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I. FONTI 

1. OPERE DIS. LUIGI DI MONTFORT 

SAINT Lours MARIE GRIGNION DE MoNTFORT, Oeuvres completes, Paris, Seuil, 
1966 (sons Ia direction du P. M. GENDROT). • • .~ 
Le Cahier de notes, manuscrit de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 
notes et commentaire de P. H. EYCKELER, ediz. ciclostilata, [s.d.]. 
Le livre des sermons du PCre de Montfort, Rome, Centre Montfortain 
International. ' 
Pubblicazione a fascicoll (1967 sg.) del manoscritto conservato nell'Archivio generale 
della Compagnia di Maria, Roma (a cura di H. FREHEN). 

2. MANOSCRITTI 

BEsNARD C., La vie de Messire Louis-Marie de Montfort, Prl.tre Missionnaire 
Apostolique, 1770. 
Archivio generale delle Figlie della Sapienza, Roma. 
L' lnstitut des Missionnaires du St Esprit et des Fillesde la Sagesse par Mr. 
Grignion de J.ltontfort, Missionnaire Apostolique, mort en odeur de saintete 
d Saint-Laurent sur Sevres, Diocese de la Rochelle, le 28 avrfl.1716, pp. 21. 
Copia di un manoscritto perdu to. Archivio generate delle Fig lie della Sa-pienza, Roma. 

BLAIN J. B., Lettre det 1\Jonsieur . .. d ... qui contient l'abrtge de Ia vie de 
Louis Marie Grignion de Montfort J..fissionnaire Apostolique mort en odeur 
de saintete en Poictou le 28 avril 1716. 
Due copie manoscritte, di cui una e corretta su indicazione dello stesso Blain. 
Archivio generale della Compagnia di Marla. Roma. 

Bibliothecae Seminarii Sancli Sulpitii (:atalogus triplex, materiarum ordine 
dispositus, 5 t. 
BibliothCqu~ Mazarine, Parigi. 

Bibliotheque de Saint Sulpice d' Jssy (catalogue) ms. 6493. 
Bibliotheque de l'Arsenal, Parigi. 

BoURBON G., Journal des actions de M. Tronson (1677-97), cf. 140. 
Archivio di S. Sulpizio, Parigi. 

Catalogi personarum el ofliciorum Provinciae Franciae, 1682-1699. Francia 24. 
A.R.S.I. ( = Archi.rium Ilomanum Societatis Iesu). 

Catalogi triennales 1690-1696, Francia 16, A.R.S.I. 
Correspondance de M. Tronson, 15 t. 

Archivio di S. Sulpizio, Parlgi. 
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CoussoT A., Documents concernant le Bx Louis Marie Grignion de Montfort 
et ses oeuvres, 5 cahlers, 1918. 
Archivio generate della Compagnia dl Marla, Roma. 

CnosNJER A., Le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort, t. I: Hisloire 
d'une dme (pp. 93). 
Archlvio generate della Compagnia di Maria, Roma. 

Dossier Bailyn (1641-1696), Dossier Brenier (1651-1714), Dossier La Barmon
diere (1635-1694), Dossier Leschassier (1641-1725). 
Archivio dl S. Sulpizio, Parlgi. 

Elogia Mortuorum in Provincia Franciai, 1653-1798, Francia 45/11, A.R.S.I. 
Extrail de dlverses lettres concernant le venerable serviteur de Dieu L. M. 

Grignion de Montfort. 
Manoscritto dl Falllon allegata al vol. 1551 del Processo di Canonlzzazione dl Luigi 
Grignlon de Montfort. Archtvio Vaticano. 

GUINEFOLEAU H., His loire de Ia Compagnie de Marie, t. I: Les origines (1700-
1722), pp. 200. 
Archivlo generale della Compagnia di Marla. 

GOSSELIN A., M~moires pour servir a l'hisloire de Ia Compagnie de s. Sulpice 
renfermant une suite de Notices sur les Supfrieurs Gtnlraux de celte Com
pagnie et sur les principaux Acles de leur Administration depuis M. Oller 
fusqu'a M. Emery, 2 t. " 
Archivio di S. Sulplzio, Parigl. 

Historia Provinciae Franciae S. J., 1656-1699, Francia 34/I, A. R. S. I. 
La maniere doni se comportoient les messieurs du Stminaire de Saint Sulpice. 

Diverse cople di cui una con correzioni dl Leschassier, t 1725, Archlvio di S. Sulplzlo, 
Parlgl, pubblicato in Bulletin du ComiU des itudes, n. 2, revr. 1953, pp. 12-18. 

Melanges. Divers papiers relatifs au temps de M. Tronson et de M. Leschassier, 
· · etc., ms. 54 . 

. I Archivlo di S. Sulplzlo, Parlgi. 
Recueil de lettres autographes au nombfe de 258, lcriles par des Ptres de Ia 

Compagnie de Jesus de 1693 a 1761 et renfermant des dt!tai/s nt!crologiques 
sur un grand nombre de Jesuites de cette epoque, ms. 3215. 
Archlvlo della Compagnla dl Gesti, Chantilly. 

Recueil sur Ia soeur Marie de Jesus d' AgrM.a, ms. 1914. 
BlbliothCque Mazarine, Parigi. 

·Registre des Assemblies du Superieur du seminaire de Saint Sulpice et de ses 
quatre consulteurs commencees le dixneufviesme Juillet de l'annee mil six 
cent cinquante neuf, pp. 849. 
Arcblvlo dl S. Sulj>lzio, Parlgi. 

Sancti Olficii, De sodalitatibus, seu Confraternitatibus erectis sub nomine de 
Schiavi della Beata Vergine improbandis et reijiciendis. 
Miscellanea ms. 2386. Blblloteca Casanatense, Roma. 

SIBOLD M., Le sang des Grignion, 1955, pp. 556; Le ptre d'un saint: Jean
Baptiste Grignion, sieur de Ia Bachelleray (1647-1716). Notes en forme de 
biographie, 1952, pp. 136; Saint Louis-Marie Grignion, enfant de Montfort. 
Etude historique, 1947, pp. 190. 
Archlvlo generale della Compagnia di Maria, Roma. 
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{ALLAIRE], Abr~ge de la vie et des vertus de Ia sceur ·Marie-Louise de Jesus, 

suptrieure des Filles de Ia Sagesse, institutes par M. Louis-Marie Grignion 
de Montfort, Pr~tre, Missionnaire Apostolique, Poiticrs, · Fimlcon, 1768. 

[ANONYME], Bibliographie de Saint Louis-Marie de Montfort: In L' Echo des 
Missions, mai 1952, n. 225 ; Monographies sptciales sur Saint Louis-Marie 
de Montfort, in L' Echo des Missions, juin 1952, n. 226. 

AuDRAN, M., Les diftfrentes formes de Ia spiritualite du Bienheureux Louis
Marie Grignion de Montfort, in Cahiers Thomistes, 3 (1928) 8, p. 521-541. 

BEAULIEU L., Psychographie de Lo.uis-Marie Grignion de Montfort, in Perspecti
ves Montjortaines, 1966, n. 1, p. 25-61. 

BrzET J.-A., Saint Louis-Marie de Montfort et l'Ecote dominicaiite du 'XJVe 
si~cle, in SuppMment de'la vie spirituelle, rnai 1949, n. 9, p. 60-67. 

BuoNDONNO P., S. Luigi Maria Grignion da Montfort (1673-1716), Redona di 
Bergamo, Centro Marlano Monfortano, 1947. 

CERUTI B.,, Ditignosi temperamentale di S. Luigi Maria Grignion da Montfort 
Secondo il paradigma dello Sheldon (tesi di psicologia differenziale), 
Roma, 1970. ' 

Co pie non conforme. Le vrai visage 'de Saint Louis Grignion de Moritjort rtvtU 
par son tcriture, in Docum·; Montf., 7 (1962), n. 30, p. 36 ss. 

DALIN J., Vie du venerable serviteur de Dieu Louis-Marie Grignion de' Mont
fort, Paris, Le Clerc, 1839. 

DANIEL H., Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce qu'il ful- Ce qu'il fit, 
Paris, Tequl, 1967. 

DE FIORES S., Itinerario spirituale di S. Luigi Maria di Montfort (1673~ 
1716) nel periodo fino al sacerdozio (5 glugno 1700), Excerpta ex dlsser
tatione ad Laurearn . . . [cap. X], Romae, Pontificia Universitas Gre
goriana - Facultas Theologiae, Institutum SpiritualitUtis, 1974. 

DE LucA G., Luigi Maria Grignion da Montfort. Saggio biografico, Roma, 
Postulazione generale monfortalla, 1943. 
Luigi Grignion da Montfort, in Tabor, luglio 1947, p. 46-54: 

DERVAUX J. F., Folie ou Sagesse1 Marie Louise Trichet et les premi~res filles de 
M. de Montfort, Paris, Alsatla, 1950. 

DESROSIERS R., Amour chez Montfort, in Perspectives Montfortaines, 1967, 
n. 4, p. 239-323. • • 

DEvv V., Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Un ap~tre des temps passes 
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n. 41, p. 375-395. 
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CAPITOLO I 

PRIME ESPRESSIONI DELLA VITA SPIRITUALE 
DI LUIGI GRIGNION 

A MONTFORT - IFFENDIC (1673-1684). 

A. Ambiente familiare. 
B. Prime espressioni religiose. 
C. AttendibilitU storica. 
D. Interpretazione del fatli. 

A. AMBIENTE FAMILIARE 

-' 
Grazie aile ricerche di J. Hcrv~ e di M. Sibold,' ci e possibile una certa 

'icostruzione dell'ambicnte familiare, nel quale nacque e trascorse l'adole
scenza Luigi Maria Grignion. Non solo sono superate e rettificate alcune 
affermazioni dei biografi, rna ci e. dat o di situ are e comprendere meglio Ie 
prime espressioni religiose del futuro Padre di Montfort. 

L'itinerario spirituale di Luigi Maria Grignion prende il suo lontano 
avvio da que! 1° febbraio 1673, l'indomani della sua nascita, quando aUra
verso il battesimo Dio prcse possesso della sua persona operando una vera 
santificazione ~ inserendola nel Cristo e nella Chiese. E' Ia priorit:\ del
l'amore di Dio nell'opera della salvezza (I Giov. 4, 10): tulta Ia santit:\ di 
Luigi Maria non sara che una risposta alia vocazione battesimale e uno 
sviluppo di questo primordiale incontro. 

1 Cfr. J. HEnv~. Noles sur la famille du Bienheureux Grignion de Montfort, Extrait du 
Bulletin Paroissial de Montrort-sur-1\feu (1925-1927}, Rennes, Imprimerie G. Vatar, 1927, 
pp. 84; e i manoscritti conservati nell'Archivio generate della Compagnia dl Maria, Roma, 
di M. SmoLo, Le ptre d'un saint: Jean-Baptiste Grignion, sieur de la Bachelleraye (1647-
1716). Notes en forme de biographie, 1952, pp. 136; Saint Louis-Marie Grignion, enfant de 
Montfort, Etude historique, 1947, pp. 190; Le sang des Grignion 1955, pp. 556. 
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Capitolo I 

La grazia battesimale trova l'ambiente adatto a! suo sviluppo nel clima 
religioso della famiglia di Giambattista Grignion (1647-1716). Si e parlato 
di questo avvocato di Montfort esaltando dei presunti titoli nobiliari e dipin
gendo a colori oscuri Ia sua personalita. Occorre modificare questa prospet
tiva. 

La condizione sociale di Giambattista Grignion non e affatto quella d.:i 
"nobili" : · si e creduto e ripetuto fino ad un passato recente1 che Ia nobilta 
fosse da attribuire all'avvocato,' signore della Bachelleraye. In realtil egli e 
chiamato noble homme nell'atto di Battesimo di Luigi Maria, e anche il 
sulpiziano Leschassier afferma che Ia famiglia Grignion era noble, nombreust, 
peu accommodee. 2 l\!a si tratta di titolo di rispettabilita, non di appartenenza 
a\ primo stato di Francia: Ia prova, alquanto prosastica, e data dal fatto che 
Giambattista Grignion ha dovuto sottoporsi al pagamenlo dell'imposta 
onerosa propria ai rouliers el non nobles de lo province de Brelagne.3 Giambat
tista Grignion pill che aspirare a una impossibile condizione nobiliare, ha 
dovuto lottare per mantenersi nella buona borghesia conquistata dai suoi 
antenati.• 

La figura rii Giambattista Grignion deve essere invece rivalutata dal 
punto di vista religioso. Non si tratta di fare di lui un padre di famiglia 
modrllo o un cristiano in 1 utto escmplare: le sue sfuriaft' a! Bois-~larquer, 
dovute al carattere irascibilt· e inasprito da insuccessi e s1 rett ezze economiche, 
non possono essere sottaciute. Secondo i documenti l'esislenza di Giambattis
ta Grignion si ingroviglia sempre piil nella malassa ineslricabile di procedure 

1 Cfr. per esempio LAVEILLE, Le Bienheureux L.-M. Grignion de Montfort (1673-1716) 

d'apres des documents inidits, Desclee-de-Brouwer, 1913, p. 3. , 
1 Lettera del 13 maggio 1701 a Mgr. Girard, vescovo di Poitiers, in Exlrail de diverses 

letlr~s concernant le ·venerable serviteur de Dieu L. M. Grignion de Montfort, Archivlo 
Vaticano, p. 8. 

8 Un documento del 1702 testimonia l'appartenenza dei Grignion ana borghesia. Esso 
include Giambattista Gr.ignlon nella lista dei non nobill : Etat des sommes que le Roy veut el 

ordonne estre payees par les rouliers et non nobles de Ia province de Bre_tagne . ... J.-B! 
Grignion, propriftaire du lieu noble du Bois-Marquer en 1/fendicq, eslimf 150 livres de 

rel'tnU, payera pour 20 annfes de jouissance ·qui finironl en 1722, Ia somme de 150 livres 

(clr J. HERVE, Noles sur la famille du Bienheureux Grignion de Montfort, o. c., p. 45). 
' L'ascesa sociale dei Grignion aveva raggiunto un ragguardevole traguardo con Eu

stachio Grignlon (1620-1669) eletto a 26 anni sindaco di 1\lontfort e poi, nel 1659, deputato 
al Parlamento di Bretagna ; rna il punto massimo sarebbe stato conseguito solo dal ter
ribile Ft!lix Grignion, sieur de Ia Noe (1663-1737), frateno di Giambattista, che trail 1690 
e 111691 ottiene dal re Ie lettere di nobiltll e un superbo blasone recensito regolarmente nel 
Grand Armorial de France del 1711 (Bibliotheque Nationale, Paris, F. 32236; clr. M. 
SlBoLo, Le sang des Grignion, o. c., pp. 101, 268-340). 

20 



A Montfort- Iffendic (1673-1681) 

e sucressioni.1 Luigi Maria si sentira in dovere di richiamarlo energicamente 
al distacco evangelico dai beni terresti"i: ... r 

Je prie mon perc, de Ia part de mon Phe celeste; de ne point toucher Ia 
poix, car il en sera gate, de ne point manger de Ia_ terre, car il en sera. 
suffoque: de ne point avaler de fumCc, car il en sera Ctouffe. La fuite et le 
mCpris du monde, et la devotion ala Sainte Vierge .· .. 2 , 
Questi difetti peril non giustificano le fosche descrizioni dei biografi che 

giungono a fare di Giambattista Grignion quasi 'un libertino che ostacola Ia 
vocazione religiosa e sacerdotale dei suoi figli. 3 Nessun dato della sua scarna 
biografia pull far dubitare della sua fede e pratica religiosa. AI contrario 
Giambattista' Grignion e inserito n~i 'quadri della vita parrocchiale come 
tesoriere della Chiesa di St. Jean, onore accordato solo dietro garanzia di una' 
fede lungamente provata, di istruzione e di onesta• e probabilmente, sulla 
scia degli antenati, come membro della nobile Con{raternila, della comune
mentc Ia Prairie Blanche, {ondata nella Chiesa di St. Jean . .'."in onore e 
riverenza di Dio e della Notivila della benedella e gloriosa Vergin.e.•· Trasferito 
a Iffendic, ha cura di riservarsi Ie preminenze e diritti onorifici, banco e 
diritto di tomba nella chiesa parrocchiale, legati a! fondo del Bois-Marquer ;• 
e quando i suoi tre figli Luigi Maria, Giuseppe Pietro e Gabriele manifestano i 
segni di una vocazione sacerdotale, Giambattista Grignion vi consente e cede 
regolarrnente due delle sue proprieta come titolo canonico:' Nella drammatica 

I Ibidem, p. 189. 
2 Letlre 20, in Oeuvres complftes, p. 55. Quanto al signi!i~ato delle immagini della 

pece, terra, fumo, err. Cantique 29, str. 38, 46, 67 e J>ritre embrasfe, n. 27 (ibidem, pp. 1115-
1121 ; 686). Si tratta, scmpliricando, di ricchezze, denaro e onori: essi costituiscono un 
ostacolo alia santiHt a meno che non si raggiunga un distacco interiore (Cantique 29, str. 47 
ibidem, p. 1117). II Montfort siC ispirato al testo dcll'Ecc1esiastlco 13,1 che si Ieggeva nel 
Breviario il mercoledl della quinta settimana di agosto, data precisa della lettera 20 
(28 agosto 1704). 

3 Tout en maugrfant, .\1. Grignion de la Bachelleray s'flail peu a peu habitue(}: l'idee de 
voir son fils pr~tre (A. LAVEILLE, Le Bienheureux L.-M. Grignion de Montfort, o. c., p. 35) ; 
err. pure PAUVF.RT, Vie du venerable Louis-Marie Grignion de Montfort, Poitiers-Paris, 
Oudin, 1875, pp. 18-19. L 

4 Cfr. 1\l. SmoLDt Le sang des Grignion, o. c. p. 82. 
5 Cfr. J. HEnvll:, Noles sur Ia famille du Bx. Grignion de Montfort, o. c., p. 13. 
8 Ibidem, p. 40. 
7 II 13 agosto 1697 G. Grignion devolve a favore di Luigi Maria l'usufrutto della Bachel· 

leraye e versa ogni anno al Supcriore del Seminario di S. Sulpizio Ia rendita dl 80 lire per 
colmare le spese di educazione del figlio. Ugualmente egli dichiarera di non possedere 
ness una terra della signoria di Thelouet avendole dale a miss ire Gabriel Grignion, suo figlio, 
peril tilolo sacerdolale (Archives dCpartementales d'llle-et-Vilaine; cfr. HEnvll:, Noles . .. , 
p. 29-30; SmoLn, Le sang des Grignion, o. c., pp. 144-145; 220). ... 
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Capilolo I 

giornata del 14 settembre 171 0,, quando sara interdetta a Luigi Maria Ia 
benedizione del grandioso Calvaria di Pontchilteati, egli sara presente e 
assaporera piil ancora del figlio, dice il Blain, I'umiliazione e Ia pena; in 
quell'occasione egli tessera l'elogio di Luigi Maria dicendo : Non mi ha dalo 
nessun dispiacere1• II 1\!ontfort stesso rende testimonianza dellafede cristiana 
del padre nella Iettera alia madre, del 28 agosto 1704: 

II est vrai que je vous ai eta mon pCre de grandes obligations pour m'avoir 
mis au monde, pour m'avoir nourri ct Cleve dans Ia crainte de Dieu et 
rendu une infinite de bons services . .. 2 

L'ambiente religioso della famiglia G•ignion dovette ricevere un note
vole apporto dalla presenza di Jeanne Robert (1649-1718), madre di Luigi 
Maria. Pochissimi sono i dati che illuminano Ia sua figura. Sorella di due 
sacerdoti, cssa dovette avere un cuore paziente e compassionevole: Luigi
Maria potra permettersi con lei un Iinguaggio rigorosamente evangelico nella 
famosa Iettera gia citata, nella quale riconosce che lei sopporta crisliana
menle molte tribolazioni.3 Due episodi ce Ia mostrano nell'esercizio di opere 
di misericordia: a Rennes quando visita gli ammalati dell'ospedale di 
St.- Yves' e nella casa di Couascavre quando accoglie in casa un certo 
Bizette, fanciullo randagio di 10 anni.• 

Queste notizie, raccoltc da pazienti ricerchc di archivio, pur non traden
do i segreti della vita religiosa dei parenti del Montfort, caratterizzano 
sufficientemente il clima cristiano della famiglia Grignion, del resto comune 
alia Francia all'epoca del crislianesimo classico.6 La Francia vive infatti nel 
secolo XVII !'era dalle restaurazionc cattolica post-tridentina, impedita 
precedentemente dalle gtterre di religione. La decadenza morale dell'inizio 
del 1600 viene progressivamente superata attraverso Ie grandi iniziative del 
clero francese : fondazione di scminari, missioni popolari, opere caritative, 

1 Cfr BLAIN, n. 236. GRANDET, rifercndo Ja testimonianza di Olivicr,concorda nel recen
sire Ia presenza a Pontchllteau dl une partie de Ia famille de .Mr. Grignion (p. 161). 

2 Lettre 20, in Oeuvres completes, p. 55. 
3 Priparez-vous a Ia mort qui vous talonne par beaucoup de tribulations; soulfrez-vous 

chritiennemenl, comme vous failes (Lellre 20, in Oeuvres completes, p. 54). 

4 Cfr. GRANDET, p. 6. 
6 Cfr M. SIBOLD, Le sang des Grignion, o. c., pp. 214-215. 
8 Daniel-Rops ha dato del cristianesimo classico questa dcscrizione: E' un cristiane

simo serio, imperioso, d'aspetto volentieri auslero. Ess aspira - senza arrivarci sempre -
a reggere i coslumi. Ila meno slancio che soltomissione, meno amore che timore. Jlrfa Ia sua 
fede e rigida, solida, incrollabile (H. DANIEL-ROPs, Sloria della Chiesa del Cristo, vol. Vjl, 
Torino, Marictti, 1963, p. 252). 
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letleratura religiosa, scuole e catechesi.1 II periodo da11660 al1690 segna Ia 
fase della pratica cristiana : Ia fede e quasi universale e si manifesta nel 
modo di giudicare, di pregare, di morire. Comune e pure il ricorso ai sacra
menti, specie in occasione della Pasqua. Si moltiplicano le case di ritiro, 
si sviluppa con urti e contrasti il culto del SS. Sacramento,,del Sacro Cuore 
e della Madonna, si e piu sensibili per i luoghi di culto e si supera Ia fase del
l'ignoranza religiosa.2 

Anche Ia Bretagna, con i suoi abitanti dal caratlere testardo e sognatore, 
rna dotati di profondo senso religioso,' partecipa a questo sforzo di rinnova
mento ed e scossa dalla efficace predicazione di missionari come Le Noblet 
(1577-1652) e Maunoir (1615-1683).' Qui come altrove si rilevano difetti di 
educazione liturgica nell'uso di celebrare numerosi se~vizi per i defunti, nel 
numero talvolta esagerato di cappelle dedicate ai santi e alla Vergine, nelle 
interminabili processioni dove il folclore disputa con Ia fede. Tuttavia anche 
in queste espressioni entra un fervorc religiose sincero. Dal punto di vista 
morale, il clero combatte i giochi popolari, le veglie invernali, gli incontri 
neUe osterie. Pill gravi sono le discordie, il ricorso ai processi, le mancanze di 
caritil e una morale piil di interdizione che di responsabilitil. II cristianesimo 
classico subira delle contestazioni nel conflitto con i giansenisti, i protestanti 
e gli agostiniani, rna continuer:\. i1 suo cammino preoccupandosi dell'orto
dossia e della visione antropocentrica del cristiantsimo, dove l'Eucarestia e. 
sopratlutto mezzo di perfezione personate. Si compie uno sforzo pedagogico 
catechetico lodevole, unito al rischio di diluire il mistero cristiano.0 

1 err Ibidem, cap. v: Cristiani dei tempi classici, pp. 251~343; J. LESTOCQUOY, La vie 
religleuse en France du VII au XX steele, Paris, Albin !'llichcl, 1964, pp. 152-164; P. 
BROUTIN, La rCforme pastorale en France au XV II steele, Tournai, Desciec, 1956, t. I, 

pp. 1-33; t. II, pp. 1-312 ; J. FEnd:, La vie religieuse dans les campagnes parisiennes 
(1622~1695), Paris, Vrin, 1962, pp. 145-369. 

2 err. G. LE BRAS, Introduction a l'hisloire de Ia pratique religieuse, Paris, 1942, t. I, 
p. 95 ; t. II, p. 24 ; J. LE BnuN, Legrand steele de la spiritualiU franfalse et ses lendemains, 
in DS, v. France, t. V, cc. 917~953. 

3 etr. N. QuELLIEN, Bretagne, in La grande Encyclopedie, t. VII, Paris, Lamlrault, 
(s. d.), p. 1160; H. P01sso~, llistoire de Bretagne, Saint-Brieuc, Les Presses bretonnes, 
1966, pp. 360; H. QuEFFELEC, La Bretagne interieure, Librairie Hachette, 1961, pp. 5-31; 
La Bretagne des pardons, Librairie Hachettc, 1961, pp. 5-31. 

4 err H. BREMoxn, Histoire lilthaire du sentiment religieux en France depuis la fin des 
guerres de religion jusqu'O. nos jours, t. V, Paris, Bloud et Gay, 1920, pp. 66~117. 

s err L. PEROUAS, Grignion de Montfort, les pauvres d les missions, o. c., ch. III: Dans 
Ia haute Bretagne, le Poitou et l'Aunis vers I700, pp. 47-65; J. SAINT-GERMAIN, La vie 
quotidlenne en France a Ia fin du grand steele, Paris, Hachette, 1965, ch. XV: Degradation 
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- ....; I 

B. PRIME ESPRESSIONI RELIGIOSE 

In tale ambiente sbocceranno quasi naturalmente le prime espressioni 
religiose del piccolo Luigi Maria. 

Recensiremo sulla scia del Grandet, unica fonte per questo periodo, i 
fatti riguardanti Ia prima infanzia religiosa del Montfort per tentarne poi 
un'interpretazione e valutazione. :. '· 

II primo episodio si colloca nel 1677-1678, quando Luigi Maria 

n'avait encore que quatrc a cinq ans qu'il parloit de Dicu, et s'approchoit 
de sa mere lorsqu'illa voyoit affligec pour Ia cOnsoler ct pour l'exhortef a 
souffrir avec patience.1 

• 
Una conoscenza elementare di Dio si e destata molto presto nel Montfort: 

ne avril senz'altro sentito parlare come tanti altri bambini, rna a differenza di' 
essi il piccolo Luigi sente il bisogno di parlarne a sua volta. Nell'etil in cui il' 
bambino, superata Ia crisi di oppOsizione, e portato particolannente verso Ia 
madre, nel desiderio di rendersi gradito,2 Luigi Maria percepisce l'afflizione 
della mamma giunta ormai alia settima maternitil e affaccendata nel gover
nare gli almeno quattro bambini viventi. Questa scena dovette ripetersi' 
tante volte a! Bois-Marquer di Iffendic, dove Ia fainiglia Grignion si era' 
trasferita fin dal 1675.3 La sensazione della sofferenza insita nella vita si 
scolpisce fin da questi anni nella psicologia del Montfort, che far:\ della croce 
un tema abituale e centrale della sna predicazione. Ma anche l'esperienza 
dell'intimita affettiva con Ia madre marcher:\ Ia sua devozione mariana, che 
sara presentata ~orne un rapporto affettivo con Maria in vista di una rela
zione filiale con Dio. La prima espressione religiosa di Luigi Grignion sembra 
dunque fondamentale, perche oltre a mostrarci una sua certa idea di Dio e 
della vita, ci indica Ia selezione degli oggctti della sua affettivitil, Ia madre 
piuttosto che il padre, e Ia sua tendenza all'azione, come appare'anche dal 
secondo episodio. 

du sentiment religieux, pp. 241-260; P. HAZARD, La crise de Ia conscienet europleime; 
1680-1715, Paris, Fayard, 1964, pp. Xl- 429. 

1 GRANDET, p. 2. 
I Cfr G. CRUCHON, Psicologia pedagogica. Dalla nascita alta giovlnezza, BreScia, La 

Scuola, 1969, p. 147. ~ 
8 Cfr HEnvt, Le Bx P~re de Montfort et sa famille d: Jffendic, dattiloscritto, ArchivlO 

generille della Compagnia di Maria, Roma, p. 13. 
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Questo deve essere coliocato alcuni anni piu tardi, non prima del 1683-
1684, poiche esso si riferisce alia predilezione di Luigi Maria per Ia sorellina 
Guyonne-Jeanne, chiamata familiarmente Luisa, nata il 14 seltembre 1680. 
Naturalmente bisogna supporre che Luisa avesse alcuni anni pe1 comprende
re quanto ii fratelio Ie diceva invitandola alia preghiera. Ecco Ia testimonian
za del Grandet : 

• • • • 
II lia des son enfance nne plus Ctroitc amitiC avec celle qui s'appelloit 
Louise qu'avcc lcs autrcs, parce qu'illa trouvoit plus docile 3 suivre.lcs 
sentiments et les pratiques de pietC qu'il vouloit lui inspirer; ct quoiqu'ils 
ne fusscnt encore to us deux que des enfans, il met to it tout en ceuvrc 
pour Ia retircr des amusements ordinaires a la jeunesse; ilia rappelloit 
secrCtement ct par adresse d'avec scs petites, compagnes, pour_ Ia mener 
prier Dieu et si ellc lui tCmoignoit quelque repugnance, il lui faisoit des 
petits presents, ct illui disoit: HMa chere sceur, vous sercz toutc belle et le 
monde vous aim"Cra si vous aimez Dieu"1 

Quando L~igi Ma~ia pronu;,cia il suo primo logion, riportato dal Grandet 
in un Iinguaggio- poco infantile, ha raggiunto almeno !'eta di 10 anni. Alia 
partenza per ii collegio di Rennes, egli e in grado di cogliere Dio come supremo 
valore religioso c come garanzia di ogni succcsso nella vita, personale c sociale: 
"Sarai bellissima e ii mondo ti am era se ami Dio". Dio domina gia il suo 
orizzonte spiritualc dctenninando una rclativa coerenza e un sinccro impcgno:, 
non solo prega, rna vuol pregare bene, con ra~cogliment~, in luogo indistur-_ 
bato ; non solo ama Dio, ma ne e talmente interessato da non preferire altra 
occupazione a quella di parlare di lui : 
' Le plus grand plaisir qu'cllcs pouvoicnt lui fairc, Ctoit de lui parler de 

Dieu ou de lui temoigner le dCsir qu'elles avoicnt qu'il leur en parl:lt. 2 

11 Secondo episodio conferma le dimensioni del. piccolo Luigi· Maria: 
da una parte egli e portato a ritirarsi nella preghiera, dall'altra si orienta, 
verso gli altri manifestando il suo gusto per l'azi~nc : cerca con ogni mezzo, 
con Jodi, regali, carezze' di esercitare un influsso sui compagni piu piccoli e 
di riuscire n·el suo scopo. Nello stesso tempo opera una selezione nelle sue 
amicizie: mentre scarhi i suoi coe(anci e si trova meno a suo agio con gli 
altri fratelli, riversa ii suo affetto suna' sorella minore, dal carattere docile, e 
sulle sue compagne. La difficolt:l. di inserzione nella comunit:l., che si rivelera 
i.n tutta Ia vita del Montfort, unita alia capacita di sintonizzare con Ie frange 

1 GRANDET, p. 2-3, 
2 GRANDET. p. 3. 
3 Ibidem. 
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emarginate della societa, ha forse il suo preludio nelle prime scarne relazioni 
del primo decennia della sua fanciullezza. 

N ello spazio di tempo tra il primo e il Secondo episodio e da porsi il· 
periodo della frequenza alia scuola. Nel1681 infatti Luigi Maria e in grado di 
apporre Ia sua firma Louis Grignion nell'atto di Battesimo della sorellina 
Fran~oise-Thcrese (17 settembre 1681).1 

I rapporti di Luigi Maria con i maestri e i compagni sono descritti cos! 
dal Grandet: 

Ses maitres ont assure qu'il ne leur a jamais fait aucune peine, qu'il se 
portoit de lui-mCme a accomplir tous ses devoirs sans qu'il falllH l'y 
contraindre par aucun chi\timcnt ni par menaces, et il exert;oit dCj:l I' office 
de missionnaire 3. l'Cgard de scs compagnons, leur faisant lc catCchisme ou 
Ia lecture de quelques livres de piCtC.2 

Questa breve descrizione documenta il facile inserimento di Luigi Maria 
nel mondo della scuola : Ia soddisfazione dei maestri, che erano probabil
mente i suoi genitori o i preti della parrocchia,3 proviene dalla docilitil del 
fanciullo obbediente e disciplinato, sottomesso aile esigenze degli adulti 
(adult-oriented). Cio non significa che Luigi Maria sia rimasto allo stadio del 
"realismo morale", ossia della morale legalitaria,' nel quale Ia Iegge morale 
appare come trasccndente cd estrinseca aHa coscienza :4 al contrario Luigi 
Maria ha raggiunto una certa interiorizzazione morale, per cui agisce "d~ se 
stesso" senza bisogno di cos1rizione c minacce. Sembra che al tcnnine della 
fanciullezza anche Luigi Maria abbia conseguito quell'equilibrio,' che sara 
poi sconvolto dall'adolescenza, rna che per il momento realizza una certa 
armonia, fatta di generosita, applicazione allo studio e interiorita. 
' Non manca un cenno alia vita spirituale propriamente detta. Oltre al 
vivo senso religioso e alla scoperta di Dio, si nota in Luigi Maria un certo 
modo di pregare descritto con queste parole : 

... en s'eloignant de Ia compagnie des jeunes gens de son age ou des 
personnes du mondc pour Cviter leur divertissement, il se retiroit dans 
quelque coin de Ia maison pour vaquer a Ia prihc et reciter son chapelet 
devant une petite image de Ia Sainte Vierge : pratique qu'il a toujours 
continue dans un age plus avancC.6 

l Cfr J. HERVE, Notes sur Ia {amille du Bienheureux Grignion de Mo~lfort, o. c. , p. 25. 
2 GnA~DET, p. 4. 
3 err J. HERVE, Notes SllT Ia famille . ..• 0. c., pp. 25·26. 
4 err J. PIAGET, Le jugemenl moral chez ['enfant, Paris, PuF, 1952, p. 18. 
5 err G. CRucnoN, Psicologia pedagogica, o. c., p. 260. 
6 GRANDET, pp. 3·4, 

26 



A Montfort- Iffendic (1673-1681) 

In sostanza Ia preghiera di Luigi Maria e una scelta preferenziale 
caratterizzata dalla ricerca di luoghi appartati e dalla diretta invocazione 
alia Vergine. L 'astensione dni divertimenti e Ia devozione mariana rientrano 
nella comune spiritualiti>. del XVII secolo : esse ricompariranno nei vari 
periodi. Questi atteggiamenti si inseriscono, come gli altri episodi, nella 
problematica ,della valutazione complessiva; alia quale ora passiamo. 

C. ATTENDIDILITA STORICA 

Dinanzi ai fatti finora recensiti i1 prima problema che si pone riguarda 
l'attendibilitfi _storica: possiamo fidarci di quanta trasmette il biografo Gran
dct, unica fonte per questa period a? 

Tale dubbio e quanto mai leggittimo. II Grandet (1646-1724) infatti 
rientra pienamente nella categoria degli agiografi del XVI-XIX secolo, i cui 
caratteri si possono cost sintetizzare: gusto del leggendario e del meraviglioso, 
tono di panegirico, idealizzazione, scopo edificativo1• 

Guidato da questi criteri reperibili in tutto il libra, il Grandet non ri
porta nulla dei defetti del Montfort. Essi sono passati sotto silcnzio, a fa
vore di una presentazione dci soli fatti edificanti, che fanno del Montfort 
un exemple rare d'une vie pauvre, humble, morti{iee el crucifiee2• Tale pros
pettiva induce a vederc nella vita del Montfort una costante perfezione, 
che si nota fin dalle prime manifestazioni religiose : 

Jl donna dCs son bas dge des marques de ce qu'il devoit ~tre un jour ... Ainsi le 

petit Grignion semblable a Tobie, observoit deja la loi de Dieu dCs son enfance ... 
pratique qu'iJ a toujours continue dans un dge plus avance.3 

La mentalit3 del tempo impedisce al Grandet un approfondito Iavoro di 
critica; d'altra parte non si pu6 pretendcre da un uomo del 1700, anziano e 
talvolta ammalato, che compone Ia biogra!ia del Montfort nello spazio di 

1 err P. POURRAT, Biographies spirituelles, in DS, t. I, c. 1715 ... 
2 GRANDET, p. III (offrande). 
3 GRANDET. pp. 2-4. 
4 Cfr. Notice biographique sur M. Joseph Grandet, prUre de Salnt-Sulpice, troisitme 

superieur du Grand-Seminaire d' Angers, Cure de Sainte-Croix d'Angers, in G. LETOURNEAU, 

Memoires de Joseph Grandet. Histoire du seminaire d'Angers depuis sa fondalion en 1659 
jusqu'O. son union avec Sainl-Sulpice en 1695, Angers, Grassin, 1893, t:·r, pp. I-LXXIII; 
P. EYCKELER, Le testament de Saint Louis-Marie Grignion de llfontfort, Etude hislorique, 
Maestricht, Van Aelst, 1959, p. 186. 
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un anno1, quella prec!s1one e discussione delle fonti, in grado di garantire 
una pcrfctta attcndibilita storica. Egli si C generalmcnte itccontentato dL 
raccogliere e cucire insierrl.e una qua~titU di doc.umenti C di prCziose attesta-' 
zioni. E' stato dunquc facile ai biografi venuti dopo di lui rimproverargli : 
assenza di ordine, di metoda, inversione nel seguito degli avvenlmenti, ... 
omissi one totale di falti mollo importanti,2 come il viaggio c!el !llontfo~!. a 
Rauen, anacronismi,3 incoerenze4 e gcneralizzazioni.5 .. ·• 

Infine la biografia det' Grandet e in chiave apologctica: II Grandet par
te ... da una volontb. di difesa; e in talune pagine, accumula prove su prove 
come un avvocato.6 

Tutti questi condizionamenti, che occorre onestamen~e riconoscere, tolgo~ 

no Ia fiducia al memorialista Grandet? Sarebbe ingiustificato affermarlo indis~ 
criminatamente per tutta l'opera e per ogni episodo. 
I difctti sopra segnalati non sono disgiunti nel Grandct da una fondamen~ 
tale onesta storica, gift riconosciuta dal Brem0nd,7 che lo ha spinto non 
solo alia ricerca della documentazione di prima mano, alia qtiale si richiama 1 

espressamente,s rna addirittura a incontrare e interrogarc i tCstimoni, come 1 

annota lui stesso nel primitivo schizzo biografico del l\Iontfort. 9 

1 La stesura della biografia era senz'altro terminata nel settembre 1723, quandO furono 
apposte le approvazioni di Parigi. Nella Priface, il Grandet, parla di _una infinite d~ mi
racles qui s'optrent journellemenl a son lombeau depuis six ans (p. XVIII); cib fa pensare 
che egli abbia scritto Ia prefazione ne11722. Anche il resto dellibro fino a p. 281 e stato 
redatto nella stesso anno 1722 come e detto.espressamente a tale pagina: dans la prtsente 
annie 1772. E' certo tuttavia che Ia sua documentazione risale almena al 1718, come 
risulta dalla lettera di Dubois del 25 maggio 1718 (p. 471). ' 

2 err PICOT DE CLORlVIERE, La vie de M. Louis-1\Jarie Grignion de Montfort, Paris
Saint Malo-Rennes, 1785, p. IV. 

3 Cfr. PAUVERT, La vie du venerable Louis-Marie Grignion de Montfort, Poitiers-Paris, 
Oudin, 1875. 

4 P. EYCKELER, Le testament de St. Louis-M. Grignion de Montfort, o. c., pp. 202-204. 
5 L. PEnouAs, Grignion de Montfort, les pauvres et les missions, o·. c., 137, nota 23 

(riguardo aile conrraternite); p. 141 (riguardo aile scuole). 
'·6 G. DE Luc ... , Luigi Maria Grignion de Montfort, o. c., p. 211. 

7 H. BREMO:-o"D presenta il Grandet come le tres honnCte et tres interessanl mtmorialiste 
d'Angers, un vrai saint et l'un des heros de Ia contre-rlforme en province, c ne raccomanda i 
tMimoires• comme un document psychologique de premier ordre (llistoire du sentiment reli
gieux en France, t. IV, pp. 225-227). 

8 II ne nous reste done plw; qu'O. assurer le lecteur, que les fails contenus dans celle Vie 
sonl appuyls sur les Umoignages des missionnaires qui ont eu le bonheurde travailleravec lui... 
(GRANDET, Priface, p. XVIII). 

9 P. EvcKELER (La premiere vie de Saint-Louis Marie de Montfort, in L' Echo des Missions 
n. 218, oct. 1957), basandosl su due note marginali manoscrite dal Grandet, in cui si parla 
del suo incontro con il Decano di Vihiers (12 febbraio 1719) e di St. Laurent-sur-Sevre 
(21 luglio 1719), pensa che il Grandet stesso si sia recato sui posto nonostante l'eta. 
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Occorre dunque controllare volta per volta il grado di attcndibilitA cui 
giunge o ha potuto giungcre Ia coscier.tziosit:i s_torica del Grandet. 

Sappiamo che per questa pcriodo· e per il successivo cgli e tributario 
delle Memorie inviate dallo zio materna di Luigi Maria, il sacerdotc Alain 
Robert de Ia Viseule (1653-1735). Questi scrisse una relazione purtroppo an
data 'perd~ta e mai pill· ritrovata no no stante le ricerche.1 Ne parla giA in una 
lettera del 3 settembre 1719 il sacerdote Bellier: 

J'ai Iu et relu !'attestation historique de Monsieur de Ia Viseule Robert, onclc ma
ternel de feu missire Louis Grignio·n, dit Montfort, que j'ai connu- trCs particuliC
rement. Tous les articles de votre lettre soot eclaires dans Ia dite attestation.2 

Si tratta dunque di una tcstimonianza abbastanza prossima ai fatti, cs
scndo stata composta nci primi anni succcssivi alia morte del I\lontrort. II 
grado di altendibilitit storica non e. il massimo : a parte che sono trascorsi 
gift 40 anni dai fatti stessi,, i racconti di Alain Robert non sono contrasseg
nati da quella precisione e ricchezza di dettagli che caratterizzano le sue af
fcrmazioni circa il periodo di Renncs. Evidentcmentc, mentre per gli anni 
trascorsi da Luigi Maria Grignion a Rcnncs lo zio sara testimonio diretto, 
ncl periodo di Iffcndic egli non fa che ripetere quanto ha appreso dalla bocca 
dei familiari del Montfort, c in particolare della mamma sopravvissuta al 
figlio fino al 25 settembrc 1718. Grandet si basa su un testimone indiretto : 
ciO spicga una certa generalizzazione dei racconti dovuta in parte a Alain 
Robert e forse in parte al Grandet stesso. 

Tuttavia lo stretto contatto di Alain Robert con l'ambiente familiare 
di Luigi Maria e la· fondamentale convcrgenza della sua testimonianza coi 
dati del Blain nel periodo successivo, autOrizzano a dar fiducia ai racconti 
riguardanti i primi anni del Montfort, anche se sarebbe augurabile una con
ferma attravcrso altre. fonti. Nonostante I'incompletezza del racco~t~ e Ia 
scelta dei soli fatti edificanti, non vi sono ragioni per dubitare della fonda
mentale attendibilita storica degli cpisodi tramandati dalla prima vita del 
Montrort. 

• 

. 1 Malheureus~ment- ces annates de la_ famille, cities par· ses. premiers hisloriem, ont 
disparu; nos efforts pour les retrouver a Saint-Laurent U Montfort et a Rennes onl tU 
inutiles . .. (PAUVERT, o. c., p. 3). I vari cataloghi della Biblioteca Nazionale eli Parigi e di 
altre biblioteche municipali di Francia, tra cui quella della citt:i di Angers, dove e morto 
Grandet, non hanno apCrto nessuna pista per 11 ritrovalnento del manoscritto. 

2 La lettera del Bellier, pubblicata da F. UzuREAU, Une lettre int!dile concernant le P~re 
Grignion de Mont foi-l, in Revue du Bas-Poitou 9 (1896), pp. 448-450, e riportata pure da 
P. EYCKELER, Le. testament de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 212; 
l'originale si trova nell'Archivio di S. Sulpizio, Parlgl; delle 1\.femorie di Alain Robert 
parla anche il Dlain, iniziando la sua relazione sull\Iontfort: Sans m'arrlter au lieu de la 
nalssance de M. Grignion, ni a rien de ce qui regai-de sa famille et sa premiere jeunesse. dont 
vozis devez lire instruil par les mtmoires de son oncle, je passe au. temps que je l'ai connu 
(BLAIN, n. 1). 
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D. INTERPRETAZIONE DEI FATTI 

Piil importante allo scopo della tesi e l'interpretazione delle prime 
manifestazioni religiose di Luigi Maria nel periodo di lffendic. Supposta 
l'innegabilita dei fatti, si presenta il problema di valutare a quali fattori essi 
debbano attribuirsi: sono prodotti dell'ambiente o dell'istinto, o hanno delle 
motivazioni coscienti e un'origine soprannaturale? 

La prima interpretazione data dai biografi agli episodi dell'infanzia del 
Montfort e di tipo marcatamente soprannaturalista. Sono trascurati i fat
tori ambientali o istintivi, mentre di tutta Ia condotta, giudicata straordi
naria, del Montfort la spiegazione pressoche unica viene indicata nella grazia 
o discgno di Dio. E' sotto questa luce che il Picot de la Clorivii~re rilegge gli 
scarni cenni riportati dal Grandet. Egli conclude il periodo precedente Rennes 
con queste parole : 

Une pareille conduite peut sans doute paraltre Ctonnante dans un enfant ; mais 
il est des ames qui ne sont point assujetties aux rCgles ordinaires, et dans qui la 
grAce sc plait a faire eclater singuliCrement son empire.l 

11 ragionamento del Picot e tipico della mentalita popolare del XVII 
secolo, che si rappresenta il soprannaturale come la spiegazione di ciO che 
non e ordinario2• Di fronte all'episodio di Luigi Maria che consola la mamma 
il Picot applica questo principio sottolineando da una parte la straordinarieta 
del fatto e dall'altra l'origine divina di esso : 

U ... l'encourageait a supporter patiemment ses peines par des paroles si pleines 
d'onction, et si fort au-dessus des lumiCrcs naturelles qu'il pouvait avoir, qu'il 
semblait que l'esprit de Dieu m~me les lui mettait a la bouche.a 

Espressioni simili sono ripetute a proposito di tutti gli altri episodi del 
periodo4 e tracciano una via, che sara percorsa da molti biografi successivi. 

Con il libro Grignion de Afontfort, les pauvres et les missions, L. Perouas 
introduce una nuova interpretazione della vita del Montfort. Egli giudica 

1 PicoT DE CLORIVIERE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 8. 
2 Cfr. L. PEaouAs, Les representations du surnaturel au temps de Montfort, ciclostilato; 

1969, p. 1-5. 
3 PicoT DE CLoRIVIERE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 4. 

4 Per esempio : On put bienUH s'apercevoir que c'itait une de ces dmes priviUgiies, en qui 
Dieu se platt a manl{ester les tdsors de sa grdce . .. (p. 4). Ce qu'il faisait, mains par un 
mouvement naturel et pour se conformer aux lumteres d'une saine raison, que par une vue de 
foi. .. (p. 5). On l'y voyait m~me souvent dans un grand recueillement, intirieurement occupe 
de Dieu, qui seul avail pu lui montrer, dU/18 un dge si tendre, a prier aimi en esprit et en 
vlriU (p. 6). 
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insoddisfacente la giustificazione teologica apportata dai biografi e propane 
una valorizzazione dei condizionamenti socio-psicologici. Quanta ai primi 
episodi, L. PCrouas non ne fa un'analisi dcttagliata, rna li inserisce nel pro
cesso evolutivo della psichismo del Montfort : il gusto per Ia solitudine, do
vuto in parte all'inclinazione nativa, e fattore della sua introversione e dif
ficolt:l di integrazionc sociale, mentre il fatto che il piccolo Luigi consola la 
mamma prepara il blocco affettivo e la mancata identificazione con l'imma
gine paterna, che si realizzera nell'adolescenza.l A differenza dei precedenti 
biografi, L. PCrouas rifiuta di fare costantc appcllo alla grazia; anzi, senza 
intendere diminuire il suo influsso, ritiene necessario farne astrazione per 
concentrare lo sguardo sul materiale umano che essa ha trasformato.2 

A noi sembra che le interpretazioni precedenti debbano comporsi"ed 
essere inquadrate nel complesso dei vari fattori che provocano il dinamismo 
della persona nmana. Gli atti religiosi dell'infanzia del Montfort sono pro
dotti dal convergere di elementi ambientali, instintivi, coscienti e sopranna
turali, che presi separatament~ sono i~capaci di spiegazione soddisfacente. 

Quanta abbiamo riferito circa l'ambiente cristiano e anche fervente della 
famiglia Grignion ci spinge a vedere neUe manifestazioni religiose del Mont
fort qualcosa di sociologico e imitativo. Indubbiamente l'atteggiamento 
religioso del Montfort e marcato dai caratteri dell'epoca in cui visse: episodi 
simili a quelli riportati dal Grandet si trovano in molte biografie del XVIII 
secolo.3 II Montfort ha respirato questa atmosfera cristiana e, come ogni 
altro bambino, avril accettato senza fatica idee e comportamenti religiosi 
propri dell'ambiente. Anche Ia sua religiosita e senz'altro imitativa, fatta di 
au~orita, di usanze, di memoria. Pensare diversamente sarebbe dimenticare 
il contributo reale dei fattori umani nella costituzione del sentimento religio
so. Data Ia scarsezza di conoscenza della vita dei familiari del Montfort, 
non ci e possibile scendere a dettagli piu particolareggiati. Ma quanta ci e 
dato di conoscere sui cristianesimo della famiglia Grignion certifica sufficien
temente che al piccolo Luigi Maria non sono mancati esempi da imitare. 

1 Cfr L. PEROUAs, Grignion de ltfontjort, les pauores et les missions, o. c., pp. 11, 36-37. 
z Ibidem, pp. 8 e 35. 
3 II ritiro dai giochi e dai divertimenti, l'appartarsi nella prcghiera, il parlare di Dio e del 

suo amore sono tratti comuni dei dati biografici di J. Baptiste de La Salle (cfr J.-B. BLAIN, 
La vie de monsieur Jean-Baptiste de La Salle, Rouen, Machuel, 1733, t. 1, pp. 118-120), di 
Marie-Louise de Jesus (cfr ALLAIRE, Abrtge de Ia vie et des verlus de Ia soeur Atarie-Lou[se 
de Jisus .. . , Poitiers, Faulcon, 1768, pp. 14-15), diP. Rigouleuc (cfr. E. DE GUILHERMY, 
Mtnologe de la Compagnie de Jtsus, Assistance de France, I partie, Paris, 1892, pp. 300-301). 
dl Mlle De Benere (cfr. Le triomphe de la Pauvrete et des humiliations ou la vie de Made
moiselle De Bellfre du Tronchay appeUe communtment Soeur. Louise, avec ses Lettres, 
Paris, Martin, 1732, p. 6). 
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Anche le inclinazioni naturali hanno contribuito allo sboeciare' delle 
prime manifest:izioni religiose del Montfort? Sarebbe ingenuo escluderlo. 
II soprannalurale infatti s'innesta nell'ordine naturale, senza sostituirlo ne 
sopprimerlo. Cosi non e possibile non vedere nella consolazione della mamma 
una propensione naturale, nonnale nel bambino tra i 5 e i 12 anni, che 
"prova un grande affetto per entrambi i genitori, con un leggero predorninio 
in tutti e due i sessi per Ia madre"1, anche se nel caso di Luigi lllaria il caratte
re collerico del padre ha potuto indur!o a prendere posizione per Ia madre. 
Lo stesso si dica della predilezione per Ia sorellina, dell'amore alia solitudine', 
c anche per que! gusto di Dio e delle pratiche di pieta che rivelano Ia risonan
za naturale del sentimento religioso. 

Sarebbe tuttavia crrato ridurre Ia religiositil. del Montfort a qualcosa di 
puramente esteriore, imitativo e istintivo. Rcagendo alla posizione di chi fa 
del bambino un adulto in miniatura, una tendenza minimizzante fitiene 
impossibile nell'infanzia una vita religiosa cosciente.3 Gli studi di Piaget 
l\lontessori, Fargues, Lubienska de Len val, ecc. sui comportamento religioso 
dei bambini documentano Ia presenza nella prima infanzia e nella fanciullezza 
di una sufficiente coscienza 'del proprio io, di un certo discernimento· dei valori 
e di un'elementare, rna aute_ntica conoscenza di Dio.4 La vita religiosa del 
bambino, anche se si svolge in partecipazione con quella dei genitori, non e 
per questa necessariamente priva di un valofe personale.5 

Gli episodi riportati dal Grandet si inseriscono in questa prospettiva e 
rivelano Ia precocita del dialogo del. Montfort con Dio e l'esercizio della 
coscienza morale nell'applicare ai casi singoli e nel portare alla conclusione 
concreta qnanto avra potuto apprendere dal cornportamento religioso dei 
familiari'. 

1 G. CRucuoN, Psicologia pedagogica, o. c., p. 199 
1 M. SmoLD riallaccia a un dato ereditario l'inclinazionc del :Montfort verso Ia solitudine: 

S'il fallait parler de caracUrologie, 1e dirais volontiers en schtmatisant que le P~re de 
Montfort a hirite des Grignion son tempira'ment violent el entreprenant; des Saulnier son 
penchant naturel ~our la solitude et les ermitages; et des Robert son talent d'tcrivain et de 
predicateur (Le sang des Grignion, o. c., p. 247). 

3 R. ZAVALLONI, Lo sviluppo psicologico dell'adolescenle, in Enciclopedia dell'adolescenza, 
Brescia, Queriniana, 1965, p. 85 . 

.. err. G. CRUCHON, Pslcologia pedagogica, o. c., pp. 145, ~53-158. 
5 P. RANWEZ, La formation de Ia conscience morale chez le petit enfant, in Lumen Vitae, 

15 (1960) I, pp. 89-90. 
8 CiO e molto pill chiaro in S.Teresa di Lisieux, che all'etl\ di tre annie gil\ in grado dl 

trarre delle conclusion! da principl appresi dai genitori, per esempio quando augura alla 
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Infinc occorre considerare un fattore imponderabile, Ia grazia, Ia cui 
presenza non pno essere messa in dubbio da chi accetla il principia dell'amore 
salvifico universale di Dio quak artefice principale della santita degli uomini. 
Cio vale piu particolarmente per coloro~ che hanno ricevuto il Battesimo, il 
quale non santifica per mera imputazione estrinseca, rna rende "nuove 
creature" comunicando una vita nuova destinata a crescere e a svilupparsi. 

• "1. - ,- ; - • r 
Questa grazia ricevuta dal Montfort nel Battesimo non dev'essere considerata 
come qualcosa di inerte, rna come principia _dinffinico, che' an-iffia, 'qualsiasi 
azione non rientrante nella categoria del peccato.l E' pertanto da credersi 
che gli atti religiosi del Montfort (preghiera, devozione mariana, apostolato, 
ecc ... ) siano stati ispirati e sostenuti da una mozione o ispirazione interiore 
di Dio e abbiano a !oro volta provocato una maggiore radicazione della 
grazia nell'anima del piccolo Luigi Mari~. Attraverso l'ambiente e le in
clinazioni naturali ia psicologia del Montfort e gill" pro~~ide~zialmente 
orientata ve~so un idcalc re~igioso c apostolico che sara port~to in seguito a 
maturazione. Resta vero quanto afferma Maritain: 

Le scelte piU importanti che dirigono J'esistenza degli adu1ti e chc forse sono state 
dimcnlicatc si sono decisc per lo pill nel mondo ,dell'infanzia. E ogni volta che 
un uomo riprende se stesso tra le manl per deliberare sui fine ultimo e scegliere il suo 
desttnO, ritroVa ciualcosa delli partenz3 assoluta dell'infanzia.2 · 

• 

~amma Ia morte perchC possa andare in cielo (dr. A. COMBEs, De doclrina 
sanctae 1'heresiae·a Jesu Infante, Roma·Uriiversitil. Lateranense, Paris-Vrin, 
18-19)~ 

• spirituali 
1967, pp. 

1 err v. TRUHLAR, ChariU en action. Noles invilant a repenser la spirltualite en parlanl de 
l'"actualio il!'plicila caritalis", in L':lic_'!_l el ~aintete, t. II: Sai.ntete et vie da_ns le steele, 
Rome, Herder, 1965, p. 170. 

2 J. 1\IAmTAIN, Du rigime temporel et de la Iiberti, citato da P. BRUNO de J~suS·MARIS 
in L'enfant et vole d'enfance, Etudes carmilitaines, avril, 1934, p: 71. 

t' -

• 
·' 

• 
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CAPITOLO II 

FORMAZIONE SPIRITUALE DI LUIGI GRIGNION 
NEL COLLEGIO S. TOMMASO DI RENNES (1684-1692) 

A. Conies to educativo del Collegia di Rennes. 
B. Luigi Grignion alla scuola dei gesuiti: 1. Le conferenze religiose di 

P. Le Camus; 2. La direzione spirituale di P. Descartes; 3. L'esempio 
di P. Gilbert. 

C. Jmpegno cristiano e ideale missionario nell'inconlro con il sacerdote 
Betlier. 

La vita spirituale del Montfort adolescente trova nuovi sviluppi e 
orientarnenti col passaggio di Luigi-Maria dall'arnbiente ristretto e campa
gnolo di Iffendic a quello cittadino e cnlturale di Rennes. 

Gli otto anni trascorsi nella capitale della Bretagna a contatto con il 
collegio S. Tommaso Becket, una delle piil importanti case di formazione dei 
gesuili,' incidono profondamente su Luigi Grignion e pongono fatti nuovi nel 
suo itinerario. A questa epoca occorre situare l'inizio vero e proprio della 
vita spirituale del Montfort, che sorpassa lo stadio imitativo dell'infanzia per 
una progressiva personalizzazione. I caratteri di serieta, urgenza, dinamismo, 
totalita e responsabilita, che distinguono l'autentica vita spirituale da una 
religione di tipo sociologico e ambientale,' si applicano senza difficolta alia 
vita cristiana del Montfort nel periodo di Rennes. Egli partira verso Parigi 
all' eta di 19 anni: e un giovane ancora in piena evoluzione, ma onnai deciso 
a percorrere una sua propria via nell~ risposta incondizionata e generosa 
all'appello della grazia. Ma come sia giunto a tale tappa dell'itinerario 
spirituale, bisogna ora esaminare dettagliatamente nel contesto educativo 
del Collegio di Rennes. 

1 G. DunTELLE DE SAINT-SAuvEun, Le College de Rmnes depuis la fondalion jusqu'au 
dipart des Jisuites 1536-1762, in Societe Archlologique du dipartement d'Ille-et- Vilaine, 
t. XLVI (1918), p. 141. 

1 Cfr C.-A. BERNARD, De principiis vitae spiritualis, Romae, Pontificia Universitas 
Gregoriana, 1964-1965 (pro manuscripto), pp. 107-109. 



S. Tommaso di Rennes (1684-1692) 

A. CONTESTO EDUCATIVO DEL COLLEGIO Dl RENNES 

Pill che i dati storici e statistici, sufficienternente riferiti dalle mono
grafie di Durtelle de Saint-Sauveur1 e dai biografi del l\1ontfort,2 a noi in
teressa cogliere l'ambiente religioso nel quale si e. maturata la vita spiritu
ale del giovane Grignion. 

Indubbiamente il Collegia di Rennes, che al tempo del Montfort era 
molto fiorente,3 impartiva ai suoi nu-merosi allievi esterni una istruzione 
umanistica di tipo classico, sCcundo lc prescrizioni della Ratio studiorum 
del 1599 e le norme pedagogiche in uso nella Compagnia.4 

Tuttavia i Gesuiti non si proponevano solamente di istruire la gioventit 
attraverso la conoscenza degli autori greco-latini e dell'arte aratoria o poe
tica : lo scopo principale del loro insegnamento, al quale tutto era finalizzato, 
era Ia formazione morale e rcligiosa. 

La formazione umanistica, per quanto avanzata potcsse esscre, non ap
parve mai agli occhi dci Gesuiti come uno scopo a se, rna solo come un mezzo 
di contatto e dj conquista apostolica, la strada per la quale era lora consen
tito di condurre (mime a Dio.0 La Ratio studiorum C formale a questo pro
posito : Bisogna olfrire al prossimo tutte le discipline conformi al nostro 1-
stituto, in maniera da pater sviluppare in lui la conoscenza, e l'amore del nostro 
Creatore e Redentore. 8 · · 

1 err 0. c., pp. 1-124; della stessa DURTELLE DE SAINT-SAUVEUR, Le College de Saint
l'homWJ (1604-1762), in Les etablissements des Jesuites en France depuis quatre siecles. 
Repertoire topo-bibliographique (so us Ia direction de Pierre Delattre), t. IV, V, Rennes, 
Enghien-Wetteren, 1956, cc. 348-376. 

2 Cfr. per esempio, PAUVERT (pp. 7-22), LAVEILLE (pp. 11-36), LE enoM (pp. 13-33). 
3 Lo nota, con nostalgia, nel 1785 PicoT DE eLomvii'mE, provinciale della eompagnia di 

Ge'sU dopo Ia soppressione, nella sua Vie de .1\J. Louis-Marie Grignion de .Montfort, p. 8. 
4 err. DuRTELLE DE SAINT-SAUVEUR, Le College de Rennes, o. c., pp. 145-146. Quanta ai 

manuali di norme pedagogiche per le scuole dei gesuiti, occorre citare: F. SACCHINO, 
Protrepticon ad Magistros Scholarum inferiorum Societatis Jesu, Romae, Mascardi, 1625, 
pp. 312; J. IuvENTIUS, De ratione discendi et docendi ex decreto Congregalionis Generalis 
XIV, Florentiae apud l\1. Nestenium, 1703, pp. 200 (Ia prima edlzione e del 1691). 
A proposito di quest'ultimo libro, notiamo che se anche e uscito troppo tardi per servire al 
formatori del Montfort, esso conserva interesse per determinare l'ambiente educativo di 
Rennes, perchC-come acrerma ScuiMBERG-nous pouvons, a bon droit, le considfrer 
(Jouvancy,le fidele echo de Sacchini) comme un type re'presentalif des idees et des methcdes 
qui furent de tout temps en honneur dans Ia Compagnie (A. ScmMBERG,L'Mucation morale 
dans les Colleges de la Compagnie' de Jesus en France sous l' Ancien Rfgime (XV I•, XV 1I•, 
XV III• steele), Paris, Champion, 1913,~ p. 31). ~er l'influsso esercitato dall'opera di 
J. Jouvancy, err. G. SNYDERS, La pidagogie en France aux XVII• et XVIII• siecles, 
Paris, PllF, 1965, pp. 32-33. 

