
LA CHIESA CONVENTUALE DI S. GIOV ANNI * 
Questa nostra "mater et caput" di tutte Ie c'hiese aell'Ordine, ha un fruscino 

tutto suo; non e carica di troppi secoli e non ,porta un nobile e singollare 
paludamento ellercico come il non distante duomo di Siracusa; non e 'Un prezioso 
scrignodi giojelli rutilanti come il veneziano S. Marco, non e una 'pietra miliare 
per la storia dell'arte, ma, se ci sono classi elette e rooghi chiusi anche per i 
monumenti, un posto distinto spetta indubbiamente al nostro bel S. Giovall!Ili, 
che ha una fisionomia sicura e inconfondibile ove storia e al'te, mass a e colore, 
lace e ombra si fondono in U!Il accogliente felice e singolare complesso che e tra 
i pili meravigliosi e imponenti del mondo. 

Molto si e scritto su questo tJempio, su questa "ma!cchina meravigliQsa" , 
su quest "oTn(tmento bellissimo". DaIle relazioni dei viaggiatori del Sei-Sette
centoalle monografie e alae guide, la letteratura che 10 riguarda e folta e varia; 
particolari della sua sma;gliante attrezzatura artistica sono stati messi a fuoco 
della critica e spesso esaurientemente il1ustrati; ma la. Chiesa, il monumento 
come tale, non aveva ancora trovato il suo storico, il suo illustratore adeguato. 
Lo studioso in cerca di una notizia sicura'su questa 0 quela'opera d'arte, su di 
un nome, su di un particolar.e d'araldica 0 su di un episodio storico fissato nel 
bronzo 0 nel marmo di uno d'ei tooti monumenti di questa chiesa, doveva 
districarsi, pilotato da 11ll'annotazione bibliografica, tra Ie sparse pagine di 
cento riviste d'arte e di storia, di opuscoli e di volumi spesso introva:bili; 
mancava l'opera utile, d'informazioIl!e sicma edesauriente, che compendiiasse Ie 
ricerClhe vecchie e nuove, e che presentasse il monumento in tutti i suoi vari 
aspetti. 

A questa tatica s'e accinto con ardore e baldooza giovanili, Sir Annibale 
Scicluna; ed e venuto fuori un bell volume, stampato' aRoma da -Danesi: un' 
opera veramente sonbuosa, nella sua ricca veste tipografica, rigurgitante di 
notizie e di illustrazioni in nero e a colori. 

Lo Scic1U11a nell'intraprendere questa sua fatica, non ha voluto contenere 
il suo proposito entro limiti modesti; il numero delle illustrazioni riproducentf 
anche Ie opere meno significative, Ie excur.sus nei campi pili disparati e distanti, 
come in queillo del folklore e della filologia, tradi·scOno il suo proposito di 
esaurire l'argomento, di offrire, cioe, aglistudiosi, non un aItro libro suI 
maggior tempio GiovaJllnita, ma 10 str,umento unico e prezioso, 1 'opera attesa 
che sarebbe stata citata da tutti, il testo che avrebbe sostituito, assommandoli 
e aggiornandoli, tuttigli a1tri scritti su questa chiesa. 

E, per 10 ;Scicluna, il materiale, compreso quello pili ghiotto perche inedito, 
era, per dir cosl, a portata di mamo. I fttmghi a,nni passati alia Direzione della R. 
Biblioteca, che aveva, per merito suo, annesso anche i ricchi e pili 0 meno 
inesplorati arcbivi dell'Ordine; gli ooni passati alIa DireZ'ione del Museo, coi 
suoi, anche se modesti, laboratori di restauro e di fotografia, che durante la 
guerra e a conflitto finito, hanno visto sfilare, uno dopo l'a1tro, tutti i tesori 
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di S. Giovaami, sono opportunita che capitano molto raramente ne1la vita delHo 
studioso. 

