione, necessariamente 
si presenta in periodi particolarmente difficili, in concomitanza di guerre, 
pestilenze, sconvolgimenti naturali, politici o economici, L'infelicita, la cru- 
delta dei tempi e ii lassismo morale sembrano costituire un humus favore- 
vole al manifestarsi di eventi pradigiosi. Narratori e storici concordano nel 
dipingere a tinte fosche ii quadra di quei tristi momentl". 
Le apparizioni mariane cadono in primavera e con piu frequenza nel mese 
di maggio. Tempo sacra e tempo prafano coesistono percha «la quotidia- 
nita, come forma consueta e sottomessa del vivere, e condizione per ii ma- 
nifestarsi del mlracolo»:". L' ex voto fissa e storicizza "nunc et semper" l'ir- 
rampere dell'interferenza divina nel quotidiano; ii tempo sacra del prodlqio 
stupendo interviene nello scorrere consuetudinario del tempo comune, lo 
scadenza e lo rinnova.Mondo umano e mondo divine sono legati insieme 
da un recipraco accordo di offerta-miracolo. Si instaura uno scambio voto- 
grazia, la stessa scritta per grazia ricevuta frequentemente riscontrata espli- 
cita «un miracolo non legato a voto specifico, che va riconosciuto e ricam- 
biato con un atto rituale o un dona votivov". Ma i rapporti e i fondamenti 
su cui praspera l'economia sacra vanno oltre la formula bisogno-prames- 
sa e trascendono le leggi del "do ut des" e del "das ut dem"37• Queste cau- 

34 Gli ex voto del '600 cremonese sono contemporanei alla crisi causata dal malgoverno spagnolo 
« ... la scarsa efficienza delle pubbliche autorite, l'irnrnoralita e la delinquenza di un discreto numero di 
cittadini sembravano giustificare alla mente di autentici sprovveduti la legittimita dei soprusi e delle 
violenze ... », U. G. Oualche notizia su Cremona de/ XVIII, Strenna dell' A.D.A.F.A., Cremona 1974, 
pag. 165. 
T ra i tanti a Itri esempi prendiamo lo sfondo storico de Ila apparizione avvenuta a Caravaggio: 
Anno 1432: la chiesa viveva uno dei periodi plu burrascosi della sua storia: a) chiuso legalmente, nel 
1417, ii rovinoso scisma d'occidente dopo ii periodo avignonese; b) nel corpo della chiesa si erano 
determinate gravi lacerazioni per dolorose separazioni (chiesa greca, armeni, giacobiti); s'era aperta 
inimicizia Ira Filippo Maria Visconti ed ii papa Eugenio IV. 
A. B1ANCH1, La Madonna di Caravaggio, Caravaggio 1958, pag. 10-11. 
35 G. B. BRONZINI, Fenomenologia dell'ex voto, Lares XLIV, N. 2, Firenze 1978, pag. 146. 
36 G. B. BRONZ1N1, Ex voto e culture religiosa popolere, in "Rivista di storia e letterature religiosa", N. 
1, Firenze 1979. 
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sali vanno intese e svelate nella loro essenza scavando alle origini della ci- 
vilta contadina, senza dimenticare la sua natura di societa essenzialmente 
tradizionale38• 

Capitolo V 

FENOMENOLOGIA DEGLI EX VOTO 

La precedente classificazione puo essere estesa ed applicata agli ex voto, 
sezionando la dinamica che regola le innumerevoli microstorie. La formula 
si puo comporre di cinque funzioni: blsoqno, rtchieste, Fede, ringraziamen 
to, esecuzione. 
Nel ritualismo che porta alla committenza dell' ex voto cambia ii significato 
delle fasi, come ad esempio ii Bisogno che qui assume un intendimento 
del tutto diverso rispetto a quello prospettato da G. Profeta nell'esame del- 
le leggende dei santuart". Una situazione anomala o di crisi (malattia, inci- 
dente, pericolo) che definiamo genericamente di "bisoqno" inizia la serie 
delle funzioni. A questa segue (oppure come nel caso degli incidenti econ- 
temporanea e sottintesa) l'invocazione. II fedele colpito negli affetti o nella 
salute, uscito da una situazione di stabilita ed esposto all'imprevisto pre- 
senta supplica invocando la protezione celeste. Gia questa funzione di "Ri 
chieste" puo contenere in forma espicita la promessa, l'impegno, ii voto 
(secondo la solennita] a commlssionare in caso di esaudimento ii quadret- 
to. La terza fase e costituita dalla "Fede" del miracolato, lagata all' otteni- 
mento della grazia e dalla convinzione che solo l'intervento soprannaturale 
ha favorito I' esito positivo de Ila vicenda. A volte questo momenta e ac- 

37 Sui rapporti che regolano la meccanica de! dono votivo vedi: G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia 
de/la religione, Torino 1975; G. VAN DER LEEUW, L'uomo primitivo e la religione, Torino 1961; C. 
GALLINI, II consumo de/ sacra, Bari 1971. 
38 «Cio a cui attribuiamo ii nome di civilta tradizionale, e una civilta che si fonda su dei prindpi nel 
senso vero della parola, una civilta cloe, in cui la sfera intellettuale domina su tulle le altre, dalla quale 
tutto procede direttamente, e, si tratti di scienze o di istituzioni sociali, non rappresenta altro, in defi- 
nitiva, che applicazioni contingenti, secondarie e subordinate de lie verita puramente intellettuali», 
"Oriente e Occidente", RENE GuENON, Torino 1965, pag. 163. 
39 G. PROFETA,Leggende di fondazione dei Santuari, in Lares, anno 36, lase. Ill-IV, Firenze 1970. E. 
GuLLI, // Santuario e la leggenda di fondazione, in Lares, anno 38, lase. Ill-IV, Firenze 1972. 
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compagnato dall'apparizione del patrono; l'intervento salvifico giunge pro- 
prio nell'attimo critico, ripristinando la situazione di precedente norrnalita. 
In alcuni casi le due fasi vengono entrambe riportate; assistiamo allora alla 
contrapposizione diacronica di due scene con ii malato ante e post azione 
miracolosa, o alle rappresentazioni del miracolato al momenta dell'inciden- 
te e quando poi ne esce illeso. Con ii Ringraziamento viene stabilita la 
commessa al pittore, la commessa al pittore, al decoratore (tra gli ex voto 
esaminati solo raramente committente ed autore sono la stessa persona). 
L'ultima funzione e I' "Esecuzione": ii dipinto dopo la benedizione viene 
collocato alla parete del Santuarlo". 

Capitolo VI 

MIRACOLI DIPINTI E DEVOZIONALISMO 

I miracoli, documentati nelle pitture votive appese alle pareti dei Santuari, 
da secoli sono la fonte di una lettura figurata e parlano un linguaggio irn- 
mediato che e facilmente comprensibile a tutti. 
Forniscono l'esempio edificante di una ininterrotta sequela di epifanie e da 
sempre hanno costituito la guida sicura alle petizioni impossibili e sono sta- 
te lo sprone alle speranze piu disperate. Le sacre storie rappresentate do- 
cumentano ii frutto di un devozionalismo troppo spesso superficialmente 
stigmatizzato con gli epiteti di «fanatismo bigotto e opportunismo supersti- 
ztoso». In realta si e trattato di un <rnovimento reverenziale e affettuoso del 

40 Riteniamo opportuno riportare la classificazione fatta da A. S1sTR1 in AA.VV., Figura cu/to cultura - 
I dipinti def/a Diocesi di Rimini, Rimini 1981. 
1 ° - Ex voto con richiesta identificano "cio che era e si e risolto": 
A 1) Stato di necessita - regolarita esistenziale. 
B 1) Male - accadimento di pericolo - crisi di presenza. 
C 1) Richiesta di intervento divine - voto. 
D 1) Salvazione - ritorno alla normalita. 
E 1) Convinzione dell'avvenuto intervento divino. 
Fl) Ringraziamento - commissione o esecuzione dell'ex voto. 

Z0 
- Ex voto senza richiesta che identificano "cio che avrebbe potuto essere e non e stato": 

AZ) Stato di norrnalita - reqolarita esistenziale. 
BZ) Pericolo immediato. 
CZ) lndennita - norrnallta - crisi di presenza. 
DZ) Convinzione dell'avvenuto intervento divino. 
EZ) Ringraziamento - commissione o esecuzione dell'ex voto. 
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cuore verso chi e piu di noi»41, di un abbandono fiducioso alle guide so- 
prannaturali. 
II devozionismo e un movimento popolare che ha trovato la sua ragione di 
essere nella tenace ed incrollabile fede della gente semplice di campagna. 
In questo mondo gli slanci generosi e la prodiqalita sono garanti del pro- 
verbio "Dio vede, Dio provvede". Un comune mal di denti, la frattura di 
una gamba, possono diventare soggetto per una tavola votiva. II pane di S. 
Nicola in un ex voto conservato nel Santuario della Madonna della Miseri- 
cordia a Castelleone, e legato e posto sopra l'arto malato; allo stesso modo, 
per un noto effetto di magia simpatica, la veste che ha toccata ii simulacro 
della Vergine garantisce la pronta guarigione dell'infermo42• In questa etica 
sono banditi la casualita a l'accidentale perche ogni fatalismo e estraneo al- 
la realta umana. T utto, dai fatti piu importanti a quelli piu insignificanti, vie- 
ne regolato secondo un piano invisibile. II divenire trascende la volonta 
dell'uomo che pur godendo del libero arbitrio e sempre soggetto, presto o 
tardi, ad un giudizio trascendente. La giustizia divina non aspetta la fine dei 
tempi, le disgrazie non sono un frutto gratuito del destino, ma per questa 
legge di causa-effetto derivano da un comportamento di peccato, di tra- 
sgressione e sono sempre, direttamente o indirettamente meritate 43• Si 
possono pero evitare o circoscrivere con l'ammenda, col riconoscimento 
delle colpe, con la sottomissione ed ii pentimento. Daile tavolette di legno 
appare molto chiaramente questa visione del mondo e della vita; soprattut- 
to gli oranti pentiti, in atteggiamento riconoscente e contrito sembrano 
palesare queste convinzioni. 

41 L. A. MuRATORI, Della rego/ata devozione dei cristiani, Roma 195 7, pag. 30. 
42 Cir. nota 25, pag. 177. Legenda di ex voto: «Per insolita soprabundanza d'acqua ii fiume Po 
avanza l'argine della Motta (Baluffi), con pericolo evidente di rompere et inondarla: Laonde Sg.ra 
Isabel Superti fece radunare tutto ii popolo di (ogni) condizione, e sesso, e lo condusse all Fiu(me) 

invocando questa B.V. di Loreto; ed essa (Vi) fece volar nell'agua un'ampolla d'oglio della lampada; 
con somma fede et (ii) Fiume si rittiro, liberando la Terra ... ». 
43 Gruppo Antropologico Cremasco, lmmagini def/a morte nel cremasco, Crema 1984, pag. 
14, 15, 16. 
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Capitolo VII 

UOMINI, BESTIE E DEi NEGLI EX VOTO 

1) UOMINI E INFANT! 