6 F. DE DAINVILLE, La giographie des Humanistes, Paris, 1940, p. 91. 
6 Cfr. Ratio atque Instilutio Studiorum Societatis Jesu. Auctoritate Septimae Congregationb 

Generalis aucta, Romae,in Collegia Romano eiusd em Societatis, 1591, Regulae Provinclales 1. 
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Per Ia realizzazione di tale finalitU era raccomandato ai maestri di non 
trascurare nessuna occasione, durante le ICzioni e rllori di esse~ per portare 
le tenere menti degli adolescenli all'ossequio e all'amore di Dio e delle vir-
ffi) . ' 

Un complesso- di mezzi era a disposizione degli educatori per creare un 
cliffia • religioso che servisse alia formazione della vita cristiana. Le lezioni 
scolastiche si apriv~mo con la preghiera c trasmettevano insieme aile matiere 
u_r_:nanistiche degli inscgnamenti morali. Anchc le rappresentazioni teatrali, 
non mancavano c:D esscre una "scuola di costumi", poiche attraverso il sog
getto storico o mitologico ispiravano l'amore del bene, del lavoro, del co
raggio, e manifestavano i danni provenienti dalla leggerezza, gelosia, men
zognaJ ed empieta. 2 La lezione di catechismo, obbligatoria per le classi di 
gra~matica, istruiva direttamente sulle 'verit:\ della fede basandosi sulla 
Summa doctrinae christianae del Canisio ridotta in forma dialogica. 3 Le pra· 
tiche di pichi abituali, specie Ia Messa quotidiana e Ia confessione e· comu· 
nione mensili, nonchC la predica nei giorni di festa erano punti centrali dell'. 
educazione cristiana. Infine le Congregazioni mariane raccoglievano l'Clite del 
Collegia in vista di una pill intcnsa formazione religiosa, apcrta alla opere 
caritative e all'apostolato. 

La salida fornlazione cristiana cui mirava la pedagogia dei Ge~uiti, era 
tuttavia tributaria dei condizionamenti culturali dell'epoca. L'espansione dcllC 
potcnzialit3 dell'animo infantile era coartata da una serie di proibizioni e di 
norfne prudenziali che intlmdevano tagliare gli scolari dall'ambiente malefico de· 
gli adulti e Soprattutto dalla ·sorgente vizi.ata della natura, portata al male firi 
dall'infanzia. II ragazzo, specie se viveva negli internati, cresceva in un uni
verso purificato e sterilizzato, dove regnavaito l'emulazione, l'evasione nei 
mondo antico e la passiOne per regole grammaticali.' Attraverso la scuola 
veniva perch~ veicolata una spiritualitA di separaziOne dal mondo e di vi
sione negativa della natufa, che i secoli seguenti rimprovereranno alla peda
gogia "tradizionale".s 

I formatori del Montfort attingono da queste direttive pedagogiche non 
senza imprimere delle not~ personali derivanti dall'assirnilazione delle varie 
correnli della Compagnia diffuse nei Collegi intorno a! 1680-1700. 

I Ibidem, Reg. comm. prof. class. infer. 1. 

2 Cfr. l'analisi compiuta a proposito delle rappresentazioni tenute a Hennes, in Dun-

TELLE DES. SAUVEUR, Le College de Renries, o.c., p. 168ss , 

3 Cfr.Ralio atque Instilutio Studiorum, _Reg. comm. prof. class. Infer. 4; DuRTELLB 

DE SAtNT-SAuvEun, o. c., p. 166; A. ScHtMDERo, L'iducalion morale . .. , o. c., p. 

182. 
4 Cfr G. SNYDERS, La pedagogie en France aux xvue et XVllit steeles, o.c., pp. 35-54. 

Non siamo d'nccordo nella critica dell'autore all'autodominio. 
5 Ibidem, pp. 170-178. 
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' ·- B. LUIGI GRIGNION ALLA SCUOLA DEI GESUITI 
•, 

I Cal~logi ProvinCiae Franciae, conservati · nell'Archivio Romano~ della 
Compagnia di Gesil, permettono di fissare le date del pcriodo trascorso dal 

jo, • ' 

Montfort a Rcnnes. Contrariamentc aile affcrmazioni comuni ai· biografi 
dal Grandetin poi, Luigi Grignion incomincio Ia sixieme sous le Pere Camus 
nel 16841 invece chc nell'anno seguente.' Frequentata Ia ret(irica nel 1689-
lli90 col P·. · Gilbert' e Ia filosofia negli anni 1690~ 169:tcoi P. Pro,;ost,• egli 
inizio nel 1692 Ia teologia coi Padri Magon o Baron, rna non pote portarla a 
termine poiche parti per Parigi nell'autunno dello stesso anno.•. " 

Nell'arco di_tale periodo, Luigi Grignion progredisce nella vita cristia~a 
aprendosi alia gfazia·· interiore e. simultaneamente agli influssi dei suoi 
maestri e del direttore spirituale. " L 

. J .,... • '1").. 

.cl. Le conferenze religiose di P; Le Camus. -t ----,;, •r 

r. Purtroppo non conosciamo le conferenze religiose del siio primo" profes
sore, il P. Andrea Le Camus,• e n~p(lure queUe degli altri gesuiti che hanno 

t 1 - .r... l.'lt' •• 1 ll ~J utr. 

i GRANDE~. p. 5~' .~ • .- I J. 

2 Dall'. Index domicilior¥m Provinciae Franciae rlsulta che :\[. · Andr. -Le Camus (Maestro, 
non ancora sacerdote) insegnO a Renncs iniziando con Ia sixieme ncl 1684 proseguendo 
Cillo ·ana deuxieme ncl 1688/1689. Da quest'aiino srio'mpare dai catalogi per ricomparlre 
quale Rettore il 22 luglio 1722 (cfr' FnA~CiA 24, Catal. 1682;.1699 c FnANcrA 25, Catal. 
breves 1700-1730, in Aasr). ' -·1!. : ... 

3 Anche l'inscgnamento diP. Gilbei't a Renn·es C liinitato all'anno scolastico 1689-1690, 
in cui Cigura come confessor in templo e professor rlletoricae (cfr. FRA~CIA' 24, Catal. 1682~ 
1689, Gala[. personarum et officiorum provinciae Franciae exeunte annO 1699;' in Aasr). 

' 4 Quanta at P. Provost; i cataloghi non solo documCnt:ino Ia sUa prescni:a come professor 
logicae nell'anno 1690/1691 e professor phy.~icae. nel 1691/1692, ma esigono Ia correzione 
della grana del cognOn:e: ad e·ccezionc del necrologio (err Fn_·\:"iCIA 45/11, ~ecrol.1 1653-
1798, p. 406 v.) che recensisce Ia scrittura trasmcssa da tutti i biogran, cioe Privost; tutti 
gli altri cataloghi ripetono senza smentirsi Ia grafia Provost chi noi senz'altro adottiamo 
(cfr. FRANCIA 24, Catal. 1682-1699, pp. 120, 150, 217, 2G2, 297; 335, eCC; FaANcrA 16, 
Catal. Trien. 1690-1696, pp. 56. 209, In Ansr). · Ugualmente Ia lcttera autograra con·-Ia 
quale il P. De Roslin ann uncia Ia morte diP. Provost conrerma Ia grana .da noi adottata: 
A Rennes le 6 avril 95. Mon Rd Pere, nous perdimes hier dans ce College le Pere Fran(!Ois 
Provost . .. (Recueil de leltres autographes au nombre de 2-55, icrites par des Peres de Ia Com
pagnie de JeSus de 1693 a 1760 et renfermant des ditails ne.crologiques·suf. un grand nOmbre. 
de Jisuites de celte ipoque, Lettre 5; Archivio S.J., Chantilly, ms. 3215). 

5 Per questa prccisazione cronologica, cfr. infra, cilp. lV, pp. 101~105.' -t 

6 Nato il 6 giugn'o 1663 (o 166-t), entrato nella Compagnia ne116SO, (cfr FRA.~CIA 16, 
Catal. Trien. 1690·1696, in Ansi). ~lorl a Parigi nel 1740. Nell'Archivlo Romano della 
Compagnia di GesU manca il suo necrologio; cosl pure in quello di Chantilly, dove e 

37 



Capitola II 

insegnato nel Collegio di Rennes.1 Probabilmente esse avranno commentato 
il libretto di P. Laurent Le Brun, Institutio iuventuli~ "chrislianae (1653), 
ritenuto il vade-mecum della gioventu dell'epoca e caratterizzato da un tono 
singolannente energico che invitava all'autodominio in ogni· campo;2 

comunque avranno mira to alia realizzazione della norma della Ratio studio
rum: Allontanare l'allievo dal male ed elevare il suo giovane cuore all'amore e 
al servizio di Dio3• 

Infatti i primi atteggiamenti del Montfort a Rennes sono stati, secondo 
le testimonianze delle fonti biografiche, un grande riserbo rispetto alia 
scolaresca spesso tumultuosa, una purezza angelica e una concentrazione 
nella pietit e nello studio. 

Riferendosi aile classi di grammatica e di umanita, il Blain afferma. di 
non averlo conosciuto perche Grignion etqil fort relir.e et n'aya,nt prpque 
aucun commerce avec les autres t!coliers.4 Questa reazione non e dovuta 
unicamente all'influsso della pedagogia dei gesuiti, rna e Ia presa di posizione 
abbastanza uormale in un adolescente, che passa da un ambiente campagnolo 
a quello per lui nuovo della citta e che e portato per tempcramento e per 
attrattiva interiore al ritiro e alia solitudine.6 Tuttavia essa denota l'ingresso 
di Luigi Grignion in un universo separato, fatto di difcsa dagli influssi del 
male e di inunersione nel soprannaturale, 8 nonche di applicazione allo studio7• 

conservata una lettera autografa del 20 settembre 1716 in cui P. Le Camus annuncia la 
morte di P. Barberau (ms. 3215, Recueil de lellres autographes . .. , n. 71). 

1 Nous ne possidons malheureusement pas le texte des instructions religieuses et morales qui 
furent adressies aux eteves du College Saint-Thomas (DURTELLE DE ST. SAUVEUR, Le College 
de Rennes, o. c., p. 168). 

2 C'est un appel de tousles instants ala force de caractere, ala mailrise et au gouve~nement 
de soi-m~me. C'est d'un bout a L'aulre le commentaire vigoureux de la maxime de l' Imitation: 
Tantum proficies, quantum Ubi vim intuleris (A. ScHIMDERO, L'iducation morale, o. c., p. 220). 

3 Cfr Ratio atque Jnstitutio Studiorum, Reg. Comm. Prof. class. inf. 5a.-10a. 
4 BLAIN, n. 2. 
& Cfr. GRANDET, pp. 3-4. 
6 II Blain presuppone per tutto il periodo di Rennes Ia grande pUU del Montfort e una 

rnortuicazione che lo tiene lontano dal male (BLAIN, nn. 9 e 11); similmente lo zio sacerdote 
Alain Robert certifica di aver ammirato nel nipote sur lout une pUU exemplaire et une 
pureU angilique (GRANDET, p. 7). 

7 Tous ses Rigens eurent pour lui une affection et une estime singuliere, et ils le proposoient 
Q tous ses camarades comme un exemple rare de diligence et d'applicalion a l'itude, aussl 
remportoit-il tous Ies prix a la fin de chaque annie (GnANDET, p. 5). Questi premi consi-_ 
stevano in opere di au tori classici, libri di studio, raccolte di brani di ctrcostanza cornposti 
in Iatino da Gesuiti: non sembravano del tutto adatti a soddlsfare gli scola~i, nota DuRTELLE 
de ST. S., o. c., 358. Quanta alia formazione umanistica, non sembra che essa abbia lasciato 
grandi trace': nel Montfort, se si eccettua un possesso della metrica che utilizzera nell~ 
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2. La direzione spiriluale di P. Descartes. 

Pill fortunati ci riteniamo circa i rapporti di Luigi Grignion con il suo 
primo direttore spirituale, il P. Philippe Descartes (1640-1716), nipote del 1 

celebre filosofo.1 Siamo infatti informati non solo della sua personalita e dei 
compiti svolti nella Compagnia, rna anche della sua attivit:l letteraria di cui 
possiamo presentare per la prima volta, attraverso ricerche in archivi e 
biblioteche, il contenuto spirituale. Il P. Philippe Descartes, nato nella dio
cesi di Nantes il 2 febbraio 1640, entr<) nella ·compagnia il 28 settembre 1656, 
insegnb grammatica, fila sofia e soprattutto matematica, moria Rennes nel1716.2 

I Calalogi triennales Provinciae Franciae, che hanna • trasmesSo i dati 
circa il suo carattere e Ie sue qualit:\,3 ci assicurano che nonostante la gra-

composizlone dei Cantici (cfr LAVEILLE, o. c., p. 14). Nulla perO quanto al contenuto 
mitologico in auge al suo tempo~ Questo criterio porta a riflutare l'attribuzione a "Mr. de~ 
Montfort" di una poesia Sur le bonh~~r du Roy. Ode apres Ia J>aix ~de Bade et Ia prise de 
Barcelonne,lns~rita nelle Diverses Pieces de Po~sies recueillies et icrites par Mlle des Houll
lil!res, Bibl. Nat. Paris; ms. n.a.F., n. 13202. 

1 II biografo del Cartesio, A. Baillet, ne parlava git't nel 1691 in questi termini: Le 
R. Pere Philippe Descartes Jisuite qui fit profession au mois de Septembre l'an 1676. Ce, 
Pere qui s'est retire a Rennes est regardi dans la Compagnie comme une personne qui c'est fail 
un grand mirite de son esprit et de sa piete. Il a enseigni les Matltimatiques avec beaucoup 
d'approbation, et il a ete capable des plus grands emplois de sa Compagnie .Mais il s'en est 
toujours excuse, et l'on n'a pu refuser ala faiblesse de sa sante ce que ['on n'aurait pas voulu 
accorder d'ailleurs a sa modestie (A. BAILLET, La vie de Monsieur Des Cartes, Paris, chez. 
D. Horthemels, 1691, t. I, p. 15). 

2 Cfr. Catalogus primus Provinciae Franciae anni 1690, p. 56; anni 1693, p. 210. FRANCIA, 

16, Cat. Trien. 1690-1696, in Anst. Per la morte, cfr. Elogia mortuorum in Provincia 
Franciae anno 1716, GA 54, Documenta apocrypha anno 1699 ex fontibus, in Ansi. 

3 Trascriviamo le note del P. Descartes negli anni 1690 e 1693, come appaiono nel Cata-~ 
logus secundus, FRANCIA 16, Cat. Trien. 1690~1696, pp. 125~126, 265-266 in Ansi: 

. 
Inge- ludi- Pruden- Experien- Pro fee- Natura- Ad quae Societ. 
nium cium tia ua rerum tus in lis com- ministeria talen-

litte- plexio tum habeat 
ris 

Opti- matu- non me diocris non melan- ad pauca 
mum rum par- colica propter .... 

valetudinem vus 
........ .... .............. . ...... ........ ......... . ..... ......... .. ................ ..... ....... ............ ..... ..... ... . . . 
bo- bo- sa tis rerumspi- bo- melan- ad regimen ani-
num num magna ritualium nus colica marum, 

maxima, in rebus 
non item spiritualibus 
tempora-
lium . 

39 



cile salute, P. Descartes si distinse nCl~ gruppo dei rorm·atOri' Per'la massima 
esperienza delle cose spirituali, chc lo qualificava per Ia direzione delle ar1-ime. 
Quanta- il Blain e il Picot de CIOriviere riferiscono circa il P. Desca_rtes,1 trova_ 
conferma nel necrologio trascritto ncll'archivio romano della Compagnia di 
Gesil. : da esso sappiamo Ia sua dedizione e_ sicurezza nel dirigere spiritual
mente molte persone, il vasto raggio del suo influsso particolarmente su 
molti sacerdoti che esercitavano il loro ministero nella Bretagna, il suo la
voro indcfcsso- nel comporie libri di ·argomCnto--spiriiu3.Ie, -.e Ia sua. grande 
carib\ verso Dio.2 · 

Di questa, clogio di P. Descartes ·ci ha colpito Iii frase~ in~ componendis 
libris de rebus divinis iizdefessus labor, chc ci ha spinto alia ·ricerca di tali 
scritti nell'intcnto di far luce sui contenuto della d:rczione spirituale del 
gesuita bretone. . . • , . 

Tra i primi blografi del Montfort, l'unico a indicare un'opcra · di P. Des-' 
cartes e il Picot de CloriviCre, che Parlando del suo confratello ag'giunge in 
calce alla pagina Ia seguente nota: On a de lui le petit livre intitule· l~ Palais 
de !'amour Divin, "qu'il compos a ·dans sa vieillesse. 3 Questa testimonianza 
permette di superare le confusioni e i dubbi dci bibliografi, esitanti sull' 
attribuzioTie del libre'"tto, che ha conosciuto' molte edizioni nei sccoli XVIII 
e XIX, e pCrfino ·diversi titoli.4 Sommervogel non si pronimcia, rna pone 

!' . .. 
1 Etant tcOlier, il avail choisi pour Pere spirituel, le Pefe Descartes, Jtsuite, cflebre 

Directeur a Rennes, homme fori tclairi,' et qui avail un grand fond de spiritualite, aussi bien 
que Ia conduite d'un grand nombre de jJersonnes des pluS spiriluelles (BLAIN, n. 7); ... le 
Pere Descartes, fort connu par Ia grace qu'il avail de con-duire les. ames a Ia plus haute 
perfection, et doni Ia mimoire est encore en binidiction (PICOT DE CLORIVIERE, La vie de 
M. Louis-Marie Grignion de MontfOrt, o. c., p. 11). ~ 

2 P. Philippus Des Cartes obii( Rhedonis an. ·aetatis 77, ab in ita Socielate 60, ab emissa 
profess lone 42, vir humanioribus litteris, philo'sopllia "et math'ematica quas docuerat excullissi
mus ; sed easdem plane oblitus videbalur tt rebus quas tractabat spiriluaiibUs to tum se trade
ret. lnfirma licet valetudine, quocumque ipsum ferret animarum salus illuc sponte et ultra 
rapiebatur. Innumeri utriusque sexus hOmines, qUi Certissirriam ad coeleste regnum affecta
bant'Uiam, ip.sius praesidil.!_ et consiliis · ducebanlur mir~m in modum ; viros sacris ordinibus 
initiandos ad siicerdotale munus instruebaf, ef quamplurimi ipsius olim ductu et prudenlia 
instituli, jam nunc per totam fere Britanniam dispersi, saluberrimos ubique fructus porten
dunl; i1ihilque ipsi deerat quod in viro virtutibus omnibus cumulatissimo desideres. Par 
ingenio sagaci judicium, f>robfi(u flecti ntscia, ad omr'ii genus oifii:li et obsequi.i promplissima_: 
voluntas, atqua mens et quolibet tempore sibi constans animus, in componendis libris de' 
rebus divinis indefessus labor et maior industria, praecipua denique in Deum charitas, 
cuius igne accensus ex hac vita in aeternas sedes evolavil (Elogia mortuorum in Provincia 
Franciae annor1716, Documenla apocripha. anfw 1899 ex fontibus, Descriptum e volum." 
Lugdun. 21-1, fol. 219 scg., GAL. 5-1, in Ansr). " .... 

3 PICOT DE CLo~IvrERE, La vie de 111. Louis-Marie 'de Monlforl, o. c., p. 11. 
4 Cfr. Le l'alais' de I' Amour divin, 1723, 17fn, 1791, 1802, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 

1828; Le chemin de I' Amour divin, description de son Palais el des be'autes qui y sont renfer
mies, 1746; Le voyage angilique ou le palais de !'Amour divin, 1845, 1851, 1855, 1857. 
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la quCstione in questi icrmini: Sur l'exemplllire du College · Romailt on 'il 
tc'rit :· P'ar~ le R. P. Des Cartes, • Jtsuite franrais ... ; Barbier (I, 579) dit :~ 
"par l'Qbbt Jos. Grise/. Cel ouvrage a ete comjJose lm partie par la duchesse 
d'Ayen, el le due d'A.yen lui m€me y a inis Ia main". Qui a raison?1 

Dal confronto diretto delle edizioni· esistCnti nella Biblioteca Nazionale 
di Parigi, risulta che Le Palais de l'Amour divin e anteriore aLe chemin de 
I' amour divin : quCsto e. un rifacimento e un' amplificazionc del primo.2 Pre
cisata questa differenza, ci sembra che Le Palais de ['amour divin sia senz'1 
altro da attribuire. a P. Philippe Descartes, non solo per l'indicazione _della 
copia del Collegia romano3 rna soprattutto per Ia testimonianza preziosa di 
Picot de CloriviCre, che pur conoscendo l'abbC Grise!, suo direttore spiri
tuale,4 rivendica al P. Descartes Ia paternit3. del libretto. Purtroppo non 
conoscia,mo tutte le edizioni de_l Palais de l' Amour divin ; F. PCrennes se
gnala un'edizione nel 1723,5 di cui non rimane traccia. Dobbiamo nece~saria
ment~ basarci pertanto su quella del 1731, conservata nella Biblioteca ~a
zionale di P~_rigi, a cui probab_ilmen_te si }'if~risce Picot de Clori_viCre pois:tJ,C_ 
essa termina con la frase: J'tcrivois ces choses dans le dtclin demon O.ge . · .. 6 

Un 'altro opuscolo, pubblicato nel 1880 dalla Petite bibliolheque chre-. 
~e!J.ne, col titolo Les divers emplois de l'Amour divin, e da attribuire al P. 

Descartes.7 Esso e sconosciuto ai biografi. del Montfort, non escluso Picot 
de CloriviCre, poiche e rimasto inedito ed e stato trasmesso dall'unica copia 
trascritta dal carmelitano B. Liegeois nel 1764 e conservata dai Gesuiti di 
Tronchiennes. Agli argomenti di P. Vanderspeeten a favore dell'attribuzione 
dell'opusculo a P. Philip'pe Descartes,s occorre aggiungere l'identit:l del'Se-

1 C. SoMMERVOOEL, Bibliotheque de Ia Compagnie de Jtsus, v. Descartes, t. II, c. 1955. 
~ E' Ia_ c~n~lusione anche di A: RAYEz, Grisel (Joseph} prllre 1703-1787, in DS, t. VI, 

1967, cc. 1050-1051. 
3 Cfr. supra, nota 34 
4 Cfr. Cause de bfalificalion et canonisation du serviteur de Dieu Pierre Joseph Picot de 

Clorivitre, Prllre el Profts de Ia Compagnie de Jisus, Document XV, presso il Procuratore 
S.l., Roma." 1 ... " , 

6 F. PERENNES, 'Diclionnaire de bibliographie catholique, t. 2, Paris, 1859, c. 85:1-. 
6 Le J>alais de l'amour divin, (s. 1.), 1731, p. 178. Viene s-uperata cosll'affermazlone di 

A. RAYEZ: ll semble que l'idilion de 1791 soil Ia seule qui reproduise le· dernier paragraphe 
du "Palais": "J'Ccrivais ces chases dans le dCclin de mon Age: .. " (in DS, v. Grise[, o. c: 
c. 1051). Da notare che l'abbC Grisel, nato nel 1703, non puO essere ritenuto autore del 
Palais de l'amour divin per il semplice fatto che a 20 o 30 anni di eta non avrebbe potutO 
scrivere questa frase che si trova gill nell'edizlorie del 1731. ' 

7 Les divers emplois de I' Amour divin, par Ie P. Philippe Descartes, BruXelles, A. Vromant, 
1880, pp. 156 (Avant-propos de P.H. Vanderspeeten, S.J.). 

8 ·Rest~ a dire un mot de I' auteur. Le copiste a ajoulC au nOm du pere Descartes Ia mention 
de freie du rameux philosophe, en quoi il se trompe. Le "fameux philosophe" n'eul que deux 
frtres . . . qui ne Jurent jisuites . . . mais ijui eurent un jisuite dans leur descendance en ligne 
directe. Pierre Descartes ... eut un fils nommi Joachim, qui ful ptre de" Ri'ni Descartes, entri 
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nere lctterario allegorico commune ai due libretti, la convergenza nel sog
getto che e. l'Amore divino e nelle idee fondamentali, e alcuni dati biografi-J 
ci che non mancheremo di rilevare. L'analisi di questi due scritti di P. Des
cartes ci introduce nella spiritualit:l del primo direttore del Montfort. 

Le Palais de l'Amour divin e un racconto allegorico, nel quale l'autore 
traccia Ia via per giungere alia dimora dell' Amore di Dio. P. Descartes 
inizia con un dato autobiografico, che corrisponde perfettamente alle 
fonti : 

Des rna plus tendre jeunesse on me parlait quelquctois de cette aimable de
meure ... Je n'avais alors pas plus de seize am; j'ai resolu d'y aller, je quittai 
pour cet erect Ia maison de mes parents ... 1 - • 

11 cammino verso l'Amore divino incontra indifferenza e incompfensione: 
ricchi, mercanti, capitani, finanzieri, g!ocolicri, eretici, giansenisti c perfinO 
i sapienti non sanno dove stia. 2 Un pellegrino indica la _via della rinuncia 
all'amor proprio c della croce ;3 rna la vera guida e lo stesso Dio nascosto sotto 
la forma del piii bello tra i figli dt~gli uomini, che conduce a prendere visione 
dei suoi misteri : dalla stalla al tempio, al descrto, alia cittadina dove lavo· 
rava, al Cenacolo, al giardino e finalmente su una montagna, dove mostra 
col dito il palazzo ammirabile cercato da tempo.4 

au noviciat des jisuiles a Paris en 1689. D'aulre part, Joachim Descartes . . . donna le jour a 
Philippe Descartes, nt en 1639 et novice de Ia Compagnie de Jisus en 1656 . 

. . . De l'oncle ou du neveu, de Philippe ou de Rent, quel est I' auteur de notre opuscule? 
S'il faut prendre au pied de Ia lellre une phrase qui se lrouve plus loin a notre p. 20 el oU 
il est dil que .. La Compagnie de Jisus, depuis plus de deux siCcles, se rend formidable aux 
ennemis de l'Amour divin" on ne pourra' l'allribuer a Philippe, mort a Rennes le 4 avril1716, 
c'est-a-dire 176 ans seulement depuis Ia fondalion de son Ordre. Par vole de consequence ll 
faudra prendre Rent Descartes po_ur auteur de ce lralmil. Mais ricn ne prouve que ce ptre ail 
jamais rien icrit landis que l~s Lettres annucllcs de 1716 en par/ant du dices du P. Philippe 
font ressorlir en lui un zCle in fatigable a composer des livres sur des sujels pieux, in compo
nendis librls de rebus divinis indefesms labor. En prlsence de ce Umoignage, je n'htsite gutre 
ale Ienir pour l'autew de_ce peliJ o_uvrage eta ne voir dans I' expression depuis plus de deux 
sitcles qu'une modeste hyperbole (Les divers emplois de !'Amour divin, avant-propos, pp. 
10-12). A noi sembra che non ~i tratt_a di iperboJc, rna piuttosto di una correztone del 
copista che trascrivendo nel 1764 ha .. creduto be!!e di ret,_tjficare il cop:lpl~to a partlre 
da tale data. 

1 Le Palais de l' Amour divin, Paris, 1731, p. 4. Notiamo che P. Descartes, nato ne11640, 
avcva precisamente l'eta di 16 anni quando fu ammesso al noviziato ne11656. 

2 Ibidem, pp. 6-9. 
3 Vous voila enfin sorti du chemin de l'amour propre, et vous lies rendu a celui qui m~ne 

a l'amour divin. Vous n'lles pas encore arrive au terme . ... : des croix que vous voyez planltes 
dans ce grand dtsert vous marquenl Ia route que vous devez prendre (ibidem, pp. 16-17).· 

• Ibidem, pp. 24-2~9. 
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11 Palazzo e ancora lantana ; per giungervi bisogna passare · attraverso 
due grandi appartamenti : quello dell'innocenza o qucllo della penitenza.1 

L'autore deve accontentarsi di guardare il primo dal cancello, da dove puO 
ammirare uno stuolo di bambini e di vergini che seguono l'agnello ; giA ri
comincia a gustare "Ia spirito di questa santa infanzia '',2 quando il por
tinaio lo consiglia di passare attraverso il Palazzo della penitenza: 

C'Halt un chemin raboutcux et tout h~risse d'epines ... Ceux qui veulent entrer au 
CM.teau sont obligez de suspendre tout ce qui pourrait encore leur rester des de

pouilles de cc monde.3 

La via dell'amore passa necessariamente dal Calvaria : ammirando Ia 
vita laboriosa c sofferente di Cristo, si e portati ad amare le sofferenze, a 
fare penitenze, digiuni e macerazioni sull'esempio di tanti uomini e donne 
dell'Antico e del Nuovo Testamento," e soprattutto a disfarsi per sempre 
dcll'amor proprio: 

' Je vis venir a mol un grand homme maigre, decharne, languissant qui me .criait 
misericorde ... J'eu so in de lui; mais he las I trop de so in, car je reconnu bientM 
que cette figure d'homme etaitmonamourpropre ... Je le jette hors de ma chambre, 
je !'attache a un pillier ct je Ie bats tant qu'il expire a mes pieds.5 r 

Morto al mondo e a se stesso,6 l'autore e giunto aile porte del meravi
glioso Palazzo dell'Amore divino, dove tutto parla di Cristo e del trionfo 
del suo amore : 

Ha I C'est maintena.nt que je connaiS vraiment que je suis en fin arrive au Palais 
de l'amour .. Par tout jc vois JesUs-Christ, par tout je vois triompher l'amour. 
Tous Ies mysteres de Ia vie de Jesus-Christ sont des mysteres d'amour.7 

Visitando vari palazzi, I'autore C introdotto nei vari misteri di Cristo 
dall'annunciazione alla croce : Cristo dimostra Ia sua scienza, comunicata 
agli ignoranti e non ai dotti, 8 la sua giustizia pronunciandosi sulla questione 

1 Pour aller au Palais de I' Amour divin, il faut auparavant passer par l'un de ces deux 
autres (ibidem, pp. 32-33). 

II Ibidem, pp. 38-39. 

3 Ibidem, pp. 46-47. 

" Ibidem, pp. 56-60. 
5 Ibidem, p. 61. 

6 Loin d'ici prophanes mortels, il n'y a que les dmet~ pures qui puissent entrer en ce lieu 

ilfaul des gens morts au monde et morts a eux-m~mes (ibidem, p. 64). 

7 Ibidem, p. 73. 

8 La merveille est que les plus simples et les plus idiots d'enlre eux en savenl mille fois plus 
que tousles philosophes et les sages du sUcle (ibidem, p. 88). 
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dibattuta del puro amore,1 la sua forza che attinge armi da un grande ar
Senale2 e soprattutto Ia sua caritA che lo spinge ad alleviare i malati" e ad 
affrontafe Ia morte.3 ~ • 

Sulla grande cupola del Palazzo, al di sopra di tU.tto e Ia raffigurazione 
del Cuore di GesU: un cuorc luminoso pill" del sole, chc spande vita, gioia,~ 
felicit:l e amore, un cuore trasformante chC concentra verso di lui tutti i 1 

pensieri e fa comprcndere la nullita. delle creature.4 Dopo il lcgamento dei 
sensi e delle potcnze, attraverso l'estasi si cntra nel Palazzo .. dell'amore di
vino dove si cspcrimentano i suoi effetti : 

Dieu d'amourl Qucl heureux changcment? L'Ame ne voit plus que. Dieu, n'en
tend plus que Dieu, ne goilte et ne savoure plus que Dieu: elle l'aime, T et' elle en 
eSt 'ilimee ... Tout est dans Ia joye et tout ne respire qu'un certain 3.ir de Para.dis ; 

..,, car tout n;est ici qu'amour, mais un amour pur, un amour saint, un amo·ur triom~ 
phant, un amour tendre, un amour infiniment dtHicieux.5 ) .• 

P. Descartes scioglic Ia sua fantasia attardandosi a descriverc lc varic 
sale del Palazzo, i giardini, le rappresentazioni teatrali6 per la difeSa' dci di
ritti dcll'amore.7 Finalmente egli pu() osservarc da vicillo I' Amore divino : 
e Dio in forma umana, vestito da cacciatore, che insegria l'arte della caccia 
e trafigge il cuore con la freccia dell'amore.8 .. 

t. 
1 II s'agissait de s,avoir si l'on pouvail dans celle vie aimer Dieu d'un amour pur et sanS 

milange d'intertts. L'aflaire ful plaidCe de part et d'autre; le Juge pronon,a, on se soamil 0: 

l'oracle, tous furen~ d'a~.cord, Ia dispute fi~it, I' amOur divin. triompha (ibid~m, ~- 89). 
L'autore non dice il contenuto della scntenza, rna essa e senza dubbio a favore dcll'amore 

puro del qualc parlera ancora a pag. 116. 
a Ibidem, p. 91. ·• 
3 Ibidem, pp. 94-97. 
4 Ce coeur est plus lumineux que le Solei! de ces aimables lieux ... par tout il ripand Ia vie, 

Ia joye, le bonheur et !'amour. . . Enfin il en jetta un (trait de feu) sur moi, et je ne sp): 

plus ce que je devins . .. Ce n'Ctait plus moi-m~me, I' amour m'avait lout change; le monde 
tout grand qu'il est ne me parut alors qu'un a tome, louie creature disparut a mon esprit, je 
ne pensais plus a mol, je ne pensais plus qu'lr. l'amour, disons mieux, je ne pensais pas, 
car !'amour absorbe toule pensie (ibidem, pp. 10·!-105). 

fi Ibidem, pp. 114-116. 
6 Ibidem, pp. 118-144. La pill grande rapprescntazione est Ia mort du grand Theandre oU 

['amour difJin lriomphe non seulemenl des puissances de l'enfer et des puisSances du monde, 
mois encore de Ia louie puissance de Dieu . .. Cette pitce ne se repdsente qu'un certain ven
dredi de ['annie (ibidem, pp. 144-145). 

7 II primo combattlmento si svolge tra le gondole nel mare e viene risolto dalla barca di 
Pietro (ibidem, pp.157-158); ilsecondo trale virtU, che finiscono col ricorioscere ilprimato 
dell'amore (ibidem, pp. 159-161). 

s Ibidem, pp. 172-177. 
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Qui term ina il libretto, affermando lo scopo dell'autore: eccitarsi all' 
amore divino, abbozzare un'immagine di ciO che Dio prcpara, a quanti lo 
amano, e IDOJ:itrare ai poeti come le cose sacre offrano un'ispirazione non 
inferiore a quella suscitata da· oggetti profani.l 

Nel sccondo opuscolo Les divers cmplois de l' Amour divin si nota un 
movimento opposto: non C piiJ.· l'uomo alla ricerca dell' Amore divino, rna 
C !'Amore divino che attua un moto disccnsivo verso l'uomo nell'intento di 
rendersi padroi-te di tutti i cuorL L'autore stesso riassume gran parte del 
suo libro quando dichiara : . ' 

Jusqu'lt prCsent nous avons vu I' Amour divin prendre difterentcs· figures et 
embrasser plusieurs sortes d'Ctats pour se faire tout a tous et se rendre par hi 

maitre de tous nos coeurs. Nous J'avons vu tanl6t sous Ia fig~re d'un roi, tant6t 
sous celle de gCnCral d'armCe et tan tOt sous celle de capitaine et de simple soldat. 
Nous l'avons vu encore se faire avocat pour plaider notre cause, devenir mCdecin 
et- chirurgien pour guCrir nos plaies et nos ffi8.Iadi~s ... no~s-l'avons vu se falre 
maitre d'Ccole, marchand de vin, traiteur, architecte, cochCr, val_et, t<:urie;, jar

. dinier, imprimeur etc.2 

Da questo brano ci si pu6 rendcre conto del carattere del libro di P. 
Descartes, del tutto "simile a Le Palais de l' Amour divin : immaginoso, popo
lare, metafo'rico, Pafticolarmente adatto ad cssere assimilato e gustato dall& 
gente scmplicc. In rcalt:.\ a questa ·catcgoria C diretto il discorsO, con pun
tate contro i sapienti del mondo, i filosofi3 e gli spiriti forti : 

Un bon paysan, un pauvre artisan ... sont plus en etat d'entendre sa doctrine que 
ne le sont ces genies sublimes et t~ms nos prCtendus esprits forts ... 
(L' Amour divin) veut ... qu'on renonce a ses pro Pres vucs, qu'on abandonne ses 
propres lumiCres et qu'on se dCpouille enlin de son propre jugement. 11 veut qu'on 
oublie toutes lcs choses de Ia terre et qu'on dcvienne, pour ainsi dire, simple, en
fant, ignorant et pauvre d'esprit.4 

Fin dalle prime paginc,. dcscrivendo l'Amorc divino, che e un grande 
re c possiede una propria armata, P. Descartes insiste sull'irriducibilita dell' 
Amore di Dio e dell'amore del mondo : 

~ J'icrivais ces choses dans le diclin demon dge, tant pour recueillir en moi les premiers 
fiux de ma jeunesse que pour m'exciter a !'amour demon Dieu, qui pripare a ses amans bien 
un autre Palais que celui don! je viens de faire Ia peinlure; je ne fais qu'ibaucher l'ouvrage~ 
mais cette ibauclle suffira peut-ltre pour monlrer 0. nos pol!tes que dans les choses sacries, on 
peut donner l'essorl a son esprit, else former des idies pour le moins aussi belles que celles 
qu'ils onl coatume de se former eux-ml!mes dans loutes leurs ouvrages prophanes (ibidem, 
p. 178). 
• 2 Les divers emplois de l'Amour divin, o. c., pp. 112-113. 

3 1l nous prisenle deux livres admirables que les savants du monde n'enlendent pas (ibidem, 
p. 47). P. Descartes, relativiz.zando Ia scien.za filoso!ica aggiunge una nota autobiografica: 
J'ai tOUJOurs aiml. la philosopllie. Mais de tous les philosophes je n'ai jamais trouvl. que 
l'amour dlvin qui ful a mon goat . . . (ibidem, p. 95). 

" Ibidem, p. 52. 
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L'Amour divin et l'amour du monde se sont fait de tout temps une guerre mar
telle ... Valnement on a travaill~ a les mettre d'accord ... L' Amour divin et I' amour 
du monde seront toujours en guerre. Ce sont deux ennemis irr~conciliables.1 

La schiera dell' Amore divino e caratterizzata dall'amore alla poverta., 
alle umiliazioni e aile sofferenze.2 Ad essa e rivolta l'a.rringa: 

N'Ccoutez point ... tout ce que l'enncmi vous pourrait dire. Le monde est trom
peur ... Vous Hes plus riches dans votre pauvrete qu'ils ne le sont au milieu de 
tous leurs plaisirs ... quoique vous soyez en petit nombre, si vous ~tes bien unis, 
vous trlompherez enfin de cette multitude effroyable d'ennemis.3 

L'apostolato come tattica aggressiva e caratteristica della schiera dell' 
Amore divino,4 la quale giunge ad esclamare : 

Nous entrons a l'improviste dans leurs assemblCes; nous les surprenons dans leurs 
danses et dans leurs festins; nous renversons leurs tables de·jeu; nous les trou
blous dans leur dCbauches et nous savons les poignarder dans le temps qu'ils s'a
bandonnent aux plaisirs les plus criminels. 5 

Nonostante questa mentalita combaltiva, nel libro del P. Descartrs pre· 
vale la presentazione ottimistica della realta permcata dall'Amore divino 
sempre alia ricerca di pill largo raggio d'azione. Accanto al monde trompeur 

1 Ibidem, p. 17. 
2 Ibidem, p. 19. Poco dopa I' au tore aggiunge: La pauvrete . . . est dans l'armee de l'Amour 

divin, tres agriable et tres douce. Les soulfrances ont je ne sais quoi de charmant (p. 23). 
3 Ibidem, pp. 22-23. Nelle due schiere avversarie, che lanciano al propri membri un'ar

ringa e un programma totalmente diversi (pp. 18-34), si ha un'eco della meditazione del 
due stendardi di S. Ignazio e una convergenza con~ quanta scrivera il MonUort nella 
Lettre circulaire aux Amis de Ia Croix, nn. 7-12, in Oeuvres compteles, pp. 225-228. 

4 Cfr soprattutto il capitola "L' Amour divin chasseur", dove I' Amore divino spinge 
1 predicatori e i misslonari a lanciarsl con ardore dietro la preda (pp. 69-70). La revoca 
dell'editto di Nantes (18 ottobre 1685) ha data occasione ai Gesuiti di Hennes, come a 
quelli di tutta la Francia, dl effettuare nCi riguardi degli eretici quanta afrerma il Des
cartes. RUeriamo due significativi brani, un po' enfatici, tratti dalle Litterae annuae 
Provinciae Franciae, degli annl 1685-1696: Faustus hie loti Galliae annus fuil, quo Rex 
christianissimus edicta omnia in favorem Calvinislarum a superioribus Regibus sane in~ 

vitis lata, rescidit ac sustulit fundilus. Jltagnus ex ea parte campus nobis apertus est 
ad procurandwn animarum salutem. Innwnerabiles haereticos aut ab errore deducere, aut 
in suscepta catholica Religione confirmare oportuil ... In hoc postremo (Dioecesi 
Rhedonensi) nullus vicus full quem nostri non peragrarint, nulla casa quam non luslrarint 
ut ubique jamdudum insitam haeresim extirparent . .. (Cfr. FRANCIA, 34/1. Ilistoria Pro
vinciae Franciae S. I. 1656-1699, pp. 230-259 v., ARsi). 

6 Les divers emplols de l' Amour divin, p. 32. Questa tattica sara messa in opera dal 
MonUort nelle sue missioni: egli riterr3. l'apostolato come un combattlmento (cfr. BLAIN, 

n. 264 ; Oeuvres compretes, pp. 680, 687, 690). 

46 



S. Tommaso di Rennes (1684-1692) 

c•e il mondo opera di Dio, l'uomo immagine della Trinit:\1 e soprattutto 
l'uomo-Dio, Ia persona adorabile di Cristo.2 

Il mistero di Cristo e presente non nella sua completezza, rna nei mo
menti dell'Incarnazione c dcll'Eucarcstia: Cristo, in quanta Figlio di Dio 
incarnato e pane celeste, e fonte di dolcezza e nutrimento di amore, rna e 
anche il lievito che deve unire gli uni gli altri i fedeli.3 

Infine Ia tendenza mistica fa Ia sua apparizione ncl concetto di abban
dono, vista come un mezzo mirabile per penetrare negli appartamenti dell' 
Amore divino. P. Descartes ne spicga il significato scartando l' interpreta
zione quietists' c sottolineando 'Ia vita di poverta come segno dell'acco
glienza pennanente e dell' assimilazione dell'Amore divino. 

Ainsi I' Amour divin est refuse de tout le mondc ... Il y en a pourtant ... qui lui ont 
donne leurs biens, leurs maisons, leur heritage, qui se sont livrCs eux-m~mes pour 

lui tenir compagnie et devenir pauvres comme lui. Ccs heureuses personnes le 

1 Les divers emplois de I' Amour divin, pp. 36-42. Circa l'uomo, P. Descartes aggiunge 
testualmente: Je conlemplais les merveilles du Seigneur dans Ia formation de l'homme, 
j'admirals Ia construction de son corps, ses facultes ... Quoiqu'il y ail une distance infinie 
entre Dieu et l'dme, elle est pourlant son image . .. Image et ressemblance admirable de 
l'dme avec Ia trts sainte . .. 1'riniti (ibidem, pp. 38-43). 

,. Questo brano e sulla linea di Louis RICHEO!o!E {1544~1625), provinciale S.J. e poi 
assistente aRoma, che nel Iibro Adieu de l'dme devote laissant le corps (Tournon, 1590), si 
estasia davanti all'armonia del corpo umano, immagine di Dio (Cfr. L. Com•mT, La spiritua
lile moderne, o. c., p. 417). 

2 Les divers emplois de l' Amour divin, pp. 43-44. Questo pensiero ritorna nella presenta
zione dell' Amore divinO come maestro di scuola che insegna a leggere speciahnente due 
libri meravigllosi: Le premier livre ... est ce grand monde visible oU l' Amour divin a eu soin 
de tracer les bonUs, les beautes et toutes les perfections du Crialeur Ce livre est excellent. 
ll est l'ouvrage de Dleu mime: ll est touJours expose a nos yeux . . . Le second livre ... qui 
est incomparablement plus_ beau que le premier est Ia personne aimable de Jesus-Christ. 
C'est ta qu'il nous fait lire lout ce qu'il y a de plus merveilleux en Dieu et dans ses creatures 
(ibidem, pp. 47-49). 

3 Ibidem, pp. 150-152. 
' Quand 1e parte de !'abandon, ce n'est pas celui que condamnc l' Eglise, lequel, en nous 

faisant abandonner Dieu, nous abandonne a l'oisiveU el aux passions les plus infdmes. 
Mais je parte de ce saint abandon, lequel, sans nous faire abandonner nos devoirs, qu'on 
exige absolument de nous, fait que nous abandonnons tout a Dieu, nos biens, notre fortune, 
nos amis, nos parents, notre sante, notre vie, notre salut, et notre iterniU. Heureux celui qui, 
slpare de lout et ne respirant que Dieu, vit et meurt dans ce saint abandon (ibidem, p. 61). 
II passo diP. Descartes sl riferisce alia dottrina di Michele Molinos di cui (urono condannate 
66 proposlZioni con la bolla Coeleslis Pastor di Innocenzo XI {20 nov. 1687). Non entra
invece espressamente nel motivo dell'amore puro sostenuto da Fenelon nella Explication 
des maximes des saints, di cui 23 proposizionl !urono condannate dal breve Cum alias dl 
Innocenzo XI (15 sett. 1697). 
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suivent et l'accompagnent partout, sans argent, sans biens, sans feu, sans lieu, 
sans provision, depoufvus de tout, n'ayant plus rien parrllis -les creatures pour ne 
posseder que Dieu seut.l 

Possiamo concludere che, sia pure attraverso un genere letterario dis
cutibile e che non manca di forzature, la concezione della vita cristiana di 
P. Descartes tende essenzialmente a inserire l'uomo nel clima dell'Amore di 
Dio, constituito da gioia, infanzia spirituale e abbandono. L'amore di Dio 
e vista in prospettiva cristologica, perchC esso si concentra nell'Uomo-Dio 
considerato nei suoi misteri. L'amorc non e tuttavia raggiungibile senza un 
atteggiamento di completa rinuncia e morte al mondo c al proprio egois
mo : esso comporta la povcrU. radicale ed effettiva, l'amore allc sofferenze, 
le pratiche penitenziali, la diffidenza verso il mondo irriducibile all'amore di 
Dio. Inseriti nella dinamica dell'amorc si partecipa allo zelo apostolico, 
che mira a combatterc e aggredire il peccato. 

Dall'esame dci due opuscoli non e possibile schierare pienamente P. 
Descartes nella corrente mistica dci Gesuiti che fa capo a Lallemant ;2 egli 
tuttavia vi partecipa per il rigore con cui inculca Ia separazione dal mondo 
e lo spogliamcnto totale di se stessi in vista di una concentrazione nel so
prannaturale animato dall'amore. 

Quanta al Montfort, possiamo affermare che Ia scelta del direttore 
spirituale nella persona del P. Descartes e stata quanta mai felice, per Ia 
riconosciuta esperienza di, questi nelle cose spiritua\i. Alia sua scuola, Luigi 
Grignion non solo e guidato ad un sentito amore di Dio e ad un ccntatto con 
i misteri di Cristo, rna e pure aiutato a configurarsi a un tipo di uomo spiritua! 
le che non pone limiti nella ricerca della povertit, della mortificazione, della 
totale concentrazione nel soprannaturale, e nell'ideale di uno zelo apostolico 
co~battivo. 

II giudizio rilasciato da P. Descartes in un incontro col Blain,' anche se 
si riferisce presumibilmente al tempo in cui il missionario era entrato in 
piena azione, sottolinea !'am ore de!Montfo• t aile croci nel contcsto dell'amo-

1 Ibidem, pp. 153·154. 
1 Manca inratli nel Descartes l'accentuazione dl alcunl atteggiamentl caratteristicl della 

linea mistica: seconda conversione, retta intenzione, custodia del cuore, docilita allo 
Spirito Santo (cfr. H. BREMOND; llistoire du sentiment religieux, o. c., t. V, pp. 7-46) .. 

3 Ce Pfre regardait M. Grignion comme un saint et un homme extraordinaire, en qui la 
grande vertu devait faire passer certaines singularitts que Dieu lui laissail pour l'humilier, 
et qui, en eifel, lui ont attire bien des humiliations. 1l y a onze a douze ans que je vis a Rennes 
ce Pfre, a[ors encore vivant, et dans l'enlretien que nous ellmes ensembles sur M. de Montfort: 
il me parla avec admiration de son amour pour les croix et de sa fermete a les soutenir; 
les plus grandes, me dit·il, sont pour cet homme·ta comme une paille Jelie dans un grand feu 
qui y est dtvorie Q I' instant (BLAIN, n. 95). 
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re divino. II tipo spirituale realizzato a Rennes da Luigi Grignion, con il 
cimtributo diP. Descartes, parr:\ probleini all'ambiente sulpiziano; il Mont
fort, rigettat~ dal Leschassi<r, ritornera dal suo p~imo direttore, nel quale 
aveva trovato stilna e comprensione.1 

3. L'esempio diP. Gilbert. Un altro gesuita contribuira allo sviluppo e 
alia caratterizzazione della vita spirituale di Luigi Grignion: il P. Francesco 
Gilbert (1658-1697) suo reggente di retorica nell'anno 1689-1690.1 

Dalla descrizione del Blain, P.· Gilbert appar~. come un rappresentante 
tipico della pedagogia in vigore nei ~ollegi dei Gesuiti : preoccupato del pri
mate dello scopo religiose su quello della formazione umanistica,3 egli era 
attento d: consacrer les chases les plus profanes et les etudes les plus sterileS, 
,par des mora lites et des rlflexions pleines d'onction el de piete: nul jour, nulle 
classe qui n'eut d: presenter dans ce saint regent des le~ons et des exemples par
ticuliers de vertu d: ses disciples.4 L'argomento religioSe diveniva esclusivo 
nella mezz'ora prevista per l'insegnamento del catechislno e' P. Gilbert nOn 
mancO mai ai saba to e aile vigilie delle feste di parlare di Dio avec beaucoup 
de grace et d'onction.6 

In linea con il programma codificato dal Jouvancy,8 P. Gilbert promosse 
la pieta degli scolari con pii sermoni non solo a senoia, rna anche in incontri 

1 Ibidem, n. 105. 
I Fran~ois Gilbert nacque nella diocesi di Coutances 114 giugno 1658, fu ammesso nella 

Compagnla 11 7 sett. 1675, emise i 4 votl il2 febbr. 1692, insegnO 5 annl grammatlca e 5 
retorica (cfr. FRANCIA 16, Cet. Trien. 1690·1696, pp. 56, 392, in Ansz), nel 1694 partl 
per 1' America Meridionale e in aegrorum obsequio, pie decessit in ea quam Guadalupam 
oocant (FRANCIA 45, II Necrol. 1663-1798, p. 411 v., in ARSI). 
P. Gilbert morlllt ottobre 1697 (ctr. Hislor. Sc. 50, Series defunctorum Sorietatls Jesu ab 
anno 1678 ad 1734, p. 45, In Ansr). C. SoMMERvooEL (BibliothCquC de Ia Compagnie de 
J~sus, t. III, c. 1414), riporta due scrlttl diP. Gilbert: la tragedia ldomenaeus, rappresen
tata a La Fieche nel1692 alia presenza del re, e un carm·e Pro felicl ortu tertii Portuialllae 
principls. 

a Ce saint Rellglelix uniquemtnt applique a sanctifier ses icoliers plWJ qu'Q lu imtruire 
dans Ia rhitorique, ne passait aucune occasion de leur parter de Dieu ... (BLAIN, n. 3). 
Questa scopo morale e rellgioso era espresso dall'iscrizlone: "Ex litteris virtutem percipias" 
posta sull'entrata della classe di retorica (G. 0URTELLE DE SAINT SAUVEUR, Le Colltge de 
Saint-Thomas, o. c., cc. 361-362). 

4 BLAIN, n. 3. 

6 Ibidem. 
8 Duo docere debet Chrlstlanus Magister, pittatem el lilleras •.. Diselpulorum pteta.• 

promovttur primum ipsius maglslri pletate: tum ferendls in loco, sive privatim, ilvt pub/lee, 
pUs sumonlbus (J. IUVENTIUS, Dt Rallont discendi d docendi, o. c. p. 114). 
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particolari. Luigi Maria si distinse tra gli altri studenti per l'attenzione e 
l'aviditU con cui seguiva le lezioni e gli ammaestramenti di P. Gilbert, pro~ 
lungati neUe visite private.1 Questi non mane!) di notare che Luigi Grignion 
era prevenuto da Dio con grazie particolari, sicche qualche anna dopa lo 
riteneva gi<'t un santo. 2 

Oltre che una conferma nella sua pieta. quasi assorbente, il Montfort ha 
ricevuto da P. Gilbert un esempio di inalterabile pazienza e di controllo dei 
propri sentimenti che non mancher:\ di imitare. 

La descri~ione chc ne fa il Blain, autorizza ad annoverare il P. Gilbert 
tra i continuatori della "stoicismo cristiano" presente in Francia nei secoli 

·XVI e XVII :3 la sua arte di tacere e soffrire, l'assenza di lamelltele, l'insen
sibilit:\ dimostrata nonostante l'interiore rcazione di fronti agli insulti di 
una scolaresca tumultuosa4 sono segni caratteristici della tendenza a Cris
tianizzarc l'ideale stoico. L'atteggiamento di sopportazionc degli oltraggi e 
mali .della. vita caratterizzcra il futuro missionario: qualche anno dopo a 
Parigi. il Montfort sara accusato di insensibilit:\,5 rna gi:\ a Rennes Luigi 
Mai-ia riprodurrU l'esempio di P. Gilbert nelle relazioni familiari con suo 
padre, come fra poco vedremo. 

Qualche biografo' congettura un influsso del P. Gilbert sull'ideale 
missionario del Montfort : il padre gesuita morira infatti nell' isola di Gua
dalupe dopo circa un anno di lavoro per una malattia contratta nella cura 
degli infenni. Ma l'attitudine per lc missioni risulta neUe note dei cataloghi 
della Compagnia di GesiJ. solo nel 1693 quando aveva lasciato l'insegnamento 
a Rennes.7 

1 Louis Grignion l'icoulait avec une attention et une avidiU que le pieux Rigent ne tarda 
pas de remarquer, et qu'il eut soin de cul(iver dans des visiles particulitres (BLAIN, n. 6}. 

2 Il concut des lors que le pieux jeune homme ilail de ceux que Dieu fauorise de grdces de 
distinction, et il me dit, quelques annies apres, qu'ille regardait comme un saint (Ibidem, n. 6). 

3 err. L. Com•mT, La spiritualiU moderne, o. c., p. 413; :\1. QuEMENEliR, Saint Grignion 
de Montfort, Paris, Bloud et Gay, 1961, p. 9. 

4 Sa douceur inalterable au milieu des injures les plus sensibles que lui faisaient ses 
icoliers liberlins, loin de les rappeler a leur bon sens et de les toucher, t!tail pour eux un 
nouueau motif de les multiplier et d'en inventer de nouvelles pour pousser d: bout sa patience, 
et avoir le criminel plaisir d'aooir altirt! sa douceur, ou au moins de l'avoir vu changer de 
couleur. Mais, en uain, car il paraissait insensible ... (BLAIN, n. 4). 

5 err. BLAIN, n. 54, in occasione della morte di La BarmondiCre. 
6 Peres. G. DELucA, Luigi Maria Grignion da Montfort, o. c., pp. 43·44, nota 2. 
7 Nei Catalogi Provinciae Franciae si nota l'evoluzione nelle attitudini di P. Gilbert: 

nel 1690 sotto Ia voce Ad quae in Societate ministeria talentum habeat risulta Ia qualifica 
ad docend. human. Litt.; nel1693 ad docendum, ad missiones; inrine nel1696 ad missiones et 
ad docendum (efr, FRANCIA 16, Cat. Trien. 1690·1696, pp. 110 v., 290, 444, in ARSI). 
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Piu probabilmente occorrera aggiungere che il Montfort apprese da 
P. Gilbert quell'aspetto categoriale della pieta, che incomincera a porre il 
problema delle sue "singolarita": le "manieres devotes" di P. Gilbert, 
che erano oggetto degli scherni e derisioni degli scolari, si trasferiranno in 
Luigi Maria. II Blain dipingera il Montfort di questi anni sui paradigma del 
P. Gilbert: 

II etait encore ecolier et paraissait dCj:\ un homme parfait, tenant tous ses sens sous 
une telle gardc qu'on ne lui voyait Cchapper ni regards, ni parol~s, ni gestes, ni 
manil~res inconsidCrCes. Ses ye!_lx pr_csque toujours baisses, sa modestie, un air de~ 
vot, le singularisaient deja en quclque sorte, et le faisaient distinguer de presque 
tous les autres ecoliersl r 

Si comprende ora l'influsso reale che i forma tori del Montfort_ hanno 
avuto su di lui: essi si sono accorti dell'opera della grazia nello scolaro 
venuto da Iffendic e lo hanno orientato attraverso Ia parola e l'esempio a 
rispondere con una fervente vita cristiana. A differenza di altri condisce
poli, Luigi Grignion sviluppa una linea di "singolarita", attingendo da 
P. Descartes un ideale di vita povera, che implica un effettivo distacco da 
tutto per possedere Dio solo, e da P. Gilbert un atteggiamento di controllo 
di see di sopportazione delle croci, unito a un comportamento estremrunente 
raccolto e riservato. A questa assimilazione non e estranea Ia situazione del 
Montfort nel rapporto con Ia famiglia; l'influsso dei gesuiti resta tutta':ia 
fondamentale e getta luce sulla formazione della sua personalita. 

t 

C. IMPEGNO CRISTIANO E !DEALE MISSIONARIO 
NELL'INCONTRO·CON IL SACERDOTE BELLIER 

Nella forrnazione spirituale del Montfort, oltre ai gesuiti del Collegio di 
Hennes, esercitO un influsso notevole il giovane prete diocesano Julien 
Bellier. Ordinato sacerdote nel settembre 1686, questi si impegno subito 
nelle varie forme di pastorale nella Bretagna : cura dei poveri degli ospizi, 

1 BLAIN, n. 13. 
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rilissioni popolari, direzione del seminario minore, servizio in Cattedrale, 
conferenze di pieta agli scolari.1 

Luigi Grignion venne a contatto fin dal 1687 col Bellier, frequentando 
assiduamente le conferenze e impegnandosi nel servire i poveri e far !oro il 
_c'!techismo, come lo stesso Bellier testimonia in una lettera del 3 settembre 
1719: 

... Je vous ajoute seulement qu'Ctant 3. Rennes dans les classes d'huma
nites, 3e, 2e, et autres jusqu'3. Ia fin de physique, Louis Grignion, Ctait 
du nombre de plusieurs ecoliers que j'assemblais toutes les Semaines, pour 
faire ensemble des conferences de pietC. J'Ctais dCj:l pretre, et je les 
envoiais deux ou trois a la fois servir les pauvres dans l'hOpital et dans 
l'hOpital des Incurables, et pour y faire Ia lecture pendant le repas, et un 
petit catCchisme. Louis y Ctait tres affectionnC2• 

II Montfort apprellde cosi dal Bellier Ia scoperta dei poveri che entusias
mera Ia sua adolescenza. L'esercizio della carita, cui invitavano i gesuiti 
proponendo agli scolari Ia lettura dellibro Le sec~urs des pauvres assistez dans 
tous leurs besoins,' trova presso il Bellier il campo della sperimentazione pra
tica. Luigi Grignion sara caratterizzato in tutta Ia vita dalla sensibilita 
perle miserie umane, si occupera ~ei poveri nelle sue missi_oni e qu3.ndo dovr:l 
scegliere il campo di lavoro del suo sacerdozio dichiarera: Le catechisme aux 
pauvres de Ia ville et de la campagne est mon element.•, Egli tuttavia supera le 
conseg~e dei suo maestro. e . vince Ia sua condizione sociale stendendo Ia 

1 All'inizio del XVIUe secolo gil Annali eudisti scrivevano: On est redevable ... du 
confirences parliculieres (aux etudiants) au ztle ardent de M. Bellier, si connu dans la Provin
ce pour Ia part qu'il prend a toutes les bonnes oeuvres qui s'y font (Annates de Ia Compagnie 
de JisWJ el de Marie, t. I., p. 513). Sui Bellier, cfr. I. DAUPHIN, His loire des siminaires de 
Rennes et de Dol (Jfi70-J791), R~nnes-Parls, pp. 54-56, 171; A. DUBOIS DE LA VILLERABEL, 

Dom Jean Leuduger,joildaleur' de la congregation des Filles du Saint-Esprit, Saint Brieuc, 
1924, pp. 201-106. 

2 Cfr. 11 testo integrate della lettera, in P. EYCKELER, Le testament de Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort, o. c., p. 212. E' interessante per la critica storica la trascrlzlone fatta 
dal Grandet (pp. 5-6), che assolutizza le espressioni del Bellier (''des premiers" = "ne 
manqua jamals") e vi aggiunge "veri us ... ch~ricales", assenti nel testo originate. 

_ 3 Questa llbro e stato stampato ne11678 da M. Denys, Ubraio del COlleglo. Si tratta dl 
pagine forti contra illusso della societa "che inghiotte tulle le elemosin~ ~ovule ai poveri, 
1 quali dovrebbero essere aiutati non solo a soppravvivere, rna a man tenere una condizione 
decente (pp. 65 e 12); cfr. J. MICHEL, Claude-Fran~ois Poullart des Places, fonda leur de la 
Congregation du Saint-Esprit, Paris, Ed. St. Paul, 1962, pp. 25-26. 