Quest'opera quialdi, per il nome del compilatore, per l'estensione della 
materia, per arditezza di chlsegno e per la sua stessa veste sontuosa, supera i 
limiti di una comune divulgazione; del r,esto anCihe il concetto divulgativo non 
dovrelYbe mai escludere il rj,gore scientifico nel vagHio deLle fonti. Con quale 
animo quindi ci si accosti ad ,un'opera di questa gooere e di questa mole, e 
facile immaginarlo; e come sia legittimo attendere una sistemazione, critica del 
soggetto, che arricchitosi delle ricercheprecedenti e dalle fatichealtrui, riesca 
ad unadeterminazione pili precisa ed esauriente del problema. Ed e UIll vero 
peccato che 10 Scicluna non sia riuscito a m(IJntenersi ,sempre su una stessa 
linea di'rigore e abbia troppo spesso mantenuto la trabaHlante impalcatura delle 
vecchie pubblicazioni, per infilare su quelle, la nuova ricca a sontuosa veste 
regale! E anche vero che l'attitudine cJ:'litica e la preparazione scientifica del 
compilatore dovevano esercitarsi su argomenti disparati e scaglionati dal .secolo 
xvo al xixo; ma si trattava sempre di prodotti aventi una fittissima rete di vasi 
comunicanti e con un giuoco di relazioni che non doveva spraventare 10 studioso 
serio eben preparato. 

11 libro s'apre con una concisa storia dell'Ordine dalle origini lontane fino 
aIrattuale feconda tappa romana. E' un riassunto ben congegnato e spigliato 
che ci presenta la miliziagiovannita neUe sue attivit.a maggiori e che ci permette 
pili di uno sguardo curioso sugli usi del tempo e sulla vita spicciola dell'Isola 
nei secoli passati. 

IScicU.una hapoi affidato la compilazione di due capitoli sull'aspetto 
architettonico della Chiesa a due inglesi: 10 Squadron Leader R. Judge e 
l'architetto Quentin Hughes., L'articol0 del Judge e un componimentino vuoto 
ed esitante di uno che non era certamente preparato a fatiche del gooere e la 
cui impreparazione si manifesta tutte Ie volte che osa avanzare un giudimo; 
come quando dichiara il farraginoso monumento Vilhena come il pili bello di 
tutta la Chiesa e quando afferma che I 'Oratorio rammenta la Cappella Sistina! 
Forse perche il Caravaggio che vi domina col suo telone de1la Decollazione 
si chiamava Michelangelo come quell'altro? :Lo scritto del Hughes, invece, e 
tagliato di ben altra stoffa ed e forse La cooa pili succosa di tutto ill libro! 

Nel capitolo sui Fra Cappellani Conventua1ie i Grandi Priori della ChUesa, 
nonostante l'accenalo all'invadente irruenza del maltese ImbroU, il contributo 
deHl'elemento maltese in quell a Congregazione che era poi il cervello vero di 
tutta la Religione, non ha forse ricevuto il l'lilievo che meritava; 10 stesso 
ImbroU 'era u.na fig,ura di primissimo piano che nessuno finora ~ riuscito a 
tiJare fuori dall'immeritato oblio e daU'osc~rita. 

Esauriente e minuta e Ja descrizione deIae Cappel1e; l'a. ha molto oppor
tunatamoote aggiunto notizie riguardanti la celebrazione deHe funzioni e 
particolari molto interessanti nel culto delle reliquie. Non vi manca tuttavia 
qualche indicazione troppo generica e quaHche stridente sopravalutazione, come 
quando, .p.es., i modesti cancelli ottocenteschi che chiudonogli arohetti delle 
due ultime c-appelle, coi loro stonatissimi archetti gomci, sono presentati come 
a work of great merit e un trionfo del metal worker's ar.t (p. 71). e quando 
giudica priceless e unique gH intag1i del leggiQ del Coro (p. 185). Sono questi, 
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[0 SO, gli inevitabili --.---.-------------------
amato. ecceSSl dell'mnamorato quando esalta i doni del soggett~ 

. Scrivendo dell . "' 
seno; e che, PUrt a Cappella di Provenza, l'a. incappa in urn infortumo. pI~ 
sce al Preti la I roppo, e solo il primo di una serie non molto esigua. AttnbUl
. ,unetta h ' 
lllvece di scuola b I con l'apparizrione di S. Michele Archangelo (p. 72), c e e 
arte del calabre , 0 ognese, ClOe l'n perfetta antitesi con la maschia e robusta 
ha donato laenesre. Al Pretj, che non ne aveva proprio bisogno il nostro autore 