I cognomi dei donatori graziati si trovano, nei cartigli, sempre preceduti dal 
nome e vengono coniugati al femminile o al maschile secondo una modali- · 
ta ancora in uso nel gergo dialettale44• 

I protagonisti umani, attorniati da santi protettori, sono sovente dipinti in gi- 
nocchio. A volte posano col capo chino in segno di deferente omaggio, op- 
pure ii loro sguardo, pieno di stupore e attratto dalle angeliche presenze. 
La mimica delle mani e molto interessante: spesso sono giunte nell'atto 
della preghiera, oppure la destra e riposta sul cuore mentre ii braccio sini- 
stro si allarga, teso in gesto di suprema implorazione. 
Quando la sventura e piu dura, entrambe le braccia sono aperte, cosl l'ab- 
bandono sembra piu completo. Le donne, curve nella genuflessione con 
l'immancabile grembiule bianco, stringono rosari e crocefissi mentre negli 
uomini questo atteggiamento e parzialmente celato dal cappello che goffa- 
mente copre le mani, quasi atto di estremo riserbo. 
La ripetitivita gestuale, con cui si manifesta la tipologia delle presenze uma- 
ne nei miracoli dipinti, ci fa intendere come questi comportamenti sono 
essenzialmente rituali e propiziatori. La presentazione seriale comunque 
«non significa banalita devota o spirito di mera imitazione, ma anzi moltipli- 
cazione di una occasione di grazia perche le immagini di devozione posso- 
no essere ripetute indefinitivamente: quello che importa e ii rapporto in cui 
le assume, di volta in volta ii Iedele>". 
La posizione occupata dai soggetti, la loro presenza, ii contesto in cui si 
muovono, non sono affatto fortuiti bensl rispondono ad una precisa sim- 
bologia iconografica, indice di un particolare processo religioso, storico e 
sociale. Nelle tavole votive la diversa presentazione del beneficato puo es- 
sere raggruppata nella seguente classificazione: 

44 Santuario della Pallavicina (Angelo Bonito, Pavolo Camozo, Nicola Sartore}; Santuario della Mi- 
sericordia (Giulia Fasola, Hieronimo Fiameno, Battista Vanino); Santuario di Ariadello (G. Battista 
Pedratto, Jacopo Morello, Maria Cominetta, Barbara T onina, Vittoria Cogrossa, Lucia Valcarenga). 
45 Cfr. nota N. 13, pag. 24. 
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a) Rappresentazione dell'orante 
b) Rappresentazione del/'infermo 
c) Rappresentazione de/l'incidente. 
C'e chi ha ravvisato, nel modo susseguente con cui queste categorie si so- 
no affermate (oranti, infermi, incidenti) ed hanno predominato, la progres- 
siva secolarizzazione attuatasi in seno alla societa, e la sua trasformazione 
da contadina in urbana. Mentre nel seicento e nella prima meta del sette- 
cento domina la figura dell'orante, successivamente subentra la tematica 
dell'infermo. Nella casistica del XX sec. sembra invece prevalere la tipolo- 
gia dell'incidente, con particolare frequenza e proposto l'incidente stradale 
e quello sul lavoro; ii XIX sec. ed ii XX sec. segnano inoltre ii ritorno agli ex 
voto oggettuali a forma di cuore, lavorati su lamina d'argento. 

a) La figura dell'orante caratterizza in genere gli ex voto piu antichi, essa 
denota l'estremo tentativo di privatizzazione, racchiude una realta piu diffi- 
cile da penetrare, che resta gelosamente custodita. In queste rappresenta- 
zioni e evidente ii richiamo alla tradizione monastica medioevale. La premi- 
nenza ed ii piacere per la preghiera, ii raccoglimento, la sottomissione con 
l'atto della genuflessione, l'intirnita con ii soprannaturale, permeano questi 
dipinti. I soggetti rappresentano alternativamente le fasi def/a richiesta e def 
ringraziamento. II fatto miracoloso rimane nell'ombra, e gia accaduto ode- 
ve ancora accadere, non essendo specifica la motivazione dell'intervento 
superiore. In particolare i gesti disperati e di abbandono dell'Orante parreb- 
bero appartenere alla fase della richiesta, mentre ii raccoglimento del devo- 
to, assorto in composta preghiera, si collegherebbe alla funzione del ringra- 
ziamento. Ma la difficolta nell'interpretazione degli atteggiamenti compiti e 
passionali, volutamente impenetrabili, e tale da rendere azzardata ogni ulte- 
riore ipotesl". 

b) II fedele colto dalla malattia, mentre langue nel suo letto di dolore, illu- 
stra una situazione di bisogno precedente rispetto al miracolo che deve an- 
cora arrivare. Quando ii malato si erge dal capezzale, la fase del bisogno si 
fa contemporanea con la richiesta. Questa fenomenologia preliminare, rie- 
sce a motivare tutta una serie di significative caratteristiche che possono 
contribuire all'individuazione delle cause stesse dell'inferrnita e quindi per- 

46 Ricordiamo casi di ex voto (conservati nel Santuario della Pallavicina) dove compaiono marito e 
moglie genuflessi l'una orante l'altro supplicante. 
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mettere una eventuale ricostruzione, in chiave storico-sanitaria, del mo- 
menta considerato47. 

c) Nel caso dell'incidente improvviso vi e sincronia tra bisoqnorichieste 
fede. 11 devoto si trova improvvisamente in una situazione tragica, la richie- 
sta e sottintesa per la rapidita con cui si svolge l'accaduto. Lo scampato pe- 
ricolo, l'essere uscito illeso da una situazione difficile, che ragionevolmente 
escludeva ogni possibilita di salvezza, mette in particolare risalto la fase de- 
finita col name di fede. 

Bambini e giovani 

II 18% degli ex voto esaminati annovera come costante la presenza di 
bambini e adolescenti. Questa data indirettamente conferma lo stato di 
precarieta e l'alto tasso di rnortalita cui era soggetta l'infanzia. L'attenzione 
e le cure dei genitori, trepidanti e in continua apprensione per la salute dei 
figli rivela l'amore e la dedizione verso una prole numerosa. Solo cosi si po- 
tevano fronteggiare la minaccia della rnortallta infantile ed ii faticoso lavoro 
dei campi che richiedeva incessantemente nuove braccia. Nei quadri votivi 
i neonati giaccionoinfagottati nelle pittoresche culle artigianali, irrigiditi dal- 
le fasce e protetti con gaffe cuffle ", i piu grandicelli meno impacciati ac- 
47 Nel catalogo della mostra patrocinata dall'A.D.A.F.A., cfr. nota 4, sono state latte interessanti con- 
siderazioni circa l'interpretazione di alcune malattie derivate dalle note marginali e dalle rappresenta- 
zioni presenti negli ex voto: 
- la «febre tertiana et quartana> sarebbe febbre malarica; 
- le «Inferrnlta mortali pertcolose> corrispondono a tisi e tifo; 
- la «febbre passione di stomaco> equivarrebbe alla pancreatite; 
- la «febre continua con petecchla- e tifo esantematico; 
- una donna seduta che perde sangue e affetta da emoftoe. 
48 Proteggere la testa dei bambini era ritenuto importante perche si temevano soprattutto i pericoli 
de Ila meningite; vedi F. Loux, fvladri e fig Ii, anno 1, n. 4, "Prometeo", pag. 60. 

C 27 1869 

r. Donna scampa all'annegamento 
5. 1869* 

C 24 1871 

r. Donna investita da cavallo imbizzarrito 
5. 1871 - trittico * 

C 17 1877 

r. Toro infuriato 
5. F.V. 1877 - trittico * 

· Conteggiati nel totale una sola volta 
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cennano con le mani qualche timido gesto. Abbastanza problematico si e 
presentato nella catalogazione ii riconoscimento degli adolescenti, la loro 
distinzione dagli adulti e difficile. Un attento esame dimensionale delle sa- 
gome o la provvida didascalia rivelano la distinzione tra padri e figli. Non 
siamo in presenza di ragazzi come comunemente oggi potremmo inten- 
derli, bensi di piccoli uomini e di piccole donne. Lo confermano l'abbiglia- 
mento, le acconciature e i gesti. Queste analogie tanto appariscenti accre- 
ditano l'idea di societa organiche affatto prive di attriti e conflitti generazio- 
nali, quale possono esserlo solo societa tradizionali e contadine. Nel mon- 
do moderno ii continua susseguirsi delle mode, degli usi, dei costumi crea 
fratture tra le diverse generazioni. T endenzialmente i piu giovani, essendo 
facilmente ricettivi, assimilano plu agevolmente le novita", mentre resi- 
stenze e perplessita sono generalmente ii pesante bagaglio dei piu anziani. 

2) I SANTI E MARIA MATER 

La stereotipia delle immagini si impone con maggior evidenza nelle raffigu- 
razioni dell Madonna e dei santi intercessori; gia in altra sede era stato os- 
servato ii legame e sottolineata l'importanza acquisita dal culto mariano 
nell'ambito della devozione popolare". 
Nelle piu antiche tavole e particolarmente intensa l'azione di incantazione 
ed ii fascino esercitato dai patroni taumaturghi polarizza l'attenzione dei 
protagonisti terreni. Questi ultimi appaiono estasiati dalle mirabili visioni, 
in alcuni casi i volti esprimono paura. L'azione del sacro nella sua ambiva- 
lenza di "mjsterium fascinans" attrae ma, come in ogni cratofania, rappre- 
sentando ii "diverso" esercita una azione di "mjsterium tremendum" e 
quindi spaventa51• 

La Madonna compare nelle vesti di madre52, con un velo bianco, veste ros- 
sa e manto azzurro-cielo, secondo i precisi canoni della cromia 
tradizionale53• Porta in grembo Gesu Bambino ed occupa solitamente nei 
dipinti la posizione superiore di sinistra. Avvolta in un alone di luce intensa, 

49 La facilita dimostrata dai ptu giovani nel dialogare con i computer Ii fa appartenere di diritto piu 
all'epoca dell'informatica che non a quella dei loro padri. 
50 Gruppo Antropologico Cremasco, La fiera di 5. Maria, 1984, pag. 39. 
51 M1RCEA EuADE, Miti sogni e misteri, Milano 1976, pag. 145. 
52 Cir. nota 1, pag. 4 1. 
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assisa o in piedi e sostenuta da uno strata di nuvole. Questa contesto sceni- 
co conferisce al soggetto una presenza eterea di leggerezza e sospensione. 
La rigidita nei tratti traduce una solennita ieratica e contrasta con la movi- 
mentazione che anima i sottostanti personaggi umani. C'e chi ha rawisato 
in questa fissita un retaggio che l'iconografia locale ha derivato da quella bi- 
zantina 54. La figura di Maria presentata nelle formelle riproduce, nella mag- 
gior parte dei casi, quella venerata nel Santuario che funge da prototipo. 
Ma anche questo archetipo puo presentare varianti, dovute alla particolare 
affezione del fedele o alla scuola o all'estro dell'esecutore del quadretto. 
Casi la Madonna ci appare ora come semplice mamma oppure adorna de- 
gli attributi regali (scettro, trono, corona) e di volta in volta puo recare in 
mano la rosa, ii libro, ii rosario, lo scapolare, simboli corrispondenti agli ap- 
pellativi delle litanie (sedes sapientiae, rosa mjstica, regina sacratissimi rosa- 
rii, regina in caelum assumpta). 
Per quanta concerne la rappresentazione iconografica storica di Maria rl- 
mandiamo alla classificazione fatta dal Patrini'". 

53 A questo proposito e interessante notare come la critica estetica moderna scambia per "inge· 
nulta" e definisce "infelici fusioni" gli sproporzionati divari esistenti Ira i primi piani e paesaggi; in al· 
cuni casi generalizzare e pericoloso perche l'infantilismo delle prospettive sballate, delle proporzioni 
assurde e dei colori stonati puo corrispondere ad una voluta effettistica, non dovuta a imperizia arti· 
stica ma a precisi canoni estetici che rappresentano i cardini del simbolismo tradizionale. 
54 Cir. nota 14, pag. 41 ·46. 
55 Mons. ANGELO PATR1N1, La Madonna def Marzale, manoscritto c/o la Parrocchia di Ripalta Vecchia, 
pag. 90. 
«si possono distinguere tre tipi di raffigurazione della Vergine passati nell'alto medioevo dall'oriente 
all'occidente: 1° HOD/CH/TR/A (o patrona dei viandanti) in pied! col Bambino sul breccio destro o 
sinisfro (esempio, la Vergine raffigurata nella luneffa del portale maggiore del nostro Duomo del sec. 
XI o principio XII); 2° NICOPEIA (che porta la vittoria) essiss in trono col bembino seduto sulle gi· 
nocchia, di faccia (esempio, la Vergine rappresentata nella scultura sovrastante la porta laterale sud 
ancora del Duomo sec. XII; 3° la BLACHERNIOT/SSA (dal nome della chiesa eretta a Costantino· 
poli da S. Pulcheria Augusta, sec. V, dove primariamente ebbe inizio) o Vergine orante. Soltanto i 
primi due tipi ebbero grande diffusione nell' occidente, meno ii terzo. Benche l'iconografia orientale 
abbia mo Ito influenzato I' occidentale. Nelle raffigurazioni mariane, tuttavia come fa notare Gnoli 
(Encl. It. Treccani, XXII, 305) dal secolo XII in poi l'occidente la svolse liberamente. Abbiamo cosl: 
1) la Vergine allattante di cui, a prescindere da quello del cimitero di Priscilla della seconda meta del 
Ill sec., offre un primo esempio un rilievo del cimitero di S. Sebastiano sulla via Appia a Roma. 
Questo tipo assai comune anche in Oriente, si diffonde molto in Italia dal sec. XII (Assisi, lunetta del 
Duomo) e XIII (Orvieto, chiesa di S. Giovenale); 
2) Maria col Bambino dormiente in grembo (dal sec. XIV in poi); 
3) Maria che adora ii Bambino genuflessa (dal sec. XV in poi); 
4) Maria stante, rappresentata col Bambino (proviene dalla Hodighitria) o senza (cosi J'Jmmacolata 
che viene raffigurata la prima volta nel sec. XIV nel duomo di Bressanone, nel XV sec. a Venezia e si 
generalizza eel sec. XVI; 
5) La Madonna del Rosario a Colonia nel 1474•. 