' Lettre 9, in Oeuvres completes, p. 26. 
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mano per aiutare i suoi compagni piu poveri. II Grandet riferisce 'come 
il Montfort si recava presso famiglie benestanti per chiedere aiuti guadagnan
dosi Ia fiducia di una certa Mademoiselle Jusse che gli consegnava somme 
considerevoli di danaro.1 La prima apertura del Montf9rt fu dunque verso 
I~ strata piu povero e bisognoso dei suoi condiscepoli e _della st_essa cittit di 
Rennes. Questo orientamento si radicherit sempre piu_man_ maJ!O ehe Luigi 
Maria avanzerit nelle classi superiori e si manifesterit in tre episodi riportati 
dai primi biografi: Ia questua per fornire un vestito ad un compagno deriso, 
il trasporto di una donna all'ospizio diS. Ivo, le carezze a! povero mend;cante 
durante le vacanze del 1692. 2 

Accanto all'amore ai poveri, il Montfort assimila dal Bellier l'ideale 
missionario. II sacerdote rennense lasciava di tanto in tanto Ia sua cittit- per 
unirsi al gruppo missionario del Leuduger, direttore delle missioni di S. Brieuc 
e del!'alta Bretagna. I racconti di quesie missioni colpirono senza dubbio 
!'animo del,. Montfort, che si dichiarerit inclinato soprattutto per questa 
compito.3 Nella lettera del dicembre 1700, Luigi Grignion unirit all'immagine 
del Bellier occupato nell'esercizio della caritit verso i poveri dell'ospizio, 
quella del Leuduger grand missionnaire el homme d'experience,• del quale 
avril sentito l'elogio dalla bocca della stesso Bellier' 

Con ogni probabilitit sara stato ancora il Bellier a su~~itare nella mente 
di Luigi Grignion e del suo arnica Poullart des Places !'idea di una pia associa
zione, sui tipo delle AA (Assemblt!es des Amis) direttedai gesuiti nell'amb.ito 
delle Congregazioni maria!'e.• Si tratta di Associazioni segrete, 'modellate 
su quella fondata a Parigi verso il1630 dal gesuita P. Bagot7, che si proponec 
vano di animare le congregazioni mariane e i centri di formazione ecclesiastica 
attraverso regolari pratiche di pictit, mortificazione fino alia disciplina, zelo 
per le missioni estere e popolari, servizio dei p~veri, fedeltit al Papa. 6 I 

1 GRANDET, p. 5. 

z Ibidem, p. 6; BLAIN. nn. 9-10; 20. 
3 ... ma propre inclination, qui a touJours· CU et qui est encore pouT les missiOns (Lettre 

11~ in Oeuvres completes, p. 33): ~. 

" Cfr. Lettre 5, ibidem, p. 14. 
6 Bellier chlama Leuduger: mOn bon Wni ou pluMt inon mattu, nella Iettera del3 settem.:. 

bre 1719, citata nella nota 93. ' • 
6 Cfr. R. RouQUETTE, Congregations secr~tes, tn· DS, t. II, cc: 1491-1507. 
7 Ibidem, c. 1491. .. ~. ·' 
8 Cfr. Y. PoUTET, Le XV lie sitcle et les origines Lasalliennes, Rennes, 1970, t. II, 

pp. 355-359. 
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membri delle varie AA corrispondevano tra !oro 
attivita in vista della commune cdificazione.1 

Capitolo II 

raccontando Ia propria 
' 

Julien Bellicr, sull'csempio dci gesuiti e di altri sacerdoti secolari, aveva 
organizzato a Hennes un'AA. 2 E' probabile che ad essa si siano ispirati Luigi 
Grignion e Poullart des Places ncl fondare l'associazione di cui parlano M. 
Thomas e C. Besnard. 3 La I oro descrizione, pur presentando notevoli diver:.. 
genze/Corrisponde picnamente alia natura dell'AA, come viene trasmessa da 
uno dei suoi riconosciuti rappresentanti, il Boud0n,5 non escluso i1 caratterC 
effimero di tali associazioni. 8 

1 Ibidem, pp. 364-365; CAVALLERA, L'Aa de Paris, in Bull. de Lilt. Eccles., 34(1933}, 
pp. 173-186, 206-226; 35(1934), pp. 17-31, 71-96. 

2 Cfr. Y. PouTET, Le XV IIe steele et les origines Lasalliennes, o.c., t. II, p. 358. 
3 Cfr. P. TnoMAS, 1\Umoires sur la vie de M. Claude-Franfois Poullarl des Places, In 

Les icrils spiriluels de M. Claude-Franfois J>oullart des Places (edites par l!. KonEN), 
Duquesne University, 1959, p. 228; C. BESNARD, La vie de 1\!essire Louis-Marie Grignion 
de Montfort, Prilre Missionnaire ApostoUque, p. 101 (Manoscritto presso I'Archlvio delle 
Figlie della Sapienza, Roma). 

4 Tali divergenzc sono rilevate da J. 1\ticnEL, Claude-Frant;ois Poullart des Places, o. c., 
pp. 22-23. In particolare Besnard oltrepassa 1 dati del manoscritto di Thomas, attribuendo 
a Luigi Grignion, neppure nominata da Thomas, il ruolo principale nella !ondazlonc e nel 
l'animazione dell'Assoclazione e dando a questa un carattere mariana. J. Michel si mostra 
diffldente riguardo al racconto di C. Besnard: egli supponc tuttavia Ia partenza del 
Montfort da Rcnnes nel 1693, ciO che renderebbe inverosimile Ia durata dell'Associazione 
(3 o 4 anni) all'insaputa dei S~nitori e del precettorc di Poullart des Places. In realta, 
poiche l'Associ:izione ha poluto iniziarc verso i primi mesf, del 1691, quando Claude
Francois era da poco entrato in Collegia ("quand il commenca d'aller au CollCge", Thomas, 
p. 228) ell Montfort e partito per Parlgi alia fine de11692, Ia durata di essa potrebbe essere 
rldotta a due anni. Quanta all'attendibilita del racconto di Besnard, si puO ricordare 
che provenendo egli dal seminario du Saint-Esprit poteva attingere dalla tradizione 
orale. 

5 Boudon, che !ece parte dell' A a di Parigi (c!r. R. RouQUETTE, Congregations secretes, 
in DS, t. II, c. 1492), parla di tali associazionl nci seguenti termini: Ils (les ecoliers) 
demeuraient ensemble en une maison oU ils ltaient pensionnaires, pour pouvoir aller au 
College, et Us y avaient un petit oratoire oU tous les jours ils s'assemblaient pour y rendre 
leurs respects a leur bonne mattresse, employant le peu d'argent que leurs parents leur 
donnaient a orner ses images, a y mellre des /leurs . .. Ils se priparaient a ses files par des 
jetlnes et autres mortifications ... " (Dieu seul ou le saint esc lavage de ['admirable Mere 
de Dieu, in Oeuvres Completes de Ilenri-Marie Boudon, l\flgne, 1856, t. II, c. 423). 

8 Beaucoup de ces fondalions sont iphimfres,mais l'assemblee ressuscite souvent dans une 
m~me ville apres avoir disparue (R. RouQUETTE, Congregations secretes, in DS, t. II, c. 
1493). Thomas e Besnard concordano nel lim! tare 1a durata dell'Associazione rondata dal 
Grignion e da Poul1art des Places a Hennes. 
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Claude-Fran~ois PouLLART DES PLACES (1679-1709) 'era differente da 
Luigi Grignion per eta, per carattere e. per estrazione sociale; piit giovane di 
sei anni, sentimentale c mcdiocremente attivo, proveniente da famiglia 
benestante,' Poullart' des Places sembrava negato in parteiiza a stringere 
amicizia con il Grignion, quattro anni pill avanti di lui negli siudi, dal carattere 
collerico e portato all'attivita, e vi vente in condizione familiare di strettezza 
·economica. l\fa queste differenze furono superate_ nel comune ideale di una 
vita cristiana impegnata, quale yeniva proposta dai professori del Collegia e 
dal sacerdote Bellier. 

Fu probabilmente .nel 1690 che i due si conobbero:' il Montfort, che 
iniziava il corso di Jogica e Poullart des Places appena entrato in quatrieme' 
si accordarono sui piano della collaborazione: 

lls concertfrent ensemble de faire, avec quclques-uns de leurs condisciples, 
une petite association pour honorer specialement la tres sainte Vierge. 
lls s'asscmblCrent, a certains jours, dans une chambrc qu'une personne de 
pietC leur avait pretee. Ils y dresshent une espCce d'oratoire pour y faire 
leurs excrcices, et contribuCrent, a frais communs, ace qui Ctait necessaire 
pour sa decoration. Ils avaicnt leurs rCgles pour Ia priCre, lc silence et la 
mortification, qui allait quelquefois jusqu•a Ia discipline.' 

L'associazione non ebbe Junga vita: il pericolo dell'indiscrezione e del 
J'amor proprio ha spinto il gesuita direttore spirituale di Poullart a sop prime: 
re questa iniziativa quando Luigi Grignion non si trovava pill a Rennes. l'vla i 
due amici, che alia scuola del flellier si erano impegnati piit a Iondo nella 
vita cristiana, mantennero dei Jegami con Je AA: certamente Poullart des 

1 Per Ia diffcrenza di carattcrc tra Luigi Grignion e Poullart des Places, cfr. J. MtCIIEL, 
Claude-Franrois Poullart des Places. o. c., pp. 57-71; GRANDET, pp. 371-377, dove riferisce 

Ia confessione del Montfort a De BastiC:res: il m'a dit lui-mlme qu'il avail beaucoup plus 
de peine a vaincre sa vfl,aciti et Ia passion de Ia col ere, que toutes les aut res ensemble, et que sf 
Dieu l'eat destine pour le monde, if aurait eu le plus terrible homme de son siecle (p. 374). 

2 i'-Jel 1690 le famlglic Poullart e Grignion abitarono ne11a stessa zona, in rue Saint
Sauveur Ia prima e in rue du Chdpitre (parallela a rue Saint-Sauveur) hi seconda: cfr. 
J. MICHEL, Claude-Franrois Poullarl des Places, o. c., pp. 19-20; M. StnOLD, Le sang des 
Grignion. o. c., p. 197. 

3 Per il Montfort, J. Michel sbag1ia asserendo che alia fine del 1690 era scolaro 
di retorica (o. c., p. 20); quanto al POullart, 11 manoscritto Thomas flssa l'inlzio 
dell'assoclazione "quand il commcn~a d'aller au College", cioC quando era in quatriCme 
(ibidem, pp. 17 e 20). 

4 C. BESNARD, La vie de .Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, ms., o.c., p. 101. 
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Places e con probabilita anche il Montfort.' E' comunque sicuro che l'es
perienza· di questa associazione ha inciso sull'animo di quest'ultimo, che 
nel 1703 -ricorrera all'antico compagno di Rennes, ancora per una collabora~ 
zione a! suo progetto di fondazione della Compagnia di Maria.• 1 

Man mano che Luigi avanza negli studi, si nota in lui una rottura del 
riserbo dei primi anni. Oltre a! contatto coi poveri e aile iniziative suscitate 
dalle conferenze del Bellier, un impulso all'apertura e costituito dall'incarico 
di precettore ricevuto da Luigi Maria nei riguardi dei suoi fratelli. " 
• Dal 1686 Jean-Baptiste Grignion si stabilisce a Rennes con Ia famiglia: 
inizia per lui un periodo movimentato scandito da cambiamenti di abitazio
ne3 e da un succedersi di nascite c morti.' Egli, vuole assicurare anche agli 
altri figli una rispettabilc posizione sociale e offrire a Joseph-Pierre, ormai 
dodicenne' Ia possibilita di frequcntare il Collegia. II compito di seguirJ 
Joseph-Pierre e pili tardi Gabriel-Fran~ois' negli studi e nella condotta t\ 

, 1 Y. PoUTET parla dl un membre iminent de _l' A a doni le secret n'a pas encore perci: 
Claude-Franrots Poullart des Pl~ces (Le XV I I~ steele et les origi:'es Lasalliennes, o. c. 
t .. II, p. 364). Rlferendosl al pellegrlnagglo di 31 membri dell'~a di Parlgi nel_1703, egll 
agglunge: L'un d'eux- ne serait-ce pas Grignion de .:Uonlfort?- se retira 1le mime jour au 
mont Valirien pour apaiser parses pritres le Seigneur irriti pour les pichts de son peuple. 
II u demeura iusqu'O. Pdques. (Archives S. J. de Toulouse. Leltres de l' A a, t. I, f. 208, 
20 mars 1703. J.BECKER, Grignion de Montfort au Mont- Valerien, in Bull. de Ia Soc. hisl. 
de Suresne, 1956, t. Ill, n. 15, pp. 87-89) (ibidem,_ pp. 364-365). L'epiSOdio. e lgnorato: da 
tutte le blografie del Moftfort, che riteriscono un solo period a dl soggiorno alMont Valerien; 
tuttavia esso non C inv.erosimile, pcrchC il viaggio del Grtgnlon a Parigl C sttuato "verso 
Pasqua 1703" (cfr.· J. F. DEnvA.ux, Folie ou Sagesse1 .. . , Paris, Alsatta, 1950, p. 105, 
nota 128). 

z Cfr. L. LE CnoM, Un ap~tre maria!, o. c., p. 115. 
3 Dalla prima abltazione di Legrand Bout de Ia Cohue (1686), Jean-Baptiste passa ncl 

1689 a Rue de Ia Filanderie e nel 1690 a rue du Chdpitre, nella parrocchla di St. Etienne 
(cfr. M. SIBOLD, Le sang des Grignion, o. c., p. 197). 

4 1686: morte dl Jeanne-Fran~otse, nascita di Jeanne MaUiurlne. 
1687: morte dl Jeanne-Math. e di Gilles Robert cognato di J.-B. 
1688: morte di Fran~oise Timet, nonna di Luigi Maria. 
1689 : nascita di Jean-Baptiste. Luigi firma nell'atto di batteslmo in quallti\ di 

padrino. 
1690: nasclta di Ambroise. Luigi firma nell'atto dl batteslmo. 
1691: nasclta dl Jeanne--::\farguerite, morte di Gilonne (a 8 annl) (Cfr. ibidem,pp.190, 

197, 250). 
5 Fu battezzato i1 24 tebbraio 1674 (Cfr. J. 1-IERVt, Notes sur Ia famille du bienheureux 

Grignion de Montfort, o. c., p. 32). 
• Gabriel-Francais era nato 11 27 settembre 1682 e quindi non era in eU. dl frequentare 

n Collegia_ ne11686. 
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Iiaturalmente affidato al fratello maggiore, Luigi Maria. In quanto precetto
re, questi ha dovuto allentare le relazioni troppo esclusive con Ia madre 
e Ia sorella manifestate a Iffendic, per interessarsi dei fratelli e degli altri 
membri della famiglia. Luigi Maria si assunse con impegno Ia sua responsac 
bilita, si apri maggiormente all'ambiente dei condiscepoli tra i quali inter
veniva per comporre i litigi1, si stabill una corrente di affetto che spingeril 

' Luigi Maria, ormai a Parigi, a fare raccomandazioni pratiche a Joseph-Pierre 
e sorelle.s 

Cost Luigi Grignion, che nei primi anni di Collegio era separato dai suoi 
coetanei, si interessa di loro o per ragioni di apostolato o per rapporti di ami
cizia. Accanto a Poullart des Places, un altro condiscepolo entra nella cer
chia delle sue relazioni, divenendo il suo amico per eccellenza: il futuro 
canonico di Rouen, Jean-Baptiste Blain (1674-1751)'. 

Iniziando dall'anno di retorica 1689-1690, una Corrente di reciproca 
conoscenza, stima e fiducia si stabilisce tra di I oro. II Blain passera progressi; 
vamente dall'ammirazione suscitata dagli esempi di carita e abnegazione del 
Montfort• ad una penetrazione dell'animo e dei sentimenti dell'amico e ad . . . 
una vera familiarita con lui.' 

Egli ricevera da Luigi Maria !'invito ad intraprendere una vita d} 
perfezione contrassegnata dalla penitenza e dalla poverta e si sentira attratto 
nell'orbita dei suoi interessi e delle sue aspirazioni;8 d'altra parte Luigi Maria 
trovera nel Blain non solo un condiscepolo capace di accogliere le sue confi
denze e di partecipare ai suoi ideali, rna anche un tipo diversamente struttu
rato col q'uale stabilire un confronto. Nel Blain il Montfort scopririll;altro da 
se, meno complessato, pill calato nella condizione umana di tentazione e di 

1 Cfr. GRANDET, o. c., p. 7. 
2 Diles a mon frtre Joseph que je le prie de bien itudier, et qu'il sera un des mieux de sa 

classe. Que pour cela, il dolt meltre son itude entre les mains de sa bonne Mere, Ia Sainte 
Vterge. Qu'il continue a lui rendre ses petits devoirs, elle saura bien lui donner ce qui lui 
est nicessaire. Je recommande Ia mime chose ames soeurs (Lettre 1, in muvres completes, p. 5. 

3 Sui Blain, cfr. A. FounnE, Jean-Baptiste B_lain (1674-1751), Chanoine de Rouen, in 
Bulletin des Freres des Ecoles chritiennes, 41 (1960), n. 161, pp. 68-79; E. LETT, Le1 
premiers biographe1 de Saint J.-B. de la Salle, Paris, Ligel, 1956, pp. 285-318; A. CoussoT, 
Documents concernant le Bx Louis-Marie Grignion de Montfort et ses reuvre1, manoscritto~ 
Roma, Archlvio generale della Compagnia di Maria, cahier V, pp. 20-39. 

4 Cfr BLAIN, nn. 9-10, 21. 
.. 5 Mol qui l'ai connu a fond plus que personne (ibidem, n. 83). 

8 ••• il me fit si bien sentir Ia nicessite de sortir de Ia famille pour servir Dieu en Iiberti, 
qu' il me fit nattre un ardent disir (ibidem, n. 25). 
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compromesso:1 uri termine medio tra l'intransigenza del suo ideale e Ia 
categoria dei tiepidi. 

Quanto profitto abbia tratto Luigi Maria dalla sua amicizia col Blain 
non e facile valutare, essen do egli porta to a non acccttare soluzioni di como
do : cosi si profila un attcggiamento di rifiuto a legittime proposte del Blain' 
per continuare senza remore il suo cammino e i suoi dcsideri di perfezione~ 
che l'amico stentera a seguire.3 Comunque il futuro canonico di Rouen ha 
giovato con Ia sua amicizia all'apcrtura d'animo del Montfort, che nel 1714 
si ricordera del sensa pratico dell'amico e ne ricercher:i consiglio e aiuto.• 
Ognuno, tuttavia, battera una strada divcrsa: il Montfort sulla scia del 
Cristo Sapienza e degli uomini apostolici, seguinl il tipo spirituale del missio
nario intraprendente, dedito ai poveri e votato alia persecuzione, il Blain ~si 
ispirera all'ideale delle pcrsone di consumata sapienza che non fanno parlare 
di !oro e al decoro dello stato ccclesiastico nella linea comune della riforma 
cattolica.5 

A questi due amici, bisogna aggiungere il futuro cappuccino Padre 
Joseph de Saint-Mecn, ricordato da Blain come "ami commun";6 M. Barrin 
(1646-1719), convcrtito, che seguira il Montfort aS. Sulpizio;' Louis-Bertrand 
Gerard (1672-1735), poi gesuita missionario in Canada, da dove ricordera 

qu'il a eu le bonheur de connaitre Grignion ... et de profiter de ses grands 
exemples de ferveur qu'il donnail dans la Con'gregation des grands Ccoliers 
du College de Rcnncs. • 

Con questo accenno diP. Gerard passiamo a considerare un fattore tra i 
piu importanti della vita spirituale del Montfort a Rennes: Ia Congregazione 
mariana. 

1 Cfr ad cs. Ia conversazione circa Jc tentazioni contro Ia castit3.: ibidem, n. 11. 
2 Je lui olfre de rCparer la perle de son diner par une collation; mais I' esprit de mortifica

tion auquel il s'ilait dijG. livre l'empeche de I' accepter (ibidem, n. 14). 
3 Je ne l'lcoutais qu'avec admiration et avec une espece de disespoir de ne pouvoir suivre 

dans le chemin de la vertu un compagnon qui y marchait a pas de giant . .. (ibidem, n. 21). 
' Ibidem, nn. 258-271. 
5 Ibidem, nn. 260-265. Cfr. soprattullo L. P~ROUAS, Lettre de Blain. Introduction, 

(ciclostilato), pp. 8-15. 
8 BLAIN, n. 20. 
7 Cfr LE CRo~t, Un ap6tre maria I, o. c., p. 20. 
8 C. BES:>OARD, La vie de 1\lessire Louis-lllarie Grignion de Montfort, o. c., pp. 181-182. 

Cfr. T. RoNSIN, Le Bx de Montfort el le Ptre Girard, in Messager de Marie Reine des ca:urs, 
30(1933), pp. 302·306. 
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CAPITOLO III 

• 
LUIGI GRIGNION CONGREGATO MARIANO 

E LA SUA VOCAZIONE SACERDOTALE (1691-1692) 

A. lnflusso della Congregazione mariana nella vita spirituale di 
Luigi Grignion. 

B. La vocazione di Luigi Grignion al sacerdozio. 
C. Rilievi conclusivi. 

Dedichiamo questo capitolo allo studio degli ultimi du.f ~nni trascorsi 
dal Montfort a Renne&, che appaiono contrassegnati da un duplice avveni
mento: Ja sua entrata nella Congregazione mariana e Ia sua vocazione al 
sacerdozio. Non comprenderemmo gli sviluppi della vita spirituale di Luigi 
Grignion senza prendere atto dell'influsso esercitato su di lui dalla Congrega
zione maria_na e dall'orientamento al sacerdozio che finalizzerA _ d'ora in poi il 
suo sforzo formativo. 

A. INFLUSSO DELLA CONGREGAZIONE MAHIANA 
NELLA VITA SPIRITUALE 01 LUIGI GRIGNION 

Non sappiamo con precisione quando Luigi Maria entro a far parte 
della Congregazione mariana.' E' certo tuttavia che sia il Blain che il P. 
Gerard attestano la presenza del Montfort nella sezione dei grandi della 
Congregazione mariana, e cioe negli ultimi due o tre anni della permanenza 
a Rennes. 2 

1 I biografi' congetturano l'cntrata del Montfort nella Congregazione mariana fin dai 
primi annl di collcgio: cfr. A. LAVEILLE, Le Bienheureux L.-M. Grignion de Montfort, o. c., 
p. 24; L. LE Cno~r. Un apdtre marial, o. c., p. 17. 

2 II Blain (o. c., n. 15) riferisce I'appartenenza del Montfort alia Congregazione durante il 
corso di filosofia sotto il P. Provost; probabilmente, Ia grande Congregation comprendeva 
a Hennes, come a La FICche, gli alunni dalla retorica in su. (Cfr. C. DE RocnE:>.IONTElX, 

Un College des Jlsuiles aux XV IJe et XV IJJe sitcles. Le College Henri IV de Ia Fteche, 
Le Mans, Leguicheux, 1889, t. II, p. 129). 
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Per cornprendere l'inClusso determinante esercitato su Luigi Maria dalla 
Congregazione mariana occorre ricordare la natura e Io scopo di questa as
sociazione. Sebbene nel nostro secolo si sia accentuato talmente il carattere 
mariana delle Congregazioni da assegnare lora come scopo la promozione 
negli iscritti della devozione pill ardcnte, dcll'ossequio e dell'amore filiale 
verso la Virgine SS.ma,1 la prospettiva iniziale quale risulta dalle Regale 
comuni del 1587 e alquanto diversa. La Congrcgazione mariana, pur essendo 
animata dalla devozione particolare a Maria e pasta sotto la sua protezione,2 

appare come un movimento laico ed apostolico il cui fine e individuato nell' 
acquisto delle virtU e della pietil. cristiana, insieme col profilto delle lettere.3 

Per Ia rcalizzaz1one di questo scopo, le Regole comuni indicano quale ef
ficacissimo mezzo Ia frequenza ai Sacramenti4 ed esortano all'esercizio 
delle opere pie e cristiane, come sarebbe con{essarsi e comunicarsi pili spesso, 
recitar l'offizio della Jl..fadonna o il Rosario, dare alcun tempo all'orilzione 
mentale ... e similmente di visitar carceri, ospedali, insegnar la dottrina cris
tiana, e fare altre opere buone ... 5 

Come si vede Ia Congregazione mariana mirava ad una vita cristiana 
consapevole ed impegnata ;6 rna il carattere mariano non era dato se_mpli
cemente dalla scelta di Maria come patrona principale dell'associaziorie. Dai 

1 La prima delle rego1c comuni promulgate dal P. \Vernz nel1910 afferma: Les Congriga: 
lions mariales ... sont des associations religieuses destinies U prom<?_uvoir parmi leurs 
membres Ia plus ardente devotion, le respect et I' amour filial envers Ia bienheureus_e y_ierge 
Marie (Cfr. E. VtLLARET, Congregations de Ia Sainte Vierge, in DS, t. II, cc. 1484). 

1 Essendo Ia Beatissima Vergine .Madre di Dio Maria principale Avvocata ~ Patrona di 
questa Congregazione ... e cosa mollo conveniente che i Fratelli di essa Congregazione non 
solo le portino p~licolare rlverenza ed onore, ma ancor similmente studino con l'integritti 
della vitae del costumi di imitar gli esempi delle sue eccellenti virtU e trattando spesso Ira 
si procurino di eccitarsi l'un l'altro al suo amore e devozione e d'imprimere negli animl 
loro un vi'!._o ulo della esaltazione del suo. Santissimo nome (P. Generate Acquaviva, Regole 
Comuni della Conifregazione, 1 novembre 1587, Regola 1; Cfr. E. MuLLAN, La Congregazione 
Mariana· stud lata nei documenti, Roma, Civilt3. Cattoliea, 1911, p. 24). 

3 Perche il fine di questa Congregazione e l'acquisto delle virtU e della pietti cristiana, 
imieme col profitlo delle lettere . .. (Regola J, ibidem, p. 25). 

• ... peril quale fine eflicacissimo mezzo~ Ia frequenza ai Sanlissimi Sacrament[ (Rego-
la J, ibidem, p. 25). ' 

5 Regola 8, ibidem, p. 27. 
8 A questo earattere lnlzlale st isptrano 1 Principl generali della Federazione mondlale 

delle Comunlt:\ di Vita Cristlana (Congrcgazlonl Mariane) approvate dalla S. Scde "ad 
experlmentum" il25 marzo 1968. GH studi seguentl: Quatrieme centenaire des Congrega
tions mariales, Documents du Congres Europien, Roma, Stella Matutlna, 1963, pp. 121; 
J. STtERLI, 1l clima delle Congregazionl Mariane, Roma, Stella Matutina (s. d.), pp. 40; 
J. ALFARO, ll Cristocenlrlsmo della Consacrazione a Maria nella Congregazione Mariana, 
Roma, Stel1a Matutina, 1962, pp. 24, hanno preparato 1a nuova formulaztone dei Princlpl 
generali adottatl dalla Federaztone Mondiale 11 21 ottobre 1967. 
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primi anni del movimento l'entrata nella Congregazione mariana compOrtava 
la recita, pubblica di una oblatio nella quale il nuovo congregato chiamava 
Maria Madre, Avvocata e Palrona e che sarA detta Consacrazione.1 

Anche la Congregazione mariana di Rennes2 rispondeva-ai fini originari 
del movirnento : formare alia perfezione cristiana l'Clite del Collegia mediante 
la frequenza ai, ·sacramenti, gli esercizi di pieta, le conferenze S:Pirituali, Ia 
pratica delle virtU e Ia professione particolare di servire e onorare Ia glo-
riosa Vergine M3.dre di .Dio.3 -

L'entrata• di Luigi Grignion nella Congregazione mariana dei grandi 
coincide con un maggiore impegrio nella ricerca 'della perfezione. Secondo ll 
Blain, il pass:iggio dalla retorica alia filosofia segna nel Montfort un a vanza
mento nella virtu, in ragione del maggior tempo libero, che offre a Luigi 
Maria Ia possibilitil di una piil grande dedizione aile pratiche di pieta.• II 
·gusto di Dio e !'interesse peri valori religiosi, gia notati nell'infanzia, diven
_tano ora predominanti nell'orizzonie spirituale del Montfort; 11 se livrait a 

1 Cfr. E. WEsTENHAVER, Histoire succinte de notre mouvement, in Progressio, 39 (1970), 
pp. 428-432; Le Congregazioni 1\fariane cambiano nome, In La Madre di Dio, 35 (1968), 
pp:'10-13. J "" • 

2 Dal Liber Congregationum aggregatarum 1587-1829 (altera editlo a P. Rufo Mendlzabal, 
Romae, _Segrctariatus Centralis, nn. 711,921, 1505-6) risultano le date di aggregazione alia 
prima primarla e i varl tltoli delle Congregazioni mariane dl Hennes: "8·2-1619 Purificat. 
B.M. V. in Colleg. Rhedon.; 1-6-1621 ASswilpt. B.M.V., Rbedonum in Britan.; .19-6-1627 
Purlticat B.M. V., Rbedonis; 2-4-1662 Annunt. B.M. V. in Coil. Nob. Rhedon.; 5-4-1662 
Annunt. B.M. V. in Coli. Rhed~n": • 

3 Cfr. Regia et observanCeS de Ia Congregation de Ia Sainte Vierge, erigie au college de Ia 
Compagnie de Jesus, en Ia Ville de Renna, sotis le titre de la Purification, Rennes, Imprime
rie Vatar, 1676. Nella Biblioteca del Gesuitl di Chantilly, abbiamo potuto consultare 
l'edizione del 1705: (L. de Ia Noe), Des Congregations de Notre Dame erigees _dans les 
Colltges de Ia Compagnie de Jisus, selonles usage:J de celle des Masieurs de Ia ville de Rennes. 
Rennes, chez la veuve de F. Vatar,1705, pp. 90. Essa dipende da J. CRASSET, La veritable 
divotion envers Ia Sainte Vierge, Paris, P. De Launay, 1708 (1a ed. 1679), che definlSce Ia 
Congregai:ione mariana: une assembUe de piili approuvee par le S. Siege, qui a pour fin de 
glorifier Dieu et d'honorer Ia Sainte Vierge par la frequentation des Sacrements, par divers 
uirclce:J de piite, par.la meditation des choses saintes, PcU Ia- l;cture de bolzs livres, par des 
entreliens et da conferenca spirituelles, et par Ia pratique de toule3 la vertus (p. 454). 
Similmente il libro anonimo Regles des Congregations de Ia Sainte Vlirge erigies es Col
lege3 et Maisons de Ia Compagnie de Jisus (Lyon, chez Molin, 1687, pp. 600) precisa lo 
scopo e i mezzi della Congregazlone mariana: La fin de cette Congregation est de former de 
bons Chriliens, et d'aider par toutes sortes de moyens le3 Confreres d'icelle d: servir Dieu ... 
Or un excellent moyen pour arriver a cette fin ... eSt la profession partlculiere qu'on fait de 
servir et d'honorer la glorieuse Vierge Mtre de Dieu (pp. 3-4). 

f. Blain, n. 9. 
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l'oraison el a Ia penitence, el ne pouvail gouler que Dieu.1 II Blain aggiunge 
che nelle vacanze dopo it corso filosofico, quando trascorsero insieme qualche 
tempo presso un comuno amico poi cappuccino,2 ses discours n'itaient que 
de Dieu el des chases de Dieu ;3 anzi nelle stesse vacanze, quando il Blain 
entro piil intimamente nella amicizia del Grignion, questi gli mostro i luoghi 
appartati del giardino dove trascorreva Ia piil grande parte del tempo nella 
preghiera.' Proprio in questo periodo le pratiche di pieta cessano di essere un 
insieme di atti particolari per essere finalizzati verso un ideale da raggiungere: 
Ia perfezione cristiana. E' tale questo desiderio di perfezione che it Blain ne 
resta ammirato e nello stesso tempo scoraggiato, non potendo. seguire il 
fervore del condiscepolo: ' -

II me paraissait si rempli de Dieu, si occupC de lui, si penetre de son amour 
et du dCsir de Ia perfection, que j'cn demeurais Cgalement confus et 
Cdifie. Je ne le regardais des lors et je ne l'Ccoutais qu'avec admiration et 
avec une espke de ctesespoir de ne pouvoir suivre dans le chemin de Ja 
vertu un compagnon qui y marchait a pas de geant, et allait si vite qu'il 
Cchappait a mes yeux bien loin de le pouvoir suivre.5 

La vita spirituale del Montfort e ormai oricntata all'incontro pcrsonale 
con Dio, chc suscita it desidcrio di santita e provoca alia decisione. Luigi 
Maria accoglie l'appello alia perfezione con una risposta personale di impegno, 
che raggiunge Ia massima espressione nella partenza verso Parigi, e precisa
mente versoS. Sulpizio da lui' descritto come luogo di santitil. La lettera 
inviat~ qualche tempo dopo a! Blain-e purtroppo a noi non pervenuta
esprimeva in termini energici e patetici l'invito a lasciare ogni cosa per servir~ 
Dio in liberia.• A tutto questo non ci sembra estranea Ia Congregazione 
mariana, che finalizzava ogni esercizio verso l'acquisto della" perfeziolle 
cristiana. 

La Congregazione mariana dovette pure spingere il Montfort a vedere il 
cristianesimo nel suo aspetto essenziale di dinamica verso il prossimo, 
soprattutto bisognoso e povero. Egli l'aveva gia appreso dal Bellier; rna 
nella Congregazione mariana· Luigi Maria attua l'attivita caritativa con 
maggiore dedizione e iniziativa. A quest'epoca, sur Ia fin de sa Psysique 

1 Ibidem. n. 11. 
2 Si tratta del P. Joseph de Saint-MCcn (Cfr. L. LE CRO:'If, Un apdtre marial, o. c., p. 20). 
3 Blain, n. 20. 
4 Il me mantra ensuile dans son jardin des lieux retires et pro pres pour la priere, oU il se 

plaisait et oU il passait la meilleure partie de son temps dans ce saint exercice (Ibidem, n. 21). 
5 Ibidem, n. 21. 
6 Ibidem, n. 25. 
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risale l'episodio della madre di Luigi Maria che visitando l'ospedale di S.
Yves si sente dire da una donna inferma : E' voslro {iglio, Signora, che mi ha 
procurato il ricovero in questa casa e che mi ha {alto trasporlare su una 
sedia.1 

Un altro fatto, riportato dal Blain merita Ia nostra attenzione percM ci 
fa penetrare ne[la situazione dell\!ontfort in questa periodo: Ia questua pres
so i compagni e presso un mercante a favorc di un condiscepolo povero e 
malvestito.2 

II Blain annette malta importanza a quest'atto d' carita ingegnosa, 
introducendo un principia che guidera Ia vita spirituale ,del Montfort: 
l'azione provoca l'intensificazione del contatto con Dio. Da quel momenta 
Luigi Maria sente Ia respons~bilitil del huon esempio di fronte alia scolaresca 
e si immerge in una vita di orazione e penitcnza, che stimolando il gusto di 
Dio lo rende insensibile ai richiami del divertimento o delle occasioni di 
peccato.• 

Dove tuttavia l'influsso diretto della Congregazione mariana sui Mont
fort e esplicitamente rilevato dal Blain e nella devozione alia Madonna. 

Mentre da. una parte il Blain accenna a due fattori come origine della 
devozione mariana di Luigi Maria, cioe un'attitudine psicologica istintiva e 
un'elezione particolare della Vergine,' dall'altra non manca di ricordare 

1 C[r, GRANDET, p. 6 . 
. 2 Sa grande piite jusque lti fort cachie, commenra a se signaler par un trail de char itt des 

·plus singuliers, envers un tcolier si pauvre et si mal Vt!tu, qu'il ilaill'objel du mtpriS et des 
railleries des aulres. . . Des lors, Mr. Grignion, dans une classe remplie de pres de 400 
itudiants, paraissait un modele de vertu; et ceux qui le connaissaient de pres,le respectaienl 
comme un saint (BLAIN, nn. 9-10). 

3 Dfs tors, il se livrail a l'oraison eta Ia pinilence, et ne pouvait golller que Dieu. Tout 
le reste lui ilail insipide. ll n'en aurail pas pu m~me parler, n'ayant aucune idte, car toute 
son en{ance s'itail passte dans une admirable innocence et etoignement du mal. Et il etait 
si ignorant sur tout ce qui peut alterer la pureU qu'un jour, l'entretenant des tentations contfe 
cette verlu, il me dit qu'ilne savail ce que c'itait (BLAIN, n. 11). 

La dellcatezza di coscienza del Montfort sl manifesta nell'episodio del carnevale ri
portato dal GnANDET (pp. 7-8): di fronte al giovane maschcrato Ia reazione dl Luigi Marla 
e quella della fuga e del pianto. L'orrore da lui dlmostrato, non attraverso l'aggressione 
come fara in seguito rna mediante le lacrime, si comprcnde maggiormente se si pensa che 
essersl "masque ou dCguise au Carnaval" era rilenuto un motivo di esclusione dalla Con
grcgazione mariana (Cfr. G. DURTELLE DE SAINT-SAUVEUR, Le College de Saint-ThomaS. 
a. c., c. 363). 

4 L'amour de Marie itant comme ni avec Mr. Grignion, on peut dire que Ia Sainte Vierge 
I' avail choisi Ia premiere pour un de ses plus grands favor is . .. (BLAIN, n. 16). 
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l'esempio e le istruzioni diP. Provost, direttore della Congregazione maria
na.1 Questi e presentato dal Blain come 

homme douC de beaucoup de piete et d'un grand zHe pour la sanctification 
de ses disciples. Ce pCre qui Ctait aussi charge de la Congregation des 
grands Ccoliers, avait une devotion particuliCre pour la Ste Vierge, qu'il 

· tAchait d'inspirer avec un zCle toujours nouveau, et je dirais que Mr. 
Grignion, un de ses congrCganistes, l'aurait prise de lui, s'il ne l'avajt 
fait parattre presque dCs le berceau.2 

Colpisce Ia conveigenza della testimonianza del Blain 'con il necrologio 
diP. Provost conservato nell'Archivio generale della Compagnia di .. Gesu, 
dove egli e definito esimio devoto della Beatissima Vergine.' Purtroppo non 
conosciamo Ie sue conferenze spirituali; esse dovettero seguire i l\ianuali 
della Congregazione allora in uso, perche Ia devoziorie mariana di Luigi 
Grignion vi corrisponde.' Questa, secondo Ia descrizione del Blain, appare 
eontrassegnata da tre caratteri: 

I) Devozione tenera e sensibile. £ questa Ia prima nota sottolineata dal 
Blain, che attribuisce al Montfort una tendresse singuliere verso Ia Vergine. 
A Maria, vista soprattutto e invocata come Madre, il giovane Grignion si 
rivolge con semplicita e fiducia filiale; anzi il ·suo dialogo con Ia Madonna 
raggiunge uno stato particolare cosl descritto: 

Lejeune Grignion Hait-H devant nne image de Marie, il paraissait ne plus 
connattre. personne, et dans une espece d'ali6nation de ses sens, dans 

... une espece d'extase, d'un air d6vot et anim6, immobile du reste et sans 

1 Dal 1688 al1694 risulta che il P. Provost ha ricoperto a Hennes la carica dl prefetto 
della grande Congregazlone degli s~olari (Cfr. Index Domiciliorum Provinciae Franciae, 
FRANCIA 24, Catal. 1682-169~, in Ansi). Il P. FranJ;ois Provost, nato nella dlocesl dl 
Vannes 11 24 ottobre 1651,entr0 nella Compagnia il 3 (o 4) ottobre 1669, fece professione 
del 4 voti 11 2 febbraio 1685, insegnO lettere e filosofia e mort a Hennes il 5 aprile 1695 
(Cfr. FRANCIA 16, Cat. Trien. 1690-1696, pp. 56 e 209, in Ansi). 

2 BLAIN, n. 15. 
3 "Ardorem ac zelum maximum semper ostenderat in excolendis instituendisquc ad 

pietatem Scholasticis. Beatissimae Virginis eximius cultor" (Elogia morluorum in Provin
ciae Franciae anno 1695, FRANCIA 45, II, Necrol. 1653-1798, p. 406 v., in Ansi). 

" Cfr. F. VERON, Manuale sodalilalis Beatae Mariae Virginis, in domibus el Gymnasiis 
Societatis Jesu toto Christiano orbe inslilutae, Coloniae Agrippinae, Apud J. Gymnicum, 
1614, pp. 708; A. GIRARD, Manuel de la Congregation de la Bienheureuse Vierge, Paris, 
Benard, 1650, pp. 586 (sl tratta della traduzione e revisione del precedente libra di F. 
Veron); J. CnASSET, La viritable devotion envers la Sainte Vierge, o. c., pp. 500. 
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.. action, il se tenait des heures entieres aux pieds des· autels a ]a prier, a 
l'honorer, :\ rfclamer sa protection, A lui dCdier son innocence, ala conju-

~• rer d'en Ctre Ia gW.dienne, a se consacrer en son service.1 .tf . ' 

Giustamente si e osservato da R. Lagueux e L.' Perouas che attraverso 
queste frasi si sent"e nel Blain non solo l'ammirazione per uno dei pili grandi 
discepoli di Maria, che e pure un suo arnica, ma anche'un bisogno di dimostrare 

' . . 
che quella' deoozione • aveva qua/cosa di istintivo nel giovane Luigi Maria.' 
Dall'analisi psicologica d~ll'adolescen~a del Santo, risulterebbe una mani:ata 
identificazione col padre, il cui nipporto e domimito daltimore, e un'attrazio
ne 'nettamente pili forte verso Ia madre~· Que'sta tendenza psicologica deve 
• '. t 1 ' ~ ~ ' • 

aver giocato nella relazione del Montfort con Ia • Vergine, come elemento 
istintivo che sara in seguito purificato, rna hon rinnegato.3 L'identificazion~ 
abbastan~a riuscita cor{ !'imago della madre buona. ha· potuto favorire Ia 
'devozi~'ne mariana' del Montfort trasferendo in essa Ia naturale pulsione 
~ . . . '-
affettiva.• 

" ! . 
Tuttavia sarebbe unilaterale attribuire alia devozione mariana del 

. . . . . ' . ,,, .. ' -~ 

Montfort in questa periodo un'origine pu,ramente naturale e istintiva. La 
descri~ione fatta dal Blain mette in luce u~ insiem~ 'd{ eiamenti che fan no 
p~nsare ~d un f~nomeno, classificato dagli aut-;,ri di teologia spirituale col 

.'. • -- • J ' - ' ' 

nome di c~ntemplazione mislic~ . . Ci troviamo infatti di. fronte alia percezione 
spirituale da parte del Montfort di un oggetto soprannalurale, che produce un 
sentimenlo di ammirazione e di am_ore pill o meno sospensivo delle potenze del 

I , 1 

1 BLAIN, n. 17. Egli aggiunge: Toutle monde sail qu'il ne l'appelall que sa mere, .sa bonne 
mtre, sa chere mere . · .. (ibidem, n. 18). 

2 R. LAGUEux; Approches psychologiques de la devotion mariale· chez Grignon de Moiltfort, 
in Cahiers Marials, 10 (1966) 2, n. 52, p. 104; L. PERouAs, Grignion de Montfort et Marie
Louise de Jisizs, lt?ur experience spirituelle, (art. inedito), p. 7. 

3 II Montfort nelle sue opere mal-lane della maturitR elenca i caratteri della vera devozio
ne: interiore, ten"era, santa, costante e disinteressata (Cfr. Traili de la vraie div"otion; 
n. 152: Secret de Marie, n. 78)." II n'est·pas temiraire-:iloui R. Lagueux--d'y voir awai 
un ref lei de l'ascese propre du saint pour iquilibre"r ce qu'il y .ivait'd'inslinctif dans aa divo
tion personnelle. Dans la tendresse etdans I'interioriti, c(m peut soup(:onner la part des incli
nations profondea, chez cet homme parliculilrement introverti. Dans Ia saintete, c'est-i:r-dire 
I'exercice de vertus rielles, dans Ia constance et dans le disinteressement, par-deli:r les dicou! 
ragements, les manques de gollt, les satisfactions, on peut entrevoir Ia volonte de fonder cetle 
divotion surDieu et de la' faire passer dans Ia vie, sans s'arr~ter a I' instinct et au aentiment 
(R. LAGUEUX, Approches psychologifjues ... , a. c., pp. 109-110). t 

. ' Cfr. R. LAOUEUX, Riflexions sur le pSychlsme de Saint-Louis-Marie, (art. inedito), 
p. 28. 
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/'anima.' Attraverso Ia ·mediazione della immagine di Maria, il Montfort 
entra in rapporto di confidenza e fiducia con Ia persona della Vergine, cresce 
nella sua conoscenza e venerazione, semplifica Ia sua preghiera passando 
dalla molteplicitil discorsiva a un atteggiamento di affettuosa ammirazione, 
che provoca un legamento delle facolta intellettive e volitive riguardo agli 
altri oggetti. Non mancano gli effetti essenziali della contemplazione mistica, 
come Ia pace dell'anima, Ia delicatezza crescente della coscienza, l'ardente 
desiderio di santitil, che reclamano evidentemente l'azione della grazia.2 

Piit che soffermarci al discernimento di cio che si deve attribuire all'azio
ne diretta di Dio e di quanto proviene dalla psicologia umana, problema che 
ha interessato i teologi spirituali della prima meta del nostro secolo,8 e piit 
realista Ia considerazione di questi elementi "sotto l'angolo visuale di cio che 
si potrebbe chiamare Ia concomitanza".' Nell'esperienza cristiana confluis
cono necessariamente l'azione di Dio che opera nell'uomo ogni santificazione 
e l'azione umana che accoglie il dono di Dio vivendolo secondo i propri 
coefficienti temperamentali e ambientali. 

Nel caso del Montfort Ia sua Iibert:\ sotto l'influsso della grazia opera nel 
senso stesso degli avvenimenti psichici : Ia sua devozione mariana e un 
autentico consenso alia grazia, inserito probabihnente in un bisogno di 
sicurezza istintivo e alquanto infantile. Le due dimensioni non si escludono, 
rna sono al contrario richieste dall'esame degli elementi in gioco nel quadro 
della sua esperienza. ' 

Non bisogna tuttavia trascurare hi prese'ntazione della devozione alia 
Vergine delineata nella Congregazione mariana in base aile trattazioni dei 

1 Cfr. A. FAROES, Les phenomenes mystiques distinguis de leur contrefa,ons humaines et 
diaboliques, Traite de theologie mystique, Paris, 1920, pp. 83-84. Lo stesso Farges enumera 
gll errettl accidentall della contemplazlone mistica (la ligature des puissances de l'dme~ 
I' admiration, Ia delectation du caur, I' amour) e gil effetti essenziali (paix de l'dme, dilicatesse 
loujours croissante de Ia conscience, humiliti profonde, don de force, faim et soif de justice, 
impatience de Ia vie bienheureuse tile mtpris du reste): Ibidem, pp. 128-134. 
Crr. pure J. DE GUIBERT, Thtologia spiritualis ascelica et mystica, Romae, Universitas 
Gregorlana, 1937, nn. 381-384. A. RoYo MARfN, Teologia della perfezione cristiana, Roma, 
Ed. Paoline, 1961, nn. 129-136; 397-401; 414-428. 

2 Crr.BLAIN, nn. 11-13. Quanto alta delicatezza di coscienza, si pub avere una prova nel 
fatto che Luigi Maria non rlesce phi a tollerare nella casa del padre un libra da lui rltenuto 
indecente e decide di bruciarlo (ibidem, n. 21). 

8 err. J. DE GuiBERT, Etudes de thiologie mystique, Toulouse, Ed. de Ia Revue d' Asc~Uque 
et Mystique et de I'Apostolat de Ia Pri~re, 1930, pp. 1-76. 

' L. CoaNET, I problemi della spiritualita, t. 1-Introduzione alia vita cristiana, Torino, 
Borla, 1968, pp. 153-154. 
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Gesuiti del XVII secolo. Indubbiamente Maria e presentata dai manuali 
della. Congregazione eome Signora, Patrona e Auuocala,1 ma tale aspetto 
regale e costantemente unito alia coscienza della maternitit spirituale. 1 

Nella devozione e proprio questa relazione a Maria, considerata_ come Madre, 
che prevale; sicche C. Flachaire, esaminando le opere di Biitet, Barry e Poire, 
puo rilevare che il prima carattere essenziale della devozione dei Gesuiti verso 
Ia Vergine e /'affection e /a tendresse verso colei che P. Barr~ chiama sa bonne 
mere.• Questa medesima espressione e recepita da Luigi Grignion in sintonia 
con il suo stato psicologico: il rapporto filiate diventa in lui prevalente, rna 
non esclusivo poicht\ e unito all'atteggiamento di servizio richiesto dalla 
spiritualitit della Congregazione mariana.• .,. 

2) Deuozione a stadio di ricerca di grazie. Stando alia descrizione del 
Blain, Ia devozione mariana del Montfort non solo si presenta come risultato 
della grazia divina, delle conferenze nell' ambito della Congregazione mariana 
e di una tendenza psicologica, rna affonda le sue radici nella sua situazione 
concreta ed esistenziale di povertit: 

Comme son extrt!me amour de la pauvrete et des pau"vres, et son abandon 
apostolique a Ia Providence 1e mettaient dans des necessites continuelles! 
il avail besoin d'une Mere aussi tendre et aussi vigilante que la Sainte 
Vierge pour y pou~voir5 

Quantunque le istruzioni diP. Provost non abbiano mancato di delinea
re Ia grandezza e i privilegi di Maria, non sembra che l'atteggiamento maria
na del Montfort a Rennes sia !ondato su un approfondito studio teologico, di 
'cui sentira invece il bisogno a Parigi sotto le incalzanti obiezioni dei com-

1 Cfr. Ia formula dell'oblatio, in J. CRASSET, La vtrilable divotion enver& Ia Sainte Vierge, 
0. c., p. 465. 

I Cfr. ibidem, p. 467, dove si tratta della maternltli splrituale di Marla. P. Girard par
lando del culto dovuto a Maria afferma che 1 congregaU scelgono Ia Vergine pour Dame t1 

et pour M~re (p. 67) e accentua l'atteggiamento filiate asserendo: Notre bonne mtre 
qui est Ia Mtre de Dieu, nous aime d'un amour tendre tt aflectueux, eta pour now des soins 
et une Providence de Mlrt ... Ce.rtainement tilt a droit d'exige.r de nous que nous I' aim ions 
commt notre Mtre, et que nous lui rendions tous les devoirs de bons ~~ fidtles enfants. (A: 
GIRARD, Manuel de Ia Congregation de la Blenheureuse Vierge, o. c., p. 2). 

8 err. c. FLACHAIRE, La divotion a Ia Vierge dans Ia litteraturt catholique au commence
ment duX VJJe sMelt, Paris, Apostolat de Ia Presse,1957, pp. 34-38. L'autore termina con 
un giudlzlo esagerato e severo sui Gesultl, les propagaleurs plus ardents que prudents d'un 
culte trop sentimental (p. 58). 

• Cfr. quanto dlremo fra poco circa Ia schiavitil d'amore nella Congregazione mariana. 
6 BLAIN, n. 18. 
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pagni.' · Esso· parte piuttosto dalla necessita di risolvere i problemi suscitati 
dalla sua dediziorie ai poveri e dal suo ideale di poverta: si apre per lui una 
~via pel- uiia esperiCnz:i m8riana, non procedente da principi astratti, ina forte
mente calata nella vita e an cora allo stadio di esperimentazione di' grazie 
particolarL • Blain nota Ie diverse modalita d~ questa esperienza ·mariana: 
; .. 1 .. ·, ~ •.. 1' 1. ·u u r. r_t .. 1 . •. . •• 

Aussi, comme une bonne mere qui prend plaisir a se dfrober quelques 
-· ... mOments a~X Yeux de sOn enfant, p~ur lui rendre ensuite sa p;es(mce' pillS 
L.. douce" Ct plus Sensible, Ia divine Marie paraissait parfois oublier le plus 

· ·zeiC et le plus 'tCndre de ses devots, mais a pres a voir Cprouve sa vertu, elle 
ne tardait plus guere de faire· Cclater sa tendresse pour lui par quelque 
preuve nouvelle de sa bontC.2 J •• ·1 •• u. ·· 

Da questo testo emerge Io stato d'animo del Montfort costituito da gioia 
e doicezza per Ia risposta di Maria aile sue difficolta, nia insieme messo alia 
prova _da qualche ritardo e negazione delle grazie richieste .. E'. un invito per 
Luigi Maria a sorpas~arela concezione magica della preghiera per un atteggia
mento di fede e di apertura al piano divino. Verra ii tempo in cui I~ sua devo
zione mat:iana sara disinteressata fino a non chiedere pill nulla a Maria, rna 
~daccoglierne)a.volont!t con un triplice-A~;n i~condizionato.3 La,Ve.rgine 
non sara vista in funzione dei propri bisogni spirituali o temporali, rna nel 
contesto del disegno divino e della sua missione, alia quale ii Montfort si 
dedichera per Ia gloria di Dio. .. _ , • , ,, •. • 1 .. 

' .•• ~ 

·L ,. 3) Devozione permanente. Nel periodo di_ Rennes Ia devozione mariana . _, " . 
del Montfort non si Iimita ad alcune preghiere occasionali, ma'tende ad assor-

- ••·q ,_..., I ••• j 1 o 1 •· -, · I -

hire una parte notevole della giornata. 'Si pensi aile ore trascorse da Luigi 
Maria nella chiesa di Saint-Sauveur dinanzi alia celebre statua di N. D. des 
1\~acles e al continuo. ricorso a Maria neUe difficolta•. II Blain puo concludere: 

Cette devotion si sensible n'etait pas en lui passagCre, comme ·en tant 
d'autres enfants;"elle etaii journaliere.6 a.. . -.. . .. 
Si stabilisce cos! un dialogo quasi permanente tra Luigi Maria, che in

voca e onof:i M"aria, e Ia Vergine che interviene con Ia sua.materna assistenza 
nella vita del suo 'devoto: . • . . 

.• '1 ;. 

. 1 Ibidem, n. 67. 
~ Ibidem, n. 18. .l 

3 err. Lt Secret de Marie, n. 69, in CEuvres compMtes, p. 475. 
~ err. BLAIN, nn. 17-18. 
6 Ibidem, n. 17. 
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. n faudrait faire un journal de sa vie, si on voulait marquer par detail taus· 
·~ ICs- so ins que sa bonne Mhe paraissait eri prendre.1 --- - - -

.," - - "- -... _,.. --" -· - 1 . 

Ma a questo diario della vita mariana del Montfort nessun altro aviebbe 
potuto mcttere mana fuori dell'interessato stessO, che rimasC invece eStreiria~ 
mente riservato a tale proposito. Ma non a! punta di non fare apparire a!: 
l'esterno l'irradiamento del suo· riiondo, interiore, attraverso Ia: convCrs3.zione 

' con i discepoli e le confidenze all'amico Blain. Da' questi sappiamo che parlare 
di Maria era una grande gioia per Luigi Grignion, che,vien definito gia dal-' 
l'adolescenza: le panegyriste ze/C de /a Sle Vierge,' l'orateur' perpetuel de ies. 
privileges et de ses grandeurs, 'le pridicaleur infaligable de sa devotion.' "II· 
carattere enfatico della descriziorie del Blain, si riflette pure quando attri
buisce a! condiscepolo un :itteggiamento interio're di• cos! profonda calma e~ 
grande fiducia da escludere dubbi, inquietudini e perplessita. 3 • Ma questo ci. 
pare poco realistico e non rispondente a quegli alti e bassi notati dal Blain' 
nella stesso brano. Si dovrebbe invece coricludere che Ia · fiducia in Maria' 
cocsisteva ·con le prove, le ansieta · e i problemi affrontati d:il Montfort nd-
l'ambiente di Rennes. • •. ~ · 

II carattere permanente della devozione mariana di Luigi Grignion ci 
rimanda all' oblatio della Congregazione mariana, che e una protesla solenne 
di onorare, servire e amare Maria per tutta Ia vita: .•. 

Sancta Maria, Mater Dei, et Virgo. EgO N.' te h'Octi/in dominam~ Pa
tfonam et avvocatarii eligo, firmiter<}lle statuo ac propOnO, me numqllam 
te derelicturum, neque contra te aliquid umquam dicturum, au·t facturum,1 

j nequC permissurum ut a meis SUb(litis aliquid contra tuUm honorem Urn
quam· agatur. Suscipe me igitur in servum perpetuum; adsis mihi in

1 

omnibus actionibus meis; nee me deseras in hora mortis~ Amen.~ ·'· .. ·- , . .: :. 

Come si puo riscontrare in questa formula, !'oblatio non solo include il 
servizio Perpetuo di Maria, rna anche il i"iferilnento a· lei in 'ogni 3.zi0rie. 
II Montfort pronunciandola pubblicamente secondo il ritualedi ingi-esso' nella 

11. • t , - "\ • • ' • • 1 , 

.. 
1 ·Ibidem, n. 18. 
~~Ibidem, n. 16. w"' i • .,.. :J 

3 ... il se tenait si assure, par la grande confiance· qu'il avail en ses bonUs,• de les 
obtenir, que jamais ni doute,ni inquietudes, ni perplexiU ne l'embarrassaient sur.rien. Tout 
a son avis etailfail quand il avail prie sa bonne Mtre, et il n'hfsitait plus (ibidem, ·n. 18).~ 

'. Cfr .. J. CRASSET,- La veritable devotion envers Ia Sainte Vierge, o. c., p. 465. L'autore 
presenta l'oblatio con queste parole: Le premier avantage que produil la Congrigation est 
que celui qui s'y enr(ile, devient d'une manitre spectate servileur de la Vierge: car il se devoue 
a son service par une protest~ lion solenn~lle, qu'ilfait au pied des Aut_els, de I' honorer, de 
la seroir, et de l'aiifter toute sa vie (ibidem): .. ~..:: :, 
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Congregazione, ha dovuto rendersi con to dell'iinpegno di fedelta che • essa 
comportava e si e sentito spinto a vivere da consacrato al servizio di Maria.• 

Possiamo procedere oltre affermando che fin dal. periodo di Rennes 
il Montfort conobbe e visse Ia devozione mariana nella forma di schiavitu 
d'amore? 

E. Villaret lo sostiene basandosi sui fatto che Ia devozione di santa 
schiavitu era diffusa in quel tempo nelle Congregazioni mariane e rifiuta Ia 
tesi di una presunta proibizione di P. Vitelleschi, ritenuto ostile alia santa 
schiavitu. Dai documenti risulta che questi aveva permesso e consigliato di 
diffondere tale pratica mariana a condizione di evitare gli abusi. • 

Indubbiamente anche a Rennes Ia schiavitu mariana era conosciuta e 
propagata, nonostante Ia polemica suscitata dai Monila sa/utaria di Widen: 
feld. Ne sono prova i due gesuiti Nepveu e Jegou, presenti a Rennes nel 
periodo del Montfort,• i quali scrissero a favore di tale pratica.• II Montfort 
ha potuto conoscerla ; tuttavia le testimonianze circa Ia devozione mariana 
nel Collegio di Rennes sono generiche e non superano Ia linea del servizio 
sostenuta dall'ob/alio.• D'altra parte il silenzio del Blain in vita a rimandare 

1 Cfr. BLAIN, n. 17, dove si afferma che il giovane Grignion restava ore lntere davantl 
all'immagine dl Maria a se consacrer a son service. 

I err. E. VILLARET, Marietlla Compagnie de Jtsus,ln 1\IARIA (Du Manolr), t. 11, Paris 

Beauchesne, 1952, p. 961. 
3 Troviamo P. Fran~ois Nepveu nella cornunit8. dl Rennes negli anni 1688-1689 in 

quallta di mlssionario (cfr. FRANCIA 24, Catal.l682-1699, f. 217); P. Jean Jegou vi figura 
costantemente dal 1680 al 1701 come direttore della casa dl esercizi (Ibidem, tr. 14, 120, 
149, 187, 217,~ ecc.; err. pure FRANciA 45, II, Necrol. 1653-1798, Elogia mortuorum anno 
1701). 

f. Illibro dl F. NEPvEu, Exercices intlrieurs pour honorer les mysllres de Notre Seigneur. 
Jisus Christ, Paris, 1691, contiene un Acte d'offrande de soi-mlme en qualiti d'esclave (}: 
Ia sainte Vierge pour honorer sa malerniti (p. 26); simllmente J. Jtoou include neiiC 
Midilations pour une retraile spirituelle de hull jours, Nantes, 1689, una Protestation de 
servitude a Ia Vlerge in cui cl si dichlara "esc lave a perpetulte" (senza paginazlone). 

a Nell'Archlvto Romano S. J. mancano purtroppo notlzle circa Ia devo.zione mariana 
nel Collegia di Hennes negli anni 1687-1695; le testimonlanze lmmediatamente posteriori 
sl muovono tuttavia nella dlrezlone dell'oblatio. Riportiamo due brant delle lettere annue 
rlguardantl 11 1696 e i1 1698: " ... Rhedonis, authore P. Hervaeo Guymond, Rectore, 
tam strenue ac !ellclter opera lmpensa est excltandi ad pietatem scholastlcis ut ex duobus 
mllllbus pauloque amplius quae In Colleglo numerantur, ducentl supra mllle die Ipso 
Praesentatlonls R Vlrglnls Marlae, ad sacram Synaxim accesserlnt, seque novo exernplo 
Magnae Matris clientelae devoverint"-"ln Colleglo Rhedonensl, die praesentationis 
B. Vlrginls sacra, quae Collegii festlvitas ab aliquot annls appellatur, renovata est actio 
celebrls qua Scholastlci, qui his mille et ampllus censentur, sese DeJparae devoverunt. 
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al periodo sulpiziano Ia scoperta della santa schiavitil da parte del Montfort in 
seguito alia lettura del libro del Boudon.' Quello che risulta con certezza e 
che Ia devozione mariana appresa da Luigi Grignion nel Collegio di Rennes e 
una relazione affettuosa e un impegno permanente nei riguardi di Maria 
considerata Madre e Patrona, rna con una netta accentuazione del rapporto 
filiate. 

B. LA VOCAZIONE DI LUIGI GRIGNION AL SACERDOZIO 

Un altro fatto nuovo dell'itinerario spirituale del Montfort e Ia sua 
scoperta della vocazione sacerdotale. 

Meraviglia lo scarso posto concesso dai primi biografi a tale argomento. 
II Grandet suppone Ia presenza della chiamata al sacerdozio fin dalla lroisieme 
classe di grammatica quando Luigi Maria frequentava le conferenze del Bel
tier che miravano a formare gli alunni aile virtu chretiennes et cliricales.• 
II Blain aggiunge qualche altro elemento rna senza fornire una descrizione 
dettagliata. Da lui sappiamo che Ia vocazione ecclesiastica di Luigi Maria, 
come Ia sua dCvozione mariana, mentre da una parte rispondeva alia sua 
inclinazione naturale, dall'altra era dovuta ad una chiamata interiore di Dio 
e ad un intervento materno di Maria.3 Peril Blain Ia vocazione al sacerdozio 
e stata risolta dal Montfort senza difficoltil nel contesto della sua fiduciosa 
in Maria, che sembra averlo guidato nella scelta in se stessa difficile e imbaraz
zante dello stato di vita. Una maggiore precisione si trova in Picot de 
Cloriviere, che determina il luogo, il tempo e Ia natura dell'intervento di 

Hi omnes, si paucos demas, susceptts Poenitentiae et Eucharistiae Sacramentls, post 
supplicatlonem, praeeunte verbis R. P. Rectore, B. Virginem in palronam et parentem 
solemni ritu sibi delegerunt" (Cfr. FRANCIA, 34/1, Historia Provinciae Franciae S.I., 
1655·1699, pp. 290 e 312, In ARSI). 