• b osam . .,. 
o dl scuole antit . ente una dozzma di opere non sue; spesso roba medIocre 
Preti, e non so etIche. Le due lunette della Cappella d'Italia, non son? del 
dell'Erardi sOno Ino certamente dei masterpieces. (p. 93) Non del Pretl rna 
maggiore. Sono d~ ~~e mezze figure di Apostoli nelle entrate ai Iati del1la porta 
della Sacrestia (I 10nello Spada, e non del Preti, Ie due lunette nell'ln~resso 
modeste pitture p .. l~l); non del Preti, ad eccezione forse di una, Ie plccole 

Le arti figuratjv nel r.Iq~adri della voltacina della Cappella del .Ss. Sacramento. 
buccia di banan e, un Sla lecito dirlo sommessamente, sono un po' la rnolesta 
alltro esempio a sotto Ie scarpe del nostro autore! Quando, per citare qualche 

Crocefisso su 't~~~nna al Guercino (p .. 108) 10 pone tra i Raffaellisti! Il g~ande 
del Cinquecento a, ora .nella Cappella del Ss. Sacramento, una buo~a.plttura 
fondo oro div ,probablhnente di scuola siciliana, forse perch{: dlplllto )S~ , enta a 

'L'esitazione modern XVth Century Byznntine Cross! .. 
affibbiati, in un ~ello Scicluna davanti ai nomi del Preti e del Palad~m 

. e tuttavia saagi s. del 700, rulle due belle lunette della Cappella di AlverIlla, 
Pontormo, n~n ~ e lodevole. II Paladini, un manierista toscano molto vicino al 
lontana; il Pret~ ?erto presente in queste potenti pitture neppure come un'eco 
dipinte infatti d~I~~vece 10 e prepotentemente: queste due pitture sono ,state 
p. 82, rna r0llJ. Arena - che non era ,pero maltese come pretende I a. a 
potente dell su ano COllJ.e risulta da tutti i documenti coevi - sotto l'influsso 

La rosea ~ grande emulo calabrese. . . 
restauri del 183~nOcente e laudatoria prosa dello Scicluna sugli sciaguratisslUll 

della Cappella f - e la data stessa conteneva gUt in nuce una condan~~ ;
benevolenza' e ~ancese, scompiglia tutti i miei pili amichevoli proposItI I 

il mordente delrr o,:ro. c~si frenare ogni mio impeto d'impazienza e raggelare 
(J)unque a ~a lrntata passione di studioso. . . 

Al f ' secondo l' l'Ordine 
.t>.' 0 de Wiana a., questa Cappella, eretta quando reggeva 

d b C01ll't " d ' . d . bbando-nato a poco d fi . : C10e quan 0 l'Isola, sempre un po ntar atona, ~ 
.sorriso del h· e mtlVamente il vecchio mantello siculo-aotico, conobbe llmaturo 

-Qlnasci to (sic) . 
Barocca ante Z· mento, era 11lla cosa goff a , grottesca ,e Barocca , 
a~lCora nato. 11 t~terarn ~ertamente, :pe~che il Baroc?o,. uffici.alme~te;, n~n era 
d} questa Capp Ualldacchino del Bermm e del 162,t, dleC! buom anm plU glOvan~ 
nota e di elog' e a! Lo scrittore che ha, in questo tempio, trovato degne d~ 
del trabocchet~O tante cose mediocri incrostate alle cose belle, senz'.accorgersl 
spropositatissill1 0, S'e unito. ai laudatori d'ufficio, dei responsabili di questa 
cappella e di 0 scempio; come Ioro parla di monsters che popolavano questa 
b Unshiljtl f . t per uono tutto qu . I era tsmanshtp. Voglio, per un momento, accetare 
e disgraziata est~, e ammettere che questa Cappe[la era davvero cosa brutta 
furia demolitri~e ~1 dOllJ.ando: uno studioso puo approvare e applaudire a tanta 
un documento . 11 monumento, bello 0 brutto, non e sempre una cosa sacra, 

prezio' t ito? so, uno specchio eloquente dell'epoca che 10 ha par or . 
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Perche qui nGn si trattava di un lib erG e fantasioso restalHo integrativo alla 
Viollet-Ie-Duc, ma di una demolizione non necessaria, seguita da una rico
struzione su linee diverse, CGn criteri nuovi, e presuntuosamente PGI~mici. Le 
abbGndanti decorazioni Griginali, ill prGspettG architettonico, erano pm davv~rG 
cosi brutte e goffi, CGS! unslt:ilftil e tanto monsters ? Certamente nG. Lo stIle, 
com'e naturale, era il tardo CinquecentG, pieno e moSSO, della CGntroriforma;. 
una base sCGlpita, unicG rellittG di questa Cappella, conservata al Museo, CI 
rivela unG scalpellG delicatG e sapGrito; e, certo, COS! era il resto. 