99 



Le catene devoziona/i 

Non di rado la Beata Vergine e affiancata da uno o piu Santi intercessori 
(S. Antonio da Padova, S. Francesco, S. Carlo Borromeo, S. Lucia, S. An- 
tonio Abate, S. Paolo), dal Crocefisso e dalle Anime purganti che giaccio- 
no sempre all'estremita inferiore del dipinto. Si costituisce allora quella co- 
sidetta catena devozionale secondo cui la richiesta della grazia filtra attra- 
verso l'intervento di due o piu Santi intercessori. 
In tale contesto stupisce la totale assenza di S. Rocco. II culto del Santo e 
molto diffuse in tutta l'area cremonese dove, non esiste paese che non 
conservi una santella o una chiesetta con la sua dedicazione. L'invocazione 
a S. Rocco in caso di malattia contagiosa o di peste era proverbiale; ritenia- 
mo tuttavia che ii suo culto, pur largamente praticato a livello popolare, sia 
stato gestito in toto dall'autorita ecclesiastica, e si sia conseguentemente 
espresso in forme piu ufficializzate. 
Agli stessi posti negli ex voto si ritrovano costantemente i medesimi perso- 
naggi e questa continuita si presta facilmente ad una lettura simbolica, te- 
stimonianza dello stretto rapporto che unisce arte popolare e arte tradi- 
zlonale ". 
Gli stati molteplici dell'essere riprodotti in precise collocazioni, rispettano 
una gerarchia teocentrica. II Santo e la Madonna presentati nella parte alta 
dei dipinti sottolinenao in questo modo la loro solennita e superiorita domi- 
nando ii microcosmo della scena sottostante. II mondo vivente (animali e 
uomini) occupa la posizione centrale, mentre le anime purganti lambite 
dalle fiamme sono disposte in basso e riflettono con questa collocazione 
marginale una condizione volutamente neutra. Simili a fiori, nascoste in 
ciuffi di fuoco, ci confermano la continuita degli antichi culti italici dedicati 
ai Mani. Queste presenze ctonie introducono alla complessa tematica del 
post-mortem e delineano i confini tra ii mondo dei vivi e quello dei morti. 
Si rievoca in tal modo ii ricordo e la venerazione per gli antenati assurti al 
ruolo di "intercessori minori", identificati con la terra perche in essa riposa- 
no, essendone ormai divenuti parte. Sono queste ombre che rappresenta- 
no la continuita della tradizione ed ii loro compito e quello dei benigni tuto- 
ri del diritto inviolabile e sacro del suolo. In alcuni ex voto sono riprodotti 

dei piccoli teschi. La pieta popolare ha considerato taumaturgiche anche le 
spoglie dei morti che subirono un involontario martirio (appestati, giusti- 
ziati) 57• 

56 A. K. CooMARASWAMY, La men ta Ii ta primitive, in rivista di "Studi T radizionali", N. 13, Torino 1 964. 
57 Ad esempio I morti de/la peste a Moscazzano e I morli def Serio a Crema. 

100 



C 73 

r. 
s. 

s.d. 

Uomo e bambina oranti per due animali 
P.G.R. G.M.G. 

IOI 

33 x 28 



In questo caso un fatto originariamente destabilizzante (una pestilenza, una 
ingiustizia} vede trasformata la sua carica negativa in positiva; a questa azio- 
ne di antidoto beneficiano posteri e contemporanei, ed e la morte iniqua a 
conferire la qualifica di pretettori e intercessori. 
II culto dei Santi contribuisce notevolmente a facilitare ed a personalizzare 
ii rapporto uomo-Dio, grazie all'istituzione del vincolo di affidamento e di 
protezione si crea un trait d'union che: 
- esorcizza la paura della morte (le tombe dei Santi e le loro reliquie sono 
oggetto di venerazione); 
- legittima l'evangelizzazione (l'uomo giusto testimonia col martirio la pro- 
pria fede); 
- potenzia l'impegno etico-sociale (la condotta del Santo costituisce 
l'esempio da seguire); 
- viene indubbiamente favorita una carica psicologica di notevole potenza 
(alludiamo alla fiducia nutrita verso l'assistenza del compagno invisibile, ai 
suoi favorevoli effetti nel superamento dei momenti difficili]. 
La storiografia in passato aveva visto in queste forme di reliqioslta la rivalsa 
degli stati rurali e dei ceti plu bassi della popolazione, ancora soggetti a for- 
me devozionali superstiziose, nei confronti di un cristianesimo urbano vin- 
citore benche costretto a raccogliere la scomoda eredita del politeismo pa- 
gano. T uttavia le ultime ed autorevoli interpretazioni sembrano divergere 
da questa tesi58• 

A questo proposito per P. Brown «la fortuna del culto dei Santi a partire dal 
tardo IV sec. non e I' esito del prevalere di una esperienza religiosa popola- 
re sopra un'altra elitaria, bens1 quello della vigorosa assunzione da parte dei 
vescovi del monopolio e della organizzazione in culto comunitario di tali 
pratiche contra la tendenza a forme di devozione privata manifestate dalle 
famiglie aristocratiche cristianes ". 
Al conflitto verticale (tra classi egemoni e classi subalterne) andrebbe sosti- 
tuito quello orizzontale, tra clero e aristocrazia. 

58 PETER BROWN, II cu/to dei sanli, Torino 1983. 
59 "Quedernl Storie!", n. 3, dicembre, Bologna 1984, pag. 967. 
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3) CL! ANIMAL! ELA NATURA: AMICI E NEMICI DELL'UOMO 

L'importanza del rapporto uomo-animale e determinante nelle civilta rurali. 
Nelle societa industrializzate invece, piu che di un vero rapporto, si puo 
parlare di una "dipendenza", infatti l'animale viene solamente utilizzato. 
L'impostazione centralizzata degli allevamenti attuali facilita la crescita e 
l'ingrassamento dei capi attraverso una conduzione appartata e impersona- 
le; l'animale ingabbiato in pochi centimetri di spazio, rimpinzato con man- 
gimi speciali, accudito meccanicamente, nasce, vive ed e sacrificato in mo- 
do programmato, senza contatti con l'uomo e l'ambiente naturale. L'alleva- 
mento intensivo moderno e una delle tante attivita a carattere economico e 
corrisponde a finalita strettamente produttive. 
Attuato mediante una progrmmazione pianificata, rivolta alla salvaguardia 
dell'investimento, non presenta nessuna garanzia ai fini di una conduzione 
piu filantropica. 
In passato l'uomo si avvaleva piu di oggi dell'aiuto degli animali, ma instau- 
rava con questi ultimi anche momenti di amicizia. II mondo d'oggi ha dovu- 
to creare una nuova scienza: l'etologia, per pater studiare e decifrare ii 
comportamento degli animali; ma ii cavaliere dei secoli scorsi, per espe- 
rienza, sapeva di dover dare la precedenza alle necessita del suo cavallo, 
poiche in certi casi, solo grazie alla rispondenza ed alla celerita del suo 
mezzo di trasporto poteva salvare la vita60• 

II mandriano chiamava ad una ad una le sue mucche con nomi diversi, ne 
conosceva pregi e difetti; durante l'accudimento confidava ad esse le sue 
preoccupazioni ed instaurava uno speciale dialogo61• Anche la contadina si 
intratteneva volentieri a governare ii pollame, ritrovando cosi una compren- 
sione unica ed insostituibile. Nelle comunita agricole la malattia che colpiva 
ii bestiame era la piu terribile e temuta tra le disgrazie. Gli armenti malati si- 
gnificavano assenza di aiuto insostituibile nel duro lavoro quotidiano, quindi 
inoperosita, carestia e fame. 
L'animale acquisiva legittimamente i diritti alla fiducia ed al rispetto; in nu- 
merosi ex voto ii fedele e ritratto in atto di supplica o di ringraziamento, cir- 
condato da mandrie che al pari degli uomini sono oggetto delle attenzioni 
soprannaturali. I Santi patroni non intercedono solo per la guarigione degli 
uomini ma anche per sanare i capi decimati dalla peste bovina o dalla feb- 

6° F. CARD1N1, Alie redici de/la cevellerie medioevale, Firenze 1982. 
61 "Din Don dai Doss", spettacolo teatrale preparato e presentato dal Gruppo di teatro e canto popo- 
lare di Soresina. 
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bre epizootica, particolarmente diffusa intorno al 1600-1700 nelle campa- 
gne lombarde. In diverse zone del cremasco 62 si conservano antiche pro- 
cessioni a ricordo di epidemie evitate o circoscritte grazie all'intervento dei 
patroni celesti. 
II voto fatto dagli allevatori e stato tramandato intatto nel ricordo degli ere- 
di. T utte le categorie sociali vantavano un Santo protettore e S. Antonio 
Abate era preposto a tutelare la salute di tutti gli animali. II 17 gennaio di 
ogni anno i curati di campagna passavano per le cascine impartendo spe- 
ciali benedizioni alle bestie ed alle stalle63. 11 loro intervento era parimenti ri- 
chiesto nelle pratiche di benedizione a favore degli animali ammalati e di 
esorcismo contra quelli nocivi'". L'effige del Santo veniva appesa nei rusti- 

r,2 «. nell'anno 1711. mentre infieriva tra ii bestiame una epidernia di peste si erano esperimentati 
inutilmente tutti i rimedi per arresfare ii flagello, i contadini di Offanengo fecero voto solenne di 0110- 
rare ogni anno con una processione la Madonna e SS. Martiri, se per loro intercessione ne fossero 
stati liberati. II fatto storico della peste bovina trova riscontro in una favoletta ex voto datata 1711, vi- 
sta da Moretti nella sagrestia del santuario insieme alle molte altre oggi sparite che festimoniavano la 
gratitudine degli Offanenghesi esaudln», 
MARIA VrncA BANDIRALI, L 'Oratorio de/la /Vladonna def Pozzo di Offanengo, in "Provincia Nuova", N. 
4, Cremona 1984, pag. 33. 
«Nel 1712 la Vergine del Marzale invocata con la piu viva fiducia ottenne a quella popolazione la 
preservazione dalla strage che la peste bovina compiva nelle localita circostanti del cremonese e del 
piacentino. Dicono le cronache del tempo che nel 1 71 2 la peste bovina uccise nel cremonese e nel 
piacentino piu di 17.000 capi di besfiame bovino (vedi nofizie storiche del SS. Crocifisso della catte- 
drale di Crema 1880, pag. 20). 
A Ripalta Vecchia, cost vicina alle zone cremonesi infefte, la protezione della Vergine del Marzale fu 
cost manifesta che non si ebbe nessun caso di peste, fafto singolare che indusse la popolazione a fare 
voto di osservare quale giorno di precetto la festa del 5 agosto, sacra alla Madonna della Neve e di 
digiunare la vigilia, tufto cio in perpefuo. Tale voto pero fu, pochi anni dopo, commutato dall'autorita 
ecclesiasfica diocesana in seguito a domanda della stessa popolazione che ii 5 agosto la necessita di 
pressanti e faticosi lavori agricoli rendevano ardua l'osservanza dei 2 voti. II Vescovo (Mons. Fausti- 
no Griffoni) accolse benignamente la domanda e con suo decrefo del 3 agossto 1719 ordino che 
ogni anno in perpefuo in luogo della vigilia e della festa della Madonna della Neve, la prima domeni- 
ca d'agosto la popolazione in solenne processione si recasse dalla chiesa parrocchiale al Santuario 
del Marzale donde, dopo celebrata in canto la S. Messa, ancora processionalmente e al canto delle li- 
tanie della Madonna facesse ritorno alla chiesa parrocchiale>. Cfr. nota 55, pag. 36-37. 
63 Rituale Romanum "Benedictionum ef instructionum", Roma 1904. 
64 Cfr. nofa 63, pag. 136, 137, 138. 

BENEDICTIO STABULI 

Orernus 

Domine Deus omnfpofens, qui Fflium tuum uniqcnitum, Redernpotorern nostrum, in stabulo nasci, 
et inter duo anirnalia in preesepio reclinari voluisti: bene t die, queesurnus, hoc stabulurn, et defendi 
illud ab omni nequftia vel versutia diabolicze fraudis; ut jurnentis, pec6ribus, ceterfsque animantibus 
eflicietur locus sanus, et ab omni irnpuqnatione securus, Et quoniam cogn6vit bos possess6rum 

104 



02 
r. 
5. 

s.d. 

Caduta dalla finestra 
P.G.R. 