1 Cfr. BLAIN, n. 72. 
B GRANDET, p. 6. Ricordiamo che Ia parola cliricales e un'aggiunta del Grandet al testo 

del Bellier. · 
3 ll semble qu'il apprenail d'ellt (Marie) tout ce qu'il avail~ fa ire dans les cboses mime les 

plus obscures tiles plus embarrasstes, telle que peut lire Ia vocation~ un ttat. Mr. Grignion, 
sur Ctl article si dtlical et si dilficile, n'eut pas plus d'embarras que sur les autres. L'ttat 
ecctesiasliqut fut le seul pour lequel son creur parla, le seul que Dieu lui montrait (BLAIN, 
nn. 18·19.). 
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Maria nella vocazione del Montfort: secondo Picot, Luigi Maria ricevette 
dalla Vergine nella Chiesa dei Carmelitani verso il1692 una conoscenza cost 
chiara della chiamata divina allo stato ecclesiastico da escludere ogni dubbio 
o ulteriore' deliberazione.1 

Nonosfante l'accettazione da parte di tutti i biografi posteriori,', non ci 
sembra che le precisazioni del Picot offrano garanzia di autenticita e agglun-' 
gano pertanto nuovi validi elementi a quanto ha trasmesso il Blain. I criteri 
esterni ed interni inclinano a porrc il brano del Picot sulla falsariga di quello 
corrispondente del Blain. Infatti, secondo Ia dichiarazione dello stesso Picot 
nella prefazione del s~o libro; ~gli non ha avuto informatori diretti,' rna ha 
fondato le sue affennazioni su tre documenti,4 che non autorizzano le 
precisazioni addotte riguardo alia vocazione del Montfort. ~·esame interno 
del brano conferma Ia stretta dipendenza concettuale e perfino verbale dal 

. I 

1 Dopo aver parlato della devozione mariana di Luigi Maria sulla scorta del Blain, il 
Picot aggiunge: Toutes les fois qu'il allait en classe, il ne manquait jamais d'entrer dans 
l'iglise des Carmes, pour y faire se.s pritres, et il s'y tenait souvent un temps considirable, 
devant une image de Ia Sainte Vierge. ll n'est point douteux que cette Mtre de misiricorde 
ne ricompensdl son serviteur, du zete qu'il mantra it Pf}UT sa gloire, et_ qu'elle obllnt pour lui de 

lrts grandes grdces. Une des plus signalees, {ut celle qu'il en re~ut en eel en~roit-IQ mime, 
comme il le dicouvril quelques annies apres a un des compagnons de ses travaux, par Ia 
connaissance qui lui ful donnie, que Dieu l'appellait a l'itat eccUsiastique: connaissance 
si claire, qu'il ne lui resta pas M-dessus le mOindre doute, ~~ qu'il n'eut pas mlme besoin d'y 
diliberer davanlage. (PicoT DE CLORIVItRE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, 
o.c.,p.l7). ' 

I L. Le Crom osserva: Mgr. Laveille dlt que c'est Q l'iglise Saint-Sauveur que Montfort 
eut connalssance de sa vocation ... Aucun biographe, avant lui, n'avait imis celle opinion. 
Blain parle de l'iglise Salnt-Sauveur, mais sans itablir de lien avec l'appel au sacerdoce 
(Un apdtre marial, o. c., p. 29, nota 1). La poslzlone dl Mgr. Laveille, sebbene sulla glusta 
direzlone, appare contraddltorla perchC egli accetta 1 dati di Picot, comprcsa Ia vislta alia 
Chiesa del Carmelitani, rna si decide per Ia Chies~ di Salnt-Sauveur senza motivazlont 
(Cfr. A. LAVEILLE, Le Bienheureux· L.-M. Grignion de Montfort, o. c., pp. 15-33). 

3 Egli stampa Ia biografla del Montfort nel 1785 a circa 70 anni dalla morte del Missio
nario. 

4 Pour la faire, celle nouvelle vie, outre l'ancienne qui nous a eu de quelque service, nous 
avons eu des secours, que n'a point eus M. Grandet .. . Les secours sont: 1°. Un Mimoire 
trts detaille, fait par .M. Blain ... 2°. La vie de Ia sreur .Marie-Louise de Jisus, premltre 
Pille de Ia Sagesse, icrite par M. Allaire ... Jo. Et principalement un recueil trts-itendu, 
fait par M. Besnard, de tout ce qu'il a pu trouver de plus certain touchant l'homme de Dieu 
(PICOT DE CLontvttnE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., Preface, 
p. IV). 
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manoscritto del Blain,1 ~ui il Picot secondo Io· scopo prefissosi2 conferisce 
chiarezza e modernita di stile, non esente da facili forzature; ·Non pare dun
que accettabilc l'introduzione della chiesa del Carmine come luogo della 
vocazione del Montfort,• ne l'interpretazione massimalista data all'intervento 
di Maria e agli effetti prodotti nel Montfort, presentati malta discretamente 
dal Blain. , •• 

Data l'irrilevanza delle precisazioni del Picot, dobbiamo ritornare a! 
Blain e a! Grandet contentandoci dei !oro dati, rna cercando nella stesso 
tempo di approfondire Ia natura della vocazione del Montfort inserendola nel 
contesto che l'ha portata a maturazione. i• • I 

lnriailzitutto baiza evidente che Ia vocazione a! sacerdozio non si pre
senta nel Montfort come un'asces·a ad una classe sOcialC che aveva i suoi 
privilegi nella Francia di Luigi XIV: nel giovane Grignion Ia chiainata 
sacerdotale e inserita in un ideale.di perfezione evangelica e di poverta' 
intensamente sentito e ancora pii.t profondamente radicato della stesso appel
lo a! sacerdozio.• Sicche il Montfort' aspirerA al sacerdozio e vi si pre parer~ 
coscienziosamente rna lo vedra come un quadro di vita che gli permettera di 
realizzarc Ia sua intima inclinazione ad una esistenza votata ai poveri e 
abbandonata alia provvidenza. Si comprende come Ia scelta del sacerdozio 
Coincida.'con l'irrevocabile proposit.o di ~vivere da povefo per i poveri, mani
festato chiaramente nel viaggio verso Parigi.. La poverta, nella sua duplice 
dimensione di interiore fidu_cia in Dio e di rinuncia ai beni temporali, caratte: 
rizza il suo atteggiamento secondo Ia concorde testimonianza del Blain e del 
Grandet. II prima nota espressamente che congedandosi da lui, fu preso da' 
ammirazione soprattutto per il distacco da ogni cosa e l'abbandono alia 

1 Si halo stesso seguito di idee nella descrlzione della devozione mariana: caratterlstica de~ 
Montfort fin dall'lnfanzia,invocazlone preferita bonne mere, specie di estasl, concessiont dl 
grazie e specie vocazlone, sensa dl tranqulllitA e assenza dl dubbi (Cfr. Ibidem, pp. 16-17; 
BLAH~, nn. 16-19). ' . 

2 Nous nous sommeS allaches (): ne dire que le ural, et d: le presenter dans l'ordre qui nous a 
paru le plus convenable; pour la diction, nous avons cru, qu'il sulfisait qu'elle fut nette, 
precise, et pure, sans rien d'affecU ni dans les expressions, ni dans les tours (Ibidem, Preface; 
p. VI). 

s Circa Ia possibile dipendenza del Montfort da Michele diS. Agostino, cfr. V. HOPPEN

BRouwERS, Devotio mariana in ordine fratrum B.M. V. de Monte Carmela a medio saeculo 
XV I usque ad finem saeculi XIX, Romae, Institutum Carmelitanum, 1960, p. 294, nota 81, 
dove sl arrerma che in nessun padre carmelitano di Hennes si scorge l'influsso di Michele di 
S. Agostino. 

' Cfr. infra, p. 77, n. 1. con Ia confidenza del Montfort f~tta al Des Bastleres, circa tl 
mestiere che avrebbe scelto (GRANDET, p. 349). 
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Provvidenza dimostrati dal Montfort;' il secondo riporta Ia concretizzazione 
dell'atteggiamento interiore del Montfort in un gesto esteriore estremamente 
significativo: 

Lorsqu'il fit son premier voyage a Paris, ses parens lui avaient fait prendre 
un habit neuf et de I' argent; quand il fut un peu avancC en campagne, il se 
jetta a genoux, et ne pouvant supporter ce qu'on lui avait donne, il se 
dCpouilla de son habit et le donna au premier pauvre qu'il trouva en pre
nant le sien, et se laissant aller aux transports de Ia ferveur il fit vreu de ne 
jarnais rien posseder en propre.z 

II giovane Grignion a 19 anni ha compiuto Ia sua opzione fondamentale: 
andr3. a Parigi per prepararsi alla missione sacerdotale, rna e deciso a vivere 
il sacerdozio nella stile di radicale poverta 

Come il Montfort giunse a tale decisione? Quali fat tori determinarono 
Ia scelta del sacerdozio come quadro di vita per l'esercizio della poverta? 

Tenteremo una risposta a queste domande cogliendo dalle testimonianze 
dei biografi i reali o possibili influssi, determinati oltre che dall'azione divina, 
dall'ambiente familiare ed educativo e dalla psicologia del Montfort. 

I) Contrasto con /'idea/e paterna. 

Dalla psicologia contemporanea sappiamo quanta profondo sia l'influsso 
sui comportamento e sui carattere di un individuo esercitato dall'atmosfera 
familiare. Non solo i primi anni sono capitali per Ia sviluppo della vita 
psichica, rna anche l'adolescenza e Ia giovinezza fanno rinascere sotto forma 
diversa Ia crisi edipica, dalla cui soluzione dipende l'equilibrio psicologico del 
soggetto 3 • 

Nel Montfort sembra che Ia relazione triangolare (madre-padre-figlio) 
non abbia avuto una felice attuazione. Attirato normalmente dallo slancio 
libidinale verso Ia madre, il piccolo Luigi Maria esperimenta nell'inconscio e 
interiorizza l'immagine della Madre buona come sorgente di vita e di cal ore. 
Ma a questa immagine non puo non essersi associata l'immagine della Madre 
cattiva, sorta dalle inevitabili frustrazioni del narcisistico desiderio di fusione 
totale con Ia madre. La difesa psicologica contra l'angoscia e rappresentata 
dall'identificazione col padre, che caratterizza l'ulteriore tappa della matura
zione dell'io.' 

1 Cfr. BLAIN, nn. 24-25. 
t GRANDET, p. 350. 
3 err. G. enucnoN. Psicologia pedagogica, 0. c., pp. 199-200. 
4 err. R. LAOUEUX, Rtflexions sur le psychisme dt Saint Louis-Marie, a. c., pp. 15-16 
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Qualora tale identificazione col padre non e possibile, perche il soggetto 
non trova in lui le qualita dell'immagine bene{ica di un essere Iibera, giusto, 
forte e benevolo, lo sviluppo psicologico viene perturbato, l'affettivita 
compressa, l'immagine del padre male{ico oggetto di paura e timore e preva
Iente, il bisogno di protezione materna pill vivo, l'immagine della madre 
cattiva non eliminata. 

Se guardiamo ora all'ambiente familiare del Montfort osserviamo subito 
che esso non ha fornito !'atmosfera adatta per lo sviluppo ideale dell'io. II 
padre, sia pure huon cristiano e fervente parrocchiano, ha conosciuto diffi
colta economico-sociali, che hanno inasprito il suo carattere. 

II Blain non teme di definirlo violento e collerico e di riportare le sfuriate 
di cui dava spettacolo specialmente a pranzo.' Cio si ripercuoteva nel Mont
fort e lo portava ad un atteggiamento di passiva sottomissione e di timore, 
che si protrarra perfino quando questi avril 19 anni. • 

La mancata identificazione col padre, sebbene non totale,3 spiega in 
parte molti dati della psieologi~ del giovane Luigi Maria: Ia repressione del 
carattere,• il ritardo dell'istinto sessuale,' Ia spinta alia chi usurae il disadatta-

1 A Ia maison il n'avait pas peu a souffrir d'un pere naturellement violent, et sa grande 
douceur et docilite n'aurait pas souvent pu se difendre de ses emportements capricieur, s'il ne 
se fii.t dirobi a ses yeux par une sage fuite. Comme cela arrivait plus leurs fois a table et dans 
le temps des repas, le pieux jeune homme se voyait oblige a une abstinence qui lui itait fort 
pinib[e ••• (BLAIN, n. 14) . 

.- 2 Par lando delle vacanze del 1692, prima dell'entrata in teologia, 11 Blain riporta 11 
fatto del bruciamento dellibro osceno c aggiunge: Le saint jeune homme venait de faire le 
coup lorsque je le trouvai dans Ia maison, timide et presque tremblant, dans l'apprihension 
de la venue de son pere, mais d'ailleurs fort content d'avoir fait son sacrifice (BLAIN, n. 21). 

3 lnfatti dal punto di vista carattcriale il Montfort si e ldentiflcato perfettamente con 
suo padre, mutuando da lulla violenza dl temperamento, che sl manifestera piU tardl con 
atti dl zelo improvvlso e travolgente (Cfr. GRANDET, pp. 320~327). 

4 Se penslamo al carattere collerlco e vlolento, dimostrato in seguito dal Montfort 
(Cfr. GRANDET, p. 374), e d'altra parte alia descrizione delle tendenze del giovane Grignion, 
definite dal Blain inclinations . .. toutes cllestes (BLAIN, n. 12) e confermate dalla testi· 
monianza della zio Alain Robert che gil attribuisce un esprit doux el pacifique (Grandet, 
p. 7), dobblamo concludere che Ia forza energetica del Montfort C stata compress:i durante 
l'adolescenza. A questa represslone non sono estranei Ia formazione al controllo dl sC 
richlesta dai Gesuitl e l'esempio di paziente sopportazlone offerto da P. Gilbert dletro 
motivazloni senz'altro soprannaturall. 

5 Eslstono at proposlto due affermazloni del Blain: ... il itait si ignorant sur tout ce qui 
peut alUrer Ia puretl, qu'un jour l'entrelenant des tentations contre cette vertu, il me dil 
qu'il ne savait ce que c'llait (BLAIN, n. 11). Je ne sais pas si le don de chasteU lui codta 
beaucoup dans Ia suite, et sl pour la conserver sans tache, il eut de grands combats d: soutenir 
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mento sociale,1 un certo senso di colpevolezza e' un desideriO di punizione,1, 

un tnisferimimto affettivo in Maria immagine della madre buona,' una agressi-
vit:l. reazionale verso: realta che gli richiamavano l'immagine della madre 
calliva< o del padre malefico.5 Qui notiamo specialmente come Ia perturba-

' . ' eonlre le monde, le diable et Ia chair, qui font une si rude guerre a eette vertu angelique. Ce 
qu~e je sais, c'est qu'avant son entree dans Saint-Sulpice il.les ignorait encore (ibidem, n. 134). 
Questa rltardo dell'istinto sessuale, da non confondere con l'ignoranza in materia di 
castlta, n.on e poi tanto anormale in un secolo in cui Ia puberta non si raggiungcva gene"ral-:. 
mente prima del 16-17 anni. Inoltre bisogna tener con to c~e esso si spiega pure con l'auto
represslone, propria ai soggettl decisl a praticare una completa castita. 

1 La rlcerca dei luoghi ritirati o del contatto con i poveri (Cfr. BLAIN, o. c.) si splega con 
motivazionl religiose come il proposito dl pregare nel raccoglimento e l'amore del prossimo 
indigente, chc II Montfort ha senz'altro conoscluto nell'ambiente dl Rennes; rna non puO 
essere assente in tali espressioni Ia teildenza deli'ad?lescente a vivere appartato e a trovarSi 
un'anima comune tra I parla (Cfr. Ia testlmonianza del De BastiCres, in GRANDET, p. 349). 

2 Notiamo anche ciut che l'uso della disci pUna, delle catene di ferro e di altrl strumenti di 
mortificazione (Cfr. BLAIN, n. 13) non risponde solo al desiderio di autopuniz!o~e, che si 
introduce nel subcosclente quando l'identlficazlone col padre non e riuscita, rna trova 
spiegazione nell'ascetlca cristiana del tempo. II Manuale del Congregati mariani, recensen
do 1 rlmedl contra I vizi della gioventii, afferma : Cette mortification est principalement 
conven.able a un jeune homme, tors qu' il commence a senlir I~ rebellions de l'appetit semuel, 
afin que le remMe arreste le cours du mal, ella douleur le sentiment du plaisir en sa naissance. 
Aussi l'usage en est si frequent parmy les Congreganistes de Ia Vierge . .. (A. GIRARD, 
Manuel de Ia Congregation de Ia Blenheureusc Vierge, o:c., p. 267 

3 Toutle monde salt qu'il ne l'appellait que sa Mere, sa bonne Mere; mais tout le monde ne 
salt pas, que des sa pl!JS tendre jeunesse, il allalt a elle avec une simplicite enfantine (BLAIN, 
a. 18). L'affettlvita trasferita in Marla si manifestera ancora a Parigl, e in seguito, quando 
il _Montfort bacer:\ ripetutamente fino aile lacrlme le immagini della Vergine (Cfr. BLAIN, 
n. 73; GRANDET, p. 313). Ma ghi questa insistenza nella tnvocazione rna bonne Mere, fa 
vedere come la realta della materntta splrituale dl Maria si inseriscenello psichismo naturale 
di Luigi Grlgnion. 

t II Montfort sf esprimera nei prim Ianni di mlnistero con una certa rudezza verso le donne: 
per esempio con Marla Luisa e con Madame Trichet (Cfr. J. F. DEnVAUX, Folie ou Sagesse? 
Marie Louise Triche I et les premieres filles de M. de Montfort, Paris, Alsatia, 1950, pp. 65, 
87, 94, 99, ecc.). Ancora a Poltlers, tmitando un gesuita spagnolo, ha rappresentato 11 
mondo come una donna vestita secondo la·moda (Cfr. GnANDET, p. 90) che doveva essere 
bruciata insieme con lllbri e I dlpinti oscenl. Si ha qui Ia donna come personificazlone de~ 
peccato. Dal punta dl vista psicologlco si potrebbe vcdere in tutto questa una agressivltli 
lstlntiva verso l'immagine della madre calliva. L' Allaire presenta il Montfort come un 
uomo qui a porte, presque fusqu'au scrupule, Ia severite de sa morale sur Ia friquentalion 
d'un sexe diflirenl (Cfr. Abrige de Ia vie et des verlus !fe Ia saur Marie-Louise de Jesus 
Poitiers, Faulcon, 1768, p. 14). 

6 Probabllmente Ia soeieta net suoi ordinamenti e co lie autorit8 costituite ~ un sostituto 
del padre; 11 Montfort ~ portato tnconsciamente all'accettazione. passlva o_ alia Iotta. 
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zione della psichismo del Montfort lo abbia spinto a punire inconsciamente 
l'ostilita del.padre rifiutandone Ia professione e l'ideale di vita. Mentre 
Jean-Baptiste Grignion cerca di migliorare. o man tenere Ia posizione so'ciale 
della famiglia, Luigi Maria rifiuta questa volonta di promozione e pensa in
vece ad un distacco radicale dai beni temporali per abbracciare con voto Ia 
poverta di Cristo. 

II contrasto con l'ideale del padre appare chiaro da una confidenza fatta 
dal Montfort missionario a! sacerdote Des Bastieres, in 'cui manifesta Ia sua 
te!Jdenza ad· evadere dall'ambiente fainiliare e a sognare una vita di boheme: 

... dCs sa plus tendre jeuneSse, il avait resseriti un si grand attrait pour 
cette vertu (pauvret~}, qu'il avait eu des. pensees tres fortes.de quitter sa 
maison paternelle, et d'aller dans un pays inconnu, afin qu'etant destitue 
de -to uS Ies biens ctC Ia terre, il pUt" vivre p:ii.iVrement et mendier SOn pain, 
jusqu'A ce qu'il cut eu assez de forces pour gagner sa vie a Ia'sueur de son 
front, et lui ayant demandC ( dit Monsieur des BastiCres), quel metier il aurait 
choisi, il me repondit qu'il aurait toujours pref6re le .plus mecB.nique et 
1~ pl_us y!l_ a to~s !es,_autre§.1. •• r 

' •• La scelta del sacerdozio si inserisce in questa piu. profonda tendenza 
psicologica di vita' povera, determinata dalla mancata identificazione con il 
padre e il suo ideale borghese. E si coinprende come l'opposizione di Jean
Baptiste Grignion non poteva essere rivolta contra· Ia vocazione del figlio 
a! sacerdozio,', rna piuttosto cont_ro il radicale ed evangelico amore ai 
poveri e alia poverta, che stentera anche in seguito ad accettare.3 

~ 
2) Idenli{icazione coni "padrispirituali". 

( 1 ' , '" ' • j "' Un ulteriore pulsione allo stile di vita povera che caratterizza Ia vita del 
Montfort fin dallagiovimizza' provie~e dall'e~terno: dal contatto con alcuni 
ecclesiastici frequentati da Luigi Maria durante il soggiorno a Rennes. • 

. ' - '' ~ 
Cib spiegherebbe, in parte, Ie dUficolta incontrate nel Montfort neUe varie diocesi nelle 
quail non riesce ad inserirsi. 
, 1 GRANDET, p. 349. 

I . 

I N~ il Blain neil Grandet parlano di malconte~to di Jean-Baptiste Grlgnion rlguardo 
~lla voCazione ecclesiaslica del figiio, an.zi il sec-ondo riferisce che i genitor! "accord!reni 
aisement" a Luigi Maria 11 permesso di andare a Parigiper studlare teologla (GRANDET, p. 9). 

3 Cfr.lasorpresa di Jean-Baptiste Grignion quando il figllo durante Ia missione a Mont
fort porta alia casa paterna un gruppo di poveri per il pasta (GRANDET, p. 357) e, priina 
ancora, la frase circa i genitorl pronunclata dal Montfort a Parlgi' durante Ia malattia 
(BLAIN, n. 59). 

4 Il italt encore jeune quand il commenfa a s'abandonner entierement, a la divine provi
dence, et a mener une vie tres pauvre, qu'il a continue jusqu'a la mort (GRANDET, p. 349). 

~ Pour en prendre l'e3prit de l'etat eccUsiastique et en.itudier les vertus, ils'approcha des 
plus oertueux ecclisiastique3 avec lesquels il commenra d'aooir quelque liaison (BLAIN, n.19). 
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Abbiamo ricordato il Bellier, che l'ha fonnato al senso dei poveri, e il 
P. Descartes, che deve avere incitato il Montfort a prendere parte tra quelle 
fortunate persone che seguono l'amore divino mendicante e l'accompagnano 
dappertutto sans argent; sans bien, sans feu, sans lieu, sans provisions, 
depourvus de lout, n'ayanl plus rien parmi les creatures, pour ne posseder que 
Dieu seu/.1 

Non era tuttavia necessario al Montfort uscire dalla cerchia familiare per 
avcre incitamenti al sacerdozio e alia poverta: mentre nella parentela dei 
Grignion non ha trovato dei sacerdoti,' da parte materna Luigi Maria ha 
avuto l'esempio vivente di due preti animati da profondo spirito di poverta: 
si tratta dei fratelli della madre, Gilles e Alain Robert. 

II primo, mentre fungeva da rettore di Lanrelas, ha fatto nel 1687 cessio
ne di tutti i suoi beni ai suoi fratelli e sorelle "per sbarazzarsi degli affari 
temporali e dedicarsi unicamente al serviJ:iO di Dio". Qualche mese pill tardi 
egli moriva all'eta di 27 anni.3 

Suo fratello Alain Hobert, che gia nel 1683 aveva trattenuto per se 
Ie sole terre annesse ai titolo clericale, rinuncia alia successione devolvendo 
l'eredita a favore dei familiari. 4 Non si puo dubitare dell'intimita esistente 
tra Alain Robert e Luigi Maria, e dell'influsso esercitato dallo zio prete sul
l'ideale del giovane nipote.' 

II Montfort trovo in questi sacerdoti Ia sublimazione della funzione 
istintiva e primitiva della identificazione paterna: l'ammirazione per i 
padri spiriluali mentre ha rappresentato un meccanismo di difesa contro 
Ia perturbazione dell'io, ha aiutato Ia promozione del Montfort verso un 
ideale evangelico profondamente inserito nel suo psichismo. 

3) La personalizzazione. 

Sarebbe ingiusto fennarsi alia spiegazione psicologica e sociologica della 
vocazione del Montfort. Nella media e grande adolescenza il giovane e in 
grado di scegliere liberamente Ia propria carriera. Se Luigi Maria non ha 
potuto sottrarsi all'influenza dell'ambiente e delle circostanze della vita, Ia 

1 P. DEscARTEs, Les divers emplois de l' Amour divin, o. c., p. 154. 
I err. M. SIBOLD, Le sang des Grignion, o. c., p. 248. 
3 Ibidem, p. 190. 

4 Ibidem, pp. 186-190; J. HERvE, Noles sur Ia Famille du Bienheunux Grignion de 
Monlfort, o. c., p. 80. 

6 Cfr.le prime 41ettere del Montfort indirizzate allo zlo Alain Robert, in CEuvrucompM

tu, pp. 5-11. 
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sua autopromozione nel campo del sapere e neUe relazioni con gli altri e con 
Dio l'hanno reso capace di cogliere i valori morali e religiosi dell'ideale 
sacerdotale ed evangelico. Egli non subir:l. soltanto l'impronta della natura e 
dell'educazione, rna si tracceril un ideale da seguire con Costanza e fedelt:l., 
.piegando Ia natura nei limiti del possibile aile esigenze e aile aspirazioni dello 
spirito. 

La dimenslone teologica della vocazione del Montfort non e solo un pos
tulato della dottrina cattolica intorno alia grazia,1 rna un dato rilevabile 
dall'insieme della sua vita spirituale. In un giovane intellettualmente dotato 
quale si e mostrato Luigi Maria a Rennes, non si possono escludere Ie motiva
zioni soprannaturali della sua condotta. II frequente contatto sacramentale, 
I'ascolto della Parola di Dio, Ia meditazione e Ie lunghe ore di preghiera non 
poterono che far maturare Ia sua vocazione come risposta alia chiamata di 
Dio. In assenza di espliciti documenti a! proposito, non possiamo tralasciare 
di riferirci alia lettera scritta dal Montfort a! Blain e da questi riassunta nel 
suo celebre "memoife". Essa era imperniata sui versetto biblico: Egredere 
de cognalione tua, et vade in terram quam monslravero libi e invitava in termini 
vivi, animati, paletici e pieni di unzione a lasciare Ia famiglia per cercare Ia 
virtu e servire Dio in libert:l.'. 

II giovane Grignion opera un processo di personalizzazione degli influssi 
ambientali e psicologici convogliandoli verso un ideale motivato dalla parola 
di Dio e dalla chiamata della grazia. · I criteri sociale e imitativo sono inseriti 
nella dinamica della affermazione di se, e ambedue sono superati dal progetto 
cqsciente di risposta generosa all'appello interiore ad un ideale di vita evange
Iica costruita sull'amore di Dio, sull'abbandono alia provvidenza e sulla 
radicale povert:l.. 

C. RILIEVI CONCLUSIVI 

A conclusione di questo capitolo possiamo rilevare come il periodo di 
Rennes rappresenti una tappa importante dell'itinerario del Montfort. 

1 Cfr. MICHELE ScHMAus, Dogmalica cattolica, vol. 111/1
1 La grazia, Torino, Marietti 

1963, pp. 222-224; L. CoaNET, I problemi della spiritualiU.., t. 1, o. c., pp. 148-154, 167. 
I BLAIN, n. 25. 
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·1: Inriitnzitutto Ia vita spirituale del Montfort esce · dallo stadio preva~ 
Ienteniente imitativo per inserirsi in un progetto volontario di pieta e di 
perfezione cristiana. La serieta, l'impegno e Ia costanza che· emergono dal 
coinportamento di Luigi Maria a Rennes presuppongono umi domizione 
personate e cosciente a Dio, incontrato nella prcghicra e nel contatto sacra
mentale, ed autorizzano a fissare in questa periodo l'inizio vera e propriO' del
l'itinerario spiritualc. Aile graces de distinction notate dal P. Gilbert, il 
Montfort risponde con l'impegno nella pratica delle virtu cristiane, unificate 
dalla tendenza alia' perfezione. · ..... 

. 2. In secondo luogo Ia vita spirituale del Montfort ·assume un piil marca
to tono mariana. Non si tratta di un insieme di pratiche mariane occasionali, 
rna di un atteggiamento interiore di rap porto con Maria, considerata nella sua 
maternita spirituale. Rimane al Montfort il compito di approfondire e illu
minare con principi teologici Ia sua devozione mariana, rna intanto essa e 
profondamente radicata nella sua vita, sotto I'impulso della relazione mater
na e l'esperienza delle grazie richieste. 

3. Da una pi eta piuttosto assorbente, Luigi Maria si a pre alia dimensione 
degli altri, principalmente, dei malati e dei poveri. La sua carita diventa 
industriosa e provoca, coraggio e responsabilita nel portare aiuto ai fratelli 
indigenti. Ma per realizz'are questo programma il Montfort sente di dove~ 
diventare povefo ·can" i po_ve_r,i. .• .. - t.. 1. .-

,I. I 

4. In questo contesto di · povert!i. e abbandono alia prov~idenza si 
inserisce Ia vocazione sacerdotale. Luigi Maria non Ia vede come una promo
zione sociologica, rna come un modo di realizzare l'ideale evangelico della 
perfezione e della poverta. II voto di poverta precede l'entrata nello stato 
ecclesiastico. 

5. La figura spiritua}~ del Montfort incomincia ad assumere contorni 
pill netti. Egli assimila il magis ignaziano, spingendo aile estreme conseguen
ze gli orientamenti della spiritualita dei gesuiti. Come il Blain non manca di 
':'otare, Luigi Grignion appare gia come un essere singolare: si distingue dai 
suoi condiscepoli per il raccog~mento e Ie lunghe ore di preghiera, per Ia 
devozione mariana, per l'attivita caritativa, per Ia poverta e Ia mortificazione. 
E tuttavia si stenta a vedere nello studente di Rennes il futuro missionario, 
nella dinamica della sua azione e negli scatti aggressivi del suo carattere. 
La sua affettivita compressa non ha trovato modo di esprimersi integral
mente. Henri Daniel osserva: 
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Si Louis-Marie Grignion de la Bachelleraie Ctait mort A vingt-deux ans, la 
veille du jour oil il devait entrer 3. Saint Sulpice, il eftt laisse l'image d'un 
jeune saint assez semblable a l'angelique Louis de Gonzague. M~me 

tendre devotion a Marie, m~me horreur du pCche et du scandale, m~me 
garde des sens, meme ascese effrayant~, meme absorption en Dieu. On 
l'admirerait sans reserve, et aucun problCme ne se poserait :\ son sujet; 
bien qu'il fut dejA et non pas toujours en petit, l'homme qui fera le cteses
poir de Ia plllpart de ses biographes ... 1 

Dovremo seguire il Montfort a Parigi dove si precisera e manifestera 
maggiormente Ia sua fisionomia sotto l'influsso degli avvenimenti interiori ed 
esteriori nel quadro dell'ambienle spirituale di S. Sulpizio. 

1 HENRI DANIEL, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ct qu'il fut-Ce qu'il fit, 
Paris, Tequi, 1967, p. 27. 

·' 

·' 

'-• 
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CAPITOLO IV 

LA MISTICA DELLA POVERTA LIBERATRICE 
NELLA COMUNITA DI LA BARMONDIERE 

(1692-1694) 

A. Una precisazione cronologica. 
B. Povertir. liberalrice: 1. rinuncia radicale; 

2. insicurezza del povero. 
C. La dimensione soclale della poverlit.. 

A UNA PRECISAZIONE CRONOLOGICA 

Tutti i biografi del Montfort, dal Grandet in poi, situano il suo viaggio da 
Rennes a Parigi nell'autunno 1693. Luigi Maria avrebbe trascorso a Parigi 
7 anni. Esistono per6 degli argomcnti che fanno anticipare di un anno tale 
viaggio: 

1. I documenti dell'Archivio Romano della Compagnia di Gesii hanno 
permesso di stabilire con certezza che ill\Iontfort ha compiuto gli studi di fila
sofia col Padre Provost nel 1692. Il Blain concorda perfettamente con questo 
risultato facendo incominciare al Montfort il corso di teologia nel 1692, dopo 
le vacanze estive1• Lo stesso cronista fa capirc che Luigi Maria ha frequentato 
a Hennes il corso di teologia per poco tempo, poichC afferma: 

A son retour, il entra en theologie sous le PCre Magan et le PCre Baron, Jl!suites. 
Celui-ci l!tait un profond et cl!lCbre professeur de thCologie, sous lequel Grignion efit pu 
faire de grands progrCs en cette science. l\lais Ia divine Providence qui voulait le 
rendre parfait en celle des saints, I 'appclla a Paris pour l'instruire dans l'l!cole des plus 
pures vertus eccll!siastiques: jc parle des sl!minaires de Saint-Sulpice ... 2. 

Il senso di questa frase C che il Montfort non ha potuto approfittare della 
scienza teologica di P. Baron, rna ha iniziato il corso e 1'ha presto interrotto. 
Quanto tempo abbia seguito tale corso non e precisato; tuttavia bisogna esclu-

1 Nelle due copie del ms. Blain si trova la nota marginate della stessa scrittura del 
copisti "en 1692" (BLAIN, n. 22). 

2 BLAIN, n. 22. 
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dere l'interpretazione tradizionale dei biografi secondo cui il Montfort sarebbe 
rimasto a Hennes fino all'autunno 1693. Infatti e estremamente inverosimile 
che il Blain dopo aver tramandato molti particolari circa gli anni trascorsi a 
Hennes dal condiscepolo, passi sotto completo silenzio il suo ultimo anna di 
frequenza del Collegia. Inoltre, riferendosi ai primi tempi trascorsi dal Mont
fort a Parigi, egli afferma che Ia dame ne paya sa pension que pendant quelques 
mois, sicche Luigi Maria si trovO abbandonato economicamente durante gli 
anni di carcstia 

1

1693 e 1694 espressamente citati da una seconda nota margina
le1. Se il Montfort fosse partito nell'autunno 16932 si sarebbe trovato senza 
pensione nel1694 e non prima, essendo passati alcuni mesi (almeno due) dal suo 
arrivo nella capitale3• Invece, sia Ia nota marginale che il testo del Blain, che 
racconta le veglie ai morti cui si sottopose il Montfort quando la benefattrice 
cessO di pagare, fanno riferimento al 1693: dans l'annee 1693 dont je parle4. 
Tutto questo collima a perfezione, qualora si ponga il viaggio del Montfort tra 
ilnovcmbre e il dicembre 1692. 

Una conferma csplicita in tale senso proViene da, Picot de.Clorivihe: egli 
asserisce che Ia mortc di La Barmondihe avvenne a peu pres vingt-un mois de
puis I' entree de M. de Montfort dans sa communaute5• Essendo La BarmondiCre 
d.eceduto il 18 settembre 1694, occorre trasportare verso il dicembre 1692 
l'entrata del Montfort nella Communita del medesimo La BarmondiCree. 

1 Cfr BLAIN, n. 30 (La nota e presente in tutt'e due le copie manoscritte). 
2 In genere i biograCi, e dopo di loro Les CEuvres Completes de Saint Louis-Marie Grignion 

de Montfort (p. XIX), pongono il viaggio del Montfort nell'autunno 1693. L'espressione 
del Grandet C vaga vers l'annie 1693 (p. 9) e si basa sui presupposto inesatto che Luigi Maria 
abbia terminato il corso di fisica a l'dge de vingt-ans (p. 8). I Cataloghi dell' ARSI dimostrano 
che ill\lontrort ha terminalo Ia filosoria nel1692 all'el:\ di 19 anni. I biografi posteriori 
hanno tolto l'approssimazione di Grandet ritenendo la data del 1693. 

3 Ricordiamo che nel collegia di Rennes le scuole iniziavano "in lucalibus", cioC il19 otto
bre (Cfr. G DuRTELLE DE SAtNT-SAVEUR, Le College Saint-Thomas (1604-1762), in Les 
etablissements des Jisuites en France (DELATTRE), t. IV, v. Rennes, c. 358). Dall'arrlvo alia 
capitale all'entrata nella Com unit:\ di La BarmondiCre occorre lasciare trascorrere i glomi 
passati dal Montfort "dans un petit trou d'ecurie" (GRANDET, p. 350) e poi presso M. He 

de Montigny (GRANDET, p. 9). ' 
" BLAIN, n. 43. 
5 PtcoT DE CLomvtERE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 35. 

Precedentemente perO questa biografia pone il viaggio per Parigi sotto la data 1693 messa 
in cima alia pagin~ 21. 

6 E' diflicile giungcre a maggiori precisazioni, finchC: non si ~coprano nuovi document! 
decisivi. 11 Grandet riferisce che durante il viaggio del Montfort il Iomba une si grande 
aboitdance de pluye qu'il en Jut moullte jusqu'Q Paris (o. c., p. 9); Picot de Clorivifre conclu
de che: on etoit alors au commencement de l'hiver et les pluies continuelles qui l'accompagne
rent tout le temps qu'il Jut en route, devoienl nalurellement augmenler encore sa peine 
(o. c., p. 21). Ma probabilmente si tratta anche qui dl una sollecitazione del testa del 
Grandet, fatta dal Picot nell'intento di chiarirlo, rna senza rilevanza storica. 
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2. A_d anticipare Ia data del soggiorno di Luigi Maria a Parigi ci spinge Ia 
doppia testimonianza del Blain e del Leschassier che parlano di "dieci anni" 
rilerendosi al periodo trascorso dal Montfort a Parigi: 

h ... U sortlt dix ans apres de Ia capitate de France com me il y etalt entr~. sans avolr 
vU rlen ... 1 

I. •1 ••• Il a ete pres de dix ansA Paris, sans recevoir d'eux aucun secours.1 

• 
Si tratta di espressioni approssimative, che acquistano tuttavia maggior 

valore portando ad 8 gli anni del soggiorno del Montfort a Parigi. 

3. Una lettera del Gesuita P. Gerard, antico condiscepolo del Montfort a 
Hennes, afferma: 

1 
" 

11 est vrai que je me separal de lui apres le cours de philosophic que nous ftmes 
ensemble, mais nous n_ous retrouv~mcs bient~t A Paris oU nous nous sommes vus 
durant quatre annees. Depllts ce temps h\, je le perdis de vue et tout ce que je pus en 
savoir, c'est qu'il travaillait avec ardeur, dans la vigne du Seigneur, dans Ie Poitou .. 3 

Riferendo fale lettera, T. Ronsin precisa le date, annotando quanto segue: 
• 

Le 30 octobre 1692, Louis Bertrand Gerard entr~t au noviciat des PCres jesuites, a 
Paris •.. 11 d~meura dans Ia capltale jusqu'S. l~autom!le de ~~95, soit environ trois 
annees. Montfort arriva a Paris uneannee plus tard et y demeura sept ans. De 1695, 
le PCre Gerard proressa cinq ans a Moulins, puis il fit quatre annees de theologle a 
Paris, oli il eut encore occasion d'y revoir Montlort, qui y sejouma de PAques 1703 
a PAques 1704.4 • • I 

Come si pu6 osservare, ponendo come fa il Ronsin il viaggio del Montfort 
a Parigi nel 1693 i conti non tornano: si dovrebbe ridurre a tre anni il tempo 
in cui Gerard e Montfo~t potcrono rivedersi a Parigi, mentre Ia lettera di Ge~ 
rard parla di quatre, annt!es supponendo Ia presenza del Montfort a Parigi nel 
1692. I 

4. Trasportando nei' 1692 la data cteua partenza diventa pill facile conci
liare il racconto di Besnard con quello di Thomas, circa l'associazione stabilita 
dal Moiltfort col Poullart ctes Places a Rennes. 11 P. Michel, il pill recente bio
grafo di Poullart des Places, trova difficlle che l'associazione abbia potuto 
continuare per ·tre o quattro anni all'insaputa del precettore e dei parenti del 
Poullart&. Anticipando di un anno Ia cosa diverrebbe pill verosimile. 

1 BLAIN, D. 28. 
2 Lettera del Leschassler al Vescovo di Poltiers, 13 maggio 1701, in Correspondence de 

M. Tromon, t. III, Melanges, n. 634, pp. 350-351 (ms, Archivio S. Sulplzio, Parigi). 
3 La lettera e riportata da BESNARD, Vie de Messire Louis-Marie Grignlon de Montfort, 

t. III, pp. 181-182. 
4 T. RoNsiN, Le Bx de Montfort et le Pfre Gerard, in Messager de Marie Reine des creurs, 

30 (1933), p. 305. 
6 J. MICHEL, Claude Poullarl des Places, fondaleur de Ia Congregallon du Saint-Esprit 

(1679-1709), Paris, Ed. S. Paul, 1967, p. 23. 
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l'overla l!beratrice 

5. AI margine dell"atto di battesimo del Montfort c'e una ·nota:"DWvre a 
M. de Ia Bachelleraye le 26 avri/1693. Si tratta con ogni probabiiita del riiascio 
dell'atto di battesimO in occasione della tonsura di Luigi Maria: Blain afferma 
che nel 1693 il etait alors tonsurll. Se il Montfort fosse partito nel novembre 
1693 non si spiegherebbe a che potesse servire l'atto di battesimo. 

Resta da stabilire chc cosa ha fatto Luigi Maria durante illungo periodo di 
Parigi e soprattutto che orientamento ha preso la sua vita spirituale a contatto 
con l'ambiente slllpiziano. 

E certo che ii Montfort negli 8 anni trascorsi a Parigi (1692-1700) ha vissuto 
un'intensa esperienza spirituale, .nella quale eSli assimilera alcuni elementi 
essenziali della cosiddetta Scuola francese senza tuttavia lasciarsi incasellare 
nel' tipo dell'ecclesiastico ritenuto ideale dai seminari sulpiziani. E un'espe
rienza densa di tensioni e contrasti, caratterizzata da una parte dallo 
sforzo del giova~e Montfort di impreg~arsi della spiritualit8. e del metodo 
edticativo dei suoi formatori e dall'altra dall'emergere" della sua personalit8. 
con tutto il dinamismo e l'originalit3. che le veniva dalla natura e_ dalla 
grazia e che irllpediva l'inteSrazione". lnserimento e originalit3., assimilazione e 
rigetto, obbedienza e carisma sono momenti dialettici che' contribuiscono a 
delineare Ia tappa parigina deH'itinerario spirituale di Luigi Grignion. Analiz
ziamola nei particolari incominciando dal soggiorno biennale del Montfort nel 
seminario dei pauvres ecc/Csiastiques di La Barmondiere (dicembre 1692-
settembre 1694). 

B. POVERTA·LIBERATRICE 

Qpando il Montfort parti da R~nnes l'ideale di una vita povera, morti
ficata, abbandonata alia Provvidenza era gia profondamente impresso nella 
sua anima. Ma il contatto con l'ambiente familiare gli rendeva difficile 
realizzare tale programma contrastante con i pensieri del padre. La prima 
impressione ricevuta nell'entrare nell3. Comunit8. dei pOveri ccclesiastici, fan
data e diretta dall'ex-parroco di S. Sulpizio Claude Bottu de La Barmon
diere, e stata di ottimis_mo: avevatrovato l'ambiente.adatto per.servire Dio 
in liberta, una specie di terra promessa dove sarebbe stato facile realizzare i 
desideri di perfezione e un'adeguata preparazione a! sa"cerdozio'._ 

In realta i primi mesi trascorsi nella comunita di La Barmondiere furono 
per Luigi Maria un periodo felice, nel quale potc seguire l'impulso interiore 
che Io portava alia pratica di una mortificazione, poverta, preghiera o 
concentrazione soprannaturale spinte al massimo. 

r 

1 BLAIN, n. 31. ' . 
2 Cfr BLAIN, nn. 24-25. 
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Cripitolo IV 

Soprattutto Ia poverta appare Ia dimensione fondamentale del giovane 
chierico: essa riceve un impulso e una chiarificazione dal C:Onfront'o conle nor
me vigenti nella Comunita di La Barmondiere. 

L'ambiente sulpiziano che accolsc il giovane Grignion era infatti ben 
lontano dal meritare Ia critica spietata lanciata dagli scrittori spirituali contro 
l'avarizia del clero del xvu0 secolo e il suo attaccamento aile ricchezze1• 

La poverta, sia pure attraverso il riconoscimento della legittimit:l del sistema 
beneficiario2, faceva ormai parte della spiritualit3. sacerdotale e veniva motivata 
non pill col presupposto della rnalizia intrinseca dei beni terrestri, come faceva 
Bourdoise3, rna col riferimento all'esempio di Cristo, alla pratica della Chiesa 
primitiva, all'esigenza della vita spirituale e apostolica e della tonsura, con Ia 
quale il chierico prendeva il Signore come sua parte di eredita.4 • "" 

II sacerdote Bottu de la Barmonctiere si inserisce in questa corrente d_i 
poverta. Pur usufruendo di cospicue ricchezze5 egli vive secondo uno stile 
austero e povero e si dedica aile opere di carit:i; soprattutto, nello spirito del 
Concilio di Trento, contribuisce alia soluzionc dello spinoso problema della 
fonnazione dei seminaristi povcri6 fondando per loro una com unit:\'. 

1 err I. NovE, La formation du clergi Q Ia pa~vrete rdans Ia seconde moil it du xvue 
sMcle, in Revue d'histoire de l'Egiise de France, 52 (1966), n. 149, pp. 75-77.-

2 Per le origini, il slgnificato e gli abusi di talc sistema, cfr P. BnoUTIN, La rCforme 
pastorale en France au xvue siecle, Tournai, DesclCe, 1956, t. ll, pp. 497-506. 

3 Bourdoise idenlifie un peu rapidfmenl richesse et domaine de Sa/an (I. NoYE, o. c., p. 77). 
err Les richesses ou maximes cliriliennes el ecclesiastiques de messire Adrien Bourdoise 1. II, 
c. XI, sent. 2, p. 60 (Archivio diS. Sulpizio, ms. r. 36). 

4 err S. VINCE:ST DE. PAui., .E~/retiens spirifuels aux missionnaires, textcs reunis et 
prCsentes par A. DoorN, Paris, 1960, pp. 796, 959 e 800; L. Tno:ssoN,' Exameris particilliers, 
Lyon-PCrisse, Paris-Mccqulgnon, 1821, t. II, p. 269-289; J.-J. OLIER, Traili des saints 
ordres, Paris, 1929, pp. 24-50. 

5 Grandet lo definlsce homme fort riche et de grande verlu (o. c., p. 10); l'autore delle 
· Remarques hisloriques sur l'iglise et' Ia paroisse de Sf. SufpiCe parla dci suoi moyens qui ne 
son/ pas mediocres (o. c., t. III, p. 396). 

0 err il capitola XI: La grande misfre des pauvres icoliers plaie majeure de l' Eglise de 
France, di J. 1\lrcnEL, Claude-Fran~ois Poullart des Places, o. c., pp. 102-127. 

7 I documenti sulpiziani sottolineano Ia charite tres considirable di La BarmondiCre peri 
poveri e soprattutto per gli aspiranti al Sacerdozio qui viennent des Provinces, (quorum 
virtutibus obstat res angusta domi) lesquels n'ayanl pas toutes les commodilez pour advancer 
dans les estudes et dans les fonclions EccUsiasliques qui s_'exercenl dans les Siminaires, 
lrouvent dans Paris et dans la Paroisse de S. Sulpice le centre de Ia saine doctrine el de la 
religion sincere, une relraite assurie par la chariU de M. de Ia' Barmondifre, qui les inslruil, 
qui les loge etles enlrelienl presque de tout gratis, sans exiger pension de ceux qui n'en onl pas 
les moyens et qui onl des marques d'une bonne vocation a l'estat Ecclisiasfique (Remarques his
loriques . .. , o. c., t. III, p. 396-397; err pure Registre des assembUes du Superieur de 
Saint Sulpice, ms. c. pp. 325-334). 
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Pouerta liberatrice 

II Regolamento~ scritto dalla mano di La BarmondiCre e ap(>rovitto da 
Tronson, si apre con queste parole programmatiche: 

Regtement general des pauvres ecch~siastlqucs cstudiants qui vivent en common 
joignant le sCminaire de Saint Sulpice a Paris, 3. l'honneu_r de Ia vie pauvre, mCprisCe 
et laborleuse que Jesus a mene pendant les trente annCes de sa vic cachCe pour se disposer 
aux fonctions de son divin Sacerdocc sous Ia Protection de Ia Tres Sainte Viergc, de 
Saint Joseph, des Saints ApOtres ct des hommes apostoliques. Ccux auxquels Dieu 
accordera Ia grAce d'estrc reccus dans cette maison, bien loin d'avoir Ia confusion 
de Ia qualitC de pauvre, s'cn estiment fort honorCs, puisque JCsus l'a rendue si glo· 
rieuse en sa personne, en ses plus chers am is et en toutes ses maximes. 
lis auront so in de lcs apprendre et de Ies mediter sou vent et ils reront particulierement 
reflexion avec Saint Ambroise: lib. 5 in Lucam: que Ia pauvrett;: "ordine prima est et 
parens quacdam generatioque virtutum, quia qui contcmpserit saeCularia, ipse 
merebitur scmpiterna, nee palest quisquam meritum regni coelestis adipisci; qui 
mundl cupiditate prcssus, emergendi non habet racultateml. I 

Questa introduzione e citata integralmente, perche ha un carattere di 
sintesi; le motivazioni dei precedenti autori spirituali sono riassunte e convo-' 
gliate nel lora centro focale: Ia persona di Cristo. La Cofnmunit3. dei pover{ 
ecclesiastici si dovra modellare sull'esempio del Cristo, che a Nazareth si dispose~ 
nella poverta aile funzioni del Sacerdozio, ne esaltO l'eccellenza nel suo inscgna
mento e ne trasmise ai suoi discepoli l'amore. La poverta non solo dovra essere, 
considerata come motivo di onore, rna essa sara la base di ogni altra virtU. 
Questa affermazione e la versionc positiva dell'argomento ricorrente nei rifor
matori del clero lungo l'arco del XVII'? secolo: come l'avarizia dei preti e Ia 
sorgente di ogni disordine, perche rende insensibili nei riguardi di Dio e dei 
compiti apostolici, cosl Ia poverta e la madre chc genera le altrc virtU· a causa 
del, suo carattere Iiberatore. Essa offrc·la possibilit3. di emcrgcrc sulle cupiditA 
terrene e permette di conscguire il regno celeste. 

Per una diecina di volte Luigi Grignion ha senti to ripetere le parole del 
Regolamento, che veniva letto a tavola ogni due mesi e doveva essere cono
sciuto e accettato da ogni membra che entrava a far parte della Comunita2• 

' E' certo che il Montfort non ha mutuato dall'ambiente sulpiziano il suo 
orientamento verso Ia poverta. Esso era gill profondamente inserito nel suo' 
psichismo come ideale di vita, anteriormente alia sua vocazione al sacerdozio. 
L'influsso del Bellier e del P. Descartes, l'esempio degli zii materni, l'impulso 
istintivo di distinguersi dal padre, forse anche I' Avertissement aux Clercs di 

1 11 manoscritto, composto da 5 grandi pagine, si trova nell' Archivio' di S. Sulpizio a 
Parigi. Sulla copertina un'altra mana ha postillato: Original du Reglemenl general lu et 
approuve pUr Monsieur Tronson. Esso e stato pubblicato da P. EYCKELER in Echo des 
Missions, nn. 221 e 222 (janvier et revrier 1952). 

2 Cfr RAglement general, rns. c., p. 1. 

87 
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MichelLe Nobletz1, l'avevano deciso a scegliere Ia poverta quale condizione 
di vita. Anzi il progetto volontario di condurre una vita povera assunse una 
carica di impegno religioso definitivo nel voto pronunciato da Luigi Grignion 
sulla strada verso Ia capitale2• 

Non si puo sottovalutare questo voto di poverta emesso da Luigi Maria 
giunto ormai all' eta di 20 anni. Esso rappresenta Ia conclusione di un penoso 
conflitto interiore tra l'ideale di poverta profondamente senti to e le pressioni 
dell'ambiente familiare che non comprende le sue aspirazioni: esso si risolve 
ora improvvisamente, per crisi, lungo Ia via per Parigi in vista del sacerdozio. 

La partenza del Montfort da Rennes piii che una partenza e una 
"rottura"3 : un taglio netto con Ia famiglia, simboleggiato come in Francesco 
d'Assisi' dallo spogliamento dei vestiti ricevuti dai parenti, una liberazione 
dal danaro e dai beni del mondo e un passaggio dalla condizione borghese alia 
categoria dei poveri. II Montfort esprime col voto di poverta Ia sua uscita 
definitiva dall'adolescenza, in cui le scelte incominciano a gerrnogliare "e ad 
alimentarsi, rna non si ha ancora raggiunto Ia capacita di au~o:-proniuoversi' 
liberamente superando i condizionamenti sociali. Ora invece egli si giudica 
Iibera per l'attualizzazione di se stesso secondo le aspirazioni del suo spirito 
e Ie esigenze della vocazione. 

La Comunita di La Barrnondiere offrira al Montfort l'ambiente adat-, 
to per tradurre in pratica Ia poverta e vi verne le dominante mistica: purifica-, 
zione dell'istinto possessivo per un abbandono totale inDio Provvidenza. 

Vediamo ora come Luigi Maria ha inteso il suo voto di poverta e come l'ha 
vissuto nei due 3.nrii trascorsi con La Barmondiere tra gli ecclesiastici poveri, 
per comprendere il cammino verso Dio da lui percorso attraverso Ia poverta. 

1. Rinuncia radica/e. 

' Se paragoniamo Ia poverta del Montfort con Ia concezione corrente 
' nell'ambiente sulpiziano vi notiamo il contrasto prima della convergenza. 

1 Dom Michel d3. ai chiericl questo avvertimento: L'escholier qui itudie la sainte lhiologle 
dolt s'habiller humblement comme le plus pauvre escholier, fuir l'amilii des personnes qui 
sont en eslime devant le monde itantlogi dans Ia maison d'un michanique: il ira en Ia compa
gnie des plus abjecls escholiers en tout lieu ... {C!r KERBtmou, Les Missions brelonnes, 
Brest, 1933, p. 45). 

2 GRANDET, p. 350. 
3 C!r L. Pt;aouAs, Grignion de Montfort, les pauvres et les missions, Paris, Cer!, 1966, p. 9., 
4 II Montfort si richiamera all'esempio diS. Francesco d'Assisl nel Cantico Les Trisors 

de Ia pauvretl, str. 16, in CEuvres completes, p. 1030. 
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Poverlil. liberatrice 

II progetto di Olier peri seminari ·dioccsani prevcdeva peri minis/res de 
la direction Ie risorse sufficienti 31 loro mediocre entretien1, sicche si ritenne 
normale nella tradizione sulpiziana l'accettazione da parte dei direttori dci 
seminari di uno o pili benefici2. 

Il sistema beneficiario rion e. per nulla contestatO, rna esso C visto Come 
un mezzo provv!denziale che difende il s·acerdote da una condizione di bisogno 
e di miseria, che toglierebbe Ia liberta della spirito per Ia preghiera e per il 
ministero. E Ia scelta di una via niedia, nella quale Ia poverta interiore e il 
distacco coesistono con il possesso e l'uso dei benefici. II pericolo di questa 
posizione viene finemente espresso dall'osservazione di I. Noye: Sans qu'on le 
dise loujoUrs, on s'assui'e assez de bien, pour ne pas conipromettre les avaiztages 
de Ia pauvrete3• 

L'ispirazione del Montfort e sensibilmente differente .• Affcrmando di 
voler rien posseder en pro pre, secondo l'espressione di Grandet,' egli· opta 
per una poverta radicale che esclude Ia sicurezza e l'appoggio provenienti 
dalle rendite regolari dei benefici. II promotore della fede, nel processo di 
beatificazione del Montfort, ha ben capita Ia reale intenzione del giovane 
Grignion, rna ha avuto il torto di vedere intaccata tale poverta radicale dalla 
sua accett:nione di benefici'. 

In realta il Montfort prendera possesso nel giugno 1695 della Cappellania 
diS. Julien-de-Concelles nella diocesi,di Nantes', come pure manterra il titolo 
del fonda della Bachelleraie cedutogli dal padre il 13 agosto 16977• Appena . - ... -- . 

1 J.-J. OLlER, Projel pour l'itablissement d'un slminaire dans un dioc~se, Paris, 1651.. 
err I. ~OYE, Le pro jet de M. Olier pour les slminaires dioclsains, in La Tradition sacerdolale,_ 
Le Puy-Paris, 1959, p. 226-229. 

2 Cfr I. NoYE, La formation du clerge (}: Ia pauvrete, a. c., p. 81. 
3 Ibidem. 
4 "Nescio quomodo votum bocce adimpleverit cum sciamus, subinde eum pcnsiones, et 

beneficia ecclcsiastica non solum, sed bona immobilia possedisse, cum bonos-. reperit 
donatores" (Beatificationis et canonizalionis ven. servi Dei Ludovlci Mariae Grlgnlon 
de Montfort. Animadversiones R.P.D. Promo/oris fidei, A~. II, n. 13). 

5 ... L'gimabl! Providence de Dieu m'a fai_l ~voir, sans que j'y aie jamals pense, une 
chapellenie d'environ 100 ll. (}:deux lleues de 1\~anle_s, doni je suis pourvu tellement qu'elle lJle~ 
servira de litre_ (Lett~ra di Luigi Grlgnion allo zlo, 11Iugllo 1695,1n CEuvres completes, p. 9). 

8 Il13 agosto 1697 I genitori di Luigi Marla lo dotarono con atto ~otaril~ de!la proprletb. 
della BacheiJerale dalla rendlta dl circa 80 livres annuali (Cfr J. HEnvE, Notes sur la Fa~ 
mille du Bienheureux Grignion de Montfort, o. c., pp. 29-30). • 

7 Notlamo che Ia rendita della cappellania ammontante a circa 100 llvres unita alia 
somma di 160 llvres pagata da Madame d'AlCgre bastava esattamente a soddisfare Ia 
pensio~e del seminarlo fissata a 260 H_vres (Cfr L_et~r~ 2,1n_ CE~_:~vres compMt~, p. 9). 
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potn\, rinuncera al prima titolo e avrebbe rinunciato anche al secondo se non 
ci fosse stata Ia proibizione della Chiesa'. L'ispirazione personale del Mont
fort C. netlamente contrail sistema bcncficario, non nel senso di una condanna 
oggettiva, rna in quanta e ritenuto incompatibile con Ia vocazione apostolica2• 

La divergcnza nella concezione della poverta si manifestera particolar
mente durante Ia vita missionaria del ~lontfort; nei due anni trascorsi nella 
comunita di La Barmondiere non ci sara qucstione di bcnefici (almcno nulla 
ci e stato trasmesso sull'argomento), anzi Luigi Grignion trovera un ambiente 
dove avril modo di attuare il programma di completo distacco dai beni terreni 
cui si era impegnato con il voto di povcrta. 

II regolamento di La Barmondicrc aveva codificato e giustificato Ia con
dizione povera degli ecclesiastici ammcssi nella comunitA: a questi era do
mandata di compiere i servizi piit umili3, di prendere il cibo come un'elemo
sina', di rifiutare abiti di lusso5, di non considerarsi proprietari delle cose con-

1 II :Montfort avcva acccttalo Ia cappellania di Saint-Julien-de-Concelles in vista del 
titolo richiesto per l'ordinazione sacerdotale oltre che per completare la pensione del semi
nario. 1~ certo, perO, che dal 1697 al 1700 egH si e trovato provveduto di due benerici sia 
pure modesti. PerchC li ha man ten uti in questi trc anni? Non possiamo rispondcre che 
formulando delle ipotesi: 0 e stato impcdito dai direttori del seminario, 0 i due bcnefici 
erano necessari per soddisfare alla pensione. Comunque sia, l'orientamento del Montfort e 
per l'abbandono di ogni beneficia. A I_?Ochi giomi dall'ordinazione sacerdotale rlnuncia 
alia cappe11ania (Cfr Alto notarile del23'giugno 1700, in Archivio generate della Compagnia 
di Maria, Roma), ncll'apri1e 1701 declina prontamente un canonicato orrertogli da ~ladame 
de l\tontespan lui allt!guant que je ne voulais jamafs-scriverb. il ~lontfort a Leschassier
changer lei divine Providence dans uncanonical ou un benifice (Lettre 6, in CEuvres Completes, 
pp. 16-17) e il28 agosto 1704, scrivendo alia madre, protesta: Je renonce a tout, hormis mon 
litre parce que l' Eglise me le dlfend (Lettre 20, ibidem, p. 55). 

2 II :'llontfort ammettera il possesso del bcni rnatcriali (L' Amour de Ia Sagesse eternelle, 
n. 197, ibidem, p. 201; Canlique 20, str. 38; 22, str. 23, ib., pp. 1035, 1053); anzi non condan
nera neppurc l'uso di oggettl di lusso (Regles des prMres missionnaires de Ia Compagnie de 
Marie, n. 39, ibidem, p. 700), rna ai rnisslonari della Cornpagnla di Maria richiedcrlt a pill 
riprese l'abbandono di ogni beneficia il cui possesso C giudicato contrario al distacco aposto
lico (Ibidem, nn. 5, 6, 10, 12, pp. 690-691, 692 s). 

3 Pour honorer Ia pauvrete de nostre Seigneur el tout'es les humiliations qui en sonl les 
suites ordinaires, lous seront disposes a pratiquer volontiers, et mesme avec joye les actions qui 
paraissenl aux yeux des mondains viles el miprisables, comme sonl de ballaier, de porter et 
arranger dubois, de servir aux malades eta Ia cuisine elfaire le Rifecloire, laver Ia vaisselle 
et chases semblables (RCgl. general, p. 1). 

4 ••• lis prendront indilfiremment ce qui sera presente comme une aumdne que Dieu leur 
envoie . .. (Ibidem, p. 2). 

5 On ne porte aucun habit (quoiqu'on l'eul receu par charite) qui ne soil dans la modes lie et 
la pauvrete Ecclisiaslique, surtout celle qui se dolt pratiquer dans lei matson (Ibidem, p. 5).' 
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cesse a loro uso1 e di consegnare all'incaricato ogni Offcrta che in qualsiasi 
modo potcssero ricevere2• 

Non si scorge nel Regolamento nessuna spinta o invito a uscire dalla 
condizione sociale di poveri; al contrario l'essere poveri C. ritenuto un grande 
onore, poichC C imitazione della vita pauvre, mCprisCe el laborieuse di Cristo3; 

II Montfort trovo dunque nell'ambiente sulpiziano Ia liberazione dal 
condizionamen'to familiare di Rennes nel quale si cercava di emergere o al
mena mantenere il grado sociale conquistato: Ia discesa verso !'infima 
frangia della societa, sognata nell'adolescenza. e confermata con voto nel 
viaggio a Parigi, si puO ormai realizzare. 