Questi restauri, i pili sciagurati fGrse di tutta [a nGn sempre edificante 
storia dei restauri artistici, avevanG suscitat,o la giusta e sacrosanta indigna
zione del paese, e SGnG stati cGnda,nnati CGn espressioni roventi da tutti; 
eccettuata la piccDla cricca del Palazzo che l'aveva ideati e voluti. Indignazione 
feconda e benefic a .che ha salvato j] nostrG bel S. Giovanni da una rovina di 
prDpGrziGni inaudite. Perch€! questi restauri, incominciati nella Cappella 
francese - e al pensierG mi si rizzanG tin capD anche i capelli che pili non 
pGsseggo - dovevano prGseguire e investire tutta la Chiesa; questi restauri 
eran.o sdlG un mGdestG saggiG, un esperimentG; tutta la Chiesa era goffa e 
Barocca e piena di monsters! E i1 freddG, vacu.o e puritanG neoclassicismo 
dell'epoca doveva rigenerarla! LD stesso Scicluna, senza accGrgersi, accenna a 
questa pazzesco prGgettD (p. 170) quandD descrive il melDdrammatico e rGman
tico schema per la cGntemplata trasformazione della Cripta dei Gran Maestri. 

E che bella occasiGne ha perduto l'a. ignGrandD tutto questo! Le prDteste 
del Conte Fontani, molto intimamente lecrato al Gran Maestro de RDhan, che 
indirizza una [ettera aperta sui giGrnali b al Governatore Sir Henry BDuverie, 
contro 1.0 scempiD fattG al monumento di quel Principe, gli avrebbe Dfferto 
l'occasione per una delicata pagina di Cabinet Secret de l'Ilistoire! Questo 
monumento, eretto su disegnD del maltese Antonaci Gre0h, detto N ajci - il 
suo nGme nGn figura nel libro SDtto esame _ era statD pGtato e sfrondatD da 
tutte Ie panoplie d'armi, perche anc'he la casta innocenza di questa .opera 
apparve trDppG barDcca agli Dcchi de[ timoratD puritanismD di quei vandali; 
il GDvernatDre, accDgliendD le'richieste del CDnte, impose ai sUDi trGppo zelanti 
cDllabDratDri il ripristinD del MonumentD; altre prDteste fioccaronD dal 
CGnsDlatG di Francia per la rimoziDne degli emblemi della MDnarchia francese; 
e cosi sparironD anche i leziGsi veli e damaschi da Boudoir dipi'nti sulle pareti 
levigate in sostituziDne dei forti aggetti degli intagli antichi; e vi ritDrnarGnD 
i gigli e Ie corDne di Francia. Per riempire poi il vuotG e riscaldare un po 
I'ambiente - ah! queWirnfame e vDIgare banco da macellajo che ha presG il 
postD dell'altare .origin ale L - si trasportarGno qui, daJllaChiesa di S. Caterina 
d'Italia, Ie due tele attribuite al Penni. 

L'a. ha cDrredato la descriziDne delle Cappe]le CDn alcune interessanti 
nGtizie sulle Reliquie pDssedute dalla Religione e sui preziDsi reliquari che Ii 
racchiudevanG. DescrivendD la Cappella d'Italia ha accennatG natura[mente 
anche al CGrpD di S. Eufemia, che si CDnserva. sotto Ila mensa di quell'altare; \Un 
a~~enno, questG, che avremmD desiderato piu ampio, trattando:i della Reli~uia 
pm famDsa, dDpD quella del Legno della Croce e del BraCCID del BattIsta, 
posseduta da questD tempiD, e tra Ie pili venerate di tutta la Chiesa primitiva. 
Di queste reliquie di S. Eufemia si Dccupa pili volte la stDria della Cristianita 
pili remGta; il CGnciliD di CalcedDnia s'era riunito 'propriD intornD alIa tomba 
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della !Santa, aUora mollto venerata, e meta di tutti i pellegrini che si reCaVaJlO 
in Terra Santa, come appare anche dal noto [rtinerario della pia Etheria; 
ritornano, queste reliquie, alIa luce deIJa storia, durante la 10tta degli 
lconoclasti; quando 1 "lmperatore Costantino V Ii getta in mare; pili tardi sonG 
ricuperate e restutuite al cuI to dall'lmperatrice Irene. E Ie vicende singolari di 
questo col'lpo santo, continl1!vno fin quasi ai nostri giomi; la dotta SorbQIla e 
la omonima citta calabrese, prellevMlo infatti daNa nuova tomba maltese della 
iSanta, Ie reliquie che consacreranno il suo cuIto in queUe terre. 