105 

30 x 39 



suum, et asinus preesepe dornini sui: miserlcorditer tribue Iamulis tuis, quos ad imaqinern tuam crea- 
sti, paulo minus ab Angelis minuisti, et sub quorum pedibus subjecisti oves et boves universes, insu- 
per et pecora campi; ne cornparetur jurnentis insiplentlbus, et ne fiant sicut equus et mulus. quibus 
non est intellectus; sed te solum Deum auctorern bonorurn ornnium aqnoscanr, et in servitio tuo fl- 
deles perseverent, quatenus de perceptis rnuneribus tibi qratias exhi-bentes, beneficia potiora perci- 
pere mereantur. Per eumdem Christum Dornlnum nostrum. 
R) Amen. 

BENEDICTIO EQUORUM ET ANIMALIUM 

Orem us 

Omnipotens sernpiterne Deus, qui qloriosum beaturn Antcnium, varjis tentationibus prabaturn, inter 
mundi hujus turbines illzesum abire fecisti: concede Iamulis tuis; ut et preeclaro ipsius proflciamus 
exemplo, et a preesentis vita? periculis ejus meritis et intercessions liberernur. Per Christum Dorni- 
num nostrum. R) Amen. 

V) Dorninus vobfscum, 
R) Et cum spiritu tuo. 

Orernus 

Deus, qui laboribus hornlnurn etiarn de mutis animallbus solatia subroqasti: supplices te roqarnus; ut 
sine quibus non alitur humane conditio, nostris Iactas usibus non perire. Per Christum Dorninurn no- 
strum. R) Amen. 

Orernus 

Misericordiam tuam. Domine, supplices exorarnus: ut heec anirnalia, quee gravi infirmitate vexantur, 
in nornine tuo atque bene t dictionis virtute sanentur. Exstinguatur in eis omnis diabolica potestas, 
nee ulterius eeqrotent, Tu eis, Domine, sis defesor vitee, rernediurn sanitatls. Per Dornlnum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, etc. R) Amen. 

Orernus 

Averte, queesurnus Domine, a fidelibus tuis cuncta propftius flagella: et morborum in anirnalia seevie- 
tium depelle perniciem; ut quos rnerito plectis devlos, foveas tua mlseratione correctos. Per Chri- 
stum Dorninurn nostrum. R) Amen. 

Orernus 

Bene t dlctionern tuam, Domirne, heec animalia accipiant: qua corpore salventur, et ab omni malo 
per intercesslonern beati Antonf liberentur. Per Christum Dominurn nostri. R) Amen. 

BENEDICTIO ANIMALIUM 
peste vel alio morbo laborantium. 

V) Adjutoriurn nostrum in nornine Domini. 
R) Qui fecit coelum et terram. 
V) Domine non secuundurn peccata nostra facias nobis. 
R) Neque secundum lniquitetes nostras retribuas nobis. 
V) Hornines et jumenta salvabis Domine. 
R) Quernadmodurn rnultiplicasti misericordiarn tuam Deus. 
V) Aperis tu manum tuam. 
R) Et imples omne animal benedlctlone. 
V) Domine exaudi oralionern meam. 
R) Et clamor meus ad te venial. 
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ci a protezione ed a ricordo dell'evento65• II rapporto con gli animali non 
era pero sempre cosi idilliaco. 
II taro infuriato, ii cavallo imbizzarrito possono provocare l'incidente. L'ani- 
male allora (come nel caso di un ex voto di Ariadello) e ripreso in tutta la 
sua potenza distruttiva. La dimensione della bestia viene esageratamente 
dilatata tanto da apparire gigantesca nei confronti delle figure umane che, 
rimpicciolite ed inermi, giacciono alla sua merce. L'elementare quando si 
scatena improvvisamente provoca terrore perche diventa una forza demo- 
niaca, irrazionale e pericolosa che sfugge al dominio dell'uomo. 
Anche le relazioni uomo-ambiente sono contrastanti; infatti la natura alter- 
na i suoi compiti di madre e matrigna. Nei dipinti sono spesso riprodotti 
ameni paesaggi dove l'aria tersa (ricordo d'altri tempi) permette agli abitan- 
ti della pianura la placida visione delle prealpi; altrove fulmini mortali e flu- 
mi impetuosi minacciano la sopravvivenza degli sfortunati ed incauti fedeli. 
Ma lo scatenarsi incontrollato degli elementi puo essere circoscritto dalle 
forze amiche percha i protettori celesti, pur non appartenendo alla sfera 
umana, con i loro poteri intervengono a modificare ii corso degli eventi. 

BENEDICTIO DEPRECATORIA 
contra mures, locustas, bruchos, vermes et alia animalia nociva. 

Orem us 

Omnipotens sempiterne Deus, 6mnium bon6rum rernunerator, et peccat6rum rnaxirnus rniserator, 
in cujus n6mine 6mnia qenuflectutur, ccelestia, terrestria, et inlemalia: tua potentia nobis peccat6ri- 
bus concede; ut quod de tua miseric6rdia confisi Agimus, per tuam qrattarn elflcacern ejus conse- 
quarnur effectum; quatenus hos pestfferos mures (sen locustas, vel bruchos, aut vermes, sive alla ani- 
malia) per nos servos tuos rnaledicendo maledfcas, seqreqando seqreqes, exterrninando extermines; 
ut per tuam clernentiarn ab hac peste liberati, qratlarum acti6nes majestaf tuee lfbere referamus. Per 
Christum D6minus nostrum. R) Amen. 

Exorcism us. 

Exorcfso vos pestfferos mures (vel locustas, seu brucho, aut vermes, sive alia animalia), per Deum 
Patrem t omnipotentem, per Jesum Christum t Filium ejus unicurn, per Spfritum t sanctum ab 
utr6que procedentern, ut contestlrn recedatis a campis et agris nostris, nee arnplius in ejs habitetis, 
sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere possitis: pro parte cmnipotentis Dei, et totfus cu- 
rice ccelestis, et Eccleslee sanctee Dei vos maledfcens, ut, quocurnque jeritis, sitis maledfcti (vel male- 
dictee}, deflcientes de die in diem in vos ipsos (vel ipsas), et decrescentes: quatenus reliquiee de vobis 
nullo in loco inveniantur, nisi necessarlee ad sahitem et usum hurnanurn. Quod preestare diqnetur, 
qui venturus est [udicare vivas et m6rtuos, et seeculurn per ignem. R) Amen. 
65 L. DACQUATI, Robe de na voolte, Cremona 1980, pag. 32. « .. .il qiorno di S. Antonio Abate, si face- 
va un pane assai lungo e lo si tagliava in !ante fette quanti erano gli animali presenti in cascina; si 
metteva questo pane sulla tavola apparecchiata come nelle grandi occasioni, e si faceva benedire ii 
tutto dal bambino piu piccolo della casa, al quale si era fatta bagnare la manina. Poi i familiari, tutti in- 
sieme, distribuivano ii pane agli animali, chiarissima simbologia della reciproca dipendenza delle be- 
stie dagli uomini e viceversa, in una sorprendente visione dell'unlta dell'azienda, ma anche della vita 
del mondo=. 
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Capitola VIII 

CARATIERISTICHE DEi P.G.R. 

L'ex voto su tavola si colloca tra l'oggettosimbolo (es. la stampella) intriso 
di significato magico-taumaturgico, risultante da una particolare condizione 
fisica ed ii simbo/ooggetto (ii cuore d'argento) la cui funzione criptica allu- 
de al salvifico'". 
Un codice tutto da decifrare fatto di messaggi divini, storie dolorose, por- 
tenti straordinari, slanci di fede e solenne prodiqalita presiede alle iniziative 
di costruzione dei Santuari cremonesi. Nonostante i secoli, le manifestazio- 
ni del sacra producono nel mondo gli stessi effetti. Secondo una prassi 
consolidata gli eventi eccezionali danno puntualmente luogo a reazioni che 
pur nella loro oriqinalita presentano costanti comuni. 
Le apparizioni quattracentesche nella trama e nello svolgersi dei fatti non 
sono cambiate rispetto a quelle piu recenti (Lourdes, Fatima, Medjugorje 
etc.). La divinita sembra prediligere i fanciulli, i deboli (povere vedove, don- 
ne malmaritate), gli emarginati ed in genere chi soffre (handicappati, mala- 
ti) 67. Al di la di ogni facile ironia, riguardo a soggetti tanto ingenui e facil- 
mente suggestionabili, ricordiamo come queste preferenze possono mera- 
viqliare solamente chi giudica secondo criteri opportunistici, derivanti da 
un codice delle convenienze, peraltro estraneo ai dettami dell'economia re- 
liqiosa'". 
L'edificazione dei Santuari e la committenza degli ex voto e universale in 
quanta, attraverso queste manifestazioni, si esprimono tutti i ceti della so- 
cieta contadina: "subalterni e dominanti", tutti indistintamente partecipano 
uniforrnemente al "consume del sacra" poiche, nelle comunita di campa- 
gna si determina quel processo di "circolazione sociale dei fatti culturali". 

66 E. RENzErn, Ex voto  Tavo!ette votive nel trentino, Trento 1982, pag. 38. 
67 Limitando l'esame alle leggende di fondazione delle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, notiamo che a Caravag- 
gio e lzano le destinatarie del messaggio mariano sono due contadine. A Crema Caterina degli 
Uberti appartiene al ceto borghese dei commercianti, mentre ii Santuario di Ariadello sarge come 
ringraziamento per la guarigione della figlia sordomuta dei marchesi Barbo, feudatari della zona So- 
resinese. 
68 « ... e molto meglio non saper niente del tutto che avere la mente ingombra d'idee false, sovente 
impossibili da sradicare, soprattutto quando siano state inculcate a partire dalla piu tenera eta. 
L'ignorante conserva almeno la possibilita di apprendere, se gliene si presenta l'occasione; egli puo 

possedere un certo "buon sense" naturale, che, unito alla coscienza che ha generalmente della sua 
incompetenza, gli e sufficiente per evitare molte stupidita». R. GuENON.- Oriente e occidente Torino 
1965. pag. 67. 
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Lontano dal rappresentare un fenomeno di pauperismo religioso esclusiva- 
mente classista, ii bisogno del sacro attira protagonisti da tutte le 
categorie69. I presupposti motivazionali, che concorrono al nascere dei fatti 
devozionali, sfuggono alla logica dei ceti. Nel caso particolare delle tavolet- 
te dipinte, ad una ipotetica indagine sociologica, dovremmo applicare me- 
die ponderate perche ogni dato proporzionale dovrebbe tener conto della 
consistenza numerica accertata in rapporto all' entlta de Ila fascia sociaJe di 
volta in volta considerata. Nonostante questo i dati ottenuti sarebbero an- 
cora parziali e discutibili percha prodotti da una campionatura precaria. Gli 
ex voto censiti nella presente ricerca (non esaustiva della zona interessata) 
riflettono parzialmente la consistenza storica effettiva e la varieta presente 
in passato qiacche costituiscono una piccola parte del patrimonio perduto 
o disperso 70. Ci troviamo di fronte ad una campionatura imposta, ed ogni 
risultato o lettura di sintesi hanno valore solo se intesi in qualita di proposta 
deduttiva, non possono comunque costituire una base da cui trarre dati 
certi ". 
Abbiamo visto l'ex voto esercitare nel tempo e nello spazio l'importante 
funzione di exemp/a. Generazioni di fedeli si sono confrontate scegliendo 
tra le sue ben definite tipologie; ma nei quadri votivi e contenuta soprattut- 
to una situazione speciale che fa di ogni oggetto un apax non comune e ir- 
ripetibile. Le sante presenze ci introducono nella kolne contadina, in un 
mondo pervaso da. forze magiche. Questo universo trae le sue credenze 
dalla realta della natura circostante, ed anche la numinosita deve quindi es- 
sere tangibile e necessita di concretizzazione. All'aiuto divino corrisponde 
l'impegno altrettanto definito via via tipicizzatosi nella varieta della casistica. 
Gli ex voto pur derivando la loro genesi da una societa "semplice" nascon- 
dono una ermetica complessita ed hanno tratto in inganno chi Ii ha inter- 
pretati riduttivamente 72• Documenti di non facile lettura, a meta strada fra 
la cultura orale e quella scritta, sono nel contempo <espressione individuale 

69 Nel nostro caso ci pare forzata e non rispondente alla realta esaminata la distinzione tra ex voto 
appartenenti alla classe dominante (Santuari) ed ex voto popolari (tavolette votive) proposta da R. 
Togni in "Gli ex voto e la storia della cultura popolare", Sociera e storia, Milano, 1974, p. 208. 
70 Pitfura popolare, Ex voto dipinti nella Bergamasca. 
71 Ma questo e ii limite di ogni fonte storica, presa singolarmente puo essere inquinata dal soggetti- 
vismo degli autori non e mai un testo sacra. 
72 A. T URCHINI, Lo sfraordinario e ii quotidieno negli ex vofo bresciani, Brescia 1980, pag. 10. 
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e una volta collocati nella galleria dei miracoli espressione collettiva» 73; at- 
testano «offerta e cornunlcazione> percha si presentano come fatto mista- 
gogico e sociale 74• 

I messaggi di speranza per la grazia ottenuta ed ii pericolo scampato atte- 
stano fiduciose comunicazioni trasmesse dall'offerente alla cornunita. La 
carica di ottimismo desunta dai lieto fine riepilogati nei quadretti e servita a 
proteggere comunita travagliate dai pericoli di carestie, invasioni, epi- 
demie. 
Oggi, si e considerata forse troppo riduttivamente questa forma di accosta- 
mento al sacra, tuttavia tali scelte hanno costituito per secoli una soluzione 
nell'affrontare e superare le crisi prodotte da una vita dura, travagliata da 
terribili problemi di sussistenza. Sovente e stato dimenticato che questi "ri- 
corsi" hanno aiutato l'uomo a risolvere le sue difficolta esistenziali, essendo 
stati alternativa alla disperazione, alla rassegnazione e all'isolamento. 
II sistema consumistico occidentale ha favorito una deculturazione a livello 
linguistico, vestimentale, alimentare, professionale e ricreativo 75• 

Contra l'omogeneizzazione culturale moderna la riscoperta delle proprie 
radici, se vuole essere qualcosa di diverso da una sovrastruttura ornamen- 
tale folclorica, deve passare attraverso la vitalizzazione delle tradizioni 
popolari. 
Vitalizzare un mito significa non solo avere la capacita di definirlo ma 
anche disporre della volonta necessaria a penetrare la sua "lebensform" e 
comprendere quelle regale di vita che, superando gli angusti limiti del 
tempo umano, hanno caratterizzato ii modo di essere delle generazioni 
passate. 