Luigi Grignion vivra da povero, esperimentera concretamente i disagi che 
tale situazione comporta, si adcguera aile prcscrizioni regolamentari, rna co·n 
una netta tendenza a superarle nella lettera e nello spirito. 

La relazione del Blain trasmette alcuni dati episodici riguardanti Ia 
povert3., che dimostrano tale orientamento. . 

II Regolamento di La Barmondiere prendeva delle misure precise per il 
tempo dei pasti, un temps fort dangereux pour /a sante de l'dme, et meme du 
corps: bisognava tenere lo spirito occupato nella lcttura e non ricercare mai i 
cibi piacevoli'. II giovane Grignion non solo scarta Ia parte migliore dei cibi 
rna si accontenta di meta porzione, imponendo al suo organismo un regime 
alimentare tanto esiguo da essere g\udicato dal Blain come Ia penitenza piii 
rude del periodo'. Similmente il Montfort rinuncia alia colazione consenlita 
ai seminaristi quando passavano la notte nelle famiglie vegliando i morti, e 
ciO suscita le mormorazioni dci compagni8• Senza dubbio il fcrvore di Luigi 
Maria oltrepassa le norme regolamentari. 

Un'altra volta e offerta a] Montfort l'occasione di confermare Ia sua 
coerenza con la professione di radicale povcrt3.. Gli vienc regalata une fort 

bonne soutanel/e el fort chaude pour son usage: egli sene Iibera insieme ad altri 
vestiti questuati, a favore di confratelli poveri'. Si tratta probabilmente della 

1 Ils ne regardent point les hardes, meubles, liures, ou autres choses de la matson qu'on 
leur accordera pour leur usage, comme des choses qui leur appartienrient . .. (Ibidem, p. 4). 

2 ••• its recevronl humblement ce qui sera offer!, et its n'en garderont rien pour eux 
quoi que ce soil . .. , mais ils reh.dront fidellement le tout a celui qui sera prepose pour re
cevoir ces choses (lb., p. 4). 

3 Ibidem, p. 1. 
" Ibidem, p. 2. 
6 BLAIN, n. 43. 

6 Ibidem. 
7 Ibidem, n. 35. 
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vestc nuova fatta confezionare, a costo di chissa quali sacrifici, dalla persona 
a lui pill cara, cioe da sua madre, come riferisce il Grandet1• In questa at
tenZione materna, Luigi l\faria avra probabilmente visto una espressione del
l'ideale familiare contrastante con Ia condizione povera da lui scelta: egli non 
indossera mai vestiti nuovi e di buona stoffa, rna si accontenteril di quelli 
usati da altri poveri, come aveva gia fatto sulla strada verso Pmigi'. 

Secondo lo spirito del regolamento, il Montfort imitera infine Ia vita la
boriosa di Cristo, sottomettendosi trc o quattro volte alia settimana allavoro 
notturno della vcglia dei morti, onde contribuirc al pagamento 'della sua 
pensione3• L'csperienza dcllavoro per guadagnarsi Ia vita avril influito sulla 
concezione della poverta, qualc sara espressa nei Cantici e nella Regola per Ia 
Compagnia di Maria? E' certo che questi scritti escludono dalla vera poverta 
di spirito una vita pigra che non fa altro chc mendicare' e richiedono d'altra 
parte ai Missionari di guadagnarsi il pane col sudore della frontc, rinunciando 
a qualsiasi qucstua diretta a procurare i mezzi di sussistenza5 : Ia poverta 
apostolica sara agli antipodi della poverta mendicante. Per il momenta il 
Montfort esprimc Ia sua poverta nellavoro e nella qucstua contemporanea~ 
mente6 . 

Un altro aspetto della poveita del Montfort non trova riscontro nelle 
norme del regolamento di La Barmondiere e dimostra particolarmente l'ori
ginalita della sua ispirazione: l'insicurezza del povero. 

• 1 Sa mere lui ayant fait falre une Soulanne neuve, il Ia donna a un pauvre Prttre qu'il 
trouva et prlt la slerine (GRANDET, p. 351). 

' Ibidem, pp. 350-351. 
3 BLAI~, n. 32. 
4 . Jesus ne- veut point a sa suite 
'· Les p3.uvres qul sont paresSeux; 

Le paresseux est sans merite, 
On le lie, -on le jette aux feux. 
Dieu ne veut pas m~me qu'll mange 
Quand i1 ne veut que reposer, 
Et quand, par un malheur lltrange, 
II ne s'adonne qu':\ gueuser 
(Cantique 20, str. 45, in fEuvres completes, p. 1037). ...--

5 err Rtgles des pr~lres mis.';ionnaires, nn. 13~15, ibidem, p. 694; Aux associes de Ia 
Compagnie de Marie, n. 10, ibidem, p. 720. 

6 Dieu ... lui inspira (A M. de La BarmondU~re) de choisir M. Grignion avec trois 
au/res . .. pour veiller les morts sur Ia paroisse de Sainl~Sulpice, .. afin de trouver dans la 
retribution qui itail attachee a eel ol/ice, de quol fournir a leur pension. Son entrelien lui 
restait encore a trouver, et il risolut de le chercher dam la chariU du prochain ... (BLAIN, 

n. 32). 

92 



Poverta liberalrice 

2. L'insicurezza del povero 

Indubbiamente il Regolamento mirava a far amare Ia condizione di 
povertA in cui si trovavano i seminaristi, fichiamandone i vantaggi e apPellan
do all'esempio di Cristo. Non intendeva tuttavia tenere gli ecclesiastici in 

:uno stato di insicurezza: si supponeva invece una base econo~ica che gar~n
tisse ill oro sostentamento e Ia possibilita di proseguire con relativa tranquilli
ta negli studi tcologici. 

L'esperienza vissuta dal Montfort sotto l'influsso del suo orientamento 
interiore e degli avvenimenti accaduti in que! tempo, fu molto diversa: egli 
visse e accettO una poverta di insicurezza, priva di sostcgni economici ed 
esposta all'incertezza del domani. 

Si era nel tempo di una terribile crisi economica gellerale: il Blain ritorna 
a pill riprese nei suoi scritti agli anni 1693-1694, descrivendoli come annate di 
carestia e di fame, che toccano il punto pill critico nell'inverno del 16931• 

Egli dipinge a vivi colori Ia drammatica situazione delli'capitale, pullulante di 
poveri in cerca di pane e risonante delle loro grida di dolore2, 

1 

GU storici del tempo sorvolano generalmente sulla carestia del 1693 per 
fennarsi sui terribile inverno 1709; tuttavia la descrizione del Blaine perfetta-
mente contermata dai vari documenti. l 

II Registre des Assembltes du Superieur general de Saint Sulpice riferisce 
due deliberazioni prese neUe riunioni di novembre-dicembre 1693 a Cause de. lU. 
grand'e cherte en toute chose: 1. distribllire tre volte Ia settimana il pane' ai p·a: 
veri per la somma.di mille livres; 2. aumentare-Ia pensione dei seminaristi di 
due scudi al mese (provvedimento abolito nell'ottobre 1694 attendu que le prix 
du bUd estoit beaucoup diminw!'). 

' Un manoscritto, che riferisce sulla situazione dei poveri della Parrocchia 
dis. Sulpizio altO dicembre 1693, e riportato dalle Remarques historiques; esso 
nota il numero stragrande di poveri di ogni sorta che mette il parroco nell'im~ 

' 

1 Cfr BLAIN, nn. 30 e 43. 

2 Blain offre Ia descrizlone piillunga e partlcolaregglata della "famine des annCes 1693 
et 1694" nella biografia dl J.-B. de La Salle: Dans ce temps-ta mime qu'on voyoil Q Paris, 
et presque de lous cMez, un peuple mutine demander du pain avec esprit de revolle et de 
sedition, qu'on voyoil les uns chercher dans des ordures jetties aux porles de quol metlre sous 
Ia dent, . .. les aulres chassez de la Ville par Ia faim, chercher errans dans les Campagnes 
quelques herbes propres a manger . .. Tandis qu'on voyoit aux portes de Paris et dam les 
rues des lroupeaux de pauvres aflamez, dont les cris anunollissoient les entrailles les plus 
cruelles •.. (BLAIN, La Vie de Mr. de la Salle, Rouen, Chez Machuel, 1733, t. I, p. 334). 
Una descrizione molto simile, dovuta a un ufficlale del vescovado di Beauvais, e riportata 
da P. GouBERT, Louis XIV el vingt millions de Franrais, Paris, Fayard, 1966, p. 166. 

a Registre des AssembUes du Superieur du Siminaire de Saint Sulpice, ms. c., pp. 324-
325, 335. 
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possibilit3. di sollevare Ie lora pi it pressanti necessitA e si lamenta che le persone 
agiate non vadano incontro con Ia lora carit3.: ... il semble que plus la misere 
augmente, et plus ils deviennent insensibles1• ' 

II governo stesso ha dovuto interessarsene emanando numcrose prescri~ 
zioni per sollevare il povero popolo e per reprimere l'insolenza di una infinitU di 
briganti, che col pretesto della carestia di viveri esercitavano con jacilitil i loro 
brigantaggi2• Uno storico recente, dopo aver delineato il quadro de la grande 
famine del 1693-1694 e recensito le cause, conclude con queste parole che ci 
fanno capire la gravit:l della situazione: 

Si I' on pouvait mcsurer, avec on ne sait queUes balances, le poids de misere ct de 
deuils qui s'abattit alors sur le petit peuple de France, il apparattrait avec clarte 
que jamais, depuis au moins Ia Fronde, il ne connut plus longues, plus rudes et plus 
universelles souffrances3. 

II Montfort condivise personalmente Ia dolorosa situazione della F1aqcia, 
compromessa nell'ordine economico dalle dispendiossisime avventure militari 
di Luigi XIV e dalle annate di scarso raccolto, esausta di danaro a causa del
l'estorsione fiscale, e disagiata socialmente per l'aumento di una caterva di 
povcri, diseredati e disoccupati, il cui numero viene calcolato a circa 2 milioni 
sui 17 che componevano Ia popolazione totale'. 

Proprio in questo periodo Luigi Grignion esperimenta Ia insicurezza del 
povero. Per due volte egli si trova senza nessun sostegno economico ed e sui 
punto di essere rimandato dal seminario: una prima volta nel 1693 (verso 
maggio o giugno ?) quando Ia benefattrice, non si sa per quale motivo, cessa 
di pagare Ia pensione e una seconda volta nel settembre 1694 alia morte di 
La Barmondiere'. 

L'atteggiamento del Montfort in simili circostanze non ha nulla in comu
ne con quello della maggior parte dei poveri del tempo, ai quali si attri
buisce uno spirito di rivolta, di inquietudine e di maledizione alia causa di 
tanti disagi6• AI contrario, Ia coscienza della drammatica situazione e del-

1 Etat des Pauvres de la Paroisse S. Sulpice, copii sur un manuscril du premier Dt!cembre 
1693, in Remarques historiques sur l't!glise et Ia paroisse de S. Sulpice, o. c., t. III, p. 154. 

2 A. Duoo1s, Journal d'un curt! de campagne au XV I Je si~cle (ed. H. PLATELLE}, Paris, 
Cerf, 1965, p. 93. Le ordonnances royales sono riportate da DELAMAR£, Truitt! de la police. 
t. II; 1710, pp. 1038·1055. 

3 P. GouBERT, Louis XIV el vingl millions de Fran~ais, o.c., p. 168. 
' err F. MORONI, Corso di storia, Torino, SRI, 1963, vol. II, p. 159. 
5 DLAIN, nn. 30 e 54. 
6 err la lettera a Luigi XIV, attribuita a Fenelon e riportata da P. GOUBERT, o. c., pp. 

169-170; BLAIN parla di un peuple mutint! demander du pain avec esprit de rt!uolte et de 
sedition (La vie de Mr. Jean-Baptiste de la Salle, o. c., t. I, p. 334}. 
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l'imprevidibile avvenire, produce e conferma in lui un 'incrollabile fiducia 
nella Provvidenza divina. Ne e prova Ia Iettera seritta dal Montfort subito 
dopo Ia morte di La Barmondiere: 

Je ne sais pas encore comme tout ii-a, si j'y demeurcrai ou en sortirai, car 
on ne sait pas encore a decouvert son testament. Quoiqu'il m'en arrive, 
je ne m'en embarrasse pas. J'ai un Phe dans les cieux qui est immanqua
ble. II m'a ~onduit ici, il m'y a conserve jusqu'ici, il le fera encore avec 
ses misCricordes ordinaires. Quoique je ne mCrite que des ch:itiments 
pour mes pCchCs, je ne laisse pas de prier Dieu et de m'abandonner a 
sa Providence1• 

' In questo brano il Montfort dimostra di aver definitivamente acquisito 
un punto fondamentale della sua spiritualita, che ritornerit come leit-motiv 
nelle sue opere ogni volta che trattera della provvidenza, della poverta o della 
vita missionaria: Ia felicitit del povero, che pone tutta Ia sua confidenza, non 
negli appoggi terreni in utili e nocivi, rna solo inDio provvidente e misericor
dioso2. Tale conquista spiega il complesso sentimento ambivalente di insi
curezza e certezza direttamente proporzionali nel quale si trova il Montfort: 
insicurezza proveniente dalla considerazionc della vanita e inconsistenza delle 
case terrene e della volonta degli uomini, certezza superiore derivante dalla 
convinzione che Dio provvcde costantemente e con paterna bontil alle ncces· 
sitil di colora chc confidano in lui. 

La povertil raggiunge cosi il suo aspetto mistico e teologale: e un distacco 
dal regno dell'effimero per ancorare all'assoluto, a Dio solo. Luigi Grignion ne 
ha fatto l'esperienza, sicche pui> parlare della provvidenza divina in termini 
personali cd esistcnziali. Non si puO ccrto prctcndere da una lcttera occasio· 
nale Ia rivelazione completa del suo stato d'animo e dei traguardi raggiunti 
nella vita spirituale. 

E chiaro tuttavia che .l'esperienza religiosa del Montfort ha acquisito 
!'idea di Dio come supremo valore, dinanzi a! quale tutte le cose create per
dono la loro consistenza, e nello stesso tempo come principia di amorc e di 
attrazione. Dopo il contrasto psicologico di Luigi Grignion con suo padre, si 
sarebbe aspettata una proiezione di tale conflitto sull'immagine di Dio: 
questi avrebbe dovuto rivestire in prevalenza i caratteri della distanza e della 

1 Lettre 2, in CEuvres complttes, p. 7. 
2 Cfr Canliques n. 20 (Les trl!sors de Ia Pauvretl!), Ibidem, pp. 1026-1041; n. 21 (Les 

flammes du zele), str. 23, p. 1047; n. 28 (L'abandon a Ia Providence), pp. 10£16-1107; 
n. 144 (Cantique nouveau du pauvre d'esprit) pp. 1602-1606; Pritre embrasie, nn. 7 e 21, 
pp. 678 e 683; Rtgles des pr~lres missionnaires, nn. 10-16, pp. 692-695; Aux associis de Ia 
Compagnie de Marie, n. 7, p. 718. 
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severit:l.. L'esperienza del Montfort, pure senza escludere il timore di Dio e 
il pensiero della giustizia divina1, raggiunge l'immagine di Dio come padre 
misericordioso, immancabile nella sua provvidenza: J'ai un ptre dans Ie ciel 
qui est immanquable2• Nella Iettera scritta nel 1695, il giovane Grignion 
attribuisce a Dio l'appellativo di aimable Providence". Agli psicologi e lascialo 
campo libero per una spiegazione di questo fatto: forse Ia soluzione potrebbe 
essere cercata sulla linea teoretica di J ung-Biswanger, secondo i quali un 
archetipo con caratteri divini precede e rivendica una genuinit:l. primordiale 
sull'immagine del padre terreno'; oppure sulla scia freudiana, vedere una 
proiezione in Dio dell'immagine non paterna, rna materna: ipotesi conferma
ta dal linguaggio adottato in seguito dal Montfort, che chiama Ia Provvi
denza mere d'amour'. 

Quale che sia Ia spiegazione, rimane il fatto che il Montfort vede Ia po
verta come espressione di fede nella Provvidenza divina, riconoscimento vi
tale di Dio come valore supremo, atlo di confidenza e abbandono al Padre 
misericordioso. Egli sottolinea cosi un aspetto appena accennato dal Regola
mento di La Barmondiere6• 

C. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA POVERTA 

II Montfort vede Ia povert:l. non solo come un mezzo per Ia ricerca del
l' Assoluto, rna come un modo di concretizzare l'amore verso i fratelli. E 
una poverta a dimensione sociale. 

Le norme del Regolamento trascurano questo aspetto: e non e difficile 
capirne il motivo. Esse si riferivano a dei seminaristi poveri, dai quali er~ 
gi:l. molto pretendere il pagamento del modesto canone di pensione. Tuttavia 

1 ll pensiero dell'abbandono alia Provvidenza e accompagnato nel Montfort dall'idea 
della propria indegnitR e del giudizio divino: Quolque je ne mirite que des chdtiments pour 
mes pechis, je ne laisse pas de prier Dieu et -de m'abandonner a sa Providence (Lett"rc 2, in 
CEuvres completes, P- 7). Simllmente ~ella lettcra dell'llluglio 1695, egll raccomanda allo 
zio sacerdote di pregare Dio qU'il n'entre point en jugemenl avec mol, car je ne fals point de 
profit de ses grdces, je ne fais. que l'oflenser tous les jours (Lettre 3, in CEuvres C_(!mpletes, 
p. 10). 

2 Lettre 2, In CEuvres completes, p. 7. 
s Lettre 3, in CEuvres completes, P- 9. 
' err G. ZUNINI, Homo religiosus. Capitoli di pslcologia della religiosiUt, Milano, II 

Saggiatore, 1966, pp. 82-83. 
6 Canlique 28 (L'abandon lt Ia Providence) str. 19, in CEuvres completes, P- 1101. 
6 L'unico accenno del Regolamento si trova a proposito dei pastl, che dovranno essere 

presi conune une aumdne que Dieu leur envoie, (R!glement general, ms., c., p. 2). 
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l'esempio di La. Barmondiere, che assistcva tanti poveri con·· le sue sostanze, 
e Jo spirito degli esami particolari di Tronson non mancavano di risvegliare 
il dovere di soccorrere "les pauvres honteux, les mendiants, les prisonniers, 
les infirmes, Ies malades"1• 

Luigi' Grignion, che gill a Hen'nes aveva imparato J'esercizio della car ita 
verso i bisognos!, continua a ·Parigi a immedcsimarsi nella condiziOne' dei 
. poveri e a non restani insensibile aile !oro nece»ita; Egli non ritiene per se 
il danaro ricevuto abbondantemer.te da persone caritatevoli, rna sene Iibera 
destinandolo ai poveri. II Blain puo affermare: ' 

Rien a lui, rien qui ne fO.t aux indigents. L'argent et les habits, pour l'or
dinaire, ne restaient en ses mains qu'autant de temps qu'il en fallait pour 
les faire passer en cclles des necessiteux2. 

La liberazione dai beni del mondo acquisita con Ia poverta, mentre pro
duce nel Montfort una certa imperturbabilit:l. riguardo alia sua situazione 
economicamente precaria, lo rende pill sensibile alla miseria del prossimo. 
Non si deve dimenticare quanto e stato detto sugli anni della crisi generate 
del 1693-1694: "Je grida dei poveri" di cui parla il Blain, si sono profonda
mente impresse nell' animo del Montfort che dedicheril a tale argomento uno 
dei suoi cantici pii.t sentiti3• Ne e prova J'episodio, riferito ancora dal Blain, 
di una donna che sollecito J'elemosina di Luigi Grignion deplorando amara
mente Ia sua miseria; Ia risposta del' giovane fu immediata nella consegna 
degli ultimi 30 soldi che aveva con se•. 

, Lo spostamento del centro di interesse da se agli altri, tipico del com
portamento cristiano, sembra gill acquisito dal Montfort nell'ambito della 
poverta. Di fronte al bisogno del prossimo egli dimentica se stesso, anzi 
giunge a non tener conto dell'intenzione dei benefattori, i quali gli offrivano 
delle somme o doni per Je sue necessita. 

II Grandet, dopo averne riferito due episodi, aggiunge che questa abitu
dine del Montfort di devolvere agli altri cio che era stato dato per se, gli ha 
procurato Je rimostranze dei donatori. II Montfort si scusa e difende par lando 
ammirabilmente della poverta e finisce per riem pire di ammirazione gli 
autori stessi dei rimproveri'. In seguito peri> egli riterril pericoloso e forse 

1 L. TRoNsoN, Examens particuliers, t. II, pp. 322-323. 
I BLAIN, n. 35. 
3 Cantique 18 (Les crls des pauvres), in CEuvres completes, pp. 1014-1017. 
' Cfr BLAIN, n. 34, 
5 GRANDET, p. 351. 

• 
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anche imperfetto determinare lo scopo delle offerte e uscendo da Nantes, 
verso il 1708, rinnovera il voto di poverta specificando de ne plus toucher 
/'argent des restitutions indeterminees'. 

Concludendo si puo affermare che il Montfort visse nei due anni tras
corsi nella Cornu nita di La Barmondiere Ia mistica della poverta' Iibera trice: 
in_ cont~asto o in convergenza con lo spirito sulpiziano egli manifestO una 
concezione della poverta costituita da una rinuncia radicale ai beni materiali, 
in vista di un'adesione totale alia Provvidenza del Padre e di una disponibilita 
per il soccorso delle indigenze umane. 

8 Ibidem, p. 353. 

l. .. -- • 
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CAPITOLO V 

LUIGI GRIGNION E LE SANTE FOLLIE DELL'ASCESI 
(1692-1694) 

A. Il problema delle mortificazioni nel Montfort. 
B. Conies to generate: anliumanesimo della Scuola Francese. 
C. La mediazione di II. Boudon. 
D. L'esempio di Boltu de La Barmondiere. 
E. Psicologia e carisma. 

A. IL PROBLEMA DELLE MORTIFICAZIONI NEL MONTFORT 

La mistica della poverta liberatrice, non esaurisce Ia vita spirituale del 
giovane Grignion nella comunita di La Barmondiere: alia rinuncia ai beni 
terreni egli ha aggiunto l'atteggiamento restrittivo e afflittivo circa glj 
istinti naturali, concretizzato nella pfatica di una mortificazione universale. 
E un aspetto scabroso e problematico, che va accuratamente analizzato e 
spiegato alia luce di molteplici influssi, perch/> mette in causa Ia normalita 
psichica del Montfort e Ia corrispondenza con ii messaggio cristiano della 
mortificazione da lui praticata. 

II Montfort rappresentera nella sua vita intera un caso tipico di ricerca 
e am ore delle croci, e registrera nei suoi scritti questa aspetto della spiritualita 
dei secoli xvn-xviii da lui vissuto personalmente. Nel soggiorno presso il 
seminario di La Barmondiere Ia sua mortificazione si presenta illimitata e 
universale. Troviamo in lui un cumulo di mortificazioni intenzionalmente 
cercate, come Ia mortificazione degli occhi, del gusto, della linguae del tatto 
attraverso le discipline corporali, e perfino Ia rinuncia aile sue inclinazioni 
artistiche e alle amicizie1• I primi biOgrafi concordano nel rilevare il suo 
allrait pour Ia mortification' e Ia sua mortification sans bornes', tali da spin-

1 Cfr BLAIN, nn. 28-29; 37-38; 46. 
t GRANDET, p. 11. 

3 BLAIN, n. 50. 
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gere il Montfort a obbligare it confessore a dargli it pennesso di compiere 
penitenze motto austere•. It Blain ne fa una desciizione dettagliata: 

ll se donnait tous les jours des disciplines terribles, qui effrayaient celui 
qui etait son voisin. C'etait un laic de beaucoup de piCtC, qui s'appellait 
Mr. le Vallier, que Mr. de Ia Barmondiere avait retire dans sa communaute 
et mis a l'Ccart de I' autre cOte de la cour~ dans une chambre proche de celle 
de Mr. Grignion, et c'est lui-m~me qui me disait alors ce qu'il entendait. 
Les autres instruments de penitence: haires, cilices, chatnes de fer, brace
lets allaient sur le pied des disciplines, et quoique je ne sache pas prCcisC
ment l'ordre qu'il mettait en leur usage je puis dire que la succession en 
Ctait perpCtuelle et qu'il n'OtaitTun que pour faire place a I' autre, afin 
de porter continuellement, comme dit l'ap6tre, la mortification de Jesus 
sur son corps2. 

Pili preoccupante e t'atteggiamento interiore col quale it Montfort si sotto
pone a queste mortjficazioni; trapela in lui un amore alle croci~ una gioi~ nel 
sub ire le penitenze3 da far porre alto psi co logo delle domande come te seguenti: 
"Montfort ama se stesso di quelt'amore fondamentale voluto da Dio? oppure 
ha uno psichismo orienta to inconsciamente verso il masochismo ?"'. Uguali 
domande potrebbero essere postea riguardo di molti altri santi apparsi lungo 
il corso della storia delta Chiesa•. Quanto at Montfort esse possono ricevere 
una risposta inquadrando le penitenze sopra descritto nell"ambiente generate 
e partic'otare ;,el quale e vissuto. It valore cristiano della mortificazione 
presente net Montfort, apparira condizionato dal quadro culturale delt"epoca, 
ottre che dalla sua struttura psicologica e dat suo carisma personate. 

1 ... 1l obligea son confesseur d: consentir qu'ilfil des Penitences trU austUes (GnANDET, 
p. 11). 

2 BLAIN, n. 38. ' 1 

3 ••• ce que ce grand amateur de la pinitence soulfrail avec jole (BLAIN, n. 44.) 
4 R. LAGUEUX, Rtflexions sur le psychisme de Saint Louis Marie, a.c., p. 8. -
5 La question evidemment se pose chaque fois que l'on ouvre une biographie pieuse (L. 

CooNET, Introduction d: Ia vie chrilienne, II. L'asc~se chritienne, Paris, Cerf. 1967, p. 107). 
Cfr pure Diclionnaire de spiritilalili, t. 1: Abnigati~n (De Guibert-Daeschler), cc. 67-110, 
Anianlissement (Daeschler) cc. 560-565; e soprattutto AscUe, Ascilisme (cc; 396-1010); 
dove J. DE GUIBERT affronta il problema: Que penser. des saintes folies de l'ascbe? (cc. 
997-998) e lo risolve richiamandosi al primato dei finl soprannaturali e scartando general
inente la spiegazione patologica. Una posizione simile e sosten~ta anche da L. CoGNET 
(o. c. pp. 107-122) che avvicina le penitenze cccessive dl certi santl al miracolo e al carisma. 
K. RAHNER, prima di proporre una giustificazione, sulla stessa linea, dell'ascesi cristiana, 
afferma: Bisogna o considerare quesli fatli {ollie ed esagerazioni di C.araltere privalo o ricon
durli ad influssi dell'ambienle che non hanna nulla ache vedere col cristianesimo (Saggi di 
1plrilualitd:, Roma, ed. Paoline, 1965, p. 104). 
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B. CONTESTO GENERALE: 
ANTI-UMANESIMO DELLA SCUOLA FRANCESE 

11 secolo xvn segna un'epoca estremamente ricca e interessante nella 
storia della spiritualit3. I suoi movimenti vitali e i contributi apportati nella 
vita della Chiesa e nella riflessione sul mistero cristiano sono stati oggetto di 
ricerca e appassionato studio, iniziando dalla monumentale opE'r3. di Henri 
Bremond1 fino ai pill recenti storici della spiritualita1• 

Quando tuttavia ci si accosta ai maestri dell'Oratorio e di S. Sulpizio, 
non si pub non essere colpit i dalla concezione minimizzante che essi prOfessano 
riguardo alia natura urn ana. I termini di annientamento, immolazione, spoglia
mento, abnegazione,. mortificazione e morte della natura umana vi ricorrono 
con tanta insistenza da rivelare una visione rigorista e pessirnista delfiuomo. 
Si ha l'impressione che nell' opera della salvezza Ia parte. dell'uomo sia di 
astenersi e ritirarsi: ogni amore umano, ogni spOntaneiHt naturale, ogni affetto. 
per la creatura, oSni gioia e e.spansion£, ogni ricerca delhl""felicitA personate, 
ogni iniziativa vengono considerati peccato o almeno decadirllento e inettitudi
ne, che derogano l'universale dominio di Dio3• 

Si pensi a! Bcrulle (1575-1629), l'iniziatore e il genio teologico dell' Oratorio: 
sebbene miri costantemente a immergere le ·anime nella vita de1 Cristo e finisca 
con un otlimism~ e~talico---secondo l'espressione del Bremolld-tuttavia bisog-' 
D.a ammettere che egli, in opposizione alia teologia delJ'urnanesimo devoto, 
accumula le ombre sulla natura umana decaduta4• Anche se resta nei lirniti del 

1 err H. BREMOND, llistoire littiraire du sentiment religieux en France depuis Ia fin des 
guerres de religion jusqu'Q nos j~urs (10 tomes), Paris, Bloud et Gay, 1915-1932. 

1 
2 err L. CooNET, La spirilualite moderne. I. L'essor (1500-1650), Paris, Aubier, 1966, 

pp. 512; P. PouRRAT, La Spiritualili Chrilienne, Paris, Gabalda, t. IV, 1928, pp. 928; 
F. CAYRE, Patrologie et hisloire de Ia Thiologie, Tournai, DcsclCe, t. 1Vf1, 1943, pp. 582; 
DANtEL-RoPS, L'iglise des temps classiques. Legrand steele des dmes, Paris, Fayard, 1958, 
pp. 496; FucHB-MARTIN, llistoire de l'lglise depuis les origines jusqu'Q nos jours, Pails, 
t. 18-19, 1955-1960; J. LE BnuN, Legrand si~cle de Ia spiritualite fran~a_ise ~~ ses lendemains, 
in DS., v, France, cc. 917-953. 

3 err E. MERSCH, Le Corps mystique du Christ, Etudes de tMologie historique, t. u: 
Tradition occidentale, Paris, DesclCe de Br., 19~1, pp. 502 (err chap. X: L'icole franraise. 
Doctrine spirituelle el Corps muslique, pp. 301-344). 

4 err. H. BREMOND, Histoire littirO.ire., 0. c., t. IV, pp; 33-34. Per Una visione globale 
della splritualita berulliana, err F. CAYRE. Patrologie .. , o .. c., t. IV/1; p. 58; L. eooNET~ 
La splritualifi moderne, o,.c., pp. 347-359; R. BELLEMARE, Le sens de la creature dans Ia 
doctrine de Birulle, Paris. Descll!e de Brouwer, 1959, pp. 190 (attenua i1 nlchilismo berullla
no app01tando testi positivi); J. DAGENS, Birulle et les origines de la restauralion catholique, 
Parts, Desclee de Brouwer, 1952, pp. 457; M. DUPUY, Pierre de Birulle, Paris, Bloud et 
Gay, 1964, pp. 160; A. MoLIEN, in OS, cc. 1539-1581, Birulle; J. 0RciBAL, Le cardinal de_ 
Birulle. Evolution d'une spiritualiti, Paris; Cerf. 1965, pp: 164. : 
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rigore teologico, le sue espressioni sono alquanto dure quando considera Ia natu
ra ferita dal peccato: 

L'estat auquel nous avons estC rCduits par Ie pCcM de notre premier pCre, est teile
ment dCplorable, qu'il a plus besoin de nos larmes, que de nos paroles . . . Car en cet 
estat, nous n'avons droit a rien qu'au nCant ct a l'Enfer, et nous n'avons pouvoir de 
rlen que de pCcher, et nous ne sommes rien qu'un neant oppose a Dieu, digne de son 
courroux et de son ire eteme1lc. Natura filii irae (Eph., 2), voila notre IHre ... Enne
mis de Dieu, captlfs du diable, esclaves du pCcM, hCritiers de l'Enfer, hosties immo
lCes a Ia mort, eta Ia mort Cterneiicl. 

Se passiamo al Condren (1588-1641) si ha l'impressione di trovarsi dinanzi 
a un paesaggio grandioso, rna desertico. Preso dall'idea della rnaesta divina, 
profondamente impressa nel suo spirito dopo Ia straordinaria illurninazione 
avuta all'eta di dodici anni2, egli pensa che il dovere dell'uomo sia di annien
tarsi e sacrificarsi in un atteggiamento negativo e diffidente per tutto ciO che 
proviene dalla natura. Bisogna che 

Les Ames consacrees a Jesus crucifie soient dans Ia douleur com me dans leur centre, 
qu'elles tendent a Ia mort d'elles·m~mes comme a leur fin ... que Dieu soit tout 
en elles, et, par consequent, qu'elles n'y soient rien3. 

Quanto all'Olier (1608-1657), Je sue esigenze non sono meno totalitarie, 
rna egli le presenta piuttosto sotto l'aspetto di un annullamento che sotto forma 
di un'immolazione: piuttosto il cero che si consuma che Ia vittinia che si sgozza. 
II suo Catechisme chrttien e concentrato nella prima parte non sull'amore di 
Dio e del prossimh, rna sulla condizione decaduta dell'uomo e sulla sua depra
vazione, sui dovere di uccidere i1 vecchio uomo e di am are Ia croce, il disprezzo e 
la povert3.. Perfino i1 mistero della resurrezione C inserito in questa prospetti
va: invece di immettere nell'atmosfera gioiosa della vita nuova" ~pportata da 
Cristo, Ia grazia di questo mistero c'est una grG.ce d'eloignement de tout le siecle, 
d'etoignement de Ia vie prtsente, et qui fait sollpirer pour la future, sull'esempio 
di Nostro Signore che ronversa con i discepoli mais c'esl plus raremenl, il 
mange mesme avec eux, mais c'est avec eloignement et dtgoust'. La repulsione 
verso Ia natura umana giunge a far affermare all'Olier che Gesii vive in noi 
avec horreur el condamnation perpttuelle de nous-m€mes5• 

L'elenco dei testi dal tono nettamente nichilista potrebbe continuare at
tingendo praticamente a tutti gli autori spirituali della cosiddetta Scuola 

1 Oeuvres de piite, XXVIII, in CEuvres compteles du Cardinal de Birulle, Reproduction 
de !'edition princeps (1644), Montsoult, Maison d'Institution de I'Oratoire, 1960, t. II, 
pp. 791· 792. 

2 Cfr. D. AMELOTE, La vie du P. Churles de Condren, Paris, 1643, t. I, p. 41. 
3 C. CONDREN, Lettre XXV, p. 394, 
4 J. J. 0LtER, Cathechisme chrestien pour Ia vie interieure, Paris, Chez Langlois, 1679. 

pp. 123-124. 

6 J. J. OLlER, La journee Chrtlienne, Paris, sem. Saint-Sulpice, 1925, p. 24. 
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Francese. Un teSto del Chretien fntfrieur di Jean Bernihes-Louvigny, un libro 
molto diffuso e letto nel secolo xvn1, riassume Ia tendenza generale della 
spiritualiU. del tempo: esso esorta a 

faire avec Dicu une espCce de partage ... et chacon prend ce qui lui appartient. 
, Dieu aura pour sa part tout l'~lre, tout l'honneur,la grandeur, Ia puissance, Ia gloire, 

Ia bonte, Ia lumiCre et toute Ia perfection. 

All'uomo irtvece convengono: 

lc neant, le mepris, !'abjection ... toute imperfection et toute misCre: A vous, mon 
Dieu, tout l'etre eta moi toutle neant. 

Con R. Daeschler, si puO concludere che nel xvn secolo l'annientamento' 
dell'uomo, sia pure in chiave asCetica, e posto volentieri come il fondamento 
non solo dell'umilt3., rna di ogni altra virtUe della stessa perfezione3 • • 

E. Mersch si chiede perche la scuola francCse sia giunta a un simile maltrat
tamento dell'uomo e risponde assegnando tre cause: 

1. lnfiltrazione della spirito protestanle. Anche se i maestri dell' Oratorio 
hanna combattuto la Riforma, tuttavia Ia concezione pessimistica dell'uomo ha 
influito su di loro. Essi non professano una natura umana sostanzialmente 
viziata dal peccato, rna han no respirato l'ambiente teologico di llaio (t 1589),, 
Giansenio (t 1638), Saint-Cyran (t 1643), ~lolinos (t 1697) c Quesnell (t 1719), 
che sostengono ognuno a suo modo un certo disprezzo per l'uomo decaduto. 
La santificazione dell'uomo e reale e interiore, rna essa non e l'effetto dell'atti
vitU umana che nella misura in cui essa somiglia ad una astensione: meno 
interveniamo e meglio essa riuscir3.. 

2. MentalitQ filosofica dell'epoca. SiC nella decadenza della metafisica e ci 
si immagina Dio e. l'uomo come degli estremi nello stesso genere: non si puO 
e;altare I' infinite che annientando il finito alia sua presenza.4 

3. Concezione della monarchia assoluta. Il rispetto e l'abbassamento dei 
cortigiani davanti alia maesta umana d3. una comoda immagine per rappresen
tare l'atteggiamento da prendere davanti al re dei re. 5 

1 Qucsto libro conobbe un immenso successo editoriale; gi:\ ne11670 l'editore Cramoisy 
si vanta di aver stampato 30.000 esemplari ! Le ricdizloni si moltiplicanO fino a tutto il 
XVIII secolo (cfr R. HEURTEVENT, in DS t. 1, C. 1523-1524, Bernieres-Louvigny.). 

2 Le chrilien inUrieur, Paris, Cramoisy, 1659, pp. 271 e 276. 
3 Cfr R. DAESCHLER, Aneanlissement, in DS, t. I, c. 561. 
4 J. CALVET osserva: Reserver a Dieu, "seill acleur", louie La causaliU reelle, et ne voir 

dans Ia creature qu'une "occasion" pour Dieu d'agir, c'est, pour 1UaLebranche, remellre'la 
creature a sa vraie place qui est le neant, et revendiquer, pour Dieu, un privilege incommuni
cable qui manifeste a La fois sa puissance et son droit exclusif a /'adoration (J. CAL VET, La 
lilteralure religieuse de FrUnfois de Sales a Fenelon, Paris, Del Duea, 1956, p. 353). 

5 Cfr E. MERSCH, o. c., pp. 321-322. 
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· Si potrebbero aggiungere altri fattori che hanna contribuito all'accentua
zione de1Ia miseria umana e del rigorismo morale, coinuni alle varie e opposte 
correnti degli autori spirituali del grande secolo delle anime1• Precisiaino che le 
espressioni di questi autori, considerate nella schema semantico del lora uni
verso spirituale, non intelldono nullificare l'uomo e Ia natura, rna l'egoismo e 
gli istinti umani peiversi. Resta comunque accertato che l'orientamento del 
xvn secolo, lungi dal valorizzare le risorse e Ia dignit:l umane, nell' ordine della 
creazione e della redenzione, ha avuto dell'uomo una visione negativa e pcssi
mista. 

La rinuncia universale, primo passo nella vita spiritualet, comprende ed 
esige una concreta mortiticazione corporale che debilitando gli istinti cattivi 
re~da adatti gli uomini a far trionfare in lora l'azione di Dio e la grazia del 
Cristo. 

Pur non ricevendo il prima posto nella gerarchia dei valori, la mortifica
zione corporale C ritenuta necessaria e altamente meritoria: tutti i Santi e i' 
cristiani ferventi del tempo ne hanna fatto largo uso3. 

Non meraviglia dunque il fatto che il Montfort si sia inS<rito nel solco 
degli au tori spirituali del suo secolo e ne abbia condiviso Ia mentalita. I suoi 
scritti rivelano fino a che' pimto egli ha assimilato le correnti spirituali del-

j 
1 Altri autori (p.e. A. PouLAIN, Des grdces d'oraison. Traite de Theologie mystique, 

Paris, Beauchesne, 1931, p. 519) si richiamano alia decadenza del costumi, specie neiia 
Corte, che acul U senso della debolezza umana e che suscitb per reazione un rigorlsmo 
morale. J. DE GUIBERT, tracciando il quadro dell'nscetismo dell'epoca modema, inslste 
sui caratterC cupo e austero del gianscnismo, che si opponc aile tendcnze anti-ascetichc 
degll umanlsti e dei protestanti c contribuiscc a rinforzare un ccrto pessimlsmo e tlmori 
rlverenziale dl Dio, che sara provvidenzialmente temperato alia fine del xvn secolo dalla 
devozione al Sacro Cuore (Cfr Asctse, Ascelisme, in DS, t. I, cc. 981-985). 

2 err J. SURIN, Les fondemenls de la vie spirituelle, Avignon, Chambeau, 1826, pp. 232-~ 
239. . 

3 Per J.-J. OuEn, ad esempio, Ia mortificazlone di se stessi C un'eslgenza fondamentale 
della vocazione cristiana: C'esl par Itt qu'il (aut commencer Ia vie inUrieure el divine 
(Lettre CCCXXIX, Lelfres de /11. Olier, t. II, Paris, Lecoffre, 1885, p. 318). La mortifi
cazione corporate, come 11 digiuno non C che una espressione, e non Ia piU importante, deUa 
mortiricazione universale: Oh I que bienheureux seront ceux qui auront jeO.ne en lous leurs 
appelits et en tous leurs desirs sur Ia terre I Si le jeO.ne de Ia bouche, qui n'est rien que le jeane 
d'un sens, est couronne el haulemenl recompense dans le ciel, que sera-ce du jeO.ne universe! de 
lout soi-m~me, doni Ia privation est une croix insupportable a Ia nature? (Lettre CCCLXIV, 
o. c., p. 409). Ugualmente ll Tno:o;;soN permette Ia mortlficazlone corporate ai suoi peni
tcnti, rna con motte cautele, ritcnendo pill importante Ia mortificazione interlore (cfr Exa
mens parliculiers, o. c., pp. 359~398; Correspondance de M. Louis Tronson, Lettres choisies, 
annotees et publiees par L. Bertrand, Paris, Lecoffre, 1094, t. I, pp. 243, 251, 253; t. II, 
pp. 146, 243, 413, 431-435; I. III, pp. 257-258, 365, 397). 
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l'ej:>Oca, sia riguardo al disprezzo del mondo e delle creature', sia riguardo alia 
necessita della mortificazionc uniVersale, al ricorso salutare ai mezzi di peni~ 
tenia come it digiuno, Ia disciplina c Ie penitenze corporali2, sia infine riguardo 
alla cooperazione umana alia grazia vista ta-Ivolta in termini di astensione3• 

In tutto questo il Montfort e stato tributario del suo tempo.' II contatto 
con gli scritti dei suoi contemporanei si prolunghera fungo tutto il corso della 

' sua esistenza4 ; rna gUt fin dai"primi anni di seminario· Luigi Grignion si dedicO 
alia lettura delle opere di pi eta, sicche il Blain ha potu to affermare iperbolica
mente: 

Presque tous les livres qui traitent de Ia vie spirit'u'elle :Passerent entre 
ses mains6. 

E' estremamente difficile sceverare nel cumulo immenso della letteratura 
ascetica e mistica dell'epoca del Montfort,' quali siano i libri da lui personal-

' 1 Cfr L' Amour de la Sagesseilernelle, nn. 174, 194, in t:Euvres compMles, pp. 185, 199-200; 
Traili de Ia vrale divolion; nn. 57, 109, 126, 227, 256, ibidem, pp. 521, 555, 556, 641, 659;· 
Letlre circulaire aux Amis de la Croix, nn. 6-12, ibidem, pp. 224-228; Cantiques 20, str. 51,1 

ibidem, p. 1039; 39, ibidem, pp. 1191-ft95;, 106 e 107, ibidem, pp. 1441-1455. ., ' 
2 Cfr L'Amour de Ia Sagesse eternelle, nn. 194-202, ibidem, pp. 19_97204; Le secret de 

Marie, nn. 4 e 73, ibidem, pp. 444-447; Canliques 13, 16, 102, 161, ibidem, pp. 956-968; 
993-1001; 1423-1435; 1660-1662. 

a• II Montfort rivela una marcata cosctenza della proPria debolezza C' incapaCitt\ nella 
Crase che sl ritroVa nella qmlrta e nella terz'ultiffia letter:i: Je ne fais que lout gdler (6 inars 
1699); Ma personne el rna Propre volonte louie diabolique, quelqu·e, bonne qu'elle paraisse, 
gdte lout (31 ·dec. 1715), ibidem, pp. 11 e 76. Egli manifcsta l'astenstone dall'atttvttt\ umaita 
nell' opera di Dio in una cspressione caratteristica- riguardante Ia Compagnla di Marla: 
C'est a vous seul a faire par.votre grdce celle assembUe; si l'homme y mel le premier Ia main 
rienne sera fail; s'il y mlle du sien avec vous il gdlera tout, il renversera lout (Pritre embrasee, 
n. 26, ibidem, p. 686). Altrove egH scarta tuttavia l'interpretazione quietista (Le secret de 
Marie, n. 1, ibic!em, pp. 442-443; L' Amour de la Sagesse tternelle;··nn. 30, 100, 153, ibidem, 
pp. 107, 146-147, 173): del res to Ia sua praxis picna dt dinamismo, di iniziative e di speranza 
attiva permette dt sCum are e correggere le esprcssioni che~ risentirebbcro di una totale 
passivlta (Cfi L. PEnouAs-, ~Ire Monlforlaln(e), cela a-t-il encore un sens aujOurd'hui, tit 
Renconlres Monlforlalnes, 1970; n. 2, PP 5-6. 

4 Cfr J. ALLEMAND, Essai sur quelques sources du Traile de la Vrale Dlvolion, in Pel-spec
lives 1\fonlfortaines, 1966, n. 3, pp. 179-235 (texte adapte par Lotret-Fillon); L. PtROUAS, 
Les Sources--,-la formation de Montfort, pp. 12 (testo ciclostilato, Poitiers, 1969); A. GUtnv, 
Etudes comparatives Montfort- Nouet (in Docum. Montf., 1961, n. 29); Montfort- Louis de 
Grenade (1962, n. 30); 1\fontforl- Jeari Eudes· (1 962, n. 31): ·MOntfort- S. JUre (1963, n. 32); 
1963, n. 34; 1964, n. 36; Montfort-Nepveu (1963, n. 32): Montfort- Nouel (1963, 
n. 33); Montfort- Tronson (1963; n. 33); Montfort- Grassel (1963, n. 34); Montfort- Berp 
nitres Louvigny (1964, n. 35). ' r 

IS BLAIN, n. 52. .f 
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mente letti e meditati. Non mancano utili strumenti di lavoro, come il Gala~ 
logo della Biblioleca di S. Sulpizio, scritto in gran parte dalla mano del 
Montfort', il Cahier de notes e il Livre des Sermons', e lc citazioni esplicite o 
implicite contenute nclle opere dello stcsso santo'. La ricerca delle fonti del 
Montfort e un problema arduo e di lungo respiro, che esorbita i limiti della 
prcscnte tesi. Pill che avventurarci in ipotesi e supposizioni sui possibili. 
influssi dei libri spirituali del tempo, segna!eremo man mana che i documenti 
ci forniranno l'occasione, gli au tori certamente conosciuti dal ::\lontfort c che 
hanno determinato il suo oricntamento spirituale. Primo fra tutti l'arcidiaco
no di Evreux, Henri Boudon. 

C. LA MEDIAZIONE DI HENRI BOUDON (1624-1702) 

Henri Boudon, tipico rappresentante della scuola normanna e grande 
volgarizzatore della vita spirituale', e il tratto di unione che collega il Mont
fort ai grandi autori spirituali del1600 francese. 

Fin dai primi anni di seminario, Luigi Grignion entra a contatto con i 
libri del Boudon, stampati quasi tutti prima del 16905, vi trova una conso-

1 err M. QuEME!'IEUR, Le catalogue de la bibliothfque de s. Sulpice, in Documentation 
Monlfortaine, 1964, n. 35, pp. 1-83 (vie trascritta Ia parte rlguardante Ia nomenclatura 
Ascetici: si tratta di 863 titoli, di cui 336 della mano del .Montrort seminarista). A questa 
catalogo, ritrovato da P. EvcKELER nell' aprile 19-17 (Cfr presentazione della fotocopla di 
34 fogli conservati nell' Archivio generate della Compagnia di Maria, Roma), e da aggiungere 
quello de1Ia BibliotMque de Saint-Sulpice d' lssy data bile della prima meta del xvm secolo 
(BibliothCque de I' Arsenal, Paris, ms. 6493, in Archives des DipOts lilt ira ires l' 11, Cata
logues des dipOts I 11, Bibliothtques Ecclisiasliques, pp. 420-5-15). 

2 I due volumlnosi Cahiers, nci quali il Montfort prendeva appunti dai libri letti o pre
parava il matcriale per Ia predicazionc, sono conservali nell'archivio generate della Com
pagnia di ~laria, Roma. P. EYCKELER ha pubblicato il Cahier de notes (ed. ciclostilata) 
identificando quasi completamente le fonti consultate dal :\lontfort. Del Cahiers des. 
Sermons si e lnlziata Ia pubblicazione in Documentation Monlfortaine, 1967, n. 38 e sg. 

3 Cfr i commenti e le note delle CEuvres completes con Ia lista delle opere' pill citate 
(pp. XXV-XXI). 

4 err H. BRE:>.tOND, Hisloire litliraire du sentiment religieux, o. c., t. VI, pp. 240-266; 

R. HEURTEVENT," V. Boudon, in DS, t. II, CC. 1887-1893 (con bibliografia); A. GARREAU, 

Monsieur Henri Marie Boudon el le secret de l'icole franfaise, Paris, Ed. du CCdre, 1967, 
pp. 170. 

5 Boudon Stesso traccia Ia lista delle sue opere in una Iettera alia MCre Elisabeth de 
Sainte Marie: cfr MIONE, CEuvres completes de Boudon, Paris, 1856, t. III, c. 829. Per un 
elenco pill completo con Ia data di pubblicazione, cfr R. HEURTEVENT, o. c., c 1890; 
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nanza con il suo orientamento spirituale fino a preferirli agli altri e a conside
rarli come inseparabili compagni'. La testimonianza del Blaine a! proposito 
molto esplicita: 

Ceux de feu Mr. Boudon, archidiacre d'Evreux, mort en odeur de saintete 
et dont on a Ccrit la vie, etaient ceux auxquels je le voyais plus attache. 
ll goOtait surtout celui des "Voies de Ia Croix", que Ia chair et le sang ne 

' revelent jamais, et que le St.-~sprit lui enseignait secretement. Ce livre 
si conforme a son attrait lui rCpCtait tout ce que !'Esprit de Dieu lui avait 
dCja dit au cceur, lui donna une si grande estime et un si grand goOt des 
peines et des mCpris, qu'il ne se lassait point de parter du bonheur des 
croix et du mCritc des souffrances. II portait une saiilte en vie aux pauvres 
et aux personnes affligees, illes honorait et respectait comme les favoris de 
Dieu et les im~ges. viyantes de J~sus crucifif2• 

La preferenza del Montfort per gli scritti del Boudon influira nella 
stesura delle sue opere, specialmente del Traile de Ia Vraie devotion' e della 
Lei Ire aux amis de Ia Croix'. . 

" b 
A noi interessa notare, sulla scorta del Blain, come egli trasformi in atteg-

giamenti vitali quanto apprende dalla lettura dell'arcidiacono di Evreux. In 
particolare il Montfort assimila alcune linee fondamentali di condotta meditan
do il libro prediletto Les saintes voies de la Croix: 

A. GARREAU, o. c., pp. 147 sg. (Essai de classement syst~matique). Si tratta di 
27 operette, scritte in slile popolare e aventi come centro di interesse il motto programma
tico "Dieu scul". 

1 M. Qu~MENEUR nota I 'assenza delle opere del Boudon nel Catalogo della Biblioteca 
di S. Sulpizio trascrltto dal :'llontfort e rlmanda al catalogo della Biblioteca di Issy (Cfr 
Docum. Monlf., 1964, n. 35, pp. 2-3). In rcalt:i questo recensisce 4 libri dl Boudon, rna 
stranamente non si tratta nC delle Sainfes Voies de Ia Croix, nC del Saint esclavage, sicura
mente letti dall\Iontrort. Sembra dovcrsi ammettere che queste opere erano libri de cl1evet 
rlcl seminarista Grignion. 

2 BLAIN, n. 52. 
3 Cfr fEuvres completes, pp. 5i2, 594; J. DAYET, Boudon el Montfort, Notre consecration, 

Paris, (s.d.), pp. 39; J. !\1. HERMANS, Maria's middelaarschap volgens de leer van de heilige 
Louis Grignion de Montfort, N.V. Lccturis, Endhoven, 1947, pp. 267; J. l\1. HERMANS 
La methode de Saint Louis-Marie de Montfort, in Docum. Montf. 6 (1961),-n. 28, pp. 6-15; 
J. ALLEMAND, Essai sur les sources du "Traile de Ia vraie devotion a Ia Sainte Vierge" de 
Saint Louis-Marie de Montfort, ~1~moires pour Ia licence presente :i l'Universite du Latran, 
juin 1961, pp. 66 (dattiloscritto); pubblicato con adattamentl in Prospecfives Afonlfortai
nes, 1963, n. 3. 

4 Cfr fEuvres completes, pp. 220, 231, 236, 238, 242, 245, 260; Poupo!'l, Le poeme de Ia 
parfaite consecration a Marie suivant Saint Louis-Marie Grignion de Montfort el fes 
spirifuels de son temps. Sources et doctrine, Lyon, 1947, pp. 110-114, 651. 
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1. La ricei'ca di Dio solo e il distacco dalle creature. 

Questa idea, comune alia cosiddetta scuola francese, ritorna continuamente 
e con estrema chiarezza nellibro del Baud on: 

L'Ame non seulemcnt doit scavoir ce qu'c11e est, mais elle ne dolt ~tre rien devant 
l'~tre suradorable de Dleul. 

Dio e le creature sono viste in opposizione: per far crescere ]'uno occorre 
abbassare Ie altre: 

... Le Chretien, qui est un homme de grAce, dont Ia vie est sumaturelle, trouve des 
biens fnestlmables dans les privations lcs plus rigoureuses de Ia nature. Enfln c'est 
tout dire, que I' on trouve Dieu. OU il n'y a plus de creatures, on y rencontre Dieu 
seul2. · 

S'impone dunque per l'anima il dovere di ricercare Dio' solo e di ritirarsi 
dalle creature: 

Laissez Ia creature, n'envisagez que Dieu seul3. A11cz, dit l'Ame, allez creatures: 
retirez-vous, A Ia bonne heure. Vos etolgnements nous font de donees approches du 
CrCateur. Ah, que l'Cchange en est heureux I Dieu pour Ia creature, repetons-le, 
Dieu pour Ia creature". Dlsons done toujOurs, Dieu seul, Dieu seul5. • 

Che questa insistenza abbia influito sui Montfort appare chiaro dal fatto 
che Dieu seul diventa il motto ricorrente spesso nella sua penna, unito ad una 
marcata coscienza dell'inconsistenza propria e delle creature6• L'abbandono 
degli amici, il ritiro nella camera e Ia concentrazione nella propria interiorit::\ si 
inseriscono in questa dinamica e fanno esclamare il Blain: 

Je puis dire avec vertte que ce saint jeune hom me vivait com me s'H n'y eOt que Dieu 
et lui sur Ia terre. II poussait l'oubli des creatures jusqu'A ne vouloir nt voir ni parler 
A ses compatrlotes et ses compagnons d'etude7• 

2. La gioia nelle croci. 

Alcuni capitoli del Boudon hanno impressionato profondamente il Mont
fort che vi apprese, secondo il Blain, una grande stima e gusto delle pene e dei 
disprezzi, e Ia convinzione circa Ia !elicit::\ delle croci e il merito delle soffe
renze8. Essi infatti trattano espressamente questi argomenti. II Cap. V del Jo 

1 H. BouooN, Les Sainles Voies de Ia Croix, Paris, chez Herlssant, 1769, p. 81. 
2 Ibidem, p. 118. 
3 Ibidem, p. 109. 
' Ibidem, p. 121. 
6 Ibidem, p. 123. err pure p. 67. 
6 err. Lettres 3 et 4; Cant. 20, str. 51: Allez, petites creatures; vous lies indignes de 

moi . .. Quasi tutti I cantlci terminano col motto "Dieu seul". 
7 BLAIN, n. 46. 
8 BLAIN, n. 52 .. ,. 
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Jibro p_orta il titolo: Que le bonheur du Chretien consiste a souflrir en ce monde. 
Richiamandosi a un principia caro alP. Chardon1, il Boudon afferma: 

II taut encore dire ... ([ue ceux qui se sont sauves, ne sont sanctifies que par Ia m~me 
grdce qui est en Jesus; autrement l'esPrit de Jesus scroit contraire it lui·m~me, et 
tout autre dans le chef que dans les membres. Or Ia grAce de JCsus est une grAce qui 
cloue et qui attache a Ia croix. L'esprit de Ia croix est I' esprit de notre esprit~ il est Ia 
vie de nove viel. 

Ne consegue non solo che le bonheur des souffrances est extrfme3 e che Ia 
beatitude de cette vie consiste dans les larmes4, rna che Ia misura della grazia e 
della felicitA e proporzionata alia misura della croce: 

Sainte Therese assuroit que notre Seigneur envoyoit plus de croix a ceux qu'il aimoit 
plus speclalement . • . La mesure done de notre bonheur se doit prendre de Ia mesu
re de nos croix6• 

Attraverso un ragionamento, che ha come termine media l'unione con 
Dio8, il Boudon nel cap. VIII del 1° libra (Les Croix sonl le Paradis de Ia terre) 
conclude con Ia !rase pa~adossale (de prime abord surprenanle dice egli stesso): 

La felicite de Ia vie presente consiste dans les sou [frances, puisqu'elles nous font jouir 
de Dieu seul d'une manit~re plus pure et plus parfaite7• _, 

Sulla base di questi principi il Boudon segnala nell'ultima~ parte dellibro 
le conseguenze pratiche per il cristiano a riguardo delle croci: stima, amore, 
gioia. 

·. 
1 11 P. CHARDON, scoperto e rivalutato nel nostro secolo da H. BREMOND (Cfr Histoire 

litUraire .. . , o. c., t. VIII, pp. 1-77), stabillsce nelto entrelien della Croix de Jesus l'ins-
1 scindlbilit:l della grazia e della croce nella vita crisUana. La sua argomentazione, ridotta in 

semplice fonna sillogisUca, e Ia seguente: Cristo e i cristiani sono unlti nella stessa sussisten
za mlstlca di Cristo; rna Ia grazia di Cristo ha un'inclinazione necessaria alia croce; quindi 
Ia stessa incllnazione deve essercl nei crlstianl. (Cfr L. CHARDON, La Croix de Jisus, oU les 
plus belles viritis de Ia thtologie mystique et de Ia grdce sanclifianle son! etablles, In trod. par 
F. Florent 0. P., Paris, Cerf. 1937, pp. CLXII-590). L'argomento dl chardon deve essere 
rlpensato alia luce del progresso teologico moderno: in partlcolare egll d:l un'interpreta
zione doloristica della vita di Cristo che non corrisponde ai dati biblici, come ha notato gl:l 
nel 1948 J. LEBRETON (Tu solus sanclus. Jesus-Christ vivant dans les· saints. Etudes de 
theologie mystique, Paris, Beauchesne, 1948, pp. 35-36). Cfr. pure le osservazionl di 
Y. M.- J. CoN GAR, La Croce di GesU diP. Chardon, to' Le'vie del Dlo vivo, Brescia, Morcel-
Ilana, 1965, pp. 117-128. · 

I BounoN, o. c., pp. 27-28. 
a Ibidem, p. 27. 

• Ibidem; p. 29. 
6 Ibidem, p. 28. 

~ Ibidem, p. 63. 
7 Ibidem, p. 230. 
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Se le croci formano il Paradiso sulla terra e separandoci dalle 
creature ci uniscono a Dio solo, jamais nous ne pouvons eslimer nos croix 
autanl qu'elles merilenl1• Esse devono essere preferite a tutte le ricchezze 
della terra, essendo i doni speciali che Dio riserva ai suoi favoriti. Le vie croci
figgenti, pCr quanta dolorose alla natura e umilianti agli occhi dagli uomini, 
esigono estremo rispetto2 ; anzi dobbiamo venerare luoghi e persone contrasseg
nati dalla croce: 

L'on respecte avec sujet les images de Ia croix, qui ne sont que de bois ou de papier; 
A plus forte raison venerons les images vivantes, comme sont taus les Chretlens 
affligCs3. 

Alia stima segue l'amore. II motivo pill profunda che ispira l'amore aile 
croci e l'esempio di Gesll che 

a almC les sourtrances. Elles ont etC son trCsor, sa joie, sa gloire, ses dCiices, son 
creur, son amour. II epouse Ia croix dCs son entree au monde, c'est pourquoi il est 
l'homme des douleurs; il ne Ia quitte point, il y vit, il y meurt4• 

Non si pu6 pensare a questa veritA sans prendre feu, et etre tout de flamme 
pour les peines et les souffrances6• 

La croce va accettata non solo con pazienza, rna con gioia: 

Agir d'une autre maniCre, c'est manquer de foi, puisque Ia foi nous enseigne que 
les croix sont Ies plus grandes gnlces de Dieu8. 

Questa dottrina del Boudon non fece che confermare l'atteggiamento del 
Montfort verso la mortificazione. Nelle opere posteriori egli accettera i princi
pi formulati dal Boudon, al seguito di Chardon7, rna li esprimera meno rigida-

1 Ibidem, pp. 231-232. 
2 Ibidem, pp. 233-234. 
3 Ibidem, p. 234. 
4 Ibidem, p. 241. 
6 Ibidem, p. 242. 
8 Ibidem, p. 244. 
7 I contatti dottrinali del :\lonUort con Chardon meriterebbero di essere approfonditi. 

II Poupos (Le po~me de Ia parfaite consecration, o. c., p. 651) afferma decisamente: Dans sa 
jeunesse cltricale, il a sllremenl lu l' ceuvre du Dominicain; il y fail allusion, quand il 
dtclare que: jamais on n'a plus tcrit de Ia beaute el de l'excellence de Ia Croix (Amour de Ia 
Sagesse ilernelle, n. 174). Tuttavia l'influsso del domenicano sui Montfort rimane proble
matico; Ia frase citata dal Poupon si rifcrisce ad opere recenti (on n'a plus icrit qu'Q prtsenl} 
per cui il rifcrimento alia Croix de Jtsus pubblicata nel1650 diviene meno probabile. Essa 
C inoltre in un contesto polemlco: il Montfort vuole distanziarsi dalle trattazioni specula
tive (non pas dans la spiculation, in L' Amour de la Sagesse ilernelle, n. 174, in CEuvres 
completes, p. 185) per dimostrare Ia necessita di una conoscenza vitale della croce. In 
realta, se confrontiamo le opere del Montfort con Ia Croix de Jisus, notiamo una nella 
distinzione dlllnguaggio e di contenuto. Mentre lo Chardon adotta con rigore e profonda 
penetrazione un metodo teologico e un linguaggio filosofico (parte da una tesi centrale e Ia 
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mente1. E' certO perO che egli fin dal periodo di Parigi ha assimilato pr'Jfonda
mente ci6 che il Boudon ha assegnato come do veri essenziali del cristiano riguar-
do alia croce. . 