P,rima di lasciare la Ca.ppella d'Italia, voglio accennare al Monumento 
Carafa; 10 Sciduna non poteva certo fare un discorso pili a.pprofondito di questa 
sepoltura del valoroso principe italliano, visto che il monumento non e stato 
ancora bene studiato. Ricco, non molto bello, ma cer.tamente interessante per 
molti aspetti, racchiude un'opera d'arte di gran rilievo: il busto-ritratto di 
Gregorio Carafa, che tra.disce I'ar-te dell'iAIgardi. Perche tante discrepanze in 
un monumento di proporzioni cosl modeste? II bus to e i due putti che coprono 
e nascondono l'mteressante ba.ssorilievo poFcromo del combattimento dei 
Dardanemi, non sono forse delle aggiunte posteriori? 10 10 credo; I'urna, molto 
probabilmente, finiva con un ornamento che lasciava, com'era logico, libera 
la composizione dell'azione navale; il mezzo busto, !forse trovato neJlospogli() 
del Gra.n iMaestro, e Ie sue figure, che del resto pa.rlano un linguaggioben pili 
sicuro e conveniente, ,sono state ,qui sistemate pili tardio 

,Le lunghe vicende per la decorazione della Tribuna del CQro, sono seguite 
e descritte dallo Scicluna con a.pprezzabile fedeJta'e impegno; peccato che un 
folOO gruppo di mteressantissimi documenti conceruenti questi lavori, gli sian 
sfuggiti; e cosl la dr,ammatica storia e detta solo a meta. Accennando al 
progetto originale del Gafa, mairealizzato, nella descrizione dei marmi da 
adoperare, I'a. resta un po perplesso davanti all nome di un ma.rmo, notissimo 
agli studiosi; il Diaspro siciliano, che in una nota in marg1ne (p. 155) descrive 
come un geometric pattern of low relief from Byzantine Greek "diaspros" ! Un 
lapsus grosso, infiltrandosi qui, chi sa come, per giocare un brutto ltiro all'avve
dutezza dell'a. 

La descrizione della Cripta dei Gran Maestri, e una delle migliori delilibro; 
e reca una notizia a.ssolutamente i'lledita: la descrizione del pazzesco progetto 
ottocentesco per la ,tra.sformazione di questa cripta austera in una vuota 
scenografia da melodramma. p.urtroppo, come ho gia riferito pili sopra, j} 

progetto che doveva eliminare Ie impurezze "romane" del Barocco, e stato 
scartato solo dopo I'inconsulto saorificio della Cappellla francese; ed e stata 
davvero una fortuna che :i vandali si sian fermati Ii, raggilillti e sopraffa.tti 
dall'indignazione di tutti. Come stava per essere concia.ta questa Cripta e detto 
mollto bene dallo Scicluna (a p. 170). Ho pero qualche sospetto che i lavori 
di smorzatura e di potatura siano stati incominciati anche qui; certi frammimti 
decorati:vi marmorei, conservati nel cosidetto Ceppo della Chiesa - una 
prigione per ecclesiastici posta in aIlto, suI terrazzo, che non trovo menziona.ta 
in questo libro - ,secondo Ie testimonianze di 'persone morte vecchissime moUJi 
anni addietro, al servizio della Chiesa, provengono proprio dalla Cripta dei Gran 
Maestri; un disegno poi del Brocktorff, sempre molto fedele e che non trovo t'ra 
Ie iHustrazioni del Iibro, ci mostl'la questo sotterraneo, con una lapide, che oggi 
nOD c'e pili, suflla sepoltura dello Ximooes; la piccola la.pide deHo Sta.rkey 
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invece, non c'era ancora. ,Certo la tomba del triste e impopolare Ximenes 
nuda, senza l'ombra di una iscrizione, faceva molto "romanzo storico"; uno 
sfregio come la m!lJCCma nera c:he ,sostituisce l'effigie di Marin Fallero nel 
Maggior Consiglio del Palazzo dei Dogi; e il fedele e sfortunato Starkey non 
stava meglio vidno al suo Grain Maestro? 