73 <l.'ex voto est fait pour l'ediflcetion collective, sur lemur du sanctuaire ou ii a ete accroche. Mais 
plus encore que l'image pieuse ii est avant tout ternoiqnaqe individuel, d'une rencontre avec le sa- 
ere>, M. VouvELLE, Ex voto du terroir merseillsis, Marseille 1979. 
74 A. M. TmPPUTI, Recensione, in Lares, N. 4, anno 50, Firenze 1984. 
75 G. FAYE, II sistema per uccidere i popo/i, Milano 1983, pag. 55. 
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BERNARDO ZANINI 

GLI "EX VOTO" DELLA CAPPELLA 
DELLA MADONNINA DI SAN MICHELE 



Nel territorio cremasco, sita nella frazione di San Michele si trova una cap- 
pella di proprieta privata, con quattro pareti chiuse ai lati ed ii tetto a ca- 
panna. Nell'interno custodisce un bellissimo affresco datato 1600, raffigu- 
rante la Madonna con ii Bambino con i Santi Giovanni Battista, Carlo Bor- 
romeo, Francesco d' Assisi ed un Santo vescovo non meglio identificato 1• 

Purtroppo, data la mancanza assoluta di fonti di archivio sulla costruzione 
in esame, non possiamo indicare ii motive della sua edificazione, ma pos- 
siamo dedurre, in base a 14 tavolette dipinte, raffiguranti "ex voto" del 
1 700, oggi purtroppo scomparse, che, la cappella della Madonna nei tem- 
pi passati fosse meta di attenzione devota da parte degli abitanti del circon- 
dario cremasco. 
Nel corso di una nostra precedente ricerca fotografica 2 svolta nel territorio 
cremasco nel giugno del 1983, sostammo nell'abitato di San Michele. Ca- 
sualmente trovammo aperta la cappella della Madonna. Per la prima ed ul- 
tima volta riuscimmo a fotografare le 14 tavolette "ex voto" ed un crocifis- 
so, prima che questi fossero rubati veso la fine dell'anno. 
Purtroppo l'incuria si paga a caro prezzo. l.'avidita che ii denaro ed ii pote- 
re generano, distrugge tutto cio che l'uomo non puo avere, mera illusione 
di qualche sedicente collezionista che ne ha commissionato ii furto. Questi 
furti, diventati ormai frequenti nella nostra zona, non distruggono soltanto 
un patrimonio storico locale, divenuto ormai fin troppo esiguo, ma, snatu- 

I CESARE ALP1N1, Osservazioni artistiche sparse, in quaderni di "Provincia Nuova", n. 7, ottobre 1983. 
2 Mostra fotografica "Arte e Religione Popolare nel Cremasco", 22 ottobre-13 novembre 1983. Rl- 
cerca fotografica Zanini Bernardo. Organizzazione Gruppo Antropologico Cremasco e Gruppo C. 
Pavese di lzano. 
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randone ii contesto, contribuiscono a cancellare un passato del quale sia- 
mo gli eredi diretti, un passato che e giunto a noi attraverso guerre, carestie 
e l'incuria umana. 
All'interno della cappella gli "ex veto" avevano una loro funzione:attestava- 
no fatti devozionali, guarigioni miracolose, manifestazioni teofaniche che il- 
lustravano aspetti di vita di arredo e di lavoro che molti difficilmente i docu- 
menti scritti potrebbero darci. Su queste tavolette silenziose si puo leggere 
la storia misteriosa del fenomeno devozionale per la Madonna e per i Santi. 
Quasi tutte le tavolette raffigurano i fatti di devozione o gli interventi tauma- 
turgici nel momenta della loro massima tensione drammatica, con la figura 
dell'orante o del graziato e l'intervento risolutore della Madonna che appa- 
re con ii Bambino, circondata da nubi, e in alcuni casi del santo protettore 
che fa da intermediario. Nei quadri e negli affreschi che abbelliscono le 
chiese ed i musei, e nelle letterature antiche, si parla sovente di nubi, spe- 
cie quando e necessario accompagnare una teofania3, che determina un 
contatto fra le creature umane e quelle celesti. Sembra che le nubi faccia- 
no da paravento o che nascondano agli occhi dell'uomo i misteri spirituali 
di un mondo celeste ai quali noi miseri mortali possiamo solo aspirare. 
I colori hanno anche loro un preciso simbolismo. II vestito rosso di Maria 
rappresenta l'amore che arse nella Vergine per ii figlio, l'azzurro o ii bleu 
del mantello ii legame indivisibile con ii cielo, ii vestito marrone dei santi 
evidenzia l'umilta e la condizione dell'uomo sulla terra; le aureole bianche 
o dorate attestano la superiorita divina che e di solito un attributo solare 
nonche un motivo mandala cristiano4. 
Per averle viste e fotografate possiamo dire che misuravano circa cm. 
24x30, la maggior parte eseguite su legno, mentre alcune, le piu pregevo- 
li, dipinte su tela. 

DESCRIZIONE DELLE 14 TAVOLETTE "EX VOTO" 
La prima tavoletta, e datata da un cartiglio bianco, "p.g.r. 1721" in basso a 
destra: una donna orante di ceto popolare e al centro della raffigurazione 
della tavoletta, mentre la Madonna con ii Bambino appare tra le nuvole in 
alto a destra. 

3 T eofania = Manifestazione divina. 
4 II motivo Mandala Cristiano e una rappresentazione del se unitario trasposto su un piano cosmico. 
Si dicono "Mandala" anche le aureole che circondano la testa di Cristo e dei Santi nei quadri e nelle 
statue di carattere religioso. C. G. JuNG, L'uomo e i suoi simboli, Oscar Mondadori, 1984. 
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La seconda tavoletta e datata in basso a destra "p.g.r. 1759". La scena si 
svolge all'interno di una casa di ceto benestante: a sinistra un uomo seduto 
su di una sedia con le mani aperte e lo sguardo smarrito contempla ii figlio- 
letto in una culla, alla cui destra c'e una donna orante. In alto a destra tra le 
nubi, appare la Madonna con ii Bambino e San Francesco d'Assisi. 
Laterza tavoletta e datata in basso a destra "p.g.r. 1760". Siamo all'interno 
di una abitazione di ceto popolare: una donna sta pregando inginocchiata 
al capezzale del padre o dello sposo. La Madonna con ii Bambino appare 
tra le nubi in alto a destra. Appeso alla parete si nota un crocifisso. 
La quarta tavoletta, e datata in basso a destra "p.g.r. 1767". Siarno in una 
casa di ceto benestante: a sinistra un uomo con le mani giunte e a letto, si 
nota la spalliera del letto di pregevole fattura e di Jato un tavolino ricoperto 
da un drappo rosso con sopra un'ampolla ed un bicchiere. La Madonna 
con ii Bambino e tra le nubi in alto a destra. 
La quinta tavoletta e datata in basso a sinistra da un cartiglio bianco "p.g.r. 
176 7". La scena si svolge all'aperto. Una donna orante inginocchiata quasi 
al centro della tavoletta e vestita con abiti signorili, sta pregando la Madon- 
na con ii Bambino e un Santo Vescovo che appaiono tra le nubi in alto a si- 
nistra. Un alberello e le montagne fanno da sfondo a questo quadretto. 
La sesta tavoletta e datata in basso a sinistra da un cartiglio bianco "p.g.r. 
1768". La scena si svolge all'aperto: una contadina orante in basso a de- 
stra, sta invocando la Madonna con ii Bambino ed un Santo Vescovo che 
intercede. Tale visione appare tra le nuvole, in alto a sinistra. 
La settima tavoletta e datata in basso a destra "p.g.r. 1764". La scena si 
svolge all'interno di una casa contadina: vi sono raffigurati un ammalato a 
letto, dietro a Lui una donna pregante sta invocando la Madonna con ii 
Bambino e San Giovanni Battista, questi ultimi appaiono in alto a destra tra 
le nuvole. 
L'ottava tavoletta e datata in basso a sinistra da un cartiglio bianco "p.g.r. 
1770". Scena all'aperto: a destra due donne oranti di ceto contadino invo- 
cano la Madonna con ii Bambino, che appare a sinistra tre le nubi. 
La nona tavoletta e datata in basso a sinistra da un cartiglio bianco "p.g.r. 

1778". La scena e all'interno di una casa contadina, una persona e ingi- 
nocchiata sulla destra (un'uomo?, una donna?). La Madonna con ii Bambi- 
no e a sinistra in alto tra le nubi. 
La decima tavoletta non e datata "p.g.r.". Una donna e una bambina sono 
al centro di questa tavoletta. La scena e all'aperto. La Madonna con ii Barn- 

. bino e tra le nubi in alto al centro. 
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L'undicesima tavoletta non e datata "p.g.r.". La scena si svolge all'interno 
di una casa di ceto popolare. In basso a sinistra un'ammalato ea letto con 
la testa fasciata. Appesa alla parete si nota un'acquasantiera. Ai piedi del 
letto un prete sta invocando: la Madonna con ii Bambino che appare tra le 
nubi in alto a sinistra. 
La dodicesima tavoletta e datata "p.g.r. 17 ... ". La scena si svolge all'interno 
di una casa di ceto benestante. A destra un uomo infermo a letto, ai suoi 
piedi una donna sta pregando la Madonna con ii Bambino che appare tra 
le nubi a sinistra. Sulla parete dietro al letto si nota un'acquasantiera. 
La tredicesima tavoletta non e datata. La scena si svolge all'aperto: la Ma- 
donna con ii Bambino e tra le nubi al centro. A sinistra in basso un fanciullo 
cade da una pianta, al centro una donna forse la madre invoca la Madonna, 
alla sua destra un bambino cade da una scala appoggiata ad un fienile. 
La quattordicesima tavoletta non e datata. E una ripetizione quasi naif 
dell'affresco della cappella: la Madonna con ii Bambino con i Santi Giovan- 
ni Battista, Carlo Borromeo, Francesco d'Assisi, ed un Santo Vescovo. 
Unica variante e un bue e una mucca ai lati. Da questa variante possiamo 
dedurre che e un ex voto per guarigione di animali. 
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ROSELLA DOSSENA 

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE 

Le tavole di classificazione in cui, sotto varie voci, sono stati a confronto N. 
193 ex voto, riportano ii materiale reperito in soli tre Santuari: Ariadello 
(Soresina), Pallavicina (lzano), Misericordia (Castelleone). 
La scelta di restringere ii campo di studi a questi soli luoghi di culto (maria- 
no) e stata in parte obbligata, in quanta in questi, piu che in altri, ii materiale 
a disposizione e sufficientemente ricco (anche se la campionatura nell'in- 
sieme resta limitata) al punto da tentare un'analisi statistica ed alcune rifles- 
sioni. 
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Tipologia def beneticio (T av. 1) 
Quasl in egual misura gli ex voto rappresentano: incidenti (sul lavoro, per 
strada, incendi, scampati annegamenti), inferrnita (di uomini, donne, bam- 
bini, animali), oranti. 