La stima della soflerenza appare nel rispetto che il Montfort manifesta 
verso i poveri, sofferenti e disprezzati, per esempio in un episodio riportato 
dal Blain: 

' Un jour, le voyant chapeau bas reconduire jusqu'a Ia porte un homme qui 
me paraissait peu de chose, surpris de ces marques d'honneur, je lui de-

prova ricorrendo ai principi trinilario e cristologico e usando termini come le tre sussislenze: 
Cfr Introd. del P. FLORENT, pp. LXV-LXXXV}, U Montfort si pone sui piano mlssionario 
e pastorale, che esige l'csclusione di termini tecnicl e mira a suscitare nelle anime il 
comport~mellto pratico di stima, a more e desiderio della Croce (Cfr L' Amour de la Sagesse 
iternelle, nn. 167-180, in CEuvres completes, pp. 180-190; Lettre circulaire aux Amis de Ia 
Croix, nn. 13-40, ibidem, pp. 228-246). 

1 Riguardo al contenuto, il Montfort pur accettando i principi della Chardon e del 
Boudon li esprime con sfumature e orientamenti originali: 
1.- II Montrort accetta il principia della solidarieta tra Cristo e i cristiani, capo e membra 
_del corpo mistico. Ma mentre Chardon parte dal piano onlologico (unione nella sussislenza 
mistica, cfr Croix de Jisus, pp. 19-30) il Montfort si muove soprattulto sui piano morale ed 
esistenziale (Le chef est couronni d'ipines, et les membres seraienl couronnis de roses?, in 
Lettre circulaire aux Amis de la Croix, n. 27, in CEuvres completes. p. 237). 
2. - II Montfort adotta pure il tema dell'inclinazione di GesU verso Ia Croce, con tanta 
insistenza ribadito dallo Chardon. Dir9. che tutti i desideri di Gesll lendaient ll la Croix e 
che Ia sua vitae stata une croix continue lie (L' Amour de Ia Sagesse ilernelle, n. 170, ibidem, 
p. 182). Tuttavia egli non adopera mal le dure espressioni di Chardon: ilrange poids ... 
insolenle disposition ... farouche inclination (p. 54), dure el tyrannique penle (p. 60), 
cruelle disposition (p. 82). Soprattutto, mcntre lo Chardon esclude la gloia nella parte 
inferiore dell'an!ma ~i G~sll tanto da rcnderle la vita noia ed amarezza (pp. 55 e 60), il 
Montfort insiste nella joie indicible con cui il Cristo va incontro alla croce (L'Amour de Ia 
Sagesse ilernelle, n. 170, ibidem, p. 182). 
3.- Quanta alia proporzionalit9. tra grazia e croce, espressa da Chardon nel3me entrelien 
(Ia mesure ella diffirence des croix.· . . est ilablie sur la mesure de la grdce), essa C sottostan
te implicitamente aile arrermaz~oni del Montfort sulla Croce, l'un des plus grands presents 
(Canlique 123, str. 9, ibidem, p. 1056), anzi ce qu'il y a de plus-grand dans le ciel et en Dieu 
(Lellre circulaire aux Amis de la Croix, n. 35, ibidem, pp. 224), sicche le pill grandi croci 
sono riservate ai prediletti di Dio (Canlique 11, str. 21, ibidem, p. 937): La meilleure marque 
que l'on est aimi de Dieu c'est quand on eslilal du monde et assailli de Croix (Lettre 13, ibidem 
p. 40). 
4.- Infine il Montfort si distingue dal Boudon, col qua1e e d'accordo nella stabilire che 
non bisogna procurarsi per propria colpa le croci (Les Saintes Voles de Ia Croix, p. 77; 
Lettre circulaire aux Amis de Ia Croix, n. 42, ibidem, 246-247), perche inserisce Ia ricerca 
diretta delle croci nel dono della Sapienza, attraverso 11 quale si capir3. chiaramente e per 
esperienza comment il se peut faire qu'on disire, qu'on recherche el qu'on gotlte Ia croix (Ibi

dem, n. 45, p. 248). 
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mandai pourquoi illes rendait a une personne dont l'~tat ne semblait pas 
tant en demander. C'est, me repondit-il, qu'il est dans la croix, et qu'il 
faut honorer et respecter tous ceux qui ont le bonheur d'y Hre at
taches•. 

Uguale onore egli dimostra verso i luoghi di sofferenza. L'anno seguente, 
quando si ammalera e verra trasportato all'ospedale Ia !rase che pronuncera: 
Je suis dans Ia maison de Dieu, que/ honneur• sara l'eco del Boudon che 
afferma: Et ne Sfavons-nous pas que /es hOpitaux, /ieux de maladie et de dou/eur 
on I /e privilege d'etre appelles les hilte/s de Dieu ?3• 

All'onore e alia stima perle croci, il giovane Grignion aggiunge l'amore e 
Ia gioia. La sua vita mortificata attira l'attenzione e insieme Ia derisione dei 
suoi condiscepoli: si parla di lui neUe conversazioni di seminario, si rilevan? 
le sue singolarita, il suo modo di fare strano e originale, e si passa a scherzi di 
cattivo gusto, como getta'rgli dell'acqua sulla testa o ~iempirne le tasche, 
scaricargli sulle spalle dei col pi di disciplina, ecc. Sarebbe stato facile per un 
giovane di forte costituzione come il Montfort difendersi o far tremare i 
condiscepoli; egli sceglie invece I'atteggiamento della pazienza, della soppor
tazione, anzi dell'accettazione gioiosa: ce que ce saint, grand amalef!r de. l~ 
penitence, souffrait avec joie<, Non aveva forse il Boudon avvertito che non 
accettare le croci con gioia sarebbe mancanza di fede, essendo esse Ie pill 
grandi grazie di Dio ?6• 

3. Le molivazioni soprannaturali. 
• 

Come si e potuto osservare, .J'influsso del Boudon sui Montfort e 
notevole e decisivo. II giovane Grignion non si accontenta di leggere 
i libri dell'archidiacono di Evreux, rna ne traduce in pratica letteral
mente Ia dottrina spirituale. · Molti t\-atti del futuro comportamento del 
Montfort seguono il l'aradigma tracciato dal Boudon: Ia sua condotta di 
fronte aile persecuzioni, all'abbandono degli amici e all'incomprensione del 
direttore spirituale', allo stato miserevole delle Chiese7, all'estirpazione 

l BLAIN, n, 52. 
2 Ibidem, n. 59. 

s H. BouooN, Les Salnles Voles de Ia Croix, o. c., p. 234. 
4. BLAIN, n. 44. 

° Cfr H. BouooN, Les sainles voies de la Croix, o. c., p. 244 
6 Ibidem, pp. 102-111. 
7 Cfr l'lntero trattato Du respect dll a Ia sainteli des tglises et des profanations qu'y se 

commettent, in MIONE, CEuvres completes de Boudon, o. c., t. II, c. 10~106. 
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dei peccati pubblici1,, alia' necessita delle missioni estere e nelle campagne', 
alia devozione mariana3, ecc. si svolge in perfetta consonanza con l'insegna
mento del Bandon. Si potrebbe affermare che gli scritti del Boudon offrono 
una fondamentale giustificazione della vita del Montfort e che,- d'altra parte, 
questa e stata Ia riuscita illustrazione della' dottrina boudoniana: 

II libra Les, saintes voies de Ia Croix ha spinto il Montfort verso il culto 
della soffereni:a, nella quale consiste Ia felicita del Cristiano'; rna nella stesso 
tempo esso ha presentato al Montfort il mezzo per compiere una trasvaluta
zione, inducendolo cioe a muta-re in valore positivo.Ia.,pulsioite istintiva a}:. 
l'autopunizione'. Jnfatti l'intero libra del Bandon abboiida ·in motivazioni 
·saprannatur::ili:·~ La crOce C presencita caine necessaria consegllenza della 
condizione'peccatrice dell'uoino e insieme della unione dei membri"del Corpo 
Mistico, il cui Capo ha percorso Ia via ' della sofferenza per entrare nella 
gloria'. Ne consegue che la·r sofferenza e•'iui postulato• del cristiailesinlo: 

f:tre Chretien, et Ctre crucifie, c'est une meme chose. Si vous renoncez 
aux souffrances, il faut renoncer au Christianisme7• 

'... I ..; t , ~ ' J ,/, I I I (1 'I l •: (1 
La sofferenza non e d'altra parte un assoluto negativo, rna un mezzo 

perche si giunga all'unione con Dio e alia felicita: 
-~ '•.,_ ~... al ~~· , I t 

La voie de la Croix est le grand moyen qui, dans Ia separation qu'il porte ., ' ' . . -
1 

., .a des cr~atu~es nol!s un_}~ aDieu; et n~est-ce pas dans cette union que;_se 
trouve le bien, des biens,. et le souverain bien ?8 

~"'""' -.,• ' ' . t •• • " _. .,._, .oL -"1 - •- -~ .,,, -.t JIL, , •. 4-i- .. ' ., 
-j I., r ...,. 

1 err Dieu Seul, ou ['association pour l'inter~t de Dieu seul, in MIONE, Ibidem, t. I, 
troisiCme pratique: Trauailler 0: l'exlirpalion· du piche, el parlicumrement des peches 
publics, du schisme el des heresies, cc. 465-470. 

2 err la descrizione degli efrettl meravigliosi delle misslonl nella campagna, nonche 
l'appassionata dlfesa della necesslttt delle missionl estere, in Dieu Seul ou l'associalion pour 
l'inter~t de Dleu seul, o. c., cc. 463·465. 

3 err Ie due opere di Boudon, Avis catholiques touchant Ia viritable divotion df. Ia blen
heureuse Vierge, in MIGNE, o'. c., cc. 325-370~ Dieu seul ou le saint esc lavage de I' admirable 
Mtre de Dieu, ibidem, cc. 370-586 .• - J .... t, ~ 

4. err H. BouooN, Les saintes Voles de Ia Croix, o. c:, p; 130.·' 
, IS Q~esta possibllltA e a"mmessa dal pott. MARCEL EcK, La morlljicazione nella vita 
cristlana: necessitO: ~ sopravviv~nza 'lin ~anti di ieri e santita di oggi,· Roma, AVE, 1968, pp. 
143, 144, -,1-· 

•. a H. ~ouo~N, o. _c., pp. 21·23.: ,. "' 
,- 7 Ibidem, p. 25. 
. • -ibid~. p. 26: 

• 
~-· 

113 



Capito(o Y 

, II, Montfort attinge dal Boudon non solo gli attcggiamenti' di am ore, 
stima e gioia riguardo aile sofferenze, rna anche le motivazioni soprannaturali: 
espiazione, imitazione di Cristo, unione con Dio. Nei poveri egli vedrA i 
prediletli di Dio e /e immagini viventi di Gesil Crocifisso1• 

Ciil che il Montfort non ha mutua to dal Boudon e Ia pratica della disci
pUna corporale. L'arcidiacono di Evreux e su questo punto estremamente 
riservato. Non solo egli premunisce dalla tentazione di desiderare d'autres 
croix que celles que nous avons2, rna soggiunge che Ia croix de notre Seigneur, 
je veux dire cel/e que /'on porte chretiennement, ne consisle precisement a beau
coup jeilner, a veiller eta sou((rir. 

Non si tratta di escludere tali sofferenze, rna di accettarle per motivi 
soprannaturali: conformitil a Cristo c adesione alia volontlt di Dio'. Maggiore 
incidenza circa Ia mortificazione corporale ha esercitato sui Montfort il suo 
primo formatore sulpiziano, Bottu de La Barmondiere. 

D. L'ESEMPIO Dl BOTTU DE LA BARMOND!ERE (1635-1694) 
I t I • 

•• 
Claude Bottu de Ia Barmondiere era una delle personalita piil in vista nel

l'ambiente sUipiziano della secOncta meta del xvn secolo5. Basti pensare -ai vari 
uffici a lui affi-ct'ati: professore di teologia scolastiCa a S. Sulpizio_ (1664) e a 
Limoges (1673), assistente della Compagnia (1669) e consultore (1681), superio
re della comunitil (1676) e infine parroco di S. Sulpizio (1678). Durante il suo 
mandato di parroco dimostrO malta zelo e diverse iniziative pastorali, aumen-

l- .. 

1 Cfr BLAIN, n. 52. 
1 H. BouooN, o. c, p .• 76. 
a Ibidem, p. 78. 
4 Ibidem, pp. 78-79. 

r 

6 err i due manoscritti conservati nell'Archivio di s. Sulpizio, Parigl: 1.- Vie de' Mr. 
Le Boltu de Ia BarmondiAre, Cure de Sl. Sulpice, Si tratta dl una copia della meinoria di 
Grandet che verra pubbllcata nel 1897 da Letourneau, Les saints prilres frari,ais du 
xvr~siAcle, Angers-Paris, 1897~ t. II, pp. 377-382, senia perO le interessanti note marginall 
agglunte da mano dlversa da quella del Gia-ndet: 2.- Mimoires sur M. de Ia Barmondilre, 
manoscritto pill recente e pill completo. Pef le altre fonti, cfr le note s"eguenti. Quanta 
alia nascita di La Barmondil~re, Y. PoUTET precisa: Grandet, Hamel, Lelourn"eau font 
nattre La Barmondilre en 1631. Or l'acle de bapUme subs isle. II flu Ia naissance au 30 oc
tobre 1635 (A.M. Villefranche) (Le XVIJe silcle etles origines Lasalliennes, Hennes, 1970, 
t. I, p. 341, nota 21). 
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tando il suo prestigio presso Tronson1 c presso gli ambienti della parrocchia2: 
missione del 1688 tenuta dall'abbC de la PCrouse3, attivitci catechistica e in
troduzione delle Snore e dei Fratelli delle Scuole Cristiane4, creazione di una 
manifattura5, cura dei poveri e conferenze agli eretici del FaubourgS. Germain8, 

fondazione della comunitA degli Ecclesiastici.poveri nel 1686'. I debiti della 
fabbrica di S. Sulpizio (oltre 300.000 livres) clo costringono a dimettersi dal· 
l'ufficio di parroco il 7 gennaio -1689, inentre continua a dirigere il seminario cta 
lui fondato8• ~fuore iJ, 18 settembre 16949• La figura di La Barmondiere non e 
esente da una cei1.a originalitA10 e inge.nuitan. Tllttavia· Cgli si inserisce bene nei . ' 

I Le Iettere di Tronson manifestano a piil ripre~~ una 8'rande Stima per La Barm~ndiCre. 
In una di queste, scritta all'inizio del ministero parrocchiale di La BarmondiCre, Tronson 
manifesta Ia sua soddisfazione affermando che il nuovo parroco fall merveille (err L. 
BERTRA:<m, Corrfspondance de 1'1. Louis Tronson, Paris, Lecoffre, 1904, t. II, p. 422 (Lettera 
del22-10-1678), err pure t. I, pp. 156, 298, 334, 366; t. II, pp. 127, 395, 467; t. III, pp. 68, 
295, 412). 

2 Gfr .Eloges de M_. de Ia Barmondi~re, Cud deS. Sulpice, copies sur les originaux impri
mis el manuscrils, in Remarques historiques sur l'tglise et Ia paroisse de S. Sulpice, o. c., 
t. lll, pp. 901-908. 1 

3 err Vie de Mr. Le Bottu de La Barmondiere, ms. c., p. 4. 

' Ibidem, p. 2; Mtmoires_sur M. de La Barmondiere, ms. c., p. 4. J.-B. BLAIN, La vie de 
Mr. J.-B. de la Salle, o.c., pp. 200-201, 213, 288-289; G. RIGAULT, Histoire generate de 
l' lnstilut des Fr~res des ecoles chriliennes, Paris, Pion, 1937, t. I, pp. 191-193. • •. I 

5 err J.-B. BLAIN, La vie de Mr. J.-B. de la Salle, o.c., pp. 289-292. 
6 err Vie de Mr. Le Bottu ... , ms. c., p 2.; Remarques hisloriques ... , o.c., t. III, 

pp. 450-451. I ,. " 

17 err Mimoires sur M. de la Barmondi~re, ms. c., p. 8; Remarques historiques. :·. , o.c .• 
t. lll, p. 396. 

8 err La vie de Mr. Bottu ... , ms. c., p. 7. 
• ~ Sulla morte di La Barmondiere, cfr Ia lettera autografa del Batlyn, suo confratello, 
indirizzata aM. Damonville, del20 settembre 1694: si paria della mort de Mr. de la Bar: 
mondi~re ancien cure deS. Sulpice qui arriva samedy dernier entre deux et trois. II fut en terre 
hief avec concours du monde exlraordinaire, on le regarde comme un St. L'on demande de ses 
reliques. On y fait toucher les chapelels; c'esloil une procession coiltiTiuelle dans notre 
chapelle lorsqu'il y esloil expose (Archivlo di S. Suipizio, Parigi,, dossier Batlyn). Questl 
dati concordano con quelli della lettera scritta dal Montfort a suo zio (efr CEuvfes compJMes; 
pp. 6· 7). La stessa notizia C riportata da Remarques historiques, con una leggera ditrerenza 
sull'ora della mortc fissata a six heures du malin (o .. c., t. I, p. 183) e piil brevemente dal 
Regis ire des Assemblies du Superieur du seminaire de Saint Sulpice, ms. c., p. 336. 

10 II manoscrltto Vie de .Mr. Le Bollu de la Barmondi~re trasmette due curiose notizie: 
Ce bon cure prenoil tous les jours a jeun deux pinles d'eau chaude: ilia coilseilloit a lout le 
monde. ll a fail un petit lraiU de ses proprUUs et de ses avantages qu'on en retiroit, oU ll 
n'a pas oublii le passage de St. Grigolre tire de son pastoral, OU il dlt, qu'il Y a de grandu 
maladies qui se guirissent par les remCdes les plus innocents, tel que celui de l'eau liMe; 
aqua lepida (p. 3); II savoit faire plusieurs ouvrages de sa main comme du monstru et il 
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quadri di S: Sulpizio per la Sua preoccupazione" di ortodossia' e il suo atteSgia
mento spirituale. 

In pieno ambiente gallicano La BarmondU~re sostenne alia Sorbonne il 
12 dicembre 16611a tesi dell'infallibilita del Papa: Romanus Ponlifex conlrouer
siar_um ecclesiasticarum est constilulus iudex a Christo. qui eius definitionibus 
indeficientem fidem promisit . .. 1 : due anni dopa, egli e il suo confratello Le 
Blanc accusarono di peccato mortale Ia Facolta. di teologia della Sorbona, che 
aveva accolto un decreta del Parlamento che proibiva di sostenere tre tesi fa
vorevoli a Roma2• Lo stesso attaccamento al Romano ~ontefiCe, appa're nella 
Prefazione-di un libra contra la dottrina di Calvina finnata da La BarmondiCre 
e da altri due parroci di Parigi3• Similmente egli si mostra contrario alla let
lura di libri di Port-Royal e Tronson in una lettera al seminario di Limoges non 
aggiunge spiegazioni rimettcndosi a quanto dir:l a voce La Barmondiere4• 

Quanto alla vita spirituale, tutte le fonti sono concordi nel rilevare il suo 
fervore e i suoi esempi di santit:l: il Montfort le riassume nella frase: II a vecu 
en saint el il est mort en saint&. Alcuni particolari della sua santita ci fanno 

avoit plusieurs millers dans sa chambre oU il s'occupoil, lorsqu'il avoit quelques moments 
libru, ce qui est trts rare (p. 7). 

11 II Blain lo d.ipinge ami de Ia simpliciU, de Ia candeur, de Ia bonne foi el de Ia verite, 
narrando come de La Barmond.iere si e lasciatO prevenire contro J. Baptiste de la Sallee 
come poi si e ricreduto (Cfr La vie de Mr. J.-B. de Ia Salle, o. c., pp. 293-295). 

I 

1 Cfr L. BERTRAND, Bibliothtque Sulpicienne ou Histoire litteraire de Ia Compagnie de 
Saint-Sulpice, Paris, Pl~rd, 1900, t. I, p. 104. .. 
~~ z. Ibidem, p. 46., N~l giugno 1682, La Barmond.iCre secondo l'invito del re che conosce Ia 
sua posizione non prende parte all'assemblea de1la Sorbona dove si decide per le libertA 
galllcane (Cfr. L. BERT~D, Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. III, p. 412). 

8 Si tratta dellibro d.i A. BLACHE, Rifutation de l'hirisie de Calvin par Ia seule doclrinede 
Mrs de Ia R.P.R. pour alfermir sans dispute les Nouveaux Converlis dans Ia Fog de I' Eglise 
Catholique, Paris, A; Lambin, 1687, pp. 276.' Nella prefazione·si Iegge: ... ll oppose les 
Pritendus Retormez a eux-mtmes, fait voir qu'il n'y ani solidi It, ni suite dans leurs principes:, 
que leur doctrine n'est qu'un amas de contradictions sensibles, et que par consequent toules 
sarles de raisons veulent qu'on s'allache uniquement a l' Eglise Catholique, Apostolique, 
Romaine; qui estanl la seule deposilaire de Ia verite, ~e peul ny se !romper elle-mlme, ny 
!romper les autres, parce qu'elle ne propose a croire aux hommes que ce que le Saint Esprit lui 
enseigne (prefazione senza paginazione). 

4 Cfr Registre des Assemblies du Superieur du Siminaire de Saini Sulpice, ms., c., p. 289; 
L. BERTRAND, Correspondance deL. Tronson, o. c., t. II, p. 127. 

6 Lettre 2, del20 settembre 1694, in lEuvres completes, o. c., p. 7. Le Memoires sur M. 
de Ia Barmonditre (Ms., Arehlvio S. Sulplzio) e Ie Remarques historiques sur l'Eglise et Ia 
paroisse deS. Sulpice (o. c., t. I, p. 183). riferiscono che all'inlzlo del1694 La Barmond.iere 
si ammalO e si' fece trasportare all'lnfermeria del serninario. • Non pare che tuttavia Ia 
malatU.a gli abbla impedito Ia sua ordinaria attivit.Q: il Regislre des Assemblies du Supe
rieur du slminaire deS .. Sli.lpice (ms. c., pp. 331-334) documenta Ia sua presenza in tuttli 
conslgll del1694 fino a quello dell'11 settembre a una settini.ana prima· della morte. · 
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catalogare La BarmondiCre nel tipo del sulpiziano fervente: perfetta regolaritA 
agli esercizi di pieta.I, disprezzo. dei modi mondani e separazione dal mondo•, 
pratica penitenziale· e impassibilitc\3, devozione mariana', zelo pastorale&. II 
Grandet ne traccia il ritratto insistendo sulle austeritA: 

c•etait l'homme du monde le plus doux pour les autres et le plus dur pour lui-m~me. 
II couchatt sur Ia dure, sou vent une pierre lui servait de chevet, il jeunalt souvent et 
faisait de grtindes austCritCs; en sorte que son visage ressemblait plutOt it celul d'un 
mort qu'un visage d'~n homme vivant&. 

II giudizio del Grandet deve essere sfumato: La B3.nnondiCre e stato Senza 
dubbio molto severo con se stesso tanto da aver dipinta sul viso la sua austera· 
mortificazione. Quanto alia dolcezza verso gli altri, occore precisare che i suoi 
giudizi verso i peccatori erano tutt'altro che tolleranti: egli non solo accusa df 
peccato mortale i teologi gallicani della Sorbona, rna ritiene i~ commedianti~ 
come infdmes et excommunies de l'Cglise, et mfme privfs de la &epulture ecclesias
tique quand il.'f meurent dans l'actuel exercice du thfdtre7• I 

Il profilo tracciato dal Blaine piil completo; sebbene estremamente elogia
tivo, esso introduce maggiormente nella personalita spirituale di La Bannon-, 
diere: 

1 Le Remarques historiques (o. c., t. I, p. 183) osservano: ll ttoit tOujours un des pr~miers 
levis et disoit Ia Messe avant I'Oraison de Ia Communaute, 0: laquelle il st trouvoit toujours, 
de mlme qu'U tous les a'utres exercices. f) 

I Questo splrlto dl non-confonnismo e di' separazione soclologica dal mondo st manifesto 
nel R~glement general composto da La Barmon~U~re: lls auront souvent dans I' esprit, et 
encore plus dans le creur, ces divines paroles: Vos non estls de hoc mundo. Qui de terra est 
de terra loquitur. Conversatio nosi.ra in crelis est, pour t~iier avec le plus grand soin louie 
{at;on d'agir, de se vMir, ou de parter qui sente I' air du mOnde. C'esl pourquoi, its ne parieront~ 
d'aucunes nouvelles, n'y de-ce que le monde aime et estime, que pour en Umoigner de l'tloigne":: 
men(. lis fuironl louie {amillarite avec Its personnes mondaines, el.ne fairont de visites qu'au} 
tant que Ia ntcessilt le demandera. lls n'enlreliendront nul commer~e au dehors par leltre; 
ou aul~ement . .. (ms. c., p. 3). 

3 11 Blain rirerisce l'impassibllltA di La Barmondiere dl fronte al fallimento della Mant
fattura: La Manufacture tolnba sans queM. de La Barmondi~re y parat Sensible (Vie de Mr. 
J.-B. de Ia Salle, o. c., t. I, p. 292). Tronson sottolinea invece Ia paix profonde et tole 
sensible di La Barmondlere dopo Je dimissloni dalla parrocchia date per porre fine aile male 
llngue: pour faire cesser le pichi (L. BERTRAND, Correspondance de M. Louis Tronson, o. C., 
t. II, p. 467.). , 

' La devozlone mariana dl La Darmondtere C menzlonata lnsieme ad altre virtU· dal 
Mimoires sur M. de La Barmondi~re: Pendant plus leurs mois que dura sa maladie; tl idifla 
conslamment ses confr~res par sa foi vlve, sa parfalte rtsignalion et sa con{ lance fillale envers 
Ia T. Ste Vierge (ms. c., p. 12). 

6 Cfr supra, p. 115. 
• Vie de Mr. Le Bottu de La Barmondl!re, ms. c., pp. 6-7. 
7 Ibidem, p. 4. 
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Cet ancien cur~ de Saint~Sulpice, Cprouve par Ies croix les plus pCnibles pend8nt le 
temps qu'il avait gouverne cette grande paroisse, ct considCre comme un saint a pres· 
qu'il en eO.t fait Ia dCmission, etait un modele de Ia plus pure vertu. 11 unissait a nne 
grande science une humilite profonde, une simplicite, une candeur ct nne 
obeissance d'enfant. Sa vie etait trCs austere et pCnitente, et sa mortification 
universellel. 

Possiamo ora comprendere l'influsso esercitato sui giovane Grignion dal 
suo primo direttore spirituale sulpiziano. 

Innanzitutto si stabilisce tra loro una reciproca stima e una corrente di 
sentito affetto. Il Blain dira che La Barmondiere aimait Mr. de Montfort 
avec tendresse2 : Ia ragione va ricercata nella !oro affinita spirituale. La 
Barmondiere trova nel Montfort Ia continuazione di se stesso e Ia realiz~azione 
delle virtu da lui stesso praticate: gia prevenuto sulla fervorosa condotta di, 
Luigi Grignion a Rennes3, egli scopri personalmente in lui une piete et une 
vertu extraordinaires4, soprattutto una grande innocenza, penitenza e obbe
dienza5. Questa stima sara accresciuta dal notevole profitto del giovane' 
Grignion nello studio: un professore di teologia come La Barmondiere non era' 
insensibile di fronte aile ponderate risposte del Montfort e ne ha lasciato un 
giudizio elogiativo6• 

La Barmondiere cominciO Ia direzione spirituale di Luigi Grignio!l con un 
atteggiamento di condiscendenza e piena fiducia. Coerentemente con Ia sua, 
pratica penitenziale e il suo ideale di vita, permise al Montfort di seguire le sue 
inclinazioni circa il raccoglimento, il silenzio, Ia mortificazione7• Tali inclina
zioni erano in realta assai problematiche per Ia forza e il rigore delle !oro 
esigenze: il Montfort ebbe Ia liberta di seguirle e allora il suo fervore non 
conobbe limiti. La sua orazione divenne continua, i suoi discorsi cadevano 
sempre su Dio e sulla Madonna, soprattutto le sue penitenze si espressero con· 
tutti gli strumenti in uso8• 

Una simile condotta non avrebbe potuto continuare senza minare irri
mediabilmente Ia salute del Montfort e senza nuocere a! suo inserimento nella 

1 BLAIN, n. 36, 
1 Ibidem, n. 86. 
3 Cfr GRANDET, 0. c., p. 10. 
4 BLAIN, n. 36. 
5 Ibidem, n. 86. 
6 Ibidem, n. 55. 1 

7 Un homme comme Mr. de La Barmondiere qui ne connaisSait point pour lui-mlme de 
bornes dans Ia perfection el qui ne mettail point de mesure a Ia ferveur, laissa son pinilenl 
ldcher Ia bride a la sienne (BLAIN, n. 36). 

8 Ibidem, nn. 37-38. 
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comunita. La Barrnondiere non man co di accorgersene e prese percio. delle 
misure restrittive: frenO il SuO' ardore nella ricerca della mortificazione, pui 
Iasciando ancora largo spazio aile pratiche di penitenza1 e gli · proibi di ap
partarsi dalla ricreazione motivando Ia proibizione con il richiamo alia salute 
da conservare e alia volonta di Dio espressa dal regolamento2• 

Nei confronti di una simile direzione, qual'e stato i1 comportamento del 
' Montfort? ~ -

II Blain, nel contesto apologetico mirante a giustificare Ia condotta del 
Montfort, afferma che La Barmondiere le conduisit comme un enfant, et qu'il 
le trouva pleinement docile et soumis d ses avis'. Questa piena docilita, verso 
Ia quale tendeva il Montfort, non appare evidente negli episodi riportati dai 
biografi: il giovane Grignion, spinto dalla sua attrattiva interiore conferrnata 
dalla Iettura della vita dei Santi', ha indubbiamente compiuto tutto secondo 
il permesso del direttore spirituale; rna ne ha talvolta forzato Ia mano. IIi 
Grandet non ha timore di afferrnare: 

Comme Louis Grignion avoit uri' grand' attrait pour la moltificiltion, il 
~- obligea· son Confesseur A consentir qu'il fit des Penitences tres-austCres5. 

Similmente il Montfort non si e trovato d'accordo con La Barmondiere 
.. I "' 

riguardo aile sue inclinazioni artistiche: egli Ie sacrifico totalmente dopo Ia 
morte del direttore spirituale, il quale Ie riteneva utili per il servizio di Dio6• 

Dal sentimento di liberazione provato nei primi mesi del suo soggiorn~ at 
Parigi, il Montforte passato attraverso il contrasto parziale con La Barmon
diere ad uno stato interiore da lui stesso· definito un nouveau genre de martyre, 
in cui I' anima si trova sollicitee entre les desirs ardents d'une part et les regie; 
d'obeissance de /'autre, qui les arrete et les bride'. • 

Questo testo prova Ia forte tensione verificatasi ner Montfort e ci fa 
intravvedere quanto grande sia stata Ia sua passion pour les austeril&. E'; 
certo che La Barrnondiere non si e sentito di continuare Ia direzione di 
Luigi Grignion e I~ ha indirizzato al suo confratello Baiiyn, molto versato 
nelle vie spirituali straordinarie. Probabilmente non e stata solo l'insaziabile 

I Ibidem, n. 85. 
2 Ibidem, n. 48. 
3 Ibidem, n. 85. 
4 Ibidem, n. 37. 
5 GRANDET, p. 11, 

6 BLAIN, n. 46. 

7 Ibidem, n. 86. 
8 Ibidem. 
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sete di mortificazione notata nel Grignion a renderlo perplesso sui suo'conto,• 
rna anche l'fnsieme della sua esperienza spirituale in· cui non mancavano· 
manifestazioni mistiche: queste esigevano l'applicazione del discernimento' 
degli spiriti e La Barmondiere nella sua umilta se ne riteneva incapace1.• 

Tuttavia gli esempi di vit~ austera e di impassibilita di fronte agli avveni-. 
menti dolorosi della vita, non poterono che confermare il Montfort nella 
pratica della mortificazione e dell'indifferenza. , , 

E. PSICOLOGIA E CARISMA 

' 

~I I • 

Per quanto innegabile sia l'influsso dell'ambiente nella vita spirituale' di 
Luigi Grignion, bisogna riconoscere che esso non spiega esaurientemente Ia' 
pratica e il gusto della mortificazione notati nel giovane chierico fin dall'inizio 
del suo soggiorno parigino. Le stesse testimonianze del Blain hanno riman
dato allo psichismo del Montfort, ad una profonda attrattiva interiore pro-
veniente, dalla n~tura, e d~lla grazia2

• ,. J·.. •• .. 

Si tratta ora di cogliere Ie inclinazioni inconscie e le motivazioni coscienti 
che han no permesso a Luigi Grignion di assimil~re l'ascesi' del suo tempo. . . . .. 
1~ Pulsionnnconscie dello psichismo 'del Montfort. 1 .ll 

l" I .1. I ' I. 4 ··- J I .i '· I 

In questo contesto si ripropone Ia questione: Ia mortificazione del Mont-
forte I'espr~ssione di una reale ascesi cristiana o e a! contrario Ia conseguenza. 

~ _. ' .. 
di uno stato nevrotico? 

La questione c posta male, poiche santita cristiana e anormalita patolo
gica non si escludono necessariamente3 e si puo parlare di santi dagli psichismi 
disgraziati e difficili accanto ai santi dal/o psichismo fortunatoC: - . 

Per questo-:afferma L. Beirnaert-"Ia presenza di una motivazione 
nevrotica nol_l ci puO mai condurre a ~O!JCludere per un~ certa assenza d'u~_a, 
motivazione spirituale"5 

Applicando a! Montfort i risultati della psicologia, occorre innanzitutto 
scartare l'ipotesi di un masochism a in sensa stretto, inteso come ~.icerca. ~ella 

1 Ibidem, n. 51. 
2 Ibidem, nn. 37, 52, 86. .n 
3 Cfr J. DE GUIBERT, Que penser des sainles Jolies de l'asclse? in DS, cc. 997-998: Asclse. 
' Cfr L. BEtR.'fAERT, Esperienza crisliana e psicologica, Torino, Borla, 1965 (La santut-

cazione dipende dallo psichismo ?), pp. 107-108. 
• Ibidem, p. 106. 

120 



Luigi. Grignion e le sante {ollie dell'ascesi 

sofferenza in vista del godimento erotico1• Nessuna traccia in lui di questa 
deviazione sessuale; al contrario le penitenze del Montfort si inseriscono nelj 
contesto dell'amore di Dio e della vita cristiana, come affermano tutte Ie 
fonti storiche, dal Blain'. ai· direttori spirituali Leschassier3 e De Ia Tour'. 

Indubbiamente sia nel masochista che nel santo si notano penitenze e 
auto-punizioni materialmente uguali; rna sotto questi tratti comuni Ia dille-' . 
renza tra i due e evidente.- Nell'esperienza del masochista Ia punizione severa 
e Ia via di accesso alia soddisfazione erotica, in quella del santo Ia penitenza, 
impedisc; e allontana tale,.egei~o'. Si tratta ·di stati p_sichici diversi: 1/ santo, 
fugge-dice T. Reik-cio che if masochista vuole ottenere: if piacere sessuale'. 

r _ ,....,_ •• .,_,i; . .._ o-'.
1

' • ·---- _ __J, ----- ,_. _ '-- L 

II problema si pone solo per il masoc~ism!'! morale, o desessualiz7:.ato:, 
si puo classificare il Montfort nel carallere "!as~chista? , 1 1 

La risposta dipende dal concetto che uno ha del carattere masochista. 
- I I ' ' ' i • ~ ' 

In questa ambito, nonostante' una generica convergenza sui fatto che il 
'J . .•. - .• . ' . • • l ' -· .. 

masochista ricerca il dolore, Ie descrizioni degli psicologi presentano una no-
tevole diversitil 7• II Dr. S. NACHT ritiene come tratti caratteristici del maso
chismo morale un costante s~nso di flena, pill. o meno definilo, di tensione af
felliva e soprattutto di insoddisfazione; un bisogno di /amentarsi, di mostrarsi 
infelice, incapace, oppresso dalla vita . .. ; un comporlamento "malaccorto": 
inadegualo, senza e/astic.itd . .. , che provoca /'animosita'dei vicini, giacche if· 

. , 
.!"" 

t err Ie due monografie: T. RErK, Le masoc~isme, Paris, Payot, 1953, PP: 388: Dr. s. 
NACHT, Lt masochisme, Paris, Payot, 1965, pp. 186. 

2 11 Blain, oltre che riferlre l'insieme dei dati circa Ia santit:\ del Montfort, testimonia, 
della sua penitenza unita all'innocenza nonchC dell'assenza di ogni esperienza sessuale da 
parte del giovane chierico (BLAIN, nn. 50 e 134). 

3 Leschl!-sster scrivendo il 13 maggio 1701- al vescovo di Poi tiers, riassume il pe.riodo dl, 
rormazlone trascorso dal Montfort a Parigl con le parole:_ Dieu I' a privenu de beaucoup de, 
grdces et il y a ripondu fid,element, car ll m'a par!l-, eta tan I d'aulres qull'ont e:raf1!lni de pres,• 
avoir iii constant dans I' amour de Dieu et_la pratique de l'oralson, de_la mortification, de Ia, 
pauvrete et de l'obiissance (err Correspondance de_ M. Tronson,· ms. Archivio S. S:ulpizio, 
t. Ill, Mtlanges, n. 634, pp. 350-351). , 

4 La.testil!lonia~za diP. de Ia Tour e riportata da Grandet (p. 454) e sebbene ~iguardi il 
periodo dl- Poi tiers ilium ina quello precedente, per il qual~ sl esclude qualsiasi peccato. 
grave. , ., . · '· · --' 

6 err M. ADAM, Le sentiment du picht._Etude de psycho/ogle, Paris, Centurion, 1967, p .. 
109; T. REYK, 0. c., p. 312 . 

• T. 'REYK, o. c., p. 313. • 

~ 7 err le di(ferentJ impostazioni dl T. REYK (0. C., pp. 45·81; 246·234}, di S. NACUT (o. C., 

pp. 76-85} e di L. EIDELBERo, Palologia comparata del~a nevrosi, Torino, Einaudi, 1959, 
pp. 161, 167, come pure le varle definlzioni date dalle ~nclclopedle alia voce masochlsmo. 
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soggello, quasi spinto da un'inevitabile {ala/ita, si pone sempre in situazioni 
poco gradile e non sa evilare, anzi ricerca l'oslacolo . . . JnsOmma, un compor: 
tamenlo che rivela un bisogno incoscienle di farsi sopporlare, di rimpicciolirsi, 
presentandosi nella /uce piil sfavorevole e di fa/lire in ogni cosa1• 

None difficile scoprire questi dati in tutto l'arco della vita del Montfort, 
compreso il periodo parigino. II sentimento della propria incapaCit:l. e colpe
volezza2, le difficolt:l. di integrazione3,le sconfitte collezionate',la ricerca degli 
ostacoli5, l'intolleranza dei' successi8, ecc ... , rivelano nel Montfort uno· 
psichismo inconsciamente orienta to al masochismo. 

Lo stesso santo missionario, quando dar::\ uno sguardo panoramico alia 
sua vita, attribuira in parte". un fattore naturale e irrazionale le difficolt:l. da 
lui incontrate. Scrivendo allo sorella nel!713 egli afferma: 

Je ne suis jamais dans aucun pays que je ne donne- un lambeau de rna 
croix a porter a mes meilleurs amis, souvent malgr{ moi et malgre eux7 •• 

1 S. NACHT, o. c., pp. 76-77. L. BEIRSAERT ritiene invece che i due segnl del masochismo 
sono l'incapacitQ di sopportare Ia soddisfazione, anche se cercata secondo Dio, e Ia presenza· 
di (aniG.$mi di umiliazioni e di sof(erenze ricevule (Cfr. Esperienza cristiana e psicologia, o. c., 
p. 130). E' estremamente rischioso applicare questi dati al Montfort datalascarsezzadei 
documenti. • 

I Tale sentimento ~ chtaramente espresso neUe lettere del !\fontfort: je ne mirite que des 
chdlimenls pour mes picMs (Lettre 2, del 20·9·1694, in (Euvres compWes, p. 7); ... je ne 
(ais point de profit de ses grdces, je ne fais que l'ol/enser tousles jours (Lettre 3, dell' 11·7· 
1695, In CEuvres compl~les, p. 10); ... je ne fais que lout gdler lorque je me mUe de quelque 
al/aire (Lettre 4, del 6-3·1699, in CEuvres compl~tes, p. 11). 

3 Le difficolt3. dt integrazione sl verirlcano sia a S. Sulpizio, che a Nantes, a PoitlerS 
ecc. 111\Ionttort stesso le rlassume con queste parole: Aucun ne me peut soulenir et n'ose se 
diclarer pour moi qu'il n'en sou/Ire • .. Je suis comme une balle dans un jeu de paume: on 
ne l'a pas siMI poussie d'un cdli qu'on Ia pousse de l'autre, en Ia (rappanl brusquement . . .' 
C'esl ainsi que je suis sans reldche et sans repos, depuis treize anS que je suls sorli de Sainl
Sulpice (Lettre 26, del 15-8-1713, in (Euvres compl~les, p. 64). 

4 Cfr per csempio le testimonlanze del gesuiti Pretontalne e De La Tour sulle pcrsecuzloni 
del Montfort, in GRANDET, 0. C., pp. 450·452; 456, 

6 A proposito della sua entrata nell'osplzlo dl Poitlers,lll\lontfort scrive: Ce que plus leurs 
personnes ecclisiasliques et expirimentees de Ia ville me dirent, pour me ditourner d'aller 
dans cette maison de disordre, qui leur paraissail incorrigible, ne fl l qu'augmenter mon, 
courage pour entreprendre eel ouvrage ... (Lettre 11 del 4-7-1702,1n Oeuvres compl~
tes, p. 33). 

8 Tipica espressione di tale atteggiamento, non da generallzzare tuttavta, ~ Ia Crase 
pronunctata dal Montfort nel pleno successo della missione di Vertou, nel 1708: Point de 
croix, quelle croix I (Cfr GRANDET, 0. c., pp. 332-334). 

1 Lettre 26ln (Euvres compl~tes, p. 64. 
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La stessa spiegazione ritorna nel colloquia con il Blain del 1714, quando· 
il Montfort ammette Ia presenza di modi singolari dovuti alia natura e dei 
quali non si accorgeva, rna ugualmente utili perche gli fornivano l'occasione 
di umiliarsP. 

Se si accetta l'ipotesi di lavoro formulata da R. Lagueux e L. Perouas•, 
secondo cui il Montfort non ha realizzato nell'adolescenza una riuscita identi
ficazione col padre, si comprenderil come Ia ricerca della mortificazione cor
porate abbia assunto in lui l'intensita descritta dai biografi3 : essa rispondeva al 
bisogno autopunitivo e all'eiiorme pulsione aggressiva del suo temperamento. 

L'esagerazione nelle pratiche penitenziali rimproverata al chierico 
Grignion si 'comprende innanzitutto come tendenza cieca e istintiva, che 
avrebbe finito in una deviazione psicologica, se non fosse stata domata e 
regolata da sllperiori ragioni e motivazioni a livello cosciente. 

2. Grazia e funzione carismatica. 

La psicologia dinamica ci premunisce dal pericolo di ridurre l'uomo alia 
dimensione inconscia. Alle mozioni istintive occorre aggiungere le motiva
zioni intellettuali e volontarie, e, nel cristiano e nel santo, i principi sopran
naturali dettati dalla fede e l'azione speciale della grazia4• Sottovalutare tali 
elementi nella condotta del Montfort condurrebbe a svisare Ia sua fisionomia 
e a non comprendere Ia sua santita .. 

In realtil Ia ricerca della croce da parte dal giovane Grignion, non puo 
essere divelta dal contesto spirituale positivo dell'amore di Dio e del progetto 
volontario di perseguire Ia perfezione cristiana. 

Luigi Maria ha potuto realizzare nella Comunita di La Barmondiere 
un programma spirituale molto pili intenso di quello che gli era stato data di 

1 II me ripliqua que s'il avail des mani~res singulieres et exlraordlnaires, c'ilait bien 
contre son intention; que les tenant de la nature, il ne s'apercevait pas, el qu'ilant propres a 
l'humilier, elles ne lui ilaient pas inutila (BLAIN, n. 263). 

2 R. LAOuEux, Approches psychologiques de Ia devotion mariale chez Grignion de Montfort 
in Cahiers Marials 10 (1966), 2, n. 52, pp. 103-112. L. PEnouAs, Grignion de Montfort, 
les pauvres et les missions, Paris, Ccrf. 1966, pp. 9-16. 
• 3 BLAIN attribulsce al Montfort un grande allrait pour les austeriUs e degJi extrlmes 
des irs de penitence (n. 86); altrove parla del fervore con cui ill\lontrort si dava le discipline, 
tale qu'il semblail vouloir se dechifer (n. 93). Per l'elenco deiJe rigorose penitenze praticate 
nel corso della vita missionaria, err gli atti del processo di beatificazione del Montfort, 
particolarmente Ia Expositio virtutum heroicarum V.S.D., c. VIII: De heroica temperantia, 
pp. 345-374. 

4 Cfr G. CRUCHON, lnlroduzione alta psicodinamica, La persona e il suo ambiente, 
Brescia, La Scuola, 1965, pp. 71-125. 
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tracciarsi a Hennes. II clima di separazione dal mondo trovato nel semina
rio sulpiziano facilita al Montfort l'applicazione ad un'intensa vita interiore, 
le cui pratiche erano segnalate in dettaglio dal Regolamento: ogni giorno 
un'ora di meditazione in comune, Messa, esame particolare, Iettura spirituale, 
lettura di 3 capitoli del Nuovo Testamento, confessione e comunione bisetti
manali, partecipazione settimanale aile funzioni della parrocchia1• II Mont
fort si distingue tra i suoi condiscepoli per un fervore che va anche su questa_ 
punta al di Ia delle prescrizioni regolamentari: egli si accosta 4 volte Ia setti
mana alia comunione e prolunga ad un'ora il tempo del ringraziamento; 
l'orazione non si limita all' ora prevista, rna tende ad invadere tutto lo spazio 
della giornata'; nella stessa notte, quando gli toccava vegliare i morti,. 
Luigi Maria dedicava all'orazione quattro ore intere3• Si_ tratta di un'espe
rienza contemplativa11, che pur presentando delle imp~rfezioni6, testimonia 
l'unione con Dio e l'adesione alia sua volonta. 

1 Cfr R~glemen"i general des pauvres eccllsiasliques ... , ms. c., pp. 1-3 
· 1 Son oraison devint continuelle et rien ne paraissait l'i~terrompre, /Unt il paraissait 

retiri en Dieu (BLAIN, n. 37). 
3 Ibidem, nn. 37 e 39. 
4 II BLAIN Ja descrive nei seguenti termini: Souvenl il paraissalt dans une esplce d'aliena

lion de ses sens, abslrait au milieu de nous et absorbe en Dieu (n. 49). Presso tutti I misticf sl 
notano nei prim! anni dopo la converslone lunghe ore dl preghiera, neUe quali Dio li ~lama 
silenzlosamente e sveglia in essi un insazfabile desfderio dl perfezlone (Cfr J. LEBRETON, 
Tu solus sane/us, Jlsus Christ vivant dans les saints, Etudes de thlologie mystique, o. c., 
pp. 61-62). Quanto al progretto di allargare Jo spazio della preghiera a tutta Ia glomata e 
probablle l'influsso sui Montfort, del Boudon, che afferma: Je dlsirerais de tout mon creur 
que lous les Chrltiens fissent l'oraison conlinuelle, et fussent toujours a Ia prisence d!! Dieu,. 
de Ia man fAre que l'exPliquail le Saint homme le P. de Condren (Le RAgne de Dieu en l'orai-
son men/ale, o. c., c. 638). 

6 II BLAIN rlrerlsce che iJ Montfort ne pouvail mlme enmremenl lloulfer les mouvements 
d'un creur saisi de ['amour divln, ce qui falsait jeter de frlquents et profonds soupirs, Q table, 
en rlcrlalion el partout; sujel de bonnes humiliations, car ses confrlres ne manquaient pas 
d'en falre de3 railleries (n. 49). Per spiegare questo fatto 11 Blain fa rlcorso al vfno nuovo 
dello Spirito Santo che causa un'inconteniblle ebrezza splrituale (n. 50). Ma tale rlchiamo 
vale a spiegare l'insieme dell'esperlenza vltale del Montfort, non le espressloni fmperfette 
dovute alia natura e da elimlnare progressivamente. II Boudon stende un capitolo per 
stabilire qu'll faut prendre garde a ne pas se laisser emporler aux ferveurs sensibles .. 
Quanto aile consolazioni senslbill, aile lacrime di devozlone e aile dolcezze spirltuall; egll 
afferma: Sl l'on me dit que ces grdce3 vlennent de Dieu. Je rlponds que sou~nt l'on s'y 
trompe, et que ce ne son/ que de purs elfets de Ia nature . . . Occorre dunque prudenza e 
moderazlone, e anche secondo S. Teresa un soin parliculier de dlvertlr les personnes qui son I_ 

dans une oraison qui occupe beaucoup (H. BounoN, Le RAgne de Dieu en l'oralson mentale, 
o. c., cc. 659-660). 
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Infatti ponendosi espressamente nella stessa epoca il problema delle 
penitenze, il Montfort Ie risolve richiamandosi alia volonta di Dio: fa risalire 
ad essa sia I'attrattiva della mortificazione che Ia necessaria sottomissione ai 
direttori spirituali, anche se ciO venivit a determinare nella sua anima un 
nuovo genere di martiriol. • 

Del resto egli"aveva appreso dal Boudon Ie varie motivazioni sopranna-
' turali della ricerca della croce e si appoggiava sull'esempio dei santi che egli 

intendeva imitare. Le penitenze del Montfort acquistano cos! un nuovo vaio" 
re sui piano della coscienza: esse rispondono ad un'esigenza della volonta di 
Dio e del cristianesimo, dopo aver risposto ·ad un certo bisogno istintivo. 

II santo missionario' parlera volentieri nei suoi scritti della penitenza e 
della mortificazione; Tal volta Iascera· trasparire, una forte aggressivita' e 
non manchera di enumerare gli effetti sui piano umano e cristiano3; rna sotto
tineera, con piil forza della sua fonte Boudon, I' origine soprannaturale del
I'amore, aile croci. L'amore aile croci non puo essere comandato dalla natura, 
percbe questa_ ten de a! pia cere e respinge Ia mortificazione', rna nasce _dopa 
conoscenza della !elicit:\. di soffrire per Dio', dalla pura fede' e dalla grazia 
vittOriosa di -c~fsto< - - -- -- - ·- - ---- · - - ... t· -

Secondo il pensiero del Montfort non esiste praticamente un amore 
sensibile per Ia croce:8 Ia 'natura Ia rigetta, Ia teme, si Iamenta sotto iJ suo 
peso9,"deve .lotta;e e vincersi per po.terla 3ccett3.re10.· ~-·-

.. u •• -.. • J .... , 
j 1 Cfr BLAIN, n. 86. 

·, 
2 Cfr in particolare il Cantique 161, dal ritomello Frappe, frappe, frappe jusqu'aux os 

(t:Euores complttes, pp. 1660-1662). 
a N~l pens!ero del ~lontfort le penitenze ~on solo purlficano e rendono perfetti, vtncono 

Ia carne lnsolente e disarmano Dlo, rna sono anche medlcina naturale che St?acclano le 
malattie e i cattivl umorl. Cfr Cantique 11, La force de la patience, str. 1-10, in CEuvres 
co1J1Plttes, pp. 933-935; Ca~Uque 13, La n~cessit~ de la P~nlience, str. ·. 12 e, 71, ibidem 
pp. 957-966; Cantique 16, La puissance du jeime, str. 16, 17, 28, ibidem, pp. 997-1000; 
e CanUque 161, Le remMe sp~cifique de Ia tiedeur, ibidem, pp. 1660~1662 . .,: o. ..... •• 

C .:'Quand on vous dit d'aimer Ia croix, on ne parle pas d'un amour sensible, qui est 
impossible ala nature" (Lettre circulaire aux Amis de Ia Croix, n. 50, in t'Euvres COJ?lplttes; 
p. 252). 

6 Ibidem, n. 52, p. 253. 
• Ibidem, n. 53, p. 253. 
1 "II n'y a que J~us-Chrlst qui puisse vous enselgner et ratre gOtiter ce mystere par·sa 

grAce vtctorieuse" (Ibidem, n. 26, p. 236). L 

8 ·n MonUort ammette eccezionalmente l'amore sensibile per Ia croce con un riferimento 
all'esperlenza del santi e in qualche modo anche sua : "No us pouvons! a Ia v~rlt~. eprouver 
quelques tois une Jole m~me sensible de ce que nous souffrons comme plusieurs saints ont 
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L'amore per Ia croce domandato da Dio si inserisce nella parte suprema o 
cima dell' anima, che e l'intelligenza illurninata dalla fede;1 per mezzo di esso, 
senza provare nessuna gioia nei sensi, senza trovare nessun piacere razionale 
nell' anima, si ama tuttavia e si gusta, attraverso uno sguardo di fede, pura 
Ia croce che si porta, sebbene spesso si verifichi una guerra generale e un'allarme 
nella parte inferiore, che geme, si lamenta, piange e cerca sollievo2• 

A livello cosciente, le mortificazioni del Montfort sono espressioni di una 
Iotta contro le cattive inclinazioni naturali e di una rcale ascesi, affrontata 
per dovere di adesione alia volonta di Dio e in conseguenza della condizione 
cristiana. In questo consiste Ia sua santita. Quanto all'ardore con cui il 
Montfort ha cercato le penitenze esso non si puo ridurre ad uno slancio 
istintivo dovuto al suo psichismo, poiche risponde anzitutto aile motivazioni 
coscienti e soprannaturali, e fondamentalmente ispirato dalla grazia e costi
tuisce un elemento della missione carismatica del Montfort. Le forme estreme 
di attivismo nella mortificazione sono un elemento eccezionale che Dio vuole 
o permette per richiamare l'attenzione degli uomini sui valore della croce e 
sui primato dei fini soprannaturali su tutte le regole di una sapienza pura-
mente umana3. ' 

- Certo il valore della croce e trasmesso dall'esperienza del Montfort 
attraverso una forma particolare dovuta all'ambiente del xvu• secolo. Oggi 
non possiamo giustificare il pessirnismo e rigorismo antropologico della 
cosiddetta scuola francese, ne l'atteggiamento repressivo del corpo adottato 
fino all'epoca recente in mancanza della concezione dell'amore risolutore dei 

ressentl; m&is cette joie ne vient pas de Ia chair, quoiqu'elle soil dans Ia chair; elle ne vlent 
que de Ia partie superieure, qui est remplie de cette divine joie du Saint-Esprit qu'elJe Ia 
fait rejaillir jusque sur Ia partie infCrieure, en sorte qu'en ce moment Ia personne Ia plus 
cruciflee peut dire: Mon creur et rna chair ont tressailli d'allegresse dans le Dieu Vivant" 
(Ibidem, n. 51, p. 253). A nessuno sfugge come questo testo sia molto interessante per lo 
studio della psicologla del 1\·lontfort. 

9 "La chair ne craint que ta rigueur (de Ia Croix) . . . II est vrai que cette croix pl!se" 
(Cantique 11, La force de Ia patience, str. 7 e 8, in <Euvres completes, p. 934). Cfr pure 
Letlre circulaire aux Amis de la Croix, nn. 53 e 59, ibidem, pp. 253-254, 259. 

10 " ••• Vainquez-vous . .. surmontez-vous" (Ibidem, n. 61, p. 260). 

1 Ibidem, n. 50, p. 252. 
I Ibidem, n. 53, pp. 253-254. 
3 Cfr L. CooNET, Introduction Q Ia vie Chrilienne, II, L'asctse chrilienne, Paris, Cerf, 

1967, pp. 121-122; J. DE GVIBERT, Que penser des saintes folies de l'asctse? in DS, v. 
A&ctse, Questions Theologiques, t. I, cc. 997-998. 
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conflitti. Tuttavia dobbiamo riconoscere l'esperienza altamente spirituale 
dei santi del xvn secolo, nella quale occorrer3. distinguere Ia sincera ricerca di 
Dio e della perfezione cristiana dal modo con cui si e espressa. Tale modo non 
e frutto della grazia, rna piuttosto delle disposizioni offerte alia grazia e nelle 
q'uali ha operato provocando una generosa risposta. 

Resta assodato il progresso del giovane Grignion nei primi due anni del 
' .. "' '' _. 

soggiorno parigino: egli visse Ia mistica della poverta Iibera trice e una pieta 
molto· intensa e continuO il suo cammino nella pratica di austere penitenze 
nell'adesione alia volonta di Dio. 

Tuttavia i contrasti con l'ambiente si preannunciano chiaramente aUra
verso le singolarita del suo comportamento: esagerata ricerca della mortifi
cazione, mancanza di controllo nelle espressioni sensibili della pieta, tendenza 
alia concentrazione a discapito della vita comunitaria. ' ' 

II Montfort diviene un caso difficile, al cui esame si impegneranno i 
direttori sulpiziani. 

.. 

'. I' 
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CAPITOLO VI 

INTERMEZZO NON-SULPIZIANO E' 
MALATTIA PURIFICATRICE 

(SETTEMBRE 1694-LUGLIO 16S5) ..• 
... 

A. Ritiro aS. Lazare. 
B. La Comunitil. di F. Boucher. 
C. Malattia purificatrice. 
D. lnteriorizzazione mariana. 
E. Passaggio at Petit-Seminaire. 

A. RITIRO A S. LAZARE (SETTEMBRE 1694) 

<" I ' 

... t ~? ,, 

··' -· ' 
~ ....... 

A un anno di distanza dall'entrata nello stato ecclesiastico mediante il 
rito della tonsura, Luigi Grignion e inviato presso i Preti della Missione nella 
casa di S. Lazare• per prepararsi agli ordini minori. II ritiro veniva organizza
to secondo il manoscritto Entretiens des Ordinands, composto verso i1!631 da 
S. Vincent de Paul in collaborazione con Olier e altri: questo libro era conse
gnato ai predicatori con preghiera di conformarvisi circa l'argomento, !'or
dine e il piano delle conferenze'. 

La formula dei ritiri d'ordinazione rispondeva ai bisogni degli ecclesiastici 
del xvu secolo, mancanti di un'adeguata preparazione nei seminari. Essa 
mirava a mettere i chierici di fronte aile responsabilitA che stavano per assu-

1 Nella Letlre 2, del 20 settembre 1694 (CEuvres completes, p. 7}, riportata dal Besnard, 
11 Montfort dice di aver fatto il ritiro per gli ordlni minori a Sf. Sulpice, rna si tratta evi
dentemente di un lapsus del Besnard o del Montfort stesso; Blain preciscra che 11 ritiro e 
stato compiuto a St. Lazare e aggiunge Ia nota marginale seton Ia coutume de ce temps ta 
(BLAIN, n. 54). CiO corrisponde alia verita storica, poichC des le commencement de I' annie 
1631 l'archev~que de Paris, Jean-Franfols de Gondi, fit une ordonnance rtglant que tous les 
sujets de son diocese qui aspiraient aux saints ordres devraient, dix jours avant de tes rece
voir, se retirer chet les Pr~lres de Ia Mission, pour s'y disposer, par dei exercices d'une 
retraile spiciale, a les recevolr dignement et avec fruit (MOTT, Saint Vincent de Paul et le 
sacerdoce, Lille, DesclCe de Brouwer, 1900, p. 287). 

II Cfr P. CosTE, Legrand saint du grand steele, Monsieur Vincent, Paris, DesclCe de 
Brouwer,1931, t. I, pp. 297-300, t. II, pp. 335-348; t. III, p. 7-27. 
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mersi e a instruirli circa le funzioni degli ordini sacri. Per questa le conferenze 
del mattino e della sera avevano una duplice caratteristica: le prime vertevano 
sulla teologi~ moraie ( censur"e, confessione, peccati, comandamenti, virtU, 
sacramenti, credo), le seconde 'sui doveri derivanti dagli ordini sacri (orazione 
mentale, vocazione, spirito ecclesiastico, ordini in genere e in particolare, vita 
ccclesiastica)1• ~ 

Nonostante, il miscuglio di insegnamento morale e formazione ascetica, i 
ritiri di ordinazione offrivano una seria preparazione spil_'itu~~e, poichC im
metteva~o in un clima di preghiera, esercitavano alia. pratica dell'orazione 
mentale, orientavano verso un'interiore conversione con la conCessione generale 
e richiedevano infine una consacrazione totale a Dio nella recezione degli ordini 
sacri: 

Pendant qu'ils recevront les saints Ordres, ils s'offriront et consacreront ~ Dieu, sans 
• l reserve ni exception ~ucune, en la maniCre qui leur sera enseignt!e2• 

Il silenzio non era rigoroso: venivano organiz;ati dei gruppi di 10-15 per
Sone'per uno scambio di vedute sugli argomenti delle conferenze ed:erano pre
viste due ore de conversation sainte et honnete3• La coscienza sacerdotale veniva 
tenuta desta anche durante i pasti, mediante Ia lettui-a dellibro De la dignite et 
saintete de~ prftres del certosino Molina4• Agli ordinandi era prescritto: Feront 
chaqueJour des notes de ce qu'ils auronl appris de plus remarquables. 

; Cio fa" pensare· agli appunti presi con ogni probabilita dal Montfort 
in questo a negli . altri ritiri a S. Lazare e a noi purtroppo nim pervenuti. 
Essi ci avrebbero aperto uno spiraglio sulla sua vita spirituale durante i 
dieci giorni di preparazione agli ordini e forse sui primi contatti con le Costitu
zioni dei Preti della Missione, alle quali si richiarera neUe Regles des Pretres 
missionnaires de Ia Compagnie de M arie6• Possiamo soltanto affermare che il 
ritiro a S. Lazare e la consacrazione a Dio co?Ipiuta durante l'ordinaziolle 

,, 
1 Cfr L.· ABELLY, ~a vie du venerable servileur de Dieu~ Vincent de Paul, Paris, 1664, 

pp. 219-222;_~. BnouTIN, La reforme pastorale en France au XV!Je sitcle, o. c., t. II, 
pp. 215-223; J. FERTE, La vie religieuse dans les campagnes parisiennes (1622-1695), Paris, 
Vrin; 1962, pp. 148-151. 1 

2 Cfr Avis pour les_ Ordinands (1628), in MoTT, Saint- Viizcent de Paul etle Sacerdoce, 
~~c., pp. 449-450. 

3 Cfr ~- ~B~LLY, La vie du venerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, o. c., p. 222. 
- 4 Ibidem. Proba~illl!ente il libro cui si riferisce Abelly C il grosso volume: MOLINA 

CJ;l_artreux de Miraflores, L'instruction des Prestres, qui contient une tres importante doctrine 
pour cognoislre.re~cel(ence du St. Sacerdoce, avec le moyen de s'en acquisler dignement;· 
Paris, N. Buon, 1618, pp. 770. 