Un contributo preziosissimo per la conoscenza delQa Chiesa e della Storia 
deM'OrdiJne, e il materiale epigrafico raccolto dano Scicluna e sistemato in 
bell'ordine nelle pagine di questa mag,nifico libro. Le trecentosettantacinque 
lapidi, per tecnica cosi prossimi al opus sedtile - l'a. impropriamente D.i chiama 
mosaico - e che vol'endoessere precisi sono in m,isehio sicilia,no, sono qui, non 
solo trascritte nelle loro iscrizioni, ma riprodotte in fotografia, e molte neLla 
lora preziosa gamma policroma; un'impresa, questa, che da 0010 giusti
ficherebbe la fatica delQ'a. In quanto aIle ragioni che hanno suggerito 10 sposta
mento e il trasporto di molte di queste la.pidi da un posto all'aitro della Ohiesa, 
pili di un secolo addietro, qualche precisazione non ,sarebbe forse inutile 
aggiungerla qui. Un disegno del sollito fedele anche se modesto Brocktorff, 
riproducente l'interno deBa Chiesa nei primi delI'800, e che poteVia anche trovar 
posto tra Ie illustrazioni diquesto libro, ci spiegasubito ilperche di questa 
operazione. Questo disegno, dunque, ci mostra la corsia ingombra ai due la.ti, da 
un'ampi'a 'piattaforma di legno ove erano sistemat,i, in pili me, Ie panche con 
gli stemmi dellJa varie lingue deIl'Ordine, oggi sparsi nella stessa corsia ai piedi 
dei pilastri e nelFOratorio; questi sedili, allora molto pili numerosi, e che erano 
evidentemente riservatiai membri deH'Ordine, guardavano verso la corsia e 
chiudevano I'accesso aIle CappelQe; Ie lapidi occupavano Ie parti lasei&te Iibere 
e coprivano cioe solo .una larga strisc~a centrale del pavimento; rimosse queste 
piattaforme - tra i1 1838 e il 1840 - la corsia e risultata con due striscie 
laterali lastricate in 'pietra semplice chestridevano non .poco con la ricea 
poHcromia delila parte med:iana. Per coprire Ie zone vuote ,sono state qui 
trasferite Ie l&pidi che si trovavano nella periferia d:eIla Chiesa, neBa Cripta 
del Bartolott, nei corridoj, e anche, sembra, nel sacrato della Chiesa di £ronte 
all'ingresso centrale. 

LPassando &gli arazzi, ['a. accenna prima alIa tapezzeria rossa, queHa delle 
piccole solennita; qui gli e sruggito il cartonche con l'iserizione dedicatoria 
originale, del 1739, che e conservato in' una piccola ,sacrestia attigua 81Ua 
Cappellia del Ss. Sacr&mento. 

T essendo la storia degli Arazzi e par],ando degli artisti responsabili dei 
cartoni di quell meravrglioso complesso artistico, l'autA>re trova ancora una 
volta 181 scomoda buccia di banana. IScicluna ha accolto per buona l'invero
simile storiella del Preti autore, col Rubens, di questi cartoni. Vanno stesso 
- 1700 - segnato nell'ampia iserizione dedicatoria sotto l'aulico ritratto del 
munifico donatore, e gia per se stessa molto eloquente, visto che il Preti e 
morto a 86 &nni nel Gennajo dell 1699! Questi cartoni, ad eccezione di due, 
halnno l'impronta inconiondilbile del Rubens e della sua seuola; anche 
l'apostolato monocromo, attribuito da mol.ti orecchianti al Calabrese, sono 
inquestionabilmente del Rubens; car.toni non fatti eselusivamente per questa 
opera gigantesca, ma usati, ,prima e dopo, per altri tessuti del genere. La 
composizione centrale, co[ P,erellos aulicamente seduto sotto il baldacchino del 
Trono, che 10 Scicluna assegna irriflessivamente al Preti e che col Calabrese nOD 
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ha parentela alcuna, e invece del maltese Gio Nicola Buhagiar, il pitOOre 
ufficiale del Perellos, un artista valoroso che non e stato ancora accostato dagIi 
studiosi. 