Posizioni de/le immagini sacre (T av. 2) 
La posizione occupata, sulla tavoletta votiva, dall' essere soprannaturale 
intervenuto in aiuto al bisognoso e quella classica: l'intercessore primario 
appare in alto a sinistra o in centro, awolto da una nuvola, in atteggiamento 
fisso, ieratico. 
Gli intercessori secondari, rappresentati nella maggior parte delle tavolette, 
dalle anime purganti, appaiono in basso, quasi nascoste, lambite dalle 
fiamme. 

lntercessore primario (T av. 3) 
lntercessore primario e la Madonna (i tre Santuari sono a Lei dedicati), rap- 
presentata soprattutto nelle semplici vesti di madre che, misericordiosa, 
viene in aiuto dei bisognosi. 
L'immagine segue gli stereotipi del tempo: manta azzurro e velo bianco. 
Nei santuari della Misericordia e di Ariadello la Vergine appare, nella mag- 
gior parte dei dipinti, lncoronata (Tav. 4), riproducendo cosi l'immagine 
venerata nel luogo di culto, che e appunto una Madonna lncoronata. 
La presenza di altri intercessori primari e irrilevante. 

Secondo intercessore (Tav. 5) 
Nella maggior parte dei casi intercessori secondari sono le anime purganti 
(i propri morti), che fanno da tramite fra l'uomo e la divinita. Plu che spa- 
ruta la presenza di altri intercessori secondari: S. Antonio da Padova, S. 
Paolo, figure angeliche. 

Tipologia dell'ambiente (T av. 7) 
Prevale l'immagine di ambienti rurali e di lavoro, per quanta riguarda 
l'esterno. Pochissimi gli ambienti urbani. Nella rappresentazione di interni 
gli ambienti piu frequentemente riprodotti sono la camera da letto e, poi, la 
cucina. 
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Tipologia def personaggio beneficato {T av. 8) 
I beneficiati delle grazie sono per la maggior parte uomini e donne {queste 
molto numerose negli ex voto della Pallavicina). E presente anche un rile- 
vante numero di bambini {Tav. 6), facili prede di malattie e di incidenti, 
spesso anche sul lavoro {si tenga presente che ii lavoro minorile e scom- 
parso ufficialmente solo nel XX secolo). Di grande interesse e la presenza 
di animali (12%), la cui buona salute e prosperita, in una civilta contadina, 
era di fondamentale importanza, poiche essi troppo spesso rappresentava- 
no l'unica fonte di cibo e di guadagno. 

Assistenti al beneficio {T av. 9) 
Nelle tavolette piu antiche e rappresentato soprattutto l'orante senza alcun 
testimone. Avanzando nel tempo, appaiono sempre piu persone che assi- 
stono al fatto straordinario. In caso di malattia sono presenti, oltre ai parenti 
ii medico e ii sacerdote. In caso di incidente si trovano con frequenza testi- 
moni casuali dell'accaduto. 

Sigle e scritte (Tav. 10) 
Molte e svariate sono le sigle e le scritte che si trovano sulle tavolette. Le 
piu frequenti sono P.G.R. (Per Grazia Ricevuta) (98) e G.R. (11). Numerosi 
pero sono gli ex voto privi di qualsiasi scritta (47). 

Condizioni sociali (T av. 12) 

La maggior parte dei beneficiati (128) appartiene alle classi sociali piu umi- 
li: artigiani, contadini, "popolani" la cui attivita non e identificabile. Ma e in- 
teressante osservare anche la presenza di appartenenti a tutti i ceti sociali. 
Nobili e borghesi (n. 43), la cui presenza e rilevante soprattutto negli ex vo- 
to del Santuario di Ariadello (sorto per volonta della nobile famiglia Barbo). 
Singolari gli 11 rappresentanti del clero (su 15) presenti in tavolette votive 
del Santuario della Misericordia di Castelleone. Questa compresenza di 
strati sociali diversi avvalora la tesi secondo la qua le I' ex voto e sl I' espres- 
sione di una civil ta contadina e di una cultura popolare, ma non e I' espres- 
sione attraverso cui si manifesta la reliqiosita delle sole classi meno abbien- 
ti: e una manifestazione che proporzionalmente coinvolge tutte le classi 
sociali. 
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Datario (Tav. 11) 
II numero piu consistente di ex voto riportanti una data risale ai sec. XVIII e 
XIX. Pochissimi sono quelli piu antichi (sec. XVII) e altrettanto poco nume- 
rosi quelli del XX sec. 
Ma e da tener presente che quasi ii 50% degli ex voto conservati nei San- 
tuari presi in esame non ha una data, anche se un'analisi dei costumi, 
dell'ambiente, degli stereotipi riprodotti ci puo far azzardare l'ipotesi che 
anch'essi appartengano al periodo tra XVII e XIX sec. 
Eda notare che, mentre gli studiosi hanno rilevato nel '600 ii momenta di 
grande ritorno e di vasta diffusione delle tavolette votive, nella nostra ricer- 
ca ci siamo imbattuti in pochissimi esemplari risalenti a quel periodo. 
Difficile trarre da cio conclusioni che abbiano un valore storico: molto pro- 
babilmente le testimonianze piu antiche furono tolte per lasciare spazio a 
quelle piu recenti; molte si degradarono; molte (ma e un fenomeno recen- 
te) furono rubate. 

Manufatti. 
E interessante cogliere gli elementi quotidiani in una rappresentazione che 
vorrebbe essere dello "straordinario": la vita, ii lavoro, gli oggetti di casa e 
di lavoro, l'abbigliamento. 
II tutto, pur rispondendo a stereotipi, puo servire per la ricostruzione di al- 
cuni costumi. Le donne portano ii grembiule (piu o meno ricco di merletti 
a seconda delle possibilita economiche), immancabile accessorio, soprat- 
tutto in campagna, sia del vestito di tutti i giorni, sia di quello "della festa". 
L'uomo ha ii cappello in mano, in segno di rispetto e devozione. 
Nei casi in cui ii beneficiato e un ammalato, lo troviamo disteso su letti di 
svariate forme e dimensioni: dal pagliericcio [paiu] a lussuosi baldacchini. 

Numerose anche le culle. 
L'altro ambiente molte volte riprodotto e la cucina con camini, tavoli, sedie, 
cassapanche e persino stoviglie. 
Molto frequenti sono gli attrezzi agricoli e di lavoro. Altrettanti sono gli og- 
getti religiosi presenti in casa: crocifissi, rosari, quadri della Madonna. 
Nelle tavolette piu recenti e entrato ormai ii "progresso tecnoloqico": ed 
ecco, in caso di incidente, motociclette e persino un'automobile. 
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la APPENDICE 

TA VOLE DI CLASSIFICAZIONE 



1. · TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

lncidente 25 15 22 62 32, 1 
lnfermo 18 12 26 56 29,0 
Orante 15 20 17 52 26,9 
Animali 15 4 4 13 12,0 

TOT ALE 73 51 69 193 100,0 
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2. · POSIZIONE DELLE IMMAGINI SACRE 00 6 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

44 15 28 87 45,4 

1.2 18 12 11 41 21,4 

1.2.3 2 1,0 

1.2.3.4 0,5 

1.2.3 8 10 5,2 

1.2.4.5 0,5 

1.4 8 11 20 10,5 

1.4.5 0,5 

2 2 4 4 10 5,2 

2.3 0,5 

2.5 0,5 

2.6 0,5 

3 3 10 14 7,3 

3.6 2 1,0 

TOT ALE 72* 51 69 192* 100,0 

• Piu un ex voto fotografico. 
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3. - INTERCESSORE PRIMARIO 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Maria Madre 72 49 68 189 98,4 
S. Antonio 2 2 1, 1 da Padova 

S. Nicola 0,5 

TOT ALE 72* 51 69 192* 100,0 
· Piu un ex voto fotografico. 

4. - SIMBOLISMO MARIANO 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Maria Madre" 24 38 21 83 
lncoronata 13 37 53 
Con fiore 4 3 7 
Con libro 35 3 38 
Con Rosario 5 9 15 
Con scapolare 5 12 17 
Con scettro 2 3 
• Senza ulteriore simbologia. 
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5.-SECONDO INTERCESSORE 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Anime purganti 16 16 3 35 

S. Antonio da P. 4 4 3 11 

S. Paolo 2 2 4 

S. Giuseppe 

S. Carlo Borrom. 

Crocefisso 4 2 6 

Figure angeliche 3 3 

S. Francesco 

S. Antonio Abate 2 2 

Spirito Santo 

M. Maddalena 

S. Lucia 

6. - TAVOLETTE RAFFIGURANTI BAMBINI 

SANTUARIO 
TOT ALE 

N. 

ARIADELLO 

16 

PALLAVICINA 

13 

MISERICORDIA 

5 34 

Percentuale: 34/ 193 - 17,60/o 
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7. - TIPOLOGIA DELL'AMBIENTE 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Ambiente di lavoro 18 4 14 36 19 o viaggio 

E. Rurale 15 14 13 42 22 
E. Urbano 2 
I. Cam. da letto 17 13 25 55 28 
I. Vari 16 20 15 51 26 
Non identificabili 6 7 4 

TOT ALE 73 51 69 193 100 

8. - TIPOLOGIA DEL PERSONAGGIO BENEFICIATO 

SANTUARIO 
TIPO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Uomo - Uomini 35 14 24 73 37 
Donna - Donne 11 20 17 48 25 
Bambino - Bambini 5 5 3 13 6,5 
Gruppo misto 6 8 14 28 16 
Animali 15 4 4 23 12 
Non identificabili 7 7 3,5 

TOT ALE 72* 51 69 192* 100 
• Piu un ex voto fotografico. 
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9. - ASSISTENTI AL BENEFICIO 

SANTUARIO 
NUMERO TOT ALE % 

ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Nessuno 36 41 44 121 62 
Uno 23 7 15 45 23 
Due 9 3 8 20 11,5 
Tre 3 2 5 2,5 
Quattro 0,5 
+ di quattro 0,5 

TOT ALE 73 51 69 193 100 
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10. - SIGLE E SCRITTE 

SIGLE ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

P.G.R. 37 32 29 
G.R. 3 2 7 
Pro Voto 2 
G.R.D.B.V.M. 

V.F. 2 
P.S.D. 3 
Per Grazia Ricevuta 5 
Ex voto 

Per voto 

1.B.C.V.V.G.R. 

P.S.V.A.D.O.N.E. 

R.S.D. 

P.R.S. 

Scritte varie 2 7 
Senza scritte 5 20 22 
F.V. G.R. 

TOTALI 51 69 73 

Con ii nome 4 8 19* 

' T re ex volo col solo nome sono slati classificali nei senza serif le. 
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11. - DATARIO 

SECOLO ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA TOTAL! 

1550-1600 

1600-1700 4 8 13 

1700-1800 7 30 10 47 

1800-1900 11 4 6 21 

1900 4 5 8 17 

Senza anno 50 8 36 94 

TOTALI 73 51 69 113 

12. · CONDIZIONI SOCIALI DEi GRAZIATI 

CETI ARIADELLO PALLAVICINA MISERICORDIA 

Artigiani 4 2 2 

Banditi 2 

Contadini 141 

:1 

: 113 
27 5 

Alleva tori 13 

Popolari 22 30 26 

Borghesi e nobili 17 11 15 

Clero 2 11 

Soldati 2 

1 * 

TOTALI 73 51 69 

' 1 ex voto fotografico. 
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ELENCO DEi MANUFATTI 
Numero presenze 

I nginocchiatoio 4 Carro 17 
Calesse 3 Motocicletta 5 
Acquasantiera 5 Fucile 5 
Secchio 1 Tavolo 5 
Camino 4 Ponte 
Sgabello 5 Comodino 1 
Scala 3 Automobile 1 
Quadro votivo 8 Porta 7 
Letto 33 Trave 2 
Letto a baldacchino 12 Cascina 9 
Mu lino 6 Attrezzi agricoli 9 
Sedia 11 Pistol a 2 
Cu Ila 8 Cancello 2 
Li bro 3 Tendaggi 1 
Barche 2 Corda 1 
Finestra con inferriata 11 Piatti e stoviglie 4 
Finestra senza inferriata 2 Mangiatoia 2 
Tenaglie 1 Botte 1 
Santuario 2 Catena. 2 
Crocifisso 4 Torchio 1 
Casa 4 Cesta 1 
lmpalcatura 1 Polveriera 1 
Chitarra 1 Velo 36 
Alari 1 Rosario 18 
Cassapanca 2 Cappello uomo 36 
Nave Grembiule 52 
Fiori Cuffie e nastri 23 
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z- APPENDICE 

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE 



rappresent. 
scritta 

A) SANTUARIO DELLA PALLAVICINA 
N. 51 ex voto 

Anno 

1612 

Uomo ferito dalla falce fienaia 
Pro voto 1 612 

1684 

(base x altezza) 

cm. 40 x 30 

38 x 26,5 

r. 
s. 

r. 
5. 

r. 
s. 

r. 
s. 