5 Avis pour les ordinU}lds (1628), in MoTT, Saint Vincent de Paul et le Sacerdoce, o .. c., 
p. 450. 

6 Cfr (Euvres completes, pp. 690-691. 
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hanno preparato l'accolito Luigi Grignion ad accettare in piena adesione alia 
volonta di Dio il duro colpo che lo attendeva al suo rientro in seminario. 

Si trattava della notizia della morte di La Barmondiere avvenuta il 18 
settembre 1694. I condiscepoli attendevano il Montfort per osservare Ia sua 
reazione di fronte alia scomparsa del suo benefattore; rna egli sconvolge le 
)oro attese mantcnendo un contegno riservato e perfino impassibile1• Nella 
lettera allo zio spieghera Ia ragione del suo comportamento: Ho un padre nei 
cieli che e immancabile'. 

La situazione e tuttavia umanamente disperata, percM con Ia morte di 
La Barmondicre si spcgneva anche Ia comunita dei poveri ecc/esiastici da lui 
fondata3• I sulpiziani temporeggiarono alcuni mesi, decidendo infine di far 
confluire nel Petit-Seminaire un'opera che non rientrava pienamente nello 
spirito dei seminari in materia di povert3.4• 

La fiducia del Montfort viene presto premiata, perchC pui> entrare nella 
comunita fondata da Fran9ois Boucher nei locali del Collegia Montaigu, prcsso 
Ia parrocchia S. Etienne-du-Mont, non Jontano dalla Sorbona. Vi resta per un 
breve periodo, che va approssimativamente dal settembre 1694 al luglio 
16955 : esso e sconosciuto al Grandet e poco approfondito dai biografi, i quali 
~i co1_1tentano di ripetere il racconto del Blain, rna riveste una certa importan
za in quanto rappresen~ un intermezzo non-sulpiziano nella formazione 
spirituale del Montfort. 

1 Cfr BLAIN, n, 54. 

:a Cfr Letlre 2, del 20·9-1694, in CEuvres completes, p. 7. 
3 ••• la communaute de M. de la Barmondiere mourut, pour ainsi dire, avec lui; et le 

petit Siminaire de St.-Sulpice profila de ses dipouilles (BLAIN, n. 54). 

" Solo nella seduta dcl23 dicembre 1694, il Consiglio sulpiziano de1ibera que le siminaire 
se chargeroil de Ia fondation de M. de La Barmondiere en faveur des pauvres Ecclesiasliques 
(Registre des Assemblies du Superieur du seminaire de Saint-Sulpice, ms. Archivio S. Sulpi
zio, Parigl, p. 338). Quanta alia povertl\, non mendicante, del seminario di S. Sulpizio, 
cfr Infra, p. 132. 

5 L'inizio del pcriodo e stabilito sulla base dell'espressione del Blain, che fa entrare 11 
Montfort nella comunitl\ di Boucher au sortir de celle de 2l1. De La Barmonditre qui prit 
fin avec sa vie (BLAIN, n. 56). II :Montfort uscira poi dalla comunit3. di Boucher net h.iglio 
1695, come e testimonlato dalla lettera 3 scritta allo zio Alain Robert per comunicargli 
l'accettazione nel Petit-S. Sui pice (Cfr muvres completes, p. 8-9}. Resta per altro accertato 
che in data 16 giugno 1695 Luigi Grignion era ancora presso Boucher, come risulta nell' 
atto notarile di possesso della cappe11anla di S. Julien-de-Concelles: ltf. Louis Grignion, 
clerc tonsure, au diocese de Saint Malo, demeurant U Paris, au college Montegut, paroisse de 
Saint-Eiienne-du-Mont . .. (Cfr PETARD, St.-Julien-de-Concelles. Histoire d'une paroisse 
brelonne avant et depuis 1789, Nantes, Bourgeois, 1898, pp. 64-65). 
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B. LA COMUNITA DI FRANCOIS BOUCHER 

La figura di Fran~ois Boucher e pressoche ignota. 11 sulpiziano GosseJin 
trasmette alcuni dati: nato a Parigi c abbracciato lo stato ecclesiastico, F. 
Boucher percors~ con successo gli studi alia Sorbona c nel 1676 ottenne il terzo 
pasta negli esami di licenza. Preso il titolo di Dottore, fu nominata Grande 
Vicario di Chartres. Marl a Parigi all'inizio del 1708 lasciando al seminario di 
S. Sulpizio una rendita di 1800 lire peril sostentamento della comunitA da lui 
formata nel Collegia Montaigu1• 

Dalla corrispondenza di Tronson si apprende che F. Boucher fu nominata 
nel 1677 parroco di S. Nicolas du Chardonnet, tra Ia soddisfazione generale e le 
congratulazioni della stesso Tronson2• Il22 giugno 1682 F. Boucher riceve una 
lettre de cachet, che lo obbliga a lasciare Parigi e a rifugiarsi a Guincamps, a 
causa dell'opposizione da lui fatta alia Sorbona circa Ia registrazione dei 4 arti
coli dell'Assemblea del clero del 16823• Questa fedelta all'ortodossia merita al 
Boucher Ia fiducia di Transou che gli sottomette nel 1698 una memoria di 
Fenelon circa alcuni casi di morale4• 

Ghl nel 1690, F. Boucher si era inserito nella linea di La Barmondiere, e 
sensibile alia necessita di offrire agli studenti poveri Ia possibilitA di formarsi 
alia vita sacerdotale, aveva fondato la Corrununaute des pauvres tcoliers5, 

comprendente quaranta seminaristi dei corsi di filosofia e di teologia8• 

Di questa comunitA poco o nulla sappiamo, al di fuori di quanta ci riferisce 
il Blain che ne faceva parte: egli la preSenta come un ambiente dove si coltivava 
un grande amore agli studi, rna anche come una casa ridotta ad una povertA 
es~rema e addirittura alia miseria: il regime alimentare era particolannente 
precario e disgustante7• Quanta alia spirito della comunita non sembra, a 
prima vista, diverso da quello dei seminari di S. SulpiziO. F. Boucher, pur non 

1 GosSELIN, Mimoires sur Monsieur Tronson (ms. Archivio S. Sulpizio), p. 99. Cfr pure 
Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, p. 284, nota 1. 

I Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, pp. 284-285. 
3 Cfr Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, pp. 16, 284, 307. II testo dei 4 arti

coli e riportato dai libri di storia, peres. da BmLMEYER-TUECHLE, Storia della Chiesa, 
Brescia, Morcelliana, 1962, v. IV, pp. 46-47. 

4 Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. III, p. 169. 
5 Cfr E. LEVESQUE, Lisle des anciens ereves du Siminaire de Saint-Sulpice, 1642-1792 

(senza luogo ne data). 
8 Cfr Lettera di Leschassier a M. Colon, del 23-1-1708, citata da Bertrand, in Cor

respondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, p. 284, nota 1 ; Registre des Assemblies du 
Supirieur du Siminaire de Saint Sulpice, ms. c., p. 373; GossELIN, Mimoires sur Mon
sieur Leschassier (ms., Archivio S. Sulpizio), p. 55. 

7 BLAIN, nn. 56-57. 
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essendo sulpiziano, era perb intimamente legato a S. Sulpizio, non solo perche 
aveva un fratello sulpiziano1, rna anche perche prestava servizio nella parroc
chia1. 

La notevole differenza di impostazione si rivela tuttavia nel novembre 
1697, quando F. Boucher chiede al Superiore generate diS. Sulpizio di assumere 
Ia direzione deJla Communaute des pauvres ecoliers, alia quale egli continuerebbe 
a garantire 500 scudi di rendita. La risposta del Consiglio generale sulpiziano 
riconosce l'utilita dell'opera, rna ne scarta Ia responsabilitA d: cause de Ia rna: 
niere de fa ire subsister ces jeunes gens, promettendo senza impegno e nei limiti del 
possibile solo l'assistenza spirituale3• Si tratta di divergenza a proposito della 
povertA: mentre Boucher esigeva che ogni scolaro si procurasse, sia pure ele
mosinando, il pane quotidiano, l'assemblea sulpiziana riafferma quanta aveva 
deciso nel 1691: L'esprit de queteur et de demandeur . .. ne convenait nulle
ment d celui de Saint Sulpice qui a toujours ete un esprit de dfsinteressement'. 

1 Son fr~re Julien Sulpice Boucher entra au Seminaire de St. Sulpice, le 29 avril 1772, 
et s'attacha a Ia compagnie, oU it resta toujours simple acolythe, el fut charge, pendant 
plusieurs annees, du soin de Ia Biblioth~que. II mourul au Semtnaire de St. Sulpice, le 
29 Janvier 1709, age de 66 ans (GossELIN, Memoires sur Monsieur Tronson, ms. c., pp. 
99-100). Questo Julien Boucher e dunque successore del Montfort nell'ufCicio di biblio
tecarlo, e precisamente dal170~ al 1708: ctr M. QuEMENEUR, Le catalogue de Ia biblio
tMque de S. Sulpice, in Documentation Montforlaine, 9 (1964), n. 35, p. 1. 

t 11 nome di M. Boucher, Docteur de Sorbonne figura nel Catalogue des Monsieurs 
qui sont aggriges par les liens de charite, au Clerge et aux fonctions de Ia Paroisse de S. 
Sulpice, quand ils sont invites par M. le Cure de S. Sulpice dans les besoins pr_essans de 
Ia Paroisse, ou qui s'offrent pour honorer leur caractere ou pour exercer leurs lalens, ri
portato nelle Remarques historiques sur l'iglise et la paroisse de S. Sulpice, Paris, Cra
part, 1773, t. III, p. 400. 

3 .1!: da citare tutta Ia deliberazione dell'assemblea del 22 novembre 1697, perche 
costitulsce una delle poche fontl che illustrano Ia comunitli di F. Boucher: ... I' on 
a delibere sur Ia reponse qu'il y avoit Q Jaire a Mons. Mr. Boucher, Docteur de Sorbon
ne, sur Ia proposition qu'il faisoil au Semina ire de se charger d'une esptce de communauU ou 
assemblie de jeunes gens qui etudient en Philosophie ou en Thiologie desquels il prend soin 
depuisquelques annees les logeantdans un appartementd'uncoll~gede l'universiteoU il conlribue 
notablement a leur subsislance leur fournissant lout ce qui est necessaire pour leur 
nourriture a Ia reserve du pain qu'ils se fournissent eux mesmes. Led. Sr. Boucher of/rant 
pour subvenir a cette depense cinq cent escus de rente en bans contracts sur I' hostel de ville 
de Paris. On est demeures d'accord que cette reuvre et eel itablissement estoient bans et 
pouvoient estre tr~s utiles s'agissanl d'etever et former des eccUsiasliques qui eussenl de la 
piite et qui fussent dans de bons senlimens pour Ia doctrine. Cependanl quelque bien et quel
que fruit qui put parvenlr de cetle reuvre de charlie on n'a pas cru qu'il nous convient a cause 
de Ia mani~re de fa ire subsisler ces jeunes gens et l'on n'a paseste d'avis de s'en charger, mO.is 
qu'on prendroit soin autanl qu'on pourroil sans neanmoins aucune obligation de leur spiri
tuel . .. pour en faire de pieux et bans Ecctesiasliques (Registre des Assemblies du Supe.:. 
rieur general de Saint Sulpice, ms. c., pp. 372-373). 

f. Ibidem, p. 290. 
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II Montfort doveva trovarsi a proprio agio nella comunitil di F. Boucher, 
poiche mendicare il pane e vivere nella piil stretta poverta corrispondeva alia 
sua profonda aspirazione. Perche dunque dimostro una certa soddisfazione 
nell'annunciare allo zio il suo ingrcsso nel Petit-S. Sui pice ?1• Le vicende 
accadute nel brev~· periodo trascorso presso F. Boucher ci daranno una ris
posta. 

J, 
C. MALATTIA PURIFICATRICE 

II fatto principale che caratterizza il periodo trascorso dal Montfort 
nella comunita di F. Boucher e Ia malattia mortale dettagliatamente rae
cantata dal Blain: il giovane Grignion era di turno in cucina, quando sen: 
ti i sintomi di un male, tanto grave da richiedere il ricovero nell'ospedale. 
La malattia compiva inesorabilmente il suo corso fino a condurre il Montfort 
aile porte della morte. Applicando Ia medicina del tempo, il salasso, gli ven
ne cavato tanto sangue che si attendeva ormai !'ultimo respiro. Inopinata
mente il malato si riprese con rapidita e pote ritornare nella sua comunit3.2• 

Non ci e trasmessa la diagnosi del medico e Ia natura della malattia: 
Sebbene di costituzione robusta, il MOntfort non godr:'.t sempre di uri perfetto 
stato di salute come nel periodo di Poi:tiers3• AI contrario, il missionario e stato 
soggetto a varie malattic cosl descritte dal Des BastiCres: 

Je lui ay vu sourrrir de tres-grandes maladies ... des maux inexplicables, com me des 
i--:• ... coliques, auxquelles il etolt fort sujet, des doulcurs de ce.te a ne pouvoir resplrer, des 

maux de tHe a ne pouvolr ouvrlr les yeux, il en cnduroit beau coup d'autres !tres
violentes avec une patience herolque ... 4• " 

Particolarmente gravi le malattie contratte nel 1708 e nel 1713 rispettiva
mente a La Chaise e a Mauze, Ia quale ultima dovuta ad un ascesso ~urO circa 
7 settimane e richiese l'intervento di Seignette, medico di La Rochelle5. Forse 
nella malattia di Parigi si puO vedere un preludio delle future infermit3 e indo
vinarne Ia natura. Ma a noi interessa maggiormente indagare sulle cause della 
malattia del Montfort e soprattutto sui suo stato d'animo e sul suo atteggia
mento spirituale. 

1 err. Lellre 3, in a?uvres Compteles, p. 8-10. 
i err BLAIN, nn. 58~62. 
3 Nella Lettera 11, del 4-7-1702, i1 Montrort scrivendo a I..eschassier afferma dl essere 

stato il solo risparmiato dalla malattia imperversante nell'ospizio di Poitiers e di-godere 
une sante parfaile (err a?uvres Completes, pp. 34-35). 

f GRANDET, p. 371~372. f 

6 err GRANDET, pp. 135-138; 372~373. 
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· Possiamo accettare Ia ·spiegazione del Blain che attribuisce la malattia del 
giovane Grignion a tre cause: assidua applicazione aJlo studio, insufficiente 
nutrimento, severa pratica penitenziale1• In realt:l Ia comunita di Boucher, 
come quella di La Barmondihe, si distingueva per il fiorire degli studi ecclesias
tici: il Montfort continuO col consueto impegno che gli aveva rrleritato il primo 
posto nella stiriia di La Barmondihe2 e il Blain ce lo mostra curvo sui quadernP. 
Quanto al cibo, nientc di pill facile che esso causasse qualche infezione interna, 
data l'assoluta mancanza di igicne, oltre alia dcbolezza provocata dal prccario 
regime alimentare e dalle discipline e mortificazioni che ii Montfort continuava 
ad infliggere al suo corpo4• 

Circa il comportamento del Montfort all'ospedale esiste perfetta conver
genza tra il Blain e il Grandet. Ambedue ricordano la pazienza con Ja quale ha 
edificato tanto le suore ospedaliere che i visitatori provenienti per lo pill dal
l'ambiente sulpiziano; e riferiscono il logion pronunciato dal Montfort espri
mente Ia gioia di trovarsi aH'HOtel-Dieu: Je suis lrop heureux d'etre dans Ia 
Maison de Dieu5• 

II racconto del Blain e tuttavia molto pill particolareggiato: esso recensisce 
l'assenza di ogni impazienza o lamento del Montfort ammalato, il continuo 
riferimento a Dio neUe sue parole, la pace e tranquillit::\ stampate sui suo viso, 
Ia convinzione che non sarebbe morto rna avrebbe riconquistato la salute e 
infine l'edificazione data aile suore e ai visitatori6• 

Quanto all'espressione di gioia motivata dal Montfort col fatto di trovarsi 
nell'HOtel-Dieu, il Blain ne riporta una seconda parte che rivela l'opposizione 
di ideali tra il giovane Grignion c i suoi gcnitori: 

Je suis dans Ia maison de Dicu, quel honneur I Mes parents n'en seront peut-t\tre 
pas trop aises; mais Ia nature e'st-elle jamais d'accord avec Ia grllce7? 

Se si pensa aile condizioni degli ospedali neH'epoca di cui trattiamo, si 
comprende meglio la frase attribuita al Montfort. Essi erano insieme ospedali, 
ricoveri, prigioni e caSe di correzione: vi regnava la miseria, la promiscuit:l, Ia 
infezione. J. Michelet afferma tra l'altro: 

Une charite si terrible Cpouvantait. Les noms si doux d'HOtel-Dieu, de Charite, de 
Pitii, de Bon Pasteur, etc. ne rassuraicnt personne. Lcs malades se cachaicnt pour 
mourir, de peur d'y ~tre tratnes ... Obstinement ils fuyaient l'hOpltal, comme Ia 
maison de Ia mortS. 

1 err BLAIN, n. 57. 

2 Ibidem, n. 55. 
3 Ibidem, n. 73. 

4 II GRA:"i'DET, molto sommarlo e impreciso circa questo periodo, attrlbuisce Ia malattia 
del :Montfort aile mortificazioni del giovane Grignion (efr GnANDET, p. 11). 

5 GRANDET, p. 12; err BLAIN, n, 59. 
6 err BLAIN, nn. 59-60. 
7 Ibidem, n. 59. 
8 J. MtcnELET, His loire de France, t. IV, Paris, Hetzel, s. d., ch. XXI: JI6pilaux, prisons, 

gallres (1686), p. 509. 
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Era dunque del tutto• normale per i 'genitori del Montfort pensare con 
orrore all'ospedale, considerato come luogo di estrema poverta oltre che di 
dolore e di morte. Non cosl peril giovane Grigniorl: coerentemente con Ia pro
fessione di poverta egli considerava l'ospedale come Ia sua vera casa1, non 
vedeva nessuna ragione per sentirne vergogna; al contrario, ricordandosi della 
dottrina assimilata nella lettura del Boudon2, il Montfort si sentiva onorato e 
felice di essere visitato dalla grazia della sofferenza, che gli offriva il diritto di 
abitare nella ca~a di Dio .... II Montfort si muove indubbiamente in un universo 
soprannaturale, che trasfigura la realt3 in base ad un'ottica e un giudizio di 
valore, in netto CO!lt_rasto con Ia ~ogica umana. 

CiO non significa che Luigi Maria non abbia assaporato nell'ospedale di Parigi 
Ia sofferenza fisica e morale. II Blain non vi insiste; rna iJ tono che assume il 
Montfort quando parla deJla malattia e i concetti ricorrenti sotto Ia sua penna 
denotano una convinzione fondata su1l'esperienza. Nella Iettera scrittanel1703, 
il Montfort, in perfetta sintonia con l'atteggiamento sopra descritto, esprime Ia 
sua gioia nell'apprendere la notizia della malattia della sorella. Per lui Ia malat
tia e un mezzo di purificazione, le fourneau ordinaire oil il (Dieu) purifie ses etus3 

Dunque un atto di predilezione' rientrante neUe purificazioni passive, neUe 
quali l'iniziativa non e lasciata alle corte vedute delle singole persone, rna e pre
sa direttamente da Dio5• Lo scopo C di trasformare I' anima rendendola vittima 
perfettamente gradita a Dio e purificandola dalle macchie anche minime•.r 
Secondo questo orientamento, Ia malattia del Montfort ha doyuto risolversi in 
una maggiore disponibilitU alla volonta di Dio, manifestatasi in una sofferenza 
fisica molto acuta. - · 

Un'altra idea e associata tuttavia dal Montfort alia malattia: l'idea di 
tentazione. Essa si' manifestera palesemente· nella struttura stessa del Canti
co 46, in cui il malato si dibatte tra l'ascolto del demonio e dell'amico di Dio7• 

Ma gi3 in una lettera alia sorella, il Montfort Ia in vita a non temere lo spirito 
maligno e le sue suggestioni: 

... Ne craignez pas le ma1in esprit, qui vous dira souvcnt dans votre mala~ie: tune 
seras point prof esse a cause de ton incommoditC, ,sors de ce monastCre, retoume chez 
tes parents, tu demeureras sur le pave, tu seras b. charge~ toutle monde8• 

1 Le nom et le sijour de l'Mpilal ne lui firent jamais de honle; ille regardail comme sa 
veritable maison, oU la pauvreli doni il faisait profession, lui donnail droit et une place 
toujours acquise (BLAIN, n. 59). 

2 Cfr supra, cap. V. 
, 3 Lettre 17, in CEuvres completes, p. 49. 
4 ••• Ia meilleure marque que l'on est aime de Dieu; c'esl quand on est . .. assailli de 

croix . .. des maladies les moins a notre gollt . .. (Lettre 13, in· CEuvres compteles, p. 40); 
5 Quel bonheur pour vous, de ce que Dieu veut lui-m~me purifier et appreter sa victime 

selon son golll (Lettre 17, in CEuvres completes, p. 49). 
8 Ibidem. 
7 Cantique 46, La consolation des a/lUges, Premier cantique, in CEuvres completes, 

pp. 1226-1232. 
8 Lettre 17, in CEuvres completes, p. 50. 
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Capilolo VI 

Non l! temerario attribuire al Montfort simili interrogativi o incubi durante 
le malattie, da lui comunque superati attraverso l'incrollabile fiducia neJla 
provvidenza del Padre che si sarebbe preso cura di lui. Con linguaggio imma
ginifi~o, il Blain paragona iJ Montfort convalescente ad un atleta, che dopa 
essersi riposato un poco si alza per riprendere con pill vigore Ia battaglia contra 
il mondo e Ia carnel. + 

Non possiamo·invece seguire il Blain, quando riferisce che il Montfort Jesse 
prima di passare al periodo del Petit S. Sui pice, le Lettere di P. Surin, le qllali 
g1i fecero de grandes iin.pressions3• Occorre senz'altro spostare a dopa il mese di 
settembre 1695 tale lettura, perche solo a queU'epoca risale Ia prima edizione 
deUe Lettere di' P. Surin3• Di esse e dell'influsso esercitato sui Montfort ci 
0Ccuperemo perciO nel prossimo capitolo. l .• 

.. 
' I 

D. INTERIORIZZAZIONE MARIANA 

'· Un episodio da non trascurare si colloca nel periodo trascorso dal Mont-
fort nella comunita di Boucher prima della sua malattia.; Esso riguarda Ia di: 
vozione mariana di Luigi Grignion, che si espresse nel" cU. Ito delle imrilagini 

' ~ • - • I 
della Vergine. Egli ne era molto attirato; cerci> anzi una statuetta di metallo, 
Ia portava con se e manifestava il suo affetto baciando!e"spe~so i. piedi: 
Lasciamo. ora Ia parola a! Blain peril racconto dell'episodio: t 

1 I .•• : , 0 

Etant dans la .communaute. de, Mr. Boucher, il avait, en etudiant se~ 
cahiers, cette image toujours en main. Et comme on crut qu'il y avait de 
l'attache, un bon pretre (Mr. Prevot) a qui il allait alors a confesse crut IC 
· bieit mortifier en la lui enlevant. Il en fut en effet fOrt mortifie, mais il 
disait que si on pouvait lui Oter des mains l'image de sa bonne Mere, on ne 
pourrait jamais Ia lui' arracher du cceur. ~ Cette privation ne fit qu'allu
mer son desir d'en a voir une autre, ce qui ne tarda pas4• 

.. 
1 Crr BLAIN, n, 61. 
1 Ibidem. ' ' 
3 Parecchi biogran del Montfort (per es. LAVEILLE, p. 59; LE CRciM, p. 54) potlg~no 

espressamente Ia·lettura' delle lettere dl Surin, durante Ia convalesceriza. La recente 
edizione crltica delle lettere di Surln, curata da Michel de Certeau, dopo aver tracciato le 
vicende che hanno Preceduto Ia jlubblicazione; stabillsce Ia prima edizione delle Leltres 
spiriluelles (tome premier) alia data dell 0 settembre 1695, a Nantes; chez Jacques Ma
reschal, mentre il secondo volume non sara stampato che due anni dopo, iJto agosto-1697 
(err J.-J. SURIN, Correspondance." Texte ttabli, prtsente el annote par Michel de Cerleau, 
Bruges, Desclee de Brouwer, 1966, pp. 67-81). 

C BLAIN, n. 73. 
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Interinezzo non-sulpiziano 

Da queste parole risulta che Ia devozione mariana del Montfort non ha 
subito battute di arresto nel periodo trascorso nella comunita di Boucher. 
Essa·'si .concretizzO in una pratica esteriore, raccomandata dagli scrittori 
mariani del tempo'; rna forse per J'effusione sentimentale manifestata dal 
Montfort nella linea della sua p~icologia e. dell'orientamento devozionale dei 
padri gesuiti2, il culto reso costantemente all'immagine della Vergine attiro 

' J'attenzione dell'ambiente. 
' J. OJ 

L'intervento del confessore del Montfort, un certo Prevot3 qualificato dal 
• • • J i ' . ' 

B_lain come "bon pre~re", ha un carattere di severit:l: egli deve av~r usato 
verso il suo penitente Ia maniera forte, nell'intento di impedire ogni attacca-. 
men to esager~to ·aile cose estern e. In ";ealta il Montf~rt e stato colpito sui 
vivo percM era molto attaccato alia statua di metallo; ciononostante egli ne 
ha fatto il sacrificio. • I I , •· t ' I 

Tuttavia il Montfort non rinuncio aile sue convinzioni circa J'utilita delle 
pratiche esteriori e trovo un'altra statuetta sulla quale riversare il suo affetto. 
L'episodio forni in ogni modo a! Montfort J'occasione di approfondire Ia 
dialettica tra l'iinmagine esteriore e quella interiore della. Vergine, dando il 
prima to a quest'ultima. Nel n. 226 del Tratlato della vera• devozione· il 
missionario giustifichera largamente il comportamento tenuto nella comunitl\ 
di Boucher e rigettera J'obiezione tendente ad escludere le· pratiche esteriori; 
anzi includera al 10° posto delle l?ratichel esteriori di devozione a Maria' 
J'abitudine di portare un'immagine su di se'. Ma' il Montfort ha cura di rile-

! I ' I '• 
1 

J 1 Cfr H. BOUDON, Avis'calholiques touchanlla viritable divotion de la bienheureuse Vierge; 
in_ !Euvre~ completes de H. M. Boudon, Mlgne, 1856, t. II, c. 33~. I!_ M!=ml!~rt stesso. ha 
riportato nel suo Cahier denotes.(edizione ciclostilata diP~ EvcKELER, pp. 141-142) il 
pensiero di CRASSET, La veritable devolion envers Ia Sle Vierge, 1679, e di GRENIER, ApOlogi~ 
des deuofs de la Sle Vierge, 1675, su11'argom~~to De l'honneur.qu'il faut rendre aux image$ 
de Ia Sfe Vierge. 

I Cfr quanta dice Flachalre a proposito del PP. Binet, Barry e PoirC: La devozione del 
gesulti alia Vergine est d'abord un appel constant a I' affection eta Ia lendreSse (C. FLAcni..I
nE, La deVolioA a Ia Vierge danS Ia lilterature catholique au· commeitcemenl du XV lie ·sif~le, 
Pitris,'ApOstolat de Ia Presse, 1957, p. 34). Cfr pure le rlserVe diP. HoFFER, La deuolion a 
Marie au dfclin du XVIIe sifcle au toUr dU JG.nsinisme et des "Avis Salulaires de Ia B. V. 
Marie a ses Diuots indiscrets", Paris, Cerf, 1938, p. 21. 
1 3 'n nome diM. Prevo/ riSulta al70° posto nel catalogue dCs MesSieurs les EcclesiastiqUes 

demeurans dans Ia Communaute de S. Sulpice et desservans actuellement dans Ia presenfe 
annie 1691 la paroisse, sous Ia conduile de M. Baildrall, Docteu·r de Sorbonne el Cure de.la 
dile Paroisse, in Relnarquts hisloriques sur l'iglise et Ia paroisse dt·s. Sulpice, o. c., t. Ill, 
p. 388. , • • .... ' • • .. : ... ,, 

4 Traili de Ia vi-aii divotiOil, n.n; 226 e 116, in t:Euv"reS comptetes, pp. 640, 560. 
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Capitola VI 

vare che l'essenziale della devozione consiste in un atteggiamento interiore di 
totale donazione e dipendenza da Maria1 ; in tale contesto ritorna l'immagine 
interiore della quale aveva sperimentato l'importanza nella comunita di 
Parigi: 

" . . . il faut s'accoutumer peu a peu a se recueillif au dedans de soi
mCme pour y former une petite idCe ou image de Ia tres Sainte ViergC"2. 

L'episodio dell'immagine diventa cosi il punto di partenza che sensibi-
lizza il Montfort al problema delle immagini mariane, lo incita all'interiorita e 
alia purificazione delle intenzioni, lo spinge a ricercare le espressioni esteriori 
di devozione, rispettando peril il primato dell'atteggiamento interiore. 

E. PASSAGGIO AL PETIT-SEMINAIRE 

Purtroppo tutta Ia cronologia del periodo trascorso da Luigi Grignion 
nella comunita e estremamente labile, sicche none possibile stabilire quando 
i1 Montfort e stato ammalato ne Ia durata della malattia. Ci e trasmesso, ad 
esempio, che mentre il Montfort era all'Hiltel-Dieu, il Blain l'aveva gia 
preceduto al Petit Saint-Sulpice3 ; rna siccome i cataloghi degli alunni di 
questi seminario sono incompleti dal 1684 al 1705 e mancano. i nomi del 
Blaine del Grignion4 , none possibile pervenire a precisazioni. 

Si sa invece che, dopo il dicembre 1694, data della riunione del seminario 
di La Barmondiere con il Petit Saint-Sulpice, Ia benefattrice Madame 
D' Alegre aveva espresso a! Brenier Ia volonta di devolvere per Luigi Grignion 
Ia rendita di 160 lire annuali'. Mancando tuttavia 100 lire al raggiungimento 
della somma richiesta dal Petit-Seminaire, c'e voluto l'intervento del Baiiyn, 
direttore del medesimo, perche venisse assegnata a Luigi Grignion Ia capel
lania di Saint-Julien-de-Concelles nella diocesi di Nantes•. 

1 Ibidem, n. 226, pp. 639-640; Le Secret d_e_Marie, n. 45, ibidem, p. 462. 
t Ibidem, n. 4 7, p. 463. 
3 Blain afferma che al momenta della improvvlsa guarigione del Montfort ha parlato 

col Brenier, supirieur du petit siminaire de Saint-Sulpice oU je demeurais (BLAIN, n. 61); 
mentre prima della malattia di Luigi Grignion lo stesso Blain diceva di essere stato _nella 
communit:\ di Boucher dans ce temps (Ibidem, n. 56). 

c Cfr E. LEVESQUE, Lisle des anciens iMves du Siminalre de Saint-Sulpice 1642-1792, 
a. c., p. 4. 

5 Cfr Letlrt 3, in CEuvres compM/es, p. 8-9. 
8 II Blain s'inganna attribuendo alia liberalit:\ di Leschassier l'ingresso del Montfort net 

Petit-Saint Sulpice (CfrBLAJN, n. 63); Ia lettera di !1-1. De JonchCres, riportata dal Grandet, 
~ espitclta nel design are U BaQyn quale strumento per la nomina del Montfort alJa cappel-
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Intermezzo non-sulpiziano 

L'atteggiamento interiore del Montfort e quello dell'abbandono alia 
Provvidenza, della fiducia e dell'attesa: Ia nomina alia cappellania e avve
nuta-egli afferma-sans que j'y aie jamais pense1• L'abbandono della co
munita di Boucher non e dunque dovuta alia sua iniziativa, ne aile sofferenze 
esperimentate durante Ia malattia da lui considerata una grazia, rna alia 
stima e alia fidJicia del suo direttore Baiiyn che lo voleva nel suo seminario. 
11 Montfort ha lasciato volentieri Ia comunita di Boucher, probabilmente per 
la mancanza di assistenza spirituale2, rna soprattutto perche pensava che nel 
seminario sulpiziano diretto da Brenier e Baiiyn avrebbe trov~to guide piil 
sicure, senza pericolo di diminuire il suo fervore spirituale. 

Nella finale della lettera dell'll luglio 1695 •. il Montfort scrive allo zio 
Alain Robert: 

Remerciez, je vous prie, Dieu pour moi des grdces qu'il me fait non seule
ment pour les chases temporelles qui sont peu de chose, mais pour les 
Cternelles ... 3 • 

A quali grazie spirituali allude il Montfort? E chiaro che egli nel periodo 
trascorso presso Boucher e cresciuto nell'amore di Dio attr.averso Ia pratica 
della poverta, l'interiorizzazione mariana, Ia purificazione apportata dalla 
malattia in vista di una maggiore disponibilita alia volonta divina. Ma e 
soprattutto il fatto stesso di essere entrato nel Petit-Seminaire a provocare in 
Luigi Grignion il sentimento della. riconoscenza. Esso va accuratamente 
analizzato. 

La sua entrata nel Petit-SCminaire di S. Sulpizio viene descritta dall'unica 
rOnte biografica, Ia lettera del Blain, cOme un ingresso trionfale: si recita un 
Te Deum per ringraziare il Signore di aver inviato una recluta tanto prometten
te e Ia cui fama di santita era uscita rinvigorita daH'HOtel-Dieu. II Blain ri
porta testualmente: 

M. Grignion y fut re-;u comme un ange du clel, sans qu'ille sO.t, par Mr. Brenier qui 
regarda comme une grande grAce de Dieu l'entree de ce jeune eccieslastique dans sa 
malson; pour en rendre a Dleu ses actions de grAces,ll fit dire le Te Deum. C'est dont~ 

lania di Nantes:_ J'ai connu lrls-particulieremenl Monsieur de Montfort, et refU de difunt 
Monsieur Bouin de Sainl-Sulpice son Directeur, que je crois un Saint, a son sujel beaucoup 
de Lellres pleines de marques d'estime el d'a/ltclion pour lui. lllui procura un binifice a 
Sainl-J~lien de Concelles en ce Dioctse,dont je pris possession pour lui (GRANDET, p. 460). 

1 Lettre 3, in muvres complttes, p. 9. "" 
t Verso Ia fine del 1697 il Boucher era ricorso al generale di S. Sulplzio per offrirgllla 

direzione della sua eomunlt:'t; sl deduce un certo disagio nella medesima dal ratto ehc 
l'assemblea sulplziana pensa ehe sara ben aceetta dal B_oueher Ia promessa senza impegno 
dell'asslste!lza splrituale.• err n testo riportato alia nota 3, p. 132. 

3 Lettre 3, in !Euvres completes, p. 10. 
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je suis tcmoln. II est vrai que ce prudent superieur ne s'en expUqua pas ouvertement, 
mais soil qu'il s'en ftlt ouvert a quelqu'un, soil qu'il ctlt donne a entendre par quelque 
iutre signe, nous etions persuades, et on Ie disait ouvertement parl!li nous, que le 
Te Deum Ctait dit pour remercier Dicu de J'entrCe de Mr. Grlgnlon1. ,, ' 
Questa testa accettato acriticamente dai biografi posteriori, si rivela pe~ 

noi alquanto problematico. Infatti partendo daJla Iettera del Montfort, 
ripOrtata dal Grandet, si deve fissare l'entrat3 del Grignion neJ Petit-SCminaire 
nella spazio che va da1 15 giugno, data in cui egli Si trovava ancora nella com
munit3. del Boucher3, all'll luglio quando scrive allo zio comunicando di tro; 
varsi ormai nel Petit-SCmi_naire4• Ora proprio in questo periodo il Brenier ~ 
assente da Parigi e presta Ia sua opera quale economo nel Seminario di Angers, 
unit~ nello stesso anno 1695 al seminario rli s. Sulpizio6• Ci e dunque imPossi
bile accettare Ia testimonianza rlel Blain, il quale non sembra ricordare perfet.
tamente lo svolgersi degli avvenimenti nel preciso momento in esame, poiche 
riporta altri due dati erronei: l'attribuzione al Leschassier invece che al Baiiyn, 
attraverso Madame D'AICg~e, del pagarrienio deJI~ pensione ~el Semin~rio e Ia 

1 BLAIN, n. 63. 
z Cfr GRANDET, pp. 292-293. 
3 Nell'iltto notarile della presa di possesso della capellanla di St.-Julien-de-Concelles in 

data 15 e 16 giugn~ 1695 C dctto: M. Louis Grignion, clerc tonsu!e, dl~ diocese de SaiJ!I-Malo, 
demeurant a Paris, au college de 1\lontegut ... (Cfr Archivio vescovile di Nantes, Registre 
des insinuations, 28 Juin 1695): ' ' ' • ' ' • '· .. 

4 ••• La Providenc'e m'a mts au Petit Siminaire de St.-Sulpice . .. (Lettera dell'ttluglio 
1695, in CEuvres completes, p. 8). 

:; La presenza del Brenler nel Seminarlo d'Angers nel 1695 C testimoniata dal Grandet, 
che precisa: Mr. Brenier arriva en Anjou la veille de Ia Penlect:'Jte. Il nous dit que Mr. 
Tronson n'avoit jamais vue la volon.U de Dieu si manifesle que dans ['affaire du Siminaire 
d' Angers . .. Mr. Brenier ita it nommi iconome . .. (:\lCmoircs de J. GRANDE"!, Ills loire du 
Siminaire d' Angers de puis la fondation en 1695 jusqu·a son union avec Saini-Sulpice en 
1695, publif!e par G. Letourneau, Angers 1839, t. II, p. 575). Anche dalle lettere del 
Tronson risulta che il B~enier ha sogglomato 3 mesi ad Angers e pre~isamente dalla fine di 
maggio alia tine di agosto 1695. Infattl, ln. data 27 maggio 1695, il Tronson scrive al Ves
covo di'Angers: Nous vous avoris envoyi M. Brenier pour accompagner M. l'abbi de Saini
Aubin qui a cru qu'il pourroit ~ire utile pendant quelques mois . .. (Correspondance de M. 
Louis Ti-onson, o. c., t. I, p. 77). 1117luglio, il Tronson conrerma Ia presenza del Brenier ad 
Angers, quando scrive: Nous l'allendrons lei pour le tempsqu'e vous nolrs -l'avez Promis (Ibi
dem, p. 81). In tine la letter"a del 28 agosto 1695 lascia intendere che il Brenler C tomato da 
poco a Parlgi: Je ne l'ai (Brenler) pas encore beaucoup entretenu en parficulier; lnais dans le 
giniral qu'il m'a dil, il m'a fait assez connotlre comb len il ito if idi/ii de votre conduile et de 
tout ce qu'il aim durantqu'il a ill a Ailgers (Ibidem, p~ 84). IIBrenierripartira per .Angers nel
l'ottobre 1695 e vi restera fino alia morte del Banyn· (19 marzo 1696), sicchC i1 suo influsso 
sui Montfort appare lrrilevante nel periodo del quale trattlamo (Cfr Lisie des Ancien iltveS 
du Siminaire de Saint-Sulpice; a. c., p. 4, in cui si dB. l'elenco del direttori del Petit-Semi! 
nalre). 
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Intermezzo non-su/piziano 

Iettura del Surin nel periodo della convalescenza del Montfort, mentrc occorre 
posticipare almeno di alcuni mesi questa lettura, come abbiamo gUt notato 
precedentemente. 

L'ipotesi piil attendibile sembra essere Ia seguente: non il Brenier, rna il 
Baiiyn ha ricevuto il Montfort al Petit-Seminaire e, riprendendo quanto ave
va fatto Olier n~i rigua~di del Tronson1, ha ac;oi!o il suo figlio spirituale con 
Ia recita del Te De urn .. Tutto questo quadra perfettamente con i sentimenti 

' ~ .,- • L L • 

di stima verso il Montfort che il Baiiyn non esitava ad esternare nell'ambito 
della comunita2 e anche fuori di essa3, nonche con Ia sua personalita che 
ricuperava orientamenti e usi dell'Olier, fonda tore di S. Sulpizio'. 

Cio che possiamo ritenere dalla descrizione del Blain, e che il Montfort e 
stato accolto favorevolmente dal Baiiyn .• e in genere dai seminaristi del 
Petit-Seminaire, alcuni dei quali erano stati con lui nella comunita di La 
Barmoridiere ed erano rimasti edificati dal suo comp6rtamento riell'ospedale'. 
Un'eco di questa accoglienza si trova nella citata lettera del Montfort, che ter
mina con parole che indica no un atteggiamento di gratitudine verso Dio unito 
a! sentimento della propria fragilita•. 

II Montfort considera una grazia Ia sua entrata nel Petit-Seminaire, dove 
avril modo di progredire nel suo cammino spirituale sotto Ia guida del Baiiyn 
e mediante fattori diversi determinati dalla nuova situazione durante i 
cinque anni dal 1695 a! 1700. 

1.- M. Olier fille soir m~me dire le Te Deum aprts Ia pritre pour remercier Dieu (J. GRAN
DET, Les saints pr~lres fr~nfais du XV I [e sitcle, o. c., t. II, p. 307). 

a II Blain rifcrisce come il Bailyn abbi~ preso le difese del Montfort in una conversazione 
coi scminaristi e in altra occasione abbia riconoscluto in lui una sanlita straordfnaria 
(BLAIN, n. 88). Egli aggiunge che, a diffcrenza del Leschassicr, ces deux saints directeurs 
(La Barmondiere e BaO.yn), pleins d'eslime et d'admiralion pour leur penitent, en laissaienl 
enlrevoir quelque chose .. ·.(BLAIN, n. 91). 

3 E da ricordare a questo proposito Ia testimonianza dl M. Des JonchCres: c!r s~pra, 
p. 138, nota 6. ' 

4 Cfr infra, cap. VII. 
5 Cfr BLAIN, nn. 61 e 63. 
8 Cfr lEuvres completes, p. 10. ~ 

.•. 
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CAPITOLO VII 

AMBIENTE SPIRITUALE 
DEL PETIT-SEMINAIRE DI S. SULPIZIO 

A. I l Petit Sainl-Sulpice nel conies to dei seminari parigini. 
B. La spirilualita sulpiziana nella sua evoluzione: 

1. "Le veritable esprit du sacerdoce" di Olier. 
2. "L'esprit de Saint-Sulpice" secondo Bretonvilliers, Tronson, Brenier e 

Leschassier. 

Questo capitolo c preliminare in ordine alia comprensione dei cinque 
anni trascorsi da Luigi Grignion al Petit-Scminaire de S. Sulpice. Esso 
intende tracciare le linee caratteristiche dell'ambicnte sulpiziano, acccntuan
do soprattutto l'evoluzione della spiritualita sacerdotale che fa capo a M. 
Olier, in modo da capire il metodo formativo applicato al Montfort e insieme 
Ie opzioni spirituali compiute da questi nel periodo di preparazione al sacer
dozio. 

A. IL PETIT SAINT-SULPICE NEL CONTESTO 
DEI SEMINAR! PARIGINI 

Contrariamente a quanto potrebbe richiamarci il suo nome, il Petit
seminaire era un vero seminario maggiore, in tutto simile quanlo agli studi e alta 
direzione splriluale a quello fondalo da M. Oller. La sola diflerenza consisteva 
nel prezzo della pensionel. 

Esso era stato fondato nel 1684 dal Brenier per incarico del Tronson, che 
ne spiega Ia finalit:\ in una lettera a M. de Belmont: 

Com me nous avons le Siminaire pour ceux qui ont leur pension et Ia sante; la Petile
Communaute pour ceux qui ont leur pension mais qui manquent de sante; on a cru 
que pour se rendre plus utiles au clerge et etre en etat de servir toutes sortes d'eccl6-

1 err E. LEVESQUE, Lisle des anciens iltves du Siminaire de Saint-Sulpice 1642-1792 
(senza luogo ne data), p. 1. Lo stesso autore arterma che fino alla Cine del xvn secolo Ia 
pensione del Petit-S6minaire "etait de 200 livres au lieu de 400 Uvres demandCes pour le 
Grand-SCminaire" (p. 1). 11 Montfort precisa che al suo tempo si pagava 260 livres nel 
Petit-SCmlnalre (Cfr Lettre 3, in lEuvres complllu, p. 9). 
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slastiques, il falloit a voir encore une maison pour ceux qui, ayant de Ia sant~, n'ont 
pas le moyen de payer une sl grosse penslon1. 

11 Petit-Stmfnaire si distingue dunque dalle due fondazioni sulpiziane che 
l'hanno preceduto perche destinato a seminaristi poveri: esso rispondeva final.:. 
mente al decreta Tridentino Cum adolescentium aetas del 15 luglio 1563, il 
quale, senza escludere i ricchi, voleva che iJ seminario fosse aperto special
mente ai poveri2., Purtroppo a distanza di oltre un secolo dalla promulgazione 
del decreta, nonostante le apparenze, in Francia si era ancora lontani dalla 
soluzione del problema della formazione del clero: si cominciava ad occuparsi 
seriamente dei seminaristi poverP. 

A parte la maggiore poverta imposta dalla modica pensione, che si riflette· 
va nel regime alimentare4 e nella stessa casa5, il Petit-Stminaire era in tutto 
uguale al Seminario di S. Sulpizio, sia per il regolamento che per lo spirito8, 

sicchC esso costituiva con le altre tre comunit:i che circondavano la parrocchia 
diS. Sulpizio uno del quallro grandi fiumi che escono da queslo Paradiso terreslre, 
per irrigare l'universo7• 

I seminari sulpiziani si inseriscono con una fisionomia propria nei vari tipi 
di seminari sorti intorno al 1642 come concretizzazione delle direttive del Con· 
cilio di Trento. S. Vincenzo de Paoli, in una lettera scritta alia fine della sua 
vita, descrive lapidariamente la caratteristica dei seminari parigini: 

Voila a Paris quatre maisons qui font la m~me chose: Oratoire, Saint-Sulpice, Saint
Nicolas-du-Chardonnet et la gueuserie des Bons-Enfants. Ceux de Saint-Sulplce 
tendent et font tout viser a deterrer les esprits, Ies dl!gager des affections de Ia terre, 
les Porter aux grandeslumil~res, sentiments releves; et nous voyons que tous ceux qui 
y ont passe tiennent beaucoup de cela . •. . Ceux de Saint-Nicolas n'Cievent pas tant, 
mais ten dent au travail de Ia vigne, a faire des hommes Iaborieux dans les fonctions 
ecclCsiasUques et pour cela tiennent: 1. toujours dans la pratique, 2. toujours bas ... 
L'Oratolre, laissons-le hi et n'en parlous point. De toutes ces quatre maisons, celle 
qui rCussit mieux sans contredit, c'est Saint-Nicolas ..• s. 

1, Lettre LXII, A Monsieur de Belmont, 15 avril1685, in Correspondance de M. Louis 
Tronson, o. c., t. II, p. 278. 

2 Cfr Sacrosancli Concilii Tridentini canones et decreta ..• ab Horatio Lucio Calliensi 
collecta, Neapoli, 1691, Ex officina Jacobi Raillard, Sess. XXIII, pp. 174-179. 

3 Per le varie fniziative, successi e fallimentl, circa 1 seminari per i seminaristi poveri, 
cfr J. hhCHEL, Claude-Fran,ois Poullart des Places, o. c., pp. 103-127; J. FERTt, La vie 
religieuse dans les campagnes parisieimes (1622-1695), o. c., pp. 160-167. 

' La nourrilure, quoique suffisante, ilait pauvre, et tout y respirail la pauvrete (BLAIN, 

n. 62). 
6 Dal maggio 1697 al febbraio 1698 I' Assemblie diS. Sulpizio esamina e infine approva 1 

lavori di riparazione del Petit-Siminaire di cui una parte minacciava dl rovinare (Cfr Regis
ire des Assemblies du Superieur du Siminaire de Saint-Sulpice, ms. c., pp. 367, 379-380). 

6 Cfr Remarques historiques sur l'iglise et Ia paroisse deS. Sulpice, o. c., t. III, pp. 394-
396. 

7 Ibidem, p. 396-397. 
8 S. VINCENT DE PAUL, Corrupondance, entretiens, documents, t. XIII, p. 185. 
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· · SecondO M. Vincent la formula da preferirsi e. quella di S. Nicolas, un se
minario d'impostazione pastorale e pratica, annesso alla parrocchia; !'Oratorio 
e invece messo all'ultimo posto, perchC e una scuola aristo.cratica di formazione 
teologica agli antipodi delle esigenze ed esperienze di M. Vincenti; in ·pOsizione 
intermedin e posto il semina rio diS. Sulpizio, cOnsiderato-quale scuola spiritua-
le di alta qualit:\. • · 

AI di 1:\ di questc schematizzazioni, la fondazione sulpiziana s_i presenta 
nelJa sua completa fisionomia alla lucc delle prime intuizioni di M. Olier e dena 
successiva evoluzione. 

ll fondatore deJla Compagnia diS. Sulpizio ha elaboratO circa i sc~inari un 
pensiero estremamentc ricco e stimolante, che meriterebbe di essere studiato a 
fondo attingendO anche dai manoscritti ancora inediti. Riferendosi al Projet 
pour l'itablissement d'un siminaire dans un diocese, pubblicato da Olier nel1651 
e presentato all'Assemblca del clero, P. Broutin lo ritiene un expose doctrinal oil. 
toute Ia question des siminaires se trouve trailee a fond, a une hauteur de vues 
et avec- une force d'expression qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs2• ~ 

In base a questa documento rivelatorc e agli altri scritti di Olier e possibile 
sca'rtare alcunc inesatte opinioni e scoprire l'idea fondamentale del seminario da 
lui proposta. -
-- AI contrario di quanta afferma P. Broutin, il seminario di M. Olier non e 
una scuola aristocratica che mira a formare l'elite del clero, candidata all'epi
scopato e aile altre dignitc\3 : esso invece C. aperto ai ricchi e ai poveri, e Olier si 
pone espressamente la difficulte tres importante della convivenza di categorie 
cosl differenti e la risolve optando per ~u1.1a giusta ffiisura e un media tenore di 
vita4• Neppure si puO attribuire all'Olier la' formula del seminario-collegio, 
perchC egli si preoccupa fin dall'inizio di escludere gli studenti di filosofia e il 
regime ··scolastico vigente; che prevedeva dormitori e sale di studio corimni: 
a S. Sulpizio si dara fiducia ai seminaristi e si fara appello al' loro sensa del do-

' 

1 Sull'atteggiamento diM. Vincent circa Ia scienza, cfr. P. BROUTIN, La Riforme pastorale 
en France au X VIle sifcle, o. c., t. II, pp. 230~332. Quanta all'Oratorio, pare che daM. 
Vincent fino a Cognet si sia trasmesso illuogo comune che attribuisce ad esso un orienta
menlo esclusfvamente intellettuale (CooNET, La spiritualfte moderne, t. I, p. 396). M. 
DuPUY protesta contra questa af!erma~ione car on y pensail.plus a l'aposlo~at qu'O. l'ensei
gnement magistral. On ne saurail trop souligner laplace qu'ont tenu dans Ia vie de l'Oratoire 
du temps de Birulle les missions rurales ... En 1627 les ac~ivites oraloriennes sonl.ainsi 
resumees: Jugis oralio, lilurgiae, exomologeses, conc~ones, cathecheses, aegrorum captivorum
que visitationes, ad presbyteros gregarios el campeslres admoniliones ... Les icrivains et les 
savants de l'Oratoire, qui, seuls, ont laissi leurs noms 0. Ia posterili, ne doivenl pas faire. 
oublier Ia Ugion des humbles ouvriers apostoliques (Cfr Bulletin du Co_IJlili des Etudes, n. 55, 
oct.-dec., 1968, pp. 658-659). .1 , 

2 P. BROUTIN, La Rtforme pastorale en France au XV JJe ~ifcle, o. c., t. II, p. 251. 
3 Ibidem, pp. 249-250, 190. 
' err Projet pour l'ilablissement d'un siminaire dans un diocese, in M. FAtLLON, Vie de 

M. Olier, fondateur du Siminaire de Saint-Sulpice, Paris, Pousslelgue-Wattelier, 1_873, 
t. lll, p. 568. 
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vere e alla loro fede1• PerM. Olier il seminario sara nella stesso tempo une tcole 
de religion ... et une tcole de ztle2, in modo da formare sia dei sacerdoti dediti 
alle lodi di Dio nelle cattedrali, sia dei pastori per la cura d'anime nelle parroc
chie. Olier insiste sull'uno e sull'altro aspetto fino a classificare il seminario-ora 
come una specie di noviziato3, ora come un collegia apostolico", ora come una 
scuola teologica5, sempre come una scuola evangelica di santitc\6• 

L'ispirazione originaria di Olier circa i seminari e la stessa Compagnia di 
S. Sulpizio, ha sub ito una inevitabile evoluzione, non sempre a favore di taluni 
elementi essenziali. Pur richiamandosi al fondatore, il Tronson non ha manca
to di imprimere nei regolamenti del seminario e nella stessa spiritualit:i di 
Olier il segno della sua pcrsonalit:i: egli assicurO l'organizzazione delle fonda
zioni sulpiziane, ma-nello"stesso tempo ha un po' sclerolizzato l'opera diM. 
Olier1• Non solo si e vcrificata una flessione nell'ambito della spiritualita 

1 Cfr o' ANTIN DE VAILLAC, Les constitutions de la Compagnie de Saint.Sulpice. Etude 
hislorique et canonique. These pour le Doctoral en Droit canonique, Paris, Institut Catho· 
llque (ciclostilata, s. d.), t. I, pp~ 18-19. Faillon fa notare che non sl vollero piU rlcevere in 
seminario gll studenti di filosofia par la crainte de voir ['esprit des grands stminaires s'alUrer, 
et les maisons digintrer en colleges (Vie de M. Oller, o. c., t. I, p. 419). 

2 De I' esprit du siminaire de Sainl·Sulpice, in CEuvres completes de M. Oller, fondateur de 
la Socic!li el du Simlnaire de Sainl·Sulpice (Ed. l\IIGNE, 1856), c. 1151. L'intera trattazione 
e interessante in ordine alia comprensione dell'idea di Olier. 

3 Nelle .ltaximes pour les siminaires, Oller considera i seminari come luoghi di prova dei 
candidati al sacerdozio (CEuvres completes de M. Olier, c. 1145) e non manca di rilerirsi a 
l'espCce de noviciat que les clercs font au siminaire (ibidem, c. 1142). 

4 On regardera le siminaire comme un college apostolique, aCCerma Oller in De I' esprit du 
siminaire de Sainl·Sulpice (ibidem, c. 1154). ·Questa anzi sembra essere stata la sua idea 
piU originate: egli vedeva 1 direttori del seminario come una Domus Apostolica modellata 
sull'esemplo degll Apostoli e sganciata da ogni beneficia per essere dlsponibile al servizlo 
delle varie diocesl (cfr ibidem, cc. 1145, 1151·1154; Leltres de M. Olier, Paris, Lecoffre, 
1885, pp. 491-492; Mgr. LALLIER, M. Oller et le Siminaire de Sainl-Sulpice, in Tricentenaire 
de la mort de Monsieur Olier, Extrait dun. 228 (mai 1957) du Bulletin Trimestriel des 
Anciens Eteves de Sainl·Sulpice, pp. 54-65). Sappiamo anche che Oller aveva pensato a 
chiamare i preti di S. Sulpizio con l'appellativo Compagnie des mlssionnaires con il quale 
Ia gente aveva cominciat<? a designarli; M. Vincent protestera nel 1656 (Cfr M. FAtLLON, 
Vie de M. Oller, o. c., t. III; pp. 246·247, 256-257). Si nota facilmente una notevole 
convergenza, se non un influsso diretto, tra Ia primitiva intuizione di Oller e l'idea della 
Compagnla dl Maria quale appare dagU scritti di S. Luigi M. di Montfort (Cfr CEuvres com· 
ptetes, pp. 673-721): anche il :Montfort vuole una compagnia apostollca, caratterizzata dal
l'instabilit9. e completa disponibilit9., il cui fine perO non sara Ia formazione del clero rna Ia 
missione popolare rinnovatrice della vita cristiana. 

6 Olier suppone nel futuro prete la science du dogme el de la morale che deve esserc 
appresa in semlnario (Cfr CEuvres compUtes de M. Oller, c. 1153). 

8 On le considtrera comme l'icole de Ia science et des vertus ivangiliques cfr ibidem, 
c. 1154. Cfr pure Leltres de M. Olier, o. c., t. II, pp. 506-589). 

7 J. GAUTIER, Ces Messieurs de Sain!·Sulpice, Paris, Fayard, 1958, -p. 40. 
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attraverso una minore sensibilita apostolica e una riduzione" del pensiero di 
Olier1, rna lo stesso seminario divenne alia fine del xvu secolo un ambiente 
sempre .pill artificialc1 : pur mantenendo un certo esercizio pastorale favorito 
dalla vicinanza dalla parrocchia di S. Sulpizio3, esso prese Ia fisionomia di un 
collegia per la formazione intellettuale e spirituale dei futuri sacerdoti. 

Ma pill che Ia struttura del seminario ci interessa coglierne lo spirito che lo 
animava: questo ci porta a studiare la spiritualit:.'t sulpiziana del xvn secolO alla 
quale hanna attinto i formatori di Luigi Grignion. 

B. LA SPIRITUALITA SULPIZIANA NELLA SUA EVOLUZIONE 

Purtroppo non si riscontra nella bibliografia sulpiziana uno studio 
esauriente circa Ia spiritualita di Olier e della Compagnia di S. Sulpizio: 
Ie sintesi o esposizioni esistenti sono parziali o sommarie, in quanta non ten
gono sufficientemente conto dell'espericnza spirituale, delle fonti, della 
critica testuale e dell'evoluzione dei singoli autori•. 

1 Lo stesso J. Gautier riferisce due esempi di tale flessione: Monsieur Tronson n'a pas 
hisili 0: modifier, a plusieurs reprises, la penste de Monsieur Olier pour y substiluer la 
sienne . .. C'est ainsi qu'il lui arrive de remplacer par des considiralions sur Ia verlu de 
religion, des passaqes que Monsieur Olier, loujours soucieux de converlir /es Urnes, conSacrail 
a l'exercice du zMe apostolique. !vUme conslatalion en ce qui concerne Ia mortification. Mon· 
sieur Oller insiste, il•idemment, sur l'anianlissement de l'hoslie qu'il prisente commi le 
modele de l'aniantissement du prltre, mais il ne se borne pas a eel aspect nlgalif, et met aussi~ 
tOt en reliefle cOte positif de Ia resurrection ... Monsieur Tronson niglige a peu pres com
pl~temenl ce deuxieme aspect . .. (Cfr Ou&n-TRONSON, Traile des saints ordres, Paris, 
La Colombe, 1953, Introduction ginirale par J. GAUTIER, p. 58). 

I Cfr le osservazioni conclusive sui seminari di P. BnounN, La Riforme pastorale en 
France ·au X VIle steele, o. c., t. II, p. 190. 

3 Cfr J. FERT~, La vie religieuse dans les campagnes parisiennes, o. c., p. 157-158. 
4 Ci riferiamo particolarmente aile vile di Olier e aile storie della spiritualita. Le bio

grafie del Pourrat (Jean-Jacques Oller, Paris, Flammarion, 1932, pp. 220) e del Portaluppi 
(G.G. Oller, fondatore del Seminario e curato diS. Sulpizio, Milano, Ancora, 1947, pp. 256) 
contengono buoni elementi, rna sono sommari. Quella monumentale in 3 voluml del 
FAILLON, che citeremo spesso, C insostituibile per l'abbondanza delle fontl apportate, rna 
non c1 pub fidare di essa a causa delle inesattezze critiche nell'uso e nelle cltazioni del testi. 
Le sintesi della vita e spiritualit:i di Olier proposte da BR&.\IOND (Histoire lilteraire du 
sentiment religieux, t. Ill, p. 419-507), da CAYRE (Patrologie et hisloire de Ia thiologie, t. Ill, 
tere Partie, Tournai, DesclCe etC., 1943, pp. 62-66), da CoaNET (La spirilualili moderne, 
t. I, pp. 399-406), e da LEVESQUE (art. Oller, in DTC, t. XI/1, cc. 963-982) pur fornendo 
alcune nozioni-chiave, come quella di dilalazione e di inleriorilll, sono necessariamente 
incomplete. Manca soprattutto l'esplorazlonc critica e sistematica del rnanoscrittl di 
Olier, specialmente della lunga serie dl quaderni spirituali che costituiscono le Memoi'ie 

146 



Pelit-Seminaire di S. Sulpizio 

Non potendo compiere questo lavoro, che esorbita dall'ambito della 
presente tesi, dovremo contentarci di rilevare alcuni dati frammentari della 
vita e del pensiero di Olicr, che rettificano tuttavia dei luoghi comuni, per 
passare poi allo studio di alcuni documenti inediti, testimonianti Ia spiritua
litil sulpiziana della fine del xvn secolo. 

1. "Le veritable 'esprit du sacerdoce" di Oller. 

Rifaccndosi al pensiero di Olier, consegnato soprattutto nel Traite des 
Saints Ordres, C stato facile attribuirgli una concezione del saccrdozio grandiosa 
rna limitata: il prete sarebbe l'uomo del culto, il religioso di Dio, separato dal 
mondo e occupato unicamente delle cose del cielo1. Questa prospettiva, per 
quanta sottolineata insistentcmcnte dagli scritti di Olier, resta unilaterale se 
non viene inserita nel contesto d€1la personalita del fondatore di S. Sulpizio e 
della sua produzione letteraria. 

La personalitft di Olier, quale risulta dalle biografie, C difficilmente classi
ficabile in un tipo prestabilito: dotato di uno spirito vif, bouillant, penetrant, 
prompt iz concevoir2, Olier concilia nella sua esperienza una intensa ispirazione 
mistica e teologica, chc si riallaccia alia spiritualitA dell' Oratorio e particolar
mente di Condren, e una vasta attivit:i apostolica, mutuata dal contatto con 
M. Vincent3• Queste due dimensioni si ritrovano nella spirito del sacerdozio che 
egli consegna ai sacerdoti del suo secolo e in modo speciale ai preti della Com
pagnia di San Sulpizio. 

Lo scopo originario della spiritualit3. sacerdotale di Olier e nettamente 
pastorale. Dopo aver Iavorata dal 1634 al 1641 nellc missioni al popolo", Olier 

autobiografichc. Due studi recenti hanno intrapreso con frutto questo lavoro, che con
durra a rfsultati molto interessanti: C. CUAILLOT, Les premUres Lerons de l'experience 
mystique de M. Oller, in Bulletin du Comite des etudes, n. 40, dec. 1962, pp. 501-543; e 
J. BRUNo, La transmission spirituelle chez un mystique chrilien du XV IIe steele: Jean
Jacques Oller, in Hermes-Recherches sur l'expirience spirituelle, 4 (1966-1967): Le mattre 
spirituel dans les grandes traditions d'Occident et d'Orient, pp. 95-109. 