lin un'opera di tanta mole, condotta con tanta larghez~a di mezzi, come 
questa, Ie imdicazioni generiche 0 addirittura inconsistenti che abbiamo indicato, 
stridono forse un po' troppo; rna [e lacune e gli errori, im un'opera come questa 
sonG inevitabili. Questa somma di sforzi e di fatiche comunque ha ormai pre so 
il suo posto onorato sullo scaff ale degli studiosi; e speriamo che vi resterf!' a 
[ungo. Ed e per questo che ho osaOO appuntare il dito decisamente sulle crepe 
pili visibili; alrtre crepe ve ,ne sono; alcune Ii rpotra scoprireagevolmente da se 
il lettore accorto; come p.es. Ii dove rl'a. chiama "portico", forse perche 
formato da quattro colonne, il prospetto dellra porta drell'Oraoorio (p. 1<13) e 
"architrave" il cavetto del soffi.tto deilia Sacrestia (p., 211); e quando 
attribuisce al marmista montatore che ha messo a posto i marmi del Coro e 
del Monumento Cottoner, i bassorilievi dell' Altare Maggiore (tav. cxlix). All(~he 
nel Glossario non manca'no sviste e inesa ttezze; come quando Timpano che puo 
essere S1, ricurvo, rna che per 10 pili e triangolare, e descritto: a semicircular 
area between lintel and soffit; a Lantern, che abbonda in tutti gli stili, e 
descritta come un central jeat1tre of Byzantine or Gdthic Chtlrch ...... (p. 390). 

Pure nena sezione rbibliografica, Ii dove [0 Scicluna poteva certo incedere 
da signore, Ie lacune non sonG poche; e spesso spettacolose come queHa di 
Gioacchino di Marzo, che e la fonte prima e fim'ora quasi unica per la conoscenza 
degli artisti siciliani e anche per i[ Paladini che sebbene toscano lavon) 
esclusivamemte per Malta e Sicilia; sul Car a vaggio, de[la critic a pili recernte, 
solo il Berenson - proprio lui, il dissidente 1 - e menzionato; degli altri tutti, 
italiarni, tedeschi, francesi e inglesi, e che ,sono ormai una legione aggueritissima, 
non un nome solo che valga. Del Longhi,r p.es. e citato solo il lontano articol0 
della Voce, sui P,reti, del 1914! 

Per non uscire poi da[ recimto della Chiesa, voglio omettere i commenti 
sulle molte deviazioni deJ1'a., fuori del campo prefisso. Quanto asserisce 
sull'arClhitettura delle varie Albergie dell'Ordine e sulle pitture deI Palazzo 
Magistrale, va riveduto, corretto e aggiornato. Voglio pero cog[iere questa 
occasione per trarre dal limbo degli anonimi dov'e confinato (tav. cxxxii) il 
piccolo ritratto del Verdala, che e del Paladini. 

Infine e necessario avvertire che nonostante tutta queste pecche, Ie 
omissioni e la posizion~ passiva dell'a. davanti a molte questioni; nonostante la 
sua rinuncia di prendere posizione di fronte a certi problemi e il mon aver tenuto 
contro deg[i echi della critic a moderna, 10 Sciduna ha compiuto 10 stesso 
un'opera meritoria e graditissima a tutti i cultori della Storia dell'Ordine. II 
lettore vi trovera molte notizie assolutamentenuove per lui e un corredo di 
illustrazioni davvero non comune. Le osservazioni e Ie critiche qui fatte, bench{: 
lontane dall!esaurire l'abbondante materia offerta dal grosso e ricco volume, 
non sminuiscono, come puo forse apparrire da questa esposizione, ['importanza 
de! libro; saro contento se riuscissero ·sufficienti per indicare il bisogno di 
un'accurata revisione qualora quest'oper:a, COS1 lungamente attesa, cO}ll'e nei 
voti dei pili, meritera il riconoscimento di unaseconda edizione. E speriamo 
che questo riconoscimento venga presto; prima, cioe, che certi errori si 
cristanizzino. Purtroppo, anche un'opera meritevole come questa potrebbe 
altrimenti, invece di giovare, recare danno; ed e per questo che, vincendo 
molta ripugmanza, abbiamo deciso, di unire aIle abbondarnti, carndide e 
profumate nuvole d'incenso, qualche spiacevole puntura. 

VINCENZO BONELLO. 