1686 

1689 

1711 

lncendio per scoppio di polvere pirica 
Pro Voto et Gratia r.ta della B.V.M. della Pallavicina D.M. e Angelo 
Bonito mentre fabricano nella pesta della polvere fori di Crema ii dl 
5 gennaio 1684 

37,5 x 26 

Donna assalita da due banditi 
P.G.R. 1686 

38,5 x 36 

Tre oranti e sacerdote 
P.G.R. 1689. Gio: Pavolo Camo.zo 

26 x 23 

Due donne oranti 
G.R.D.B.V.M. della Pallavicina di Zano 

r. 
s. 

r. 
s. 

r. 
s. 

s.d. (stesso periodo) 

Donna assa/ita da demoni 

s.d. (stesso periodo) 

Orante togato 

1712 

Donna assalita da una mandria di buoi 
F.V.G.R., 1712 
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32 x 27 

26 x 13 

28 x 20 



A3 

r. 
s. 

A 10 

r. 
s. 

AS 

r. 
s. 

A 36 

r. 
s. 

A 16a 

r. 
s. 

A 16b 

r. 
s. 

r. 
s. 

r. 
s. 

A 37 

r. 
s. 

A 15a 

r. 
s. 

1712 

Orante inginocchiato accanto al Jetta de/la moglie che mangia 
G.R., 1712 

1712 

Famiglia genuflessa in preghiera 
P.G.R. 

1712 

Ricco orante 
P.G.R. 

1741 

lnferma supina ed oranle 
P.G.R. 

1748 

Madre oranle accanto al/a cul/a de/ figlio 
P.G.R., 1748 

1767 

lnferma supina ed oranfe 
P.G.R., 1767 

1770 

Uomo fravolto da un cavallo che fraina un erpice 
P.G.R., 1770 

s.d. (stesso periodo) 

Ragazzo oranfe accanto al/a madre inferma ed orante 
P.G.R. 

s.d. (stesso periodo) 

Due persone supplicanfi 
P.G.R. 

1770 

Donna orante 
P.G.R. 1770 
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38 x 27 

30 x 24 

30 x 22 

22,3 x 18 

40 x 24 

40 x 24 

30 x 21 

38 x 25 

23 x 16,5 

40 x 20 



A 15b 

r. 
s. 

A 32 

r. 
s. 

r. 
s. 

A9 

r. 
s. 

r. 
s. 

r. 
s. 

s.d. (stesso periodo) 

Uomo infermo orante 

s.d. (stesso periodo) 

Donna che recita ii rosario 
P.G.R. 

1774 

Due coniugi genuflessi oranti 
P.G.R. 1774 

s.d. (stesso periodo) 

Padre e figlio genuflessi oranti 
G. R. Stefano Nicola Sartore con suo figlio 

1774 

Donna genuflessa orante accanto ad un bovino 
P.G.R. 1774 

1776 
Uomo orante con carabina 
P.G.R. 776 

1777 

40 x 20 

32,5 x 16 

28 x 26,5 

30 x 22 

40 x 21 

32,2 x 20 

30 x 23 

r. 
s. 

A 21 

r. 
s. 

1779 

Donna apoplettica sorretta dal figlio con donna genuflessa orante 
P.G.R. 1777 

28 x 21 

Donna orante genuflessa 
P.G.R. 1779 

r. 
s. 

r. 
s. 

s.d. ma 1786 

Figlio selveto dall'annegamento dalla madre 
P.G.R. 

1786 
Uomo caduto e donna che assiste 
P.G.R. 1786 
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29 x 20,5 

28,3 x 25 



A2 1790 40 x 31 
r. lnferma supina orante 
5. P.G.R. 1790 

A 39 1794 22,5 x 20,5 
r. Donna orante 
s. P.G.R. 1794 

A 35 1794 15 x 23 
r. lncendio con donna orante 
s. P.G.R. 1794 

A 47 s.d. ma 1794 30 x 19 
r. Ragazzo assalito da mestini" 
s. P.G.R. 

A 11 s.d. ma 1794 40 x 22 

r. Nobile piagato orante 
s. 

A14 1795 40 x 22 

r. Donna ferita da/fa Falce fienaia 
s. P.G.R. 1795 

A 31 s.d. 32,5 x 20,5 

r. Madre e figlia oranti 
s. P.G.R. 

A 19 s.d. 28 x 25 

r. Uomo orante accanto a un bue 
s. 

A 24 s.d. 38 x 26,5 

r. Donna inferma a Jetta 
s. P.G.R. 

A 42 s.d. 26 x 18,5 

r. Uomo infermo orante seduto sul Jetta 
s. 
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A 38 s.d. 23 x 22,5 

r. Uomo genuflesso orante 
s. P.G.R. 

A6 s.d. 29 x 30 

r. Donna oranfe ferita a una mano 
5. P.G.R. 

A 28 5.d. 38 x 26 

r. Ricco infermo 
5. 

A 22 5.d. 28 x 17,5 

r. Uomo genuflesso orante 
5. P.G.R. 

A 33 1826 24 x 15 

r. Madre e figlio ringraziano lo scampato pericolo (albero) 
5. P.G.R. 1826 

A 12 1856 40 x 26,5 

r. Donna con cancrena al piede 
5. P.G.R. 1856 G.F. 

A 41 5.d. ma 1863 64 x 37 

r. Madre oranfe per ii figlio moribondo 
5. P.G.R. 

A 46 5.d. ma 1869 26 x 16 

r. Bambino divenuto cieco in seguito ad incidente riacquisfa la vista 
5. P.G.R. 

A 34 1904 58 x 32,5 

r. Bambino salvato da annegamento dai genifori 
5. P.G.R. Capelli Luigi 1904 

AA 00 

r. 
5. 

1911 

Supplice infermo 
Ma. marit. val. P.G.R. lzano 1911 
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SENZA MISURE - 



r. 
s. 

r. 
s. 

r. 
s. 

s.d. 

Bovini ammalati 
Per la liberazione dal contagio etc. 

1917 (o 1918) 

Battaglia di fanteria sul monte Sabatino 
Alla cara Madonna della Pallavicina etc. 

1917 

Cavallo imbizzarrito rovescia carro con passeggeri 
P.G.R. 1-4-1917 

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE 

B) SANTUARIO DELLA MISERICORDIA 
N. 69 ex voto 

Anno (base x altezza) 

az. 1702 cm. 42,5 x 35 

rap present. Nobildonna orante su inginocchiatoio 
scritta P.S. P.G.R. 1702 

83 1810 41 x 35 

r. Uomo e donna scampano ad incidente su ca/esse 
s. P.G.R. 1810 

85 1630 30 x 35 

r. Uomo salvato da/ raga dei propri vestiti 
s. P.G.R. 1630 

8 6 1801 29,5 x 35 

r. lnferma ed orante ai piedi def letto 
s. P.G.R. 1801 

84 s.d. 36 x 35 

r. Bambino precipita da un a/bero 
s. 
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B 7 1765 46,5 x 35 

r. Donna orante genuf/essa ed inferma supp/ice 
s. P.G.R. 1765 

B 8 s.d. 46,5 x 35 

r. Ricco infermo orante 
s. 

B 36 s.d 23 x 23 

r. Uomo e donna infermi 
s. 

B 46 s.d. 33,5 x 22,5 

r. Coniugi oranti 
s. 

B 37 s.d. 26 x 23 

r. Madre e figlio oranti 
s. 

B 10 1816 39 x 26,5 

r. Donna salvata dall'annegamento 
s. P.G.R. 1816 

B9 1631 38,5 x 26,5 

r. Famiglia orante inginocchiata 
s. P.G.R. 1631 

B 11 1798 38 x 26,5 

r. Donna supp/ice sofferente ad un piede 
s. V.F. Giulia Fasola 1798 

B 12 1612 37,5 x 26,5 

r. Donna orante su sfondo montano 
s. 1612 

B 13 1617 26 x 21 

r. Bambino in cul/a, nato e risanato 
s. P.G.R. n. 1617 
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B 35 1574 23 x 23 

r. Donna inferma con orante accanto al letto 
5. P.G.R. 1574 

B 14 5.d. 29 x 21 

r. Prete infermo con due donne oranti 
5. 

B 32 5.d. 30,5 x 23 
r. Sacerdote intercede per una donna 
5. di Maria Maddalena 

B 17 5.d. 23 x 21 

r. lnfermo a letto orante 
5. 

B 15 5.d. 28 x 21 

r. Due signori aggrediti dai banditi 
5. 

B 25 1669 30 x 27 

r. Donna presentata al sacerdote da altre due a la benedizione 
5. P.G.R. 1669 

B 45 5.d. 33 x 22,5 

r. Uomo orante inginocchiato a fianco di un bovino 
5. 

B 24 5.d. 30 x 27 

r. Uomo orante accanto al/a mandria 
5. P.G.R. Pietro M. A. 

B 16 s.d, 22 x 21 

r. lnfermo supino 
5. 

B 23 5.d. 26 x 25,5 

r. Uomo e donna oranti con mandria 
5. P.G.R. 
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B 41 1775 32 x 27 

r. Scena di incidente di guado 
s. 1775 

B 19 1701 31,5 x 26 

r. Fuoristrada con calesse 
s. P.G.R. 1701 

B 21 1753 30,5 x 25,5 

r. lntervento dentistico 
s. 1753 Ex Voto 

B 28 s.d. 27 x 26,5 

r. Orante accanto ad un letto di infermo e bovino 
s. P.G.R. 

B 18 s.d. 21 x 21 

r. lnferma orante 
s. 
B 38 s.d. 23,5 x 27 

r. Religioso in preghiera 
s. P.S.D. 

B 22 s.d. 29 x 25,5 

r. Orante accanto al letto di un'inferma 
s. P.G.R. 

B 1 1610 29 x 35 

r. lnferma orante 
s. Barfora di Ferrari F.F. per Votto 1610 

B 27 1610 25,5 x 27 

r. Scena di estrema unzione 
s. P.G.R. 1610 

B 26 1836 42,5 x 27 

r. Due donne e un uomo oranti su sfondo campestre 
s. Per Grazia Ricevuta nell'anno 1836 la famiglia Vailatti. Tutti tre como- 

nicati de! ma! col. .. (illog.) Francesco e Margaritta ex monic ... (illog.). 
NGA LA. 
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B 31 s.d. 52,5 x 30 

r. /nferma supina 
s. P.G.R. 

B 30 s.d. 23 x 30 

r. Uomo orante con libro di preghiere 
s. 

B 34 s.d. 20,5 x 23 

r. Orante infermo 
s. 

B 29 1865 52,5 x 30 

r. lncidente sul lavoro (muratori) 
s. P.G.R. Spezia ii 8 maggio 1865 Ramella Raffaello 

B 48 1755 43 x 30 

r. Donna orante inferma con prete accanto al letto 
s. P.G.R. 1755 

B 20 s.d. 34 x 25,5 

r. Bambino salvato mentre cade net camino 
s. P.G.R. 

B 42 1651 35,5 x 27 

r. Uomo e donna infermi oranti 
s. 1619 (B)ernardino Villa e sua moglie (ill.) essendo malati fecero vot(o) 

B 47 s.d. 28 x 22,5 

r. Donna orante accanto a cul/a con bambino 
s. P.G.R. 

B 44 1746 26,5 x 22,5 

r. Coppia orante con mandria 
s. P.G.R. 1716 

B 43 s.d. 30 x 22,5 

r. Orante su sfondo campestre 
s. Battista Vanino nato a Castelleone ebbe G.D.B.V.M. 
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B 52 s.d. 39 x 35 

r. 
5. 

Cavaliere supino orante 
Esendo in Francia amalato ii Hieronimo Fiameno fece Voto a la Ma- 
donna de la Misericordia et subito fuori resanato 

s.d. 42 x 30 

r. 
s. 

Uomo a letto con peste al/a gamba prega S. Nicola 
Lunga scritta non interamente decifrabile (particolare) 

s.d. 45 x 34 

r. 
5. 

Donna inferma orante 

s.d. 31 x 27 

r. 
5. 

Due donne ed un uomo oranti 
Pro Voto 

s.d. 20,5 x 27 

r. 
s. 

Due oranti 

1798 28 x 34 

r. 
5. 