1 err R. SALAUN-E. MARCUs, Che cos·e un prete?, Roma, AVE, 1966, pp. 29-32; M.MIDALI, 

ll presbiterato nella missione della Chiesa, in I Sacerdoli nello spirito del Vaticano II, 
Torino-Leumann, LDC, p. 352. ,. 

2 Mimoire de M. Baudrand, p. 70, citato da FAILLoN, Vie de M. OUer, o. c., t. II, pp. 
203-204. 

3 err L. COONBT, La spiritualite moderne, t. I, o. c., pp. 399-400. 
' Ayant choisi saint Vincent de Paul comme directeur, il (Olier) est attire par le ministere 

des missions; en Auvergne en 1634 et en 1636, dans le pays nantais en 1638, dans le pays 
chartrain en 1640-1641, il parcourt les campagnes en compagnie d'autres missionnaires et 
parlicipe avec succes a leur predications (II. D'ANTIN de VAILLAc, Les constitutions de Ia 
Compagnie de Sainl-Sulpice, o. c., t. I, p. 16). E' molto vivo in Oller il desiderio dell'evan
gelizzazione dei pagani: a pill riprese egli vorrebbe partire per il Tonchh_to, Ia Persia, il 
Canada (cfr Vie de M. Olier, par LBSCHASSIBR, in LeUres de M. Olier, o. c., t. I, p. 63 e 
quella di FAILLON, o. c., t. III, p. 405. 
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riconosce che· tale compito e votato all'insuccesso se non si purifica la fonte 
della santificazione, cioe il sacerdote1 ; occorre percib realizzare la grande ri
forma della Chiesa mediante la riforma e il rinnovan:tento del clero: 

L'intention de Ia Sainte Eglise, manifestlle par les Concilcs, est qu'on travallle a· Ia 
reform~ des peoples par la sanctification du clerge2. 

Olier traccer:l dunque un programma per la santificazione dei sacerdotJ 
attingendo dai maestri della cosiddetta scuola francese di spiritualita, rna 
esso avra in qualche modo funzione di mezzo o strumento per la realizzazione 
della riforma della pieta cristiana del popolo instaurata dal Con cilia Tridentino. 
Anzi questa stessa attica pastorale non mancherU di influire nello spirito sacer
dotale immettendovi una dimensione apostolica tutt'altro che trascurabileS. 

La santit::\ sacerdotale richiesta da Olier affonda le sue radici nella con
cezione della vita cristiana di ispirazione paolina, riassunta nel doppio ritmo di 
crocifissione del vecchio Adamo e di unione a GesU Cristo: 

Nous convtnmes-affcrma M. du Ferrier, uno dei primi compagnl di Olier-dans 
notre retraite a Vaugirard, qu'il ne fallait ricn attcndre de bon d'un ccclesiastique, 
s'il n'etait convaincu que pour vivre en chretien, et puis manter ala vocation eccte
siastique, il fallait mourir a Adam et vivre a Jesus-Christ, conformement a I' instruc
tion que Saint Paul donnait aux nouveaux convertis4. 

In realt:l Olier non si stancher:\· mai di ripetere ai chierici e ai sacerdoti gli 
imperativi cristiani di morte e di vita, di rinuncia e di adesione, di spogliamento 
di se per rivestirsi di Cristo, rna in modo tale che il rinnegamento del proprio io, 
sia fondamento della vita in Cristo. Dopo· aver definito la totale rinu.ncia a se 
stessi come il primo passo della perfezione clericale5, Olier sintetizza i1 program
ma della formazione sacerdotale nel noto paragrafo della Pietas Seminarii 
destinato agli aspiranti della Compagnia di S. Sulpizio: 

Primarlus et ultimus finis huius Instituti erlt vivere summe Deo in Christo Jesu 
Domino Nostro; ita ut interiora Filii eius intima cordis nostri penetrent, et Uceat cuili-

1 Apres aiJoir reconnu qu'inulilemenl on travaillait sur les peuples si l'on ne songeail 
auparavanllr purifier la source de leur sanctification, qui sont les prltres, nous nous somme.s 
assembles pour cultiver les nouvelles plantes qui nous sont tombees entre les mains (OLlER, 

Divers fcrlts spirituels, t. 1, p. 70, cit. da Mgr. LALLIER, Monsieur Oller et le seminaire de 
Saint-Sulplce, o. c., p. 55). 

2 Ibidem, p. 54. 
3 Leschassier nota a proposito dl Olier: II portait toujours dans son c reur le dfsir de 

former des pretres, qui se rfpandant dans taus les dioceses soulinssent l'ouvrage des missions 
(M. LESCHASSIER, La vie de M. Oller, o. c., p. 33). 

' Mbnoires de M. du Ferrier, p. 172; citate da FAILLON, Vie de M. Olier, o. c., t. I, p. 401. 
6 Le premier pas lr la perfection de la vie cliricale, c'est de se renoncer tellement soi-meme, 

qu'on ne veuille plus juger de rlen par son esprit propre, ni se porter lr rien par son propre 
choix (Maximes pour les shninaires, in (Euvres completes de M. Olier, c. 1142). 
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bet dicere quod Paulus fiducialiter de se praedicabat: Vivo, jam non ego, vivit vero in· 
me Christus: Haec erit una omnium spes et meditatio, unicuril. exercitium: vita vivere 
Christl lnterius, eamque operibus manifestire In nostro mortali corpore1. 

' • I I 
Sotto le stesse formule usate per la vita cristiana comune a tutti i fedeli, 

Olief intende tuttavia un programma clericale malta pill esigente: 

L'esprlt des pr~tres est bien different de celui des simples rtdeles. C'est celui de toute 
l'Eg1ise ensemble, qui se trouve renfcrme dans leurs personncs .. . 2. ~-

A0 causa della partec.ipazione straordinaria alia sovranit:l di Dio8, e delle 
sue funzioni che lo abilitano a produrre Gesii Cristo e a''comunicare ai fedeli lo 
Spirito Santo e il ·Padre4, il sacerdote ha una: eininente dignita, visibilrilente Ia 
pill santa e hi pill sublime della terra e del cielo11: Gesir Cristo: vive in lui in' 
pienezza e continua in lui la sua vita gloriosa di immolazion·e e di preghiera6 •1 

'Da qtiesta: identificazione con Cristo, sCaturisce la grazia prodigiosa · e 
abbondante del sacerdote7, ma anche il suo dovere di_ immolazione, di distanza 
infinita dal mondo, di perfetta pratica della virtU di religione8• Si tratta di un 
ingresso nello stato interiore del Cristo risuscitato, la, cui -efiicacia · e- molto pill, 
grande di ogni mortificazione9, e che" costituisce per OFer il.vero spirito del~ 
Sacerdozio: ' \ 111 .,. ; 

Le pr~tre par I' esprit intericur qui lui est dOnne, etant rcndu participant de Jesus-~ 
Christ ressuscite et decl~re prHre en sa resurrection, doit ~tre danS uti eioignenlentl 
interleur et dans une distance infinie du monde. II doit ~tre dans une impossibilite 
morale d'aimer rien de Ia creature, parce que son etat tout spirituel et tout divinise 
le fait passer dans In saintete divine et dans I' eminence de son ~tre opp~s~ au _monde.· 
Et c'est Ja ce que com porte l'esprit du'sacerdoce10• - - . . " ... . " 
A giudicare da queste espre'ssioni, ricorrenti nel Trai te des saiilts Ordres e 

nelle Lettres de M. Olitrll, sembrerebbe fissato per sempre il tipo def sacerctoie 
' . 

1 Ibidem, c. 1145-1147. Anche nelle Lttlres, Oller ritorna sui dovere degli ecclesiasticl 
dell'itablissement parfait en Jisus-Christ (o. c., t. II, p. 543), chc richicde l'esercizio del 
precetto evangellco Abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur me (p. 507) e che slo 
esprime nella formula Abrenunlio Ubi, Satana: coniungor Ubi, Chrisle (p. 513). 

2 Disposillons et vertus principales des. prltres . .. , in <Euvres compWes de M. Oller, 
o. c., p. 11_48. ""' 

3 Cfr Traiti des saints ordres, o. c., p. 199. .., ~ 

' Ibidem, p. 204. 
li Ibidem. p. 199. 
6 Ibidem, pp. 218, 222. 226, 233. 
7 Le prltre est un prodige de grdce et, si le mot de monstre pouvait se prendre en un bon sens, • 

on pourrait dire que c'est un monslre de grdce (ibidem, p. 236). 
8 Ibidem, pp. 217, 227; 249. 
9 Ibidem, p. 226. 

1° Ibidem, p. 226. 
11 Speclalmente la Iunga Iettera CCCCXII, incentrata sulla vita di Cristo risorto, e lm

portante per 1 dlversi nspetti caratteristici dello spirito sacerdotale: Voyez quel est l'ital du 

149 



Capitola VII 

sulpiziano, uomo del culto caratterizzato da una profonda- piet:i religiosa·, rna 
totalmente separato dal mondo e insufficientemente proiettato all'anm.incio del 
Vangelo e alia salvezza delle animc. L'ispirazione di Olier appare tuttavia pill 
complessa e dinamica. L'urgenza di sollevare il clcro dalle preoccupazioni 
secolari in cui era insabbiato nell'epoca post-tridentina, unita al pessimismo e 
antinaturismo radicale1, hanno scnza dubbio influito nell'accentuazione fatta 
da Olier sia dell'aspetto cultuale del sacerdozio che della parte negativa della 
formazione cristiana e clericale. Tuttavia questa prospettiva, per quanta carica 
di forzature ed esagerazioni, coesiste negli scritti di Olier con una sentita di
mensione apostolica e missionaria. 

Olier non si_limit~ a chiedere per se lo spirito apostolico2, rna vede iJ ~emi
nario come una dof!!US aposlolica, 1'abitazi~ne non solo del gruppo dei forma
tori e degli ecclesiastici che devono· prcpararsi e rinnovarsi ncllo spirito sacer
dotale, rna anche di un gruppo di associati disponibili per qualsiasi ministero 
comprese le missioni al popo1o3• 

E significativa Ia visione di Olier riportata dal Faillon: il fondatore sul
piziano e situato insiemc agli ecc1esiastici neHa zona intermedin tra S. Gregorio• 
e S. Ambrogio da una parte e i certosini daH'altra, a significarc che egli doveva 
partecipare sia all'esprit de ze!e che all'espril de separation du monde4. Olier in
voca a pill riprese dei sacerdoti tutto fuoco che portino in tutta Ia terra 
Ia fiamma dell'amore divino: 

....... _ 
Fils de Die1l dans sd gloire; considire'Z ses m reurS; itudiez les i~dinations de sa vie ressusci
Ue, et vous y dicouvrii-ez vos obligations; vous y cOnnaltrez que[ est l'esprit ecclisiastique, 
quel .est le viritable esprit des prnres de Ia nouvelle loi, quel est I' esprit des saints prltres de 
Jisus-Christ (Letlres de 1\J. Oller, o. c., t. H, p. 551). Cfr pure ibidem, p. 572-579. 

1 L'espresslone e di 1.: CoGXET, La spiritualiti moderne, o. c., t. I, p. 404. 1\1. DUPUY, 

pur ritenendola ambigua car M. Olier est doui d'un sens tres dilicat de Ia nature et montre 
une sorte de tendresse franciscaine a l'igard de Ia beauti criie, des fleurs, des animaux et 
surtout de La sociiti humaine, ammelte tuttavia che l'antinalurisme radical de M. Oller est 
incontestable au sens oU le mot vise Ia nature de ce moi inUrieur qui re!eve du vieil homme. 
ll est vrai queM. Oller est envers lui d'une incroyable siviriti et d'une impiloyable rigueur 
(cfr. Bulletin du Comiti des Etudes, n. 55, oct.-dec., 1968, p. 660). 

2 Je vous conjure de demander pour mol forlement el souvent I' esprit apostolique, car le 
ciel me donne de puissants disirs pour cetle grdce (Lettre XVll, in CEuvres completes de 
M. Olier, c. 800). 

3 Cfr Projet pour l'ilablissement d'un siminaire, in FAtLLON, Vie de M. Oller, t. Ill, 
pp. 559-563. Oggi si C meno propcnsi a gludicare illusorio qucsto progetto che faceva del 
seminarlo un centro pastorale e non si C d'accordo con Letourneau che lo qualiflca come 
prijudiciable aux interits capilaux des sCminaristes (La mission de J.J. Olier, p. 242). 
Mgr. LALLIER, pur definendo ardito e un po' utopistico i1 progetto di Olier, vede nel gruppo 
di operal apostolici disponlblli ad ogni missione il segno di un'ispirazione profetica, che 
trovera attuazione per es. nella Mlsslone di Francia (Monsieur Oller el le Siminaire de 
Saint-Sulpice, o. c., pp. 64-65). 

" Cfr FAtLLON, Vie de M. Oller, t. 111, o. c., p. 34. 



Petil-Shriinaire di S. Sulpizio 

'-

... Ce sont des flambeaux du ciel, messagers de Dicu, des gens de flamrri.es et de feu, 
qui ne songent qu'a porter Jesus·Christ partout oil il peuvcnt, et qui com me des fusees 
volantes, courent et volent dans l'air partout oU il sont pouss~s par l'impetuosite de 
l'amour1. 

Questa testo ammirevole, che trasmette 1e vibrazioni dell'animo missio
nario di Olier, ne richiama altri che suppongono lo stesso Spirito apostolico nella 
Comp-agnia di S, Sulpizio2 e in ogni saCerdote: 

0 Ames des pr~tres I qu'Ctes-vous 1 OU trouvera-t-on une dilatation, une etendlle de 
zCle et de charite semblable a celle qui doit ~tre en vous? ... 0 PrCtres I 0 hommes 
apostollques I ... a 

Questa dinamica si inserisce de] resto nell' esprit de servitude a Jisus-Christ 
et a son Eglise che riassume egregiamente lo spirito del sacerdozio4 contempe
rando l'aspetto di dignit:i. Olier, che aveva fatto addirittura Voeu de servitude 
a tous les chretiens5, puO affermare che i preti sono serviteurs de l' Eglise&. 

Lo Spirito sacerdotale secondo Olier non comprende solo il rinnegamento 
di se, Ia partecipazione allo stato interiore di Cristo risorto, Ia separazione dal 
mondo, Ia dilatazione dello zelo e l'atteggiamento di servizio: esso include pure 
le devozioni a1l'Eucaristia7, alia infanzia di GesiJS, alia Vergine9, Ia piena dipen-

' 

' 
I Traite des saints ordres, o. c., p. 111. 
a Celte m~ison et la-~octetiq-ui s'y forme a pour esprit d'entrer dans Ia conduile et dans les 

vues du saint college des apMres, tout occupe a repandre dans le monde la religion de Jesus
Christ: Les prltres qui Ia composent invoquent tous les jours ['esprit apostolique sur eux
mlmes et sur lout le clergi, afin que de M il se repande ensuite sur la masse des peuples ' ... 
(De I' esprit du seminaire de Saint-Sulpice, in r.Euvres completes de M. Olier, v. 1154). 

3 Dispositions et vertus principales des prllres, el surtout des prltres de Ia societe de Saint
Sulpice, ibidem, cc. 1148-1149. err pure le Leltres de M. Olier, dove si chiede peri parrocl 
I' esprit de penitence pour leur troupeau; de zele pour le salut des dmes; d'assiduile au service 
des peuples '-;" .•·. (t. II, p. 520). 

4 err. FAILLoN, Vie de M. Oliei-, o. c., t. III, pp. 193-194, dove e riportato un notevole 
brai10 di Olier: L'espril de servitude a Jesus-Christ et a l' Eglise emporte l'obeissance au 
moindre des membres del' Eglise, auquel on est ainsi obligi d'obiir; il emporte Ia pauvreU . .. 
l'humilite . .. etc. . . . • 

5 Ibidem, t. II, p. 29. 
6 Lellres de M. Olier, o. c., t. II, p. 256. Cfr pure Instructions pour le Seminaire, copie 

de Ia Solitude, p. 120. 
7 La devotion au Saint-Sacrement de l'autel . .. est pour M. Olier Ia devotion fondamen

tale du Siminaire, comme on peut le voir dans les 12 premiers articles de la Pietas Seminaril; 
el dans le Traite des saints ordres (E. LEVESQUES, v. Olier, in DTC, t. Xl/1, c. 980). 
QueStci rlsponde alla vocazione spcciflca di Olicr secondo Ia sua testimonianza: Notre
Seigneur me faisait voir que deux personnes avaient dijO. travailli Q le faire honorer dans ses 
mysteres, a savoir: Mgr. de Bifulle pour faire honorer son incarncition, le P. Condren, sa 
risurrectioil, et qu'il voulail que je le fisse honorer en son Sainl-Sacremenl et pour cela qu'il 
me voulail donner Ia grdce et I' esprit de ce divin mystere, m'apprenant a vivre conformiment 
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denza dal Papa e·ctai VescovP, l'applicazione al raccoglimento e all'orazione1, 

l'osservanza di un regolamento di vita8• Questi ed altri elementi dell'erediU. 
L 

ace divin mysttre et l'apprendre encore aux autres, a savoir comme hosties vivantes (MiOtoires 
aut. de M. Olier, III, p. 72). 

8 In seguito all'lncontro di Oller con la carmelitana Marguerite du Saint-Sacrement, 
Ia devozlone all'infanzia di Gesil entra nella sua spiritualiti.l. (Cfr Lettres de M. Olier, CXIV, 
CXV, CCCLXXII) e in quella del Seminarlo (Cfr Pietas seminarii, n. IX, in muvres com
Ptete.s, c. 1249): Les grdces de ce mystere son!: !'innocence, la purete, Ia simpliciU, l'obeis-
sance (E. LEVESQUE: V. Oller, o. c., c. 978). ,. 

9 Oller non solo profcssa una singolare devozione alia Vergine fino a dlchiararsl suo 
schiavo (Mimolres aut. de M. Oller, I, p. 161), rna attribuisce a lei Ia fondazione del semina
rio (cfr visione di Maria che ha in mana il modello del Seminario, le medaglie paste nelle 
fondazloni con Ia scritta Cum ipsa, et in ipsa, et per ipsam, omnis aediticat~o crescit in 
lemplum Dei; ecc. in FAILLON, Vie de .M. Olier, o. c., t. III, pp. 57-68). Egll scopre i rap
portl di Maria col sacerdote (cfr Traili des saints ordres, o .c., pp. 204-206, 236; soprattutto 
Lettres de M. Oller, lettre CCCCXVI, o. c., t. II, pp. 570-572) e nella linea berulliana Insiste 
sulla vita di Gesil in Maria consegnata nella preghiera 0 Jesu, vivens in ~aria .. .. (cfr 
I. NovE, Sur Ia pritre "0 Jesu vivens in Maria", in Bull. du Comiti des itudes, n. 7, p. 13). 
Questa devozione mariana rientra per Olicr nel movimento di riforma della Chiesa: Dieu 
a voulu que . .. sa sainte Mere ... tut cependant dans le cinacle, pour y recevoir l'esprit et Ia 
grtice apostolique, apprenant par lQ a l'Eglise que jamais elle ne serait renouvelte qu'en Ia 
societe de Marie et qu'en participant a son esprit (Divers.icrits spir., cit. da- FA.tt:"LoN, Vie'de 
M. Olier, o. c., ,t. III, p. 77). 

~· . 
1 Per it rapporto con i1 Papa e i vescovi, err:, le trattazionl di P. BnouTtN, La ritorme 

pastorale: .. ·-, O; c., t. II, pp. 263, 252-256; H. D'ANTIN DE VAILLAC, Les Constitutions de 
Ia Compagnie de Saint-Sulpice, o. c., t; ·I, pp. 34-39. Questa adesione al Papa spiega Ia 
Iotta di Oller contra il giaf!senismo (cfr Letlres de M. Olier, o c., t. II, pp. 13, 140-153, 
190-192). 

1 Per Olier e motto importante I' esprit de pritre et de religion: Car il taut ql}'un prltre 
prie pour toutle monde. It taut qu'il ail un caur aussi large et aussi ouvert que l'Eglise; 
en sorte que /'esprit de Dieu s'explique et se dilate en Lui aut ant qu'il terait dans Joule l'Eglise 
ensemble et dans tous les peuples (Lettres de M. Oller, o. c., t. If, p. 528). Olicr elabora un 
metoda dl orazione diviso in tre parti: adorazione, comunione e cooperazione (cfr Calichi
sme chritien, Paris, Le Rameau, 1954, p. II, le~. VIII, pp. 71-74; Lettres de M. Olier, o. c., 
t. II, pp. 30-32): esso sara ripreso e complctato da Tronson, a scapito tuttavia della sempli-
cltA e del carattere mistico impressa da Olier. t 

3 Cfr Avis salutaires aux ministres du Seigneur, in muvres completes de M. Oller, c; 1243 
(I. Vitae ordinem servate). Olier compose parecchi regolamentl '(cfr E. LEVESQUE, v. 
Olier, In DTC, o. c., c. 970), rna come osserva H. D' A !'IT IN ?E VAILLAC a proposito del 
Projet de Constitutions, une vue d'ensemble montre tacilement que M. Olier n•est pa~ un 
canoniste, car de son pro jet trois traits se digagent: l'impr~cision des termes employis,l'abon
dance des justifications mystiques,' le caractere incomplel du texte (Les Constitutions de Ia 
Compagnie de Saint-Sulpice, o. c., t. I, p. 47). Ma proprio questo stile, opposto al giuridis
rno e facente ricorso alla Sacra Scrittura e alle motivazionl. spirituali, rende l'Olier plU 
vicino alle odierne esigenze. 
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spirituale di Olier saranno ripresi e interpretati dai sacerdoU sulpiziani. In 
vista. di questa evoluzione, dobbiamo soffermarci su un ultimo punta' di note
vole rilievo che influir3 sulla formazione del Montfort: l'aspetto propriamente 
mistico deila spiritualita di Olier. 

'Tutti gli autoi-i concordano nell'affcrmazione di Pourrat: ~/. Olier eta it, en 
louie verite et au sens plein du mot, un mystique1• Alcuni stu.di recenti2 scan~ 
discono l'itinerario mistico di M. Olier rivelando autentici doni di grazia, sia 
pure i_nseriti in ~n teffiperamento difficile e aggravato da squilibri nervosi3 o. 
~onnessi con fe~ome!li. di non facile interpretazione. Contra il parere di Tron
son4, e certo che Olier ne11a sua vita si C fidato dell_e ispirazioni, rivelazioni, 
parole interiori, tanto da confessare spesso ai suoi corrispondenti di non poter 
scrivere nulla, non ayendo _ricevuto dallo Spirito Santo alcuna comunicazione5• 

AI di 1:\ dei fenomeni straordin~ri, Ia vita dL Olier J:!a un ca!'att_ere. emi!le~te~ 
mente mistico a causa de1J'intensitA dalla sua unione con Cristo e del suo ab~ 
ba~dono allo Spirito Santo•. , , . 

Nella dottrina spirituale, Olier si mostra riservato circa le grazie straordi~ 
narie, rivelazioni, estasi, poichC vuole evitarc le illusioni e rispettare il primato 
della pura fede' e dei semplici movimenti interiori·ctel1o Spi.rito7• QuCsto mede~ 
simo orientamento mistico e adottato da Oliei" anche per g1i ecclesiastici: da 
essi si richiede non Ia pratica esteriore delle virtU e neppure l'esercizio delle. 
virtU solo morali, rna Ia formazione alle virtU cristiane dettate dalla fede8 • 

II direttore del seminario guidera gli aspiranti a discernere nelle loro 
azioni il motivo, il principio e gli effetti, i quali dovranno fare sempre riferi~ 
mento a Cristo e allo Spirito Santo, e .considererA: 

1 P. PounRAT, Jean-Jacques Olier, fondateur de Saint-Sulpice, Paris, Flammarion, 

1932, p. 196. -
z J. GAUTIER, Les ttapes mystiques de J.J. Olier, in La vie spirituelle, 7 (1926), pp. 665-84; 

G. euAILLOT, Les premilres._lefons de l'exptrience mystique de M. Olier, in Bulletin_ du 
comiU des etudes, n. 40 (1962), pp. 501-543; J. BRUNO, La transmission spirituelle chez un 
mystique chrltien du XV IIe silcle: Jean Jacques Olier, in f:Iermes, Recherches sur, l'expe
rience spirituelle 4 (1966-1967), pp. 95-100. 

3 err L. eooNET, La spiritualite moderne, o. c., t. I, p. 399. 
4, M. Tronson dlclare que 111. Olier, ayant refu durant sa vie des grdces bien exlraordinaires, 

ne les avail jamais prises pour rtgles de conduite (FAILLON,, Vie de AI. Olier, o. c., t. III, 
p. 128). 
• G L. eoaNET, La spirilualite moderne, .o. c., t. I, p. 406. Tout un riseau d'influences 
mystiques-aggiunge P. Broutin-/e garde dans sa vole; Ia bienheureuse Agnes de Langeac, 
Marie Lhuillier, Marie Rousseau, Anne Marie.de Meilhac son1 aulanl de messagtres qui lui 
indiquent Q point nommt la direction Q prendre (P. BROUTIN, La rlforme pastorale . .. , 
o. c., t. II, p. 248). 

6 err alcune testimonianze in P. POURRAT, Jean-Jacques Oller, o. c., pp. 198-200 .• 
7 err Lettres de M. Olier, o. c., t. II, pp. 345-347. 
s Ibidem, pp. 510-515. 
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s'ils ont en Vue Ia conformitC de Jesus-Christ, la pratique de ses conseils, Ia fidClit6 
aux instincts et aux mouvements de son divin Esprit, qui sollicitc l'dme, ct qui Ia 
porte suavement et puissamment a Dieu1. ""' : 

,• 
Come si puO osservare Ia dottrina sacerdotale di Olier contiene una 

ricchezza di temi e orientamenti spirituali, mistici e apostblici.. 
' ll tipo di ecclesiastico da lui proposto e lantana dall'idea]e dell' honnete 

homme2 comune al suo secolo: Olier disprezza il comportamento courtois, poli, 
civil, honn~te modellato sugli usi mondani3 e gli contrappone quello ispirato alia 
fol1ia del Vangelo e aU'esempio di Cristo in croce qui n'avait rien de l'exterieur et 
de la rtgularite du monde4: Ia modestia del sacCrdote, Iibera, semplice, edificante, 
senza affettazione, sara effetto del movimento dello Spirito0• 

Occorre saggiare ora il terreno sulpiziano per notare l'evoluzione dell'ere
dita di Olier nella seconda meta del xvn sec:olo. 

2. "L'esprit de Saint-Sulpice" secondo BretonvillierS, Tronson, Brenier, 
Leschassier. 

Questa espressione ritorna· spesso in parecchi documenti inediti con
servati nell' Archivio di S. Sulpizio a Parigi', che ci permetteranno di cogliere 
Ia mentalita dei direttori del seminario sulpiziano e Ia loro interpretazione del-' 
Ia spiritualitil di Olier . 

. , . 

I Ibidem, p. 512. 
2 Per diversi Upi succeduti nella cultura del xvn sccolo dal cortigiano all'eroe, al gentle~ 

men, al saggio, all'honnete homme, al libertino, cfr P. HAZARD, La crise de la conscience 
europeenne (1680~1715), Paris, Fayard,' 1964, pp. 299~310. 

3 Olier descrive cosll'honnMe homme: On dil: c'est un honnne homme, il est bien fail, il C: 
bonne mine, il sail son monde; et on prend ce mot d'honnete, pour une personne qui est dans la 
civilite, qui saille compliment, qui ale bon mot, et en qui on voil mille autres petites justesses 
mondaines . .. (Lettres de M. Olier, o. c., t. II, p. 581). 

4 Ibidem, p: 582. 
5 Ibidem, p. 583. Cfr le annotazioni di H. BnE~w:-<o, Hisloire Iitteraire du sentiment 

religieux, t. III, pp. 481~483. 
6 Ci riferiamo in particolarc ai brevi scritli: LEscuASSIER, L'esprit de la Compagnie des 

Prestres de St.~Sulpice (composto nel 1705, come si rileva dal Registre des Assemblies, 
p. 496); 13AunnAND, Esprit de S. Sulpice (in Memoires de M. Baudrand, 1682, pp. 65~66,t 
cfr FAILLox, o. c., t. III, p. 199); BnENIER, Praliques de l'esclavage de Jesus vivant en Marie 
(1710), n. XVI (Esprit du sCminairc); BounnoN, Pratique de I' esprit de Saint Sulpice, in 
GossELIN, Memo ires sur M. de Bretonvilliers, pp. 177~180. PerBRETONVILLIERS ci basiamo 
su una sua declaration contenuta nel medesimo autore (pp. 64~68) mentre per TnoNSON esa~ 
miniamo sopraltutlo il Ill entrelien: De I' esprit eccUsiastique (a.:uvres compMtes, Migne;" 
t. II, cc. 581~589) e l'Entretien premier del Manuel du seminariste (ib., c. 9~13) che ripren~ 
dono e commentano diffusamente gli Examens IV.e XIX (ibidem, t. I, cc. 588~589; 609~ 
610). 
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1. Alexandre DE BnETONVILLIERS (1621-1671), successore di Oliercnella 
parrocchia di S. Sulpizio e nella direzione della Compagnia, si mantenne fedele 
alia linea mistica e, apostolica del fondatore. Un documento riportato da 
Gosselin rivela il suo fervore religioso: 

... Mol, Alexandre, je renonce de tout mon cceur au diable et a ses pompes, aux 
honneurs et aux plaisirs du monde, a toutes les grandeurs et vanitCs de la terre. Je me 
donne, m'offre et me consacre a J. C. et par lui en l'union de la trCs Ste. Vierge, de 
tousles Saints du ciel et de l'Eglise militante, a Ia Tres Ste. Trlnite ... pour Ia servir 
en son Eglise scion toutc !'etendue des desseins que la.divine majeste pourrait avolr 
sur mol; pour porter son Saint nom aux extrCmitCs de la terre, et amener les nations 
les plus b~rbares ala connaissanee de Ia divine l\lajeste1. 

Bretonvilliers continua specificando Ia sua disposizione di ostia e vittima 
della Trinit3., il suo desiderio del martirio, il rapporto di figlio, servo e schiavo 
della Vergine, Ia sua adesione completa al successore di Pietro, Ia sua condizione_ 
di servo e schiavo della Santa Chiesa che lo pone al servizio di tutte le sue 
membra2• .- .. 

Delle note relative al Seminario al tempo di Bretonvilliers, ci descrivono il 
fervore e la regolarit3. degli ecclesiastici, con dei termini che richiamano fino alla 
lettera lo scritto "La manihe dont se comportaient les-messieurs du SCminaire 
de Saint Sulpice", di cui ci occupercmo. La differenza sta nel richiamo al 
disegno di Dio, che unifica in qualche modo le varie pratiche particolari: • 

On avait continuellement a I' esprit le dessein de Dieu dans l'lnstltution des SCminaires, 
qui est de rassembler ceux dont il veut se servir pour Ia sanctification des A.mes, afin 
qu'ils- se sanctHient eux m~mes Ies• premiers, par une reception abondante de son 
esprit. Dans cette vue les plus anciens de Ia maison s'appliquaient de concert a entrer 
dans les desseins de Dieu sur eux ... 3• 

2. Louis TRONSON (1622-1700), terzo superiore generate di San Sulpizio, 
segna una svolta nella spiritualit3. sulpiziana orientandola nettamente verso Jo 
psicologismo spiritual&. II suo carattere, definito da Gautier un sage melange de 
fermete e't de douceur, le goUt de la mesure, la mtfiance de /'excess if, du singulier, 
voire de l'originalitt5, e la polemica anti-mistica nella quale si e trovato quale 
giudice del quietismo di Madame Guyon6, lo portarono ad una accentuazione 

1 Declaration datee du 12 Fevrier 1649, in GossELIN, Mimoires sur M. de Bretonvilliers, 
p. 64. Come Olier, anehe Bretonvilliers compone un Journal spirituel, ciO ehe non faranno 
nC Tronson, nC Leschassier. ' 

2 Ibidem, pp. 64-68. 
3 Ibidem, p. 156. 
4 L. CoaNET, Storia della spiritualitG. · moderna, Catania, ed. Paoline, 1959, p. 141. 
5 J. GAUTIER, Ces messieurs de Saint-Sulpice, o. e., p. 48. 
8 Dalluglio 1694 al marzo 1695, Tronson e impcgnato con ·Bossuet e de Noailles nellc 

conferenze d'lssy per l'esame della dottrina di Mme Guyon. La sua azione C moderatriee,• 
e per questa meno efficace (cfr J. GAUTIER, ibidem, p. 47), sicchC i 34 articoli d'lssy segnano 
praticamente la vittoria dcll'intellettUallsmo discorsivo e del movimento anti-mistlco 
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moralistica della vita cristian3., col conseguente, primato dell'obbedieriza e 
della prudenzat, in cui i carismi e Ia Jiberta personaJe venivaiw mortificati da un 
compleSso di norme e regolamenti scendenti fino al dettaglio3• .. 1 

(cfr L. Coo NET, Cripuscule des mystiques, Tournai, Desclt~e, 1958, pp. 221-320). L'atteggia
niento retlcente di Tronson quanta alia mistlca c aUe vie straordinarie appare costante
mente nelle sue lettcre, anche precedentemente aile conferenze d'lssy (Cfr. Correspondance 

de .U. Louis Troilson, o. c., t. II, specie Ie lettere al Seminario di :MOntreal dove alcunl si 
fidavano di visioni e rivelazioni, pp. 302, 309-312, 331-332, ecc.); il contatto con Fenelon e 
Mme Guyon non gli hanno fatto cambiare orientamcnto (cfr Ibidem, pp. 340; t. Ill, p. 358). 

1 Tronson non vcdc Ia vita spiritualc sotto l'angolo mistico, ossia d~ll'cspcri~nza interlore 
del divino: il suo richiamo pill frcquente e alia perfctta esecuzione della volonta di Dio in, 
cui consiste Ia pcrfczione (c~r. Manuel du siminarisle, in (Euvres comptetes de M. Tronson 
(Mro:-m), t. I, c. 224), all'obbcdicnza sulla quale ha composto un trattato (Ibidem, cc. 349-
552) e alia pruden7.a o discrezione che fa scegliere Ia via media: Inter utrasque nimietales' 
discretione moderante gradiendum est ... Omnium namque virtutum generatrix, custos, 
moderalrixque est discrelio (Ibidem, cc. 232-233). Di quile sue costanti raccomandazlont: 
Tenez pour susp~cl tout ce que t•ous verrez d'extraordinaire el de singulier . .. J'estime que: 
cette prudence n'est point une prudence de Ia chair, comme l'appellent les personnes qui n'ont, 
point de reten"ue dans leur zele, mais une prudence chrilienne (Correspondance de 1\J. Tronson, 

' . 
o. c., t. II, p. 302); Tenez-oous toujours ferme _a I'obfissance et ne quittez point l~s voles 
communes (ibidem, p. 310); 'Le siminaire'de Saint-Sulpice ni par vision, nl par revnations. 
La foi et les rfgles cof11!11unes que l' Eglise nous donne nous suffisent (ibidem, p. 311). 11 
Montfort sara d'accordo con Tronson non chiedendo per_ se vision! e rivelazioni (cfr. Le 
secret de Marie, n. 69, in (Euvres Completes, p. 475) nC giudicando negativamente la pru
denza e le vie comuni: tuttavia introdurra il principia della Sapienza apostolica che si 
differenzia chiaramente dalla sapicnza delle persone di comunit3. (cfr Colloquia col Dlain 
~el 1714, in BLAIN, n. 264). Inoltre II Montfort gustera c attingerA dagli autori misticl, 
come Susone, Surin, Marie des VallCcs, Agncse de Langeac. 

1 E' risaputa l'importanza attribulta dal Tronson alia rcgolartta e alia fedelta al regola
mento: 1l parfait un jour' a Ia communauU sur son sujet, avec tant de force et d'une manifre 
si touchante, que les larmes lui vinrent aux yeux. 1l s'en excusU en ces termes: "Pardonnez
m~i, Messieurs, cetle faiblesse; c'esl me blesser dans l'endroil le plus sensible, q~e de manquer 
de respect pour les rAgles du siminaire. Je sa is que les gens du monde y attachent peu d'impor
tance, et raillent quelquefois comme un scrupule, votre fide lite aux petites choses; mais repon
dez-leur avec le prophfte que vous n'en faites pas trop, pour gagner le ciel que Dieu promet a 
~otre fideUte. Respondebo e:cprobrantibus mihi verbum, quia speravi in sermonibus luis 
(Psalm 118, 42)" (GossELIN, 1\Umoires sur M. Tronson, pp. 19-20). Sui lettO dl morte, 
Tronson raccomanda une exacte et inviolable fidilili a la rfgle (ibidem, p. 315). Saint-Simon, 
in un contesto polemico, lamentera questo tlpo di formazione impa~tita dal Sulptziani: 
Ils en achevoient ainsi Ia ruine par des gens devouis a Rome par une conscience stupide, qui 
meltoient tout le metite en des praliques basses, vaines, ridicules, sous le poids desquelles lls 
abrulissoient les jeunes gens, qui leur itoient confUs, a qui its ne pouvoient rien apprendre, 
parce que eux-mlmes ne savoient rien du tout, pas mime vivre, marcher, ni dire quol que ce 
soil a propos (1\Umoires de Saint-Simon, Paris, Hachette et Cie, t. 28, 1884, pp. 287). 
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Riguardo allo spirito ecclesiastico, Tronson lo. definisce une participation 
de l'espril de Notre-Seigneur .. considtre ... comme souverain Pretre de l'tglise1• 

Quando si tratta di stabilire i caratteri di tale spirito, Tronson non riproduce 
del tutto lo spirilo ecclesiastico posseduto in pienezza da Cristo2, rna lo incarna 
nelle esigenze del tempo secondo Ia sua mentalit3. selezionandone gli elementP'. 

Tronson descrive lo Spirito ecclesiastico, che si identifica con lo spirito 
clericale e sacerdotale, attraverso cinque caratteristichc o segni: l'assenza della 
spirito del monctO, una santit3. consumata, la stima per lc funzioni ecclesiastiche 
l'attitudine ad esercitare le medesime. lo zclo perle regale della Chiesa e per Ia 
disciplina ecclesiastica, portare i segni del proprio stato, come la • veste, Ia 
tonsura .. •.4• La flessione compiuta dal Tronson appare chiaramente: l'ade
sione a Cristo e Ia vita secondo i movimenti dello Spirito, raccomandati da 
Olier, sono tutt'al piidmpliciti nel segno della santitU, nl.entrC l'attenzione del 
Tronson e rivolta alla stima per' le funzioni' ecclesiastiche, ·anche minime5, Ia 
quale e considerata Ia pierre de touche pour connaltre·si l'on a I' esprit ecctesiasti
que6, e alla conoscenza e esecuzione delle norme liturgiche e disciplinari della 
Chiesa, ritenute· anche queste "de grandes marques" dello spirito ecclesiastico7• 

· In questo ultimo pun to affiora l' orientamento giuridistico di Tronson, che 
fa dipendere Ia santitA sacerdotale innanzitutto dalla osservanza del regola: 
lnento: questo e irifatti Ia principale vole della perfezione e il mezzo adatto per 
adempiere tutti i doveri verso Dio8• "' 

Per opposizione, Tronson illustra lo spirito ecclesiastico attraverso le sei 
specie di spiriti contrari ad esso: ['esprit stculier, ['esprit singulier, l'esprit 
tcolier, l'esprit railleur, I' esprit critique, I' esprit de cabale9. • 

Sotto queste espressioni negative, si rivelano i principi regolatori della vita 
del seminario: principia della chiusurO. sociologica, che esclude i nl.odi mondani 
anche non peccaminosi; principia della uniformitU comunitaria, che non ammet
te l'espandersi di personalitU differenti; principia deJla sinceritU e dell'impegno, 

' 
1 Entretiens ecctesiwliques, I. c., c. 582. 
I Ibidem, c. 582. 
3 Mentre lo splrito di Cristo lncludcva un z~le immense de glorifier Dieu, une soif du salul 

du prochain, une horreur infinie du ptcM, une application continue lie a dttruire le r~gne du 
demon, eta rttablir celui de Dieu (ibidem, c. 582), questa sete della salvezza del prossimo e 
l'appllcazione continua a stabilire il regno dl Dio non compaiono col debito rilievo nel:
l'esprit ecclisiastique, che sembra non esigere altro c_he l'idoneitA a compiere le funzioni 
sacerdotali, non es~lusa Ia predicazione (Ibidem, c. 586). 

4 Ibidem, cc. 585-588. 
6 Un homme qui a I' esprit eccltsiastique s'estime plus honore de balayer une tglise, de 

porter un chandelier aux offices divins, de servir a une Messe, de sonner une cloche . .. que 
s'il avail les charges et les emplois les plus considtrables aupr~s de la personne des rois et des 
empereurs de la terre (Ibidem, c. 586). 

• Ibidem, c. 586. 
1 Ibldim, c. 587. 
8 Manuel du Slminariste, Entr. II: Du regiement, in muvres completes, t. I, MIONE, c. 14. 

Tronson propone un ampio sviluppo di questi argomenti, ibidem, cc. 14-19. 
" Ib(dem!' J?ntr. 1: De la perfection a laquelle ondoit travailler dans le Shnlnaire, cc. 9-12 
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che si oppone alia ipocrisia e alia perdita di tempo; princtplO de1la sacralitd 
e della tradizione, che impedisce l'irrisione delle pratiche di pietU e le noVitA; 
principia dell'assolutismo diretlivo, che elimina Ia partecipazione e teme Ia 
critica e il sorgere di amicizie. 

Il Tronson aggiunge un requisito dottrinale: 

Pour Ia doctrine, on ne sourrre point lei les personnes qui ont des opinions et senti
ments contraires a ceux de l'Eglise, et qui ne se soumettent pas nettement, humble
ment, veritablement aux decisions du Souverain Pontife1. 

Poi conclude affermando che un seminarista, il quale manifestasse uno 
spirito mondano, originale, collegiale, ecc. non potrebbe restare a lungo nella 
casa, rna dopo averlo sopportato per qualche tempo lo si pregherebbe netta
mente di ritirarsi2. Queste affermazioni del Tronson fanno comprendere le 
prove cui sara sottoposto i1 Montfort, soprattutto quanto aUe singolaritd che si 
riscontreranno neHa sua condotta in Seminario. 

3. Sotto l'influsso del Tronson, lo spirito del seminario si concentra in un 
complesso di piccole pratiche, che per quanto santificanti, rischiano di ato
mizzare l'ispirazione originaria. Testimone di tale processo appare la figura di 
ANTOINE BRENIER (1651-1714), fondatore del Petit-Seminaire e di altre co
munitc\3, al quale verrA dato l'incarico di saggiare Ia vocazione del Montfort. 
In lui lo psicologismo di Tronson raggiunge il massimo sviluppo, come docu
mentano non solo i vari regolamenti, che moltipJicano norme e prescrizioni e 
divieti', rna anche il Catalogue des vertus et quelques pratiques de piete, com-

1 Ibidem, c. 12. 
· 2 Ibidem, c. 13. 

3 Nato da una famiglia parlamentare di Grenoble 1113 gennaio 1651, Antoine Brenier fu 
avvocato a Valence nel 1668, entrO nel Seminario di S. Sulplzio nel 1669, licenziato alia 
Sorbonne nel1684 fonda il Petit-Stminaire, ordinato sacerdote nel1687 fonda Ia Commu
naute des philosophes durata solo fino at 1690 (cfr Correspondance de M. Louis Tronson, 
o. c., t. I, pp. 58, 77-78, 449). Precedentemente, nel1676, aveva stabilito Ia Communaute 
de MM. les Gentilshommes per 1 ritiri dei nobili e militari e per l'aiuto ai poveri della Par
rocchia diS. Sulpizio (cfr Remarques historiques sur l'tglise et la paroisse des. Sulpice, o. c., 
t. III, p. 356). Svolse vari incarichi nella Compagnia di Sulpizio, come quelli di assistente e 
visltatore (cfr Registre des Assemblies du Superieur du Stminaire de Saint-Sulpice . .. , ms., 
pp. 446, 448; 440, 464). Brenler morlll 25 agosto 1714 lasciando il ricordo di una vita 
mortificata e editicante. 

' Cfr Abrtgi du Rtglement des Clercs (ms. Archivio di S. Sulpizio, Parlgi) corretto da 
Brenier e in uso, secondo una nota iniziale, net Petit-Seminaire al suo sorgere; Abrtgi du 
I-l.eglemenl de la Communaute de J.ll.M. les Gentilshommes, itablie en 1676 par M. Brenier, 
Direcleur au Siminaire deS. Sulpice, copie sur I' original manuscrit, in Remarques histori
ques .. . , o. c., t. III, pp. 356-358; soprattutto 11 Rtglemenl gtneral du Slminaire d'Angers 
composto da Brenler ne11695 e che, pienamente approvato da Tronson, e stato adottato 
dai seminari sulpiziani (cfr Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, p. 79); esso si 
pub trovare in J. GRANDET, llisloire du Siminaire d' Angers, depuis sa fonda lion en 1659 
jusqu'O. son union avec Saint-Sulpice en 1695, Angers-Paris-Lyon, 1893, t. II, pp. 576:.584. 
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Petit-Seminaire di S. Sulpizio 

posto o almena trascritto dal Brenier1, che si diffonde in un elenco di piccole 
pratiche o accorgimenti per ogni virtU. Lo spirito di questa Catalogue C colto 
con precisione dal seguente giudizio di lrCnee Noyc: 

Le mCrite littCraire est faible, l'expresslon parfois concise jusqu':i l'obscuritC; tel 
dCtail parattra mesquin, et telles pratiques sur l'obeissance insuffisamment justifiCes; 
mais ces pages diSent tres simplement I' ideal d'abnCgation qu'(mscignait "ct qu'essayait 
de pratiquer,un saint prCtre de Ia fin du xvne siecie fran~ais. La connaissance du 
creur humain ct des replis oill'amour-propre vase refugicr fait sanger aux fines analy
ses de Tronson; l'austCritC du programme est bien dans Ia ligne des premiers chapitres 
du Catechisme cltrilien de ~I. Olier. On aimerait connattre I'autre aspect du person
nage, sa vie spirituelle, son union a JCsus-Christ, maisfldele en cela a son desir de de
pouillement !'auteur n'en a rien laisse transparattre2. 

L'aspetto della vita spirituale, cui accenna I. Noye, ci e sufficientemente 
rivelato da qualche lettera di Brenier3 e di Tronson4, dalle Memorie conservate 
nell' Archivio di S. Sulpizio6 e soprattutto dalla Lettera del Blain contenente 
Ia vita del Montfort6• Da questi documcnti Ia persona1ith spirituale di Brenier 
appare caratterizzata da un scnso acuto della propria incapacith c indegnit3.7, 

1 II testo e stato pubblicato da ], NOYE in Bulletin du Comite des etudes, n. 18, Juillet
septembre 1957, pp. 627-636, col titolo Le programme ascitique d'un sulpicien a la fin du 
XV II sifcle. Una nota antica asscrisce che l'opuscolo C scritto dalla mano diM. Brenier. 
Una nota manoscrilta di I.N. fa sapere che lo stesso testa, rna pill compl~to e in ordine 
diverso, si trova alia firi.e del piccolo manoscritto Libellus exwnin. parlicul. (r. 96), p. 257-
295. 

2 Cfr Bulletin du Comiti des etudes, a. c., p. 627. 
3 Pill della Lettcra dl M. Brcnicr a ~1. de Ia Garde (25 Janv. 1694) e importante quella 

dell'll gennaio 1693 a Tronson, che manifcsta l'animo di Drcnicr in un momenta difficile 
di tiepidezza. Tale lettera manoscritta e riportata rna non integralmente da L. BERTRAND 
nella Correspondance de ltf. Louis Tronson (o. c., t. Ill, pp. 330-332, 263). 

4 Tronson parla del Brenicr, rivelando it suo giudizio, in alcunc lettere, cfr. Correspon
dance de M. Louis Tronson, o. c., t. 1: pp. 58, 65, 77, 78, 79, 81, 84, 88, 139; t. II: pp. 263, 
278; t. III: pp. 336-337. 

5 MCmoire C.: Mtmoire de quelques fails remarquables de la vie sainte de Messire Antoine 
Brenier directeur du Siminaire de St. Sulpice dicidi le 24 aoat de I' annie 1714, pp. 6; Addi
tion au mimoire des actions remarquables de Ia vie de M. Brenier, pp. 4; Addition au mimoire 
C., pp. 12 (Archivio di S. Sulpizio, Parigi). 

6 BLAIN, nn. 64, 100-102. 
7 ••• Je me sens prisentement dans un grand reldchement. . . Toute rna conduile qui 

n'est qu'un lieu d'infidilili el de pichi: lout cela me presse de m'en retourner au plus tOt, dans 
l'espirance que le sijour au Siminaire me retirera enfin de la liideur dans laquelle je croup is. 
Aussi bien suis-je entierement inutile partout. llfr. Ourselfail parfailement bien au Pelit
Shninaire. 11 a ripari les torts que j'y avois fail par mes mauvais exemples . .. Ma bltise 
me rend aussi incapable de tout cela . . . Si je ne mirite pas quelque long sijour a Issy ou 
ailleurs pour faire pinitence et que vous m'ordonniez d'y relourner, je vous supplie pour 
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tale da fargli rimandare per 'circa 15 anni J'ordinazione saCerdotalel, dri un 
grande distacco dalla famiglia, da una Iotta serrata contra ogni movimentO di 
amor proprio e da un sincero desiderio di garantirC una salida formazione ai 
seminaristi2, sia pure attraverso un metoda pedagogico severo e oggettivamente 
errat~3• 11 ritratto spirituale del Brenier e contenuto tuttavia nella --~emoria 
del Blain, dove lo presenta come l'uomo pill umile e mortificatC?, emulo degli 
antichi abitanti della Tebaide4• 

Tutto sommato, sebbene presenti qualche aspctto ascetico spinto oltre Ia 
misura rappresentata dal Tronson5, Brenier rientra nella linea dovcristica e 
psicologica del sulpiziano che intende santificarsi in patria8 mediante un'inte-

I' amour de Nostre Seigneur que du moins j'y puisse obeir et qu'y etant comme le valet de Ia 
maison el le dernier de tous, je repare par une meilleure vie les scandales et les torts q~e ll!a 
mechante conduileet mon orgueil y ont donne (Lettre de M. Brenier a 111. Tronson, 11-1-1693, 
ms. Archivio S. Sulpizio, Parigi). Questo senso, si direbbe morboso, della propria nullitA 
spinge il Brenier a presentare pessimistlcamente il suo operata nel seminario dl Angers 
(cfr. Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, p. 81). 

1 Brenier infatti era cntrato nel seminarlo dl S. Sulpizio nel 1669 e a rigor di termini 
avrebbe potuto essere ordinato dopo i1 corso tcologico trlennale; egli tnvece consegulla 
licenza alla Sorbona ne11684 e rimandO i1 sacerdozio fino al 1687 (cfr Correspondance de 
M.L. Tronson, o. c., t. II, p. 263, nota). Questa ritardo ad accedere al saccrdozio si spiega 
con Ia convinzione della propria indegnita radicata in Brenier (ibidem, p. 263), espressa 
dalla frase riportata dal Blain: II faut itre aveugle pour se preseriter a la Pritrise: aveugle, ou 
par les tinebres du piche et des passions, ou par une obiissance simple et qui ne Sfail point 
raisonner(BLAIN, La vie de Monsieur Jean-Baptiste de Ia Salle, o. c., t. I, p. 230). Y. Poutet 

ritiene che il carattere dl Brenier confinante con lo scrupolo gli impediva dl avanzare negli 
ordini net Umore dl non avere assimilato lnteramcnte il programma (LeX V JJe steele elles 
origines Lasalliennes, o. c., t. I, pp. 279-280). 

3 Cfr Addition au mimoire C, ms. c., passim. 
3 Le fonti sulpiziane ignorano tale metodo, che e tuttavia descritto sufficientemente dal 

Blain: esso non mira allo sviluppo della personalita, rna all'eliminazione del difettl, specie 
delle singolartta, e procede incutendo timore e minacce, invece dl suscitare convinzioni 
in un contesto di dialogo c comprcnsione. Blain lo defintra una milice spirituelle, una 
guerra contra l'amor proprio, nella quale Brenier mostrera un air severe et dedaigneux e 
lancera des regards amers et menafanls (cfr. BLAIN, n. 101). 

f, BLAIN, n. 64. 
6 Si spiega cosl quel certo humour manifestato dal Tronson rispetto al fcrvore dl Brenier 

nella pratica dell'umilt:l: M. Brenier est ici en retraite, et Ia grande pratique que nous lui 
donnons est de ne plus parler de lui (Lettre a l'AbbC de Salnt-Aubin, 22 mars 1693, in 
Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. I, p. 65). 

o Non risulta nulla sulla vocazlone missionaria dl Brenicr: (M. Brenier) est a Issy depuis 
la fin de sa licence, et je vois qu'il a autant d'envie de se faire saint en ce pays ici, que vous en 
Canada. J'esptre que l'un et I' autre y riussira (Lettre aM. de Belmont, 8 avril1684, in 
Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. II, p. 263). 

160 



Pelit-Seminaire di S. Sulpizio 

riore adesione a Diol, l'osservanza dei regolamenti e l'attenzione aile molteplici 
pratiche delle virtU. 

Dcll'ambiente spirituale instaurato da Brenier al Petit-SCminaire abbiamo 
un interessante documento, intitolato La maniere doni se comporlaient les 
A1essieurs du Petil-Stminaire de Saint Sulpice au commencement de son etablis
sement2. 

Questa documento C conosciuto da Faillon e da Gosselin, che perO diffe
riscono notevolmente, in quanta il prima sene serve per descrivere il fervore del 
Seminario ai tempi di Olier3, mentre il secondo dopo aver avvertito di non 
poterlo riferire ai tempi di Bretonvilliers lo attribuisce decisamente ai primi 
anni del Petit-SCminaire in base alle copie pill antiche e pill numerose che aveva 
sotto gli occhi4• 

Sebbene resti difficile individuare il testa primitivo5, possiarno rite
nere l'opuscolo come una preziosa tcstimonianza dcllo Spirito del Petit
SCrninaire nel periodo immediatamente anteriore all'entrata di Luigi Gri
gnion6. 

1 ll Catalogue des vertus insiste nell'orientamento interiore che fa compierc ognl azione 
en Ia seule vue de Dieu pour plaire a Dieu en Ia vue que Dieu seul dolt posseder notre creur 
selon l'espril et la partie supirieure, opiranl seton les maximes de Ia foi et de J'evangile. 
Una formula che riassume Ia concezione spirituale e insleme doveristica di Brenier C di 
agire pour con tenter Dieu seul el satisfaire a notre devoir (Catalogue des verlus, in Bulletin du 
Comite des Etudes, n. 18, juillet-sept. 1957, p. 629). 

2 Esso e pubblicato in Bulletin du Comite des Etudes, n. 2 (1953). 
3 Cfr f'AILLO!'i, Vie de M. Olier, o. c., t. III, p. 153. 
4 Cfr GossELIN, Memoires sur }\1. Tronson, ms. c., pp. 78-80. Purtroppo molte copie 

antiche sono scomparse; ne rimangono tre nell'Archivio di S. Sulpizio, divergenti nei 
particolari e nella disposizione deBe frasi: una pill recente e completa, dal titolo La manitre 
doni se comportoient les Messieurs du petit Seminaire de St. Sulpice; una seconda senza 
Utolo, rna attribuita da una nota di Guerin (verso il 1750) alia scrittura di Bidet de Brion 
decide Superieur du Petit-Seminaire de Paris 1728; la terza C di una mano sconosciuta, rna 
recante delle corrczioni autografe di Lcschassicr (t1725), dal titolo: La manitre dont se 
comporloient les messieurs du Seminaire de St. Sulpice. 

5 I. Noye, in un articolo scritto in collaborazione con F. Theron, riferisce i1 documento ai 
primi tempi del Scminario diS. Sulpizio:_sarcbbero i Fioretti sulpiziani, !.econdo l'espres
sione di Pour rat (cfr Bulletin du Comite des etudes, n. 2, tevrier 1953, pp. 12-18)." Lo stesso 
au tore, in una Note sur l'opuscule: La manitre dont on se comportait ... , basandosi sul
l'affermazione diM. Gamon (Notice sur M. Tronson, p. 49 sg.) accede all'opinione di Gosse
lin, ritenendo che il documento e dovuto a un testimonio oculare, che agli inizi del xvn-1 
secolo dipinge peri giovani U quadro !deale da lui vissuto al Petit-S~minaire (clr. Bulletin 
du Comite des Etudes, n. 3; juillet, 1953, pp. 29-30). 

6 A favore di questa ipotesi stanno le co pie antiche cui si richiama Gosselin, in particolare 
quella attribuita a Bidet de Brion, nella quale C chiaro II riferimento al Petit-Seminaire, 
comunitQ distinta rna unita al Seminario di S. Sulpizio. Aggiungiamo tre osservazioni: 
1. I fatti descritti da La maniere . .. sono senz'altro tmteriori al 1697-1698, polche sup~ 
pongono la pratica della disciplina comune, Ia quale e stata abolita nel seminario in quegli 
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n documento descriV-e i1 fervore del Petit-Seminaire recensendo un-insieme 
di piccole pratiche, riguardanti l'unione fraterna1, l'obbedienza cieca ai su
periori2, il disprezzo del mondo e dei suoi usi3, Ia mortificazione fino alia disci
pUna', l'unione a Cristo e la retta intenzione5. Ia dipendenza dalJa Vergine6 e 
l'osservanza fedele del regolamento7• 

anni, come rlsulta dal Regislre des Assemblies (ms. c., p. 404). 2. L'ambiente suJplzlano 
rlsultante da La manUre ... non pub csscre rifcrito al periodo trascorso dal Montfort nel 
Petit-Seminaire (1695-1700), perche suppongono una comunit3. molto unita e cordiale, 
mentre Ia descrizione che ne fa il B1ain indica delle tensioni tra i seminaristi e un esprit 
railleur cspressamente escluso dal documento in quesllonc (cfr BLAIN, nn. 97-98). 3. Gli 
lnlzi del Petit-Semtnaire sono caratlerizzati da grande fervorc, tanto che Tronson pub 
affcrmare con soddisfazione ll 15 avril 1685: M. Brenier est maintenant patriarche; car il 
est a Ia Ute d'une communaute d'ecclisiasliques oU ilfait merveille ... (Correspondance de 
M. Louis Tronson, o. c., t. H,p.278). Anzi alcune pratiche, come parlare di Dlo in ricrea
zlone c obbedlre ai supcriori anche quando parlano per scherzo, coincidono col programma 
spirituale del Catalogue des vertus di Brenier (cfr. Bulletin du Comite des etudes, n. 18, 
Julllet-sept. 1957, pp. 630-636). 

1 La cordlalita, considerata come le caractere particulier de Ia maison, si csprimeva 
soprattutto con i confratelli tristi o melanconici e con i Messieurs del Grand-Sfminaire, 
peri quali riaftiora l'esprit de servitude di Olier: On avoit de tr~s grands egards pour les Mrs. 
du seminaire et pour cela on leur cidoit en tout, nous regardans toujours comme les derniers 
el-les plus petits. L'union qu'on avoit accordee estoit regardee comme une grdce extraordinaire. 
C'estoit beaucoup pour nous que les plus petits emplois pour les ceremonies etc. On a voulu 
rlgler le3 chases autrement, mais ce fond de I' esprit de servitude devoit rester (Copia dl Bidet 
de Brion, s. p.). 

a J( yen avail qui avo lent poussl le point de l'oblissance si loin, ad manum, ad nutum, ad 
oculum, qu'ilfalloit que le Superieur prit garde ace qu'i l disoit. Si giungeva anzi all'esclusio
ne di ogni Iibera autodeterminazione: Pratiquer l'obeissance en lout,faisant scrupule de se 
determiner soy mbne a la moindre chose, evitant en tout de rien faire de son propre choix 
(Ibidem). 

3 L'amour du monde etoit lellement banni qu'on auroil eu de grands remors de conscience 
d'en parter avec Ia moindre estime el on eut fait de Ia peine aux autres de le faire. c•etoit a 
qui le decrieroit davantage (ibidem). 

4 Onneparloitpasmlrrie de la diSCipline qu'on prenoit en commun, et d~s qu'on en parloit, 
aussilost en temoignoit que ceta. ne plaisoit pas. Quelques anciens seulement parloifnt des 
instruments de penitence sans trop insinuer aux Mrs. de s'en servir (ibidem). 

6. On par/oil trb souvent de Ia pratique de !'union a N.S. On demandoit quelque fois aux 
Messieurs par que[ motif de fol Us faisoient leurs actionS (ibidem). •· 

8 On avoit une devotion tendre envers Ia tr~s Ste Vierge, que l'on faisoit parottre en toute3 
le3 occasions, surtout pour ne rien faire ni enlreprendre sans lui en demander permission, de 
Ia saluer en entrant el sortanl de sa chambre ou de celle de son directeur. On par loll souvent 
de cela et de bien d'autres petites praliques, ex. g. alter a N. Dame, lei petite couronne, Ia 
servitude ou l'e3clavage. Un'altra pratica consisteva nel portare sempre addosso un crocl
fisso e une image de Ia lr~s Ste Vierge (ibidem). 

7 Qn ne Sfavoil ce que c•etoit que se dispenser d'aucun e:urcice (ibidem). 
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Ricompaiono in questa documento i vari temi della spiritualita di Olier, 
rna in modo pill frammentario, senza supporti biblici, privo di riferimenti 
apostolici, e tendente ad una interpretazione oggettivistica della vita cristiana, 
fino a far diffidare della decisione interiore della coscienZa. Forse si e troppo 
dimenticata Ia presenza dello Spirito Santo nell'uomo giustificato e la visione 
personalistica della moralita . 

• 
4. Lo stato di fervore del Petit-SCminaire deve aver conosciuto una pro

gressiva diminuzione dal1690 al1710, poichC si nota in Leschassier e in Brenier 
un tentativo di riportare al primitivo spirito. " 

· Indubbiamente molti clementi continuano ad essere presenti, come testi
monia il racconta del Blain1, rna gilt nel 1705, LESCHASSIER (1641-1725), dive
nuto superiore generale aHa morte di Tronson2, compolle une courte instruction, 
enlierement ecrite de sa main, sur le veritable esprit de la Compagnie!. Lo scopo 
di questo piccolo scritto, conservato tuttora negli Archivi di S. Sulpizio4, scm
bra essere una reazione all'osservanza materiale del regolamento, come appare 
dalla prime parole: 

Le soin qu'on peut prendre dans une communa'ute d'y faire observer les rCgles seroit 
fort inutile, slles mcmbres qui Ia composent n'etoient animes de !'esprit dans lequel 
on les dolt observer. 11 est done· de Ia