Donna portata al/a benedizione 
1798 15 ottobre signora Teresa Ginelli di G. Nivoli 

s.d. 28 x 30 

r. 
5. 

Donna orante 

s.d. 26 x 23 

r. 
s. 

Donna orante su sfondo campestre 

1856 42 x 34 
r. 
s. 

Uomo e donna a letto scampano dalla caduta def soffitto 
P.G.R. 1856 

B 19 1802 38,5 x 30 

lnfermo supino 
I.B.C.V.V.G.R. 1802 27 

r. 
5. 

Allegate a questa descrizione ci sono due panoplie di 9 e 7 Ex Voto rispettivamente, tutti di epoca 
novecentesca, di cui due floreali non conteggiati nelle tavole di classificazione. 
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CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE 

C) SANTUARIO DI ARIADELLO 
N. 73 ex voto 

• C 19 e C 14 scritte P.G.R. infiorate 

C8 

rappresent. 
scritta 

Anno 

1803 

Uomo orante con rosario 
V.F. 1803 G.C. 

(base x altezza) 

cm. 35 x 23 

cs s.d. 41 x 29 

r. Uomo salvato da annegamento presso un mulino 
s. P.G.R. 

C6 s.d. 36 x 27 

r. Due oranti accanto a bimba in cul/a 
s. R.S.D. G. Battista Pedratto 

C9 1805 37 x 27 

r. Uomo travolto dal carico di fieno 
s. G.R. 1805 

C3 s.d. 41 x 29 

r. Uomo cade da un albero 
s. G.R. 

C18 1784 23 x 26 

r. lncidente su carro 
s. P.G.R. 1784 

C16 s.d. 39 x 29 

r. Cavallo imbizzarrito trainante un calesse 
s. P.G.R. 

C 11 s.d. 27 x 25 

r. Donna inferma orante 
5. P.G.R. Maria Cominetta 
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C 13 1855 32 x 38 

r. lncidente net mulino (braccio di bimbe nella mo/a) 
s. P.G.R. 1855 

C4 1973 Ex voto fotografico - 

r. Motocic/etta incidentata 
s. P.G.R. 5-11-1973 

C12 1835 33 x 41 

r. Sparatoria a cena 
s. Per Grazia Ricevuta ii giorno 13 di 8bre 1835 

C 10 1784 21 x 26 

r. Uomo travo/to da calesse; donna orante 
s. P.G.R. 1784 

C 1 1880 40 x 37,2 

r. Fu/mine si abbatte nella stalla 
s. Giugno 1880 

C2 s.d. 44 x 33,5 

r. Uomo scampa ad incidente su carro 
s. Per Grazia Ricevuta a Oneta Guido 

C 27 1869 55 x 28 

r. Donna scampa all'annegamento 
s. 1869* 

C 24 1871 55 x 30 

r. Donna investita da cavallo imbizzarrito 
s. 1871 - trittico • 

C17 1877 56 x 29 

r. Toro infuriato 
s. F.V. 1877 - trittico • 
• Conteggiati nel totale una sola vol ta 

C 20 s.d. 20 x 26 

r. lnfermo a letto 
s. P.S.D. 
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C 67 s.d. 29 x 18 

r. Orante accanto ad un bue 
s. 

C 66 s.d. 29 x 24 

r. Uomo e donna infermi 
s. 

C 81 s.d. 29 x 28 

r. Uomo infermo, moglie e figli oranti 
s. P.G.R. Bartolame(o) - Tiodol 

C 77 s.d. 19 x 20 

r. Uomo orante 
s. 

C 54 1797 49 x 36 

r. Bestia morente in stalla 
s. G.R. 1797 

C 55 s.d. 30 x 25 

r. Due donne oranti con bambina presso un infermo 
s. P. Voto di Barbara T onina 

C 58 s.d. 29 x 23 

r. Uomo orante 
s. Giacomo (illeg.) 

C 65 s.d. 32 x 25 

r. Famiglia orante per animale morente 
s. P.G.R. 

C 60 s.d. 40 x 29 
r. Uomo travolto da un carro 
s. 

C 64 s.d. 40 x 34 
r. Uomo finisce sotto ii proprio carro 
s. 
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C 62 s.d. 42 x 30 

r. Orante con due buoi 
S. P.G.R. 

C 59 s.d. 36 x 27 

r. Uomo cade dalla sea/a; due donne oranti 
s. P.G.R. 

C 73 s.d. 33 x 28 

r. Uomo e bambina oranti per due animali 
s. P.G.R. G.M.G. 

C 78 1664 36 x 29 

r. Donna e bambino pregano per un infante in cul/a 
s. Vitoria Chogrossa P.G.R. L.A. 1664 

C 74 1786 28 x 30 

r. Marita orante per la moglie inferma 
s. P.G.R. 1786 

C 61 s.d. 33 x 24 

r. Orante con due animali 
s. 

C 70 s.d. 37 x 28 

r. Uomo con bembino e mandria 
s. 
C 68 s.d. 33 x 30 

r. Famiglia prega per ii figlio piu piccolo 
s. 

C 80 1799 34 x 31 

r. Tre donne e un bambino oranti 
s. P.G.R. 1799 

C 69 s.d. 38 x 33 

r. lnfermo con donna orante 
s. P.G.R. 
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C 79 s.d. 33 x 27 
r. lnferma orante con uomo orante 
5. P. SVA. DO. NE. 

C 50 1903 50 x 40 

r. Uomo tratto in salvo dall'annegamento 
5. Per Grazia Ricevuta 1903, Chinosi Angelo 

C 52 1662 32 x 22 

r. Uomo orante per due animali 
5. 1662, Gaspar Zuc. P.G.R. 

C 53 s.d. 31 x 26 

r. Uomo orante con mandria 
5. 

C 49 1890 12 x 17 

r. Caduta da una sea/a 
5. Grazia Ricevuta, Soresina 1890, Brena V. 

C 71 s.d. 23 x 19 

r. lnfermo con accanto donna orante 
5. P.G.R. 

C 72 s.d. 21 x 18 

r. Donna orante con una mucca 
s. P. G. 

C 75 s.d. 20 x 24 

r. Bambino e donna oranti 
5. R.S.D. 

C 76 s.d. 17 x 20 

r. lncidente in viaggio su carro 
5. G. R. 

C 26 s.d. 40 x 30 

r. Tre donne oranti 
s. Sig. Lucia Valcarenga, P.G.R. 
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C 25 1850 33 x 25 

r. Donna orante su sfondo campestre 
s. P.R.S., 1850 

C 28 s.d. 24 x 24 

r. lnfermo supino nel letto 
s. P.G.R. 

C 23 1927 36 x 36 

r. lncidente con carro 
s. 13 giugno 1927, P.G.R., Caramtti L. 

C 34 s.d. 25 x 25 

r. Uomo orante accanto a una cul/a 
s. P.G.R. 

C 31 s.d. 21 x 20 

r. Donna orante 
s. P.G.R. 

C 30 s.d. 27 x 20 

r. Orante prega per ii proprio cavallo 
s. P.G.R., lacomo Morello 

C 29 s.d. 25 x 33 

r. Donna orante 
s. 

C 32 s.d. 33 x 25 

r. Famiglia orente 
s. P.S.D., Piero Corazzani 

C 33 s.d. 26 x 26 

r. Uomo, donna oranti con animali 
s. P.G.R. 

C 36 s.d. 29 x 25 

r. Prete in preghiera 
s. Gal. Mon., P.G.R. 



C 46 1803 40 x 35 

r. lncidente, uomini con pistola 
s. G.R. T ommaso Legor E Marcho Offelone ?, 1803 

C 44 1903 50 x 40 

r. Uomo cade dal carro 
s. Grazia Ricevuta, 1903, Chinosi Angelo 

C 48 1903 48 x 42 

r. Uomo travolto dal carro 
s. Grazia Ricevuta, 1903 
C 45 s.d. 38 x 50 

r. lncidente uomo animate 
s. B.G. Soresini? 

C 47 s.d. 35 x 25 

r. Uomo con pugnale 
s. P.G.R. 

C 41 s.d. 30 x 25 

r. Uomo con bambino 
s. Lorenzo Lodi 

C 42 s.d. 30 x 25 

r. Meleto e orante 
s. Francesco (ill.} 

C 56 s.d. 28 x 22 

r. Uomo orante 
s. (ill.) Mondo, P.G.R. 

C 57 s.d. 27 x 21 

r. Uomo orante 
s. P.G.R. 

C 43 s.d. 20 x 25 

r. Uomo orante con aninale 
s. 
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C 40 s.d. 30 x 25 

r. Uomo orante con animale 
s. Andrea Ferari 

C 39 s.d. 31 x 25 

r. Am ma/a ti 
s. (ill.) 

C 38 s.d. 29 x 25 

r. Uomo con gamba piagata 
s. Steven Zuco, P.G.R. 

C 37 s.d. 31 x 23 

r. Uomo orante 
s. P.G.R. 

C 35 s.d. 20 x 24 

r. Donna orante 
s. 

C 2a s.d. 42 x 30 

r. Bambino sa/vato dalla ruota def mulino 
s. P.G.R. 

C la s.d. 19 x 21 

r. Orante con cavallo 
s. 
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CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE 

D) BASILICA DIS. MARIA DELLA CROCE 
N. 4 ex voto 

rappresent. 
scritta 

Anno 

1928 

Camion fuori strada 
P.G.R., Sacchi Primo, 22-10-1928 

(base x altezza) 

cm. 35,5 x 25,5 

D 1 1935 44 x 20 

r. Macchina nel fiume 
s. P.G.R., 1935 

D2 s.d. 30 x 39 

r. Caduta dalla finestra 
5. P.G.R. 

D3 1945 32 x 47 

r. Episodio di guerra 
5. Grego Augusto, P.G.R., 27-4-1945, Crema 
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CL.ASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE 

E) SANTUARIO DEL BINENGO 
N. 6 ex voto 

E4 

rappresent. 
scritta 

Anno 

1796 

Donna orante 
P.G.R., 1796 

(base x altezza) 

cm. 21 x 17 

E 1 1753 

r. Agguato 
s. P.G.R., 1753 

E3 1794 

r. Donna inferma 
s. P.G.R., 1794 

E2 1794 

r. Donna inginocchiata con anime purganti 
s. P.G.R., 1794 

ES 1825 

r. Donna orante 
5. P.G.R., 1825 (scritta illeggibile) 

E 6 1825 

r. Uomo degente 
s. P.G.R., 1825 
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Gruppo Antropologico Cremasco 



II Cruppo Antropologico Cremasco sl e costituito nel 1978 con lo scopo di 
approfondire sistematicamente la conoscenza de/la cultura popolare nella 
nostra zona. A questo proposito t'ispirezione che ha guidato fino ad oggi gli 
studi def Cruppo, nella considerazione degli oggetti presi in esame, e fon 
damentalmente iriterdisaplinere e legata al/a plurelits di approcci e punti di 
vista. 
I primi anni di ricerca sono stati dedicati all'approfondimento di queste pre 
messe metodologiche. 
Dal 1982 in avanti ii Cruppo ha intrapreso un'ettivits che si e delineata 
nelle seguenti pubbllcezloni e manifestazioni: 

1983 
 ''Arte e reliqione papa/are nel cremasco". Quaderni di Provincia Nuova, 
Cremona. 
 Allestimento de/la mostra fotografica omonima presso la Sala P. da 
Cemmo, al CCSA di Creme, net mese di dicembre. 
 "Per una ricerca sntropoloqice", serie di erticoli apparsi sulfa rivista lnsu 
la Fulcheria N. XIII, p. 85 e segg. 

1984 
 "lmmagini de/la morte nel cremesco", Leva artigrafiche, Crema. 
 Allestimento de/la mostra omonima presso la sala P. da Cemmo, al 
CCSA di Crema, net mese di novembre. 
 "La fiera di 5. Maria", Leva Artigrafiche, Crema (edita con ii contributo 
de/la CR.A. 5. Maria de/la Croce). 

1985 
 Articoli "lndicezionl per una ricerca antropologica" e "Proposte per l'etti 
vita scolastica di ricerce", lnsula Fulcherie, N. XV p. 111 e segg. 

II Cruppo e attualmente impegnato nell'al/estimento di una mostra fotogra 
fica e documentaria sugli ex voto nella consueta sede def CCSA. II pro 
gramma futuro e indirizzeto all'analisi tipologica de/la cascina cremasca, 
dei mestieri agricoli tredizioneli e def simbolismo artistico nel/'architettura 
cremasca. 

G.A.C. 



Servizio fotografico: Bernardo Zanini e Gianni Donida 
Sviluppo fotografico: Studio Anselmi 



Finite di stampare ii 31 gennaio 1986 

da LEVA Artigrafiche in Crema 
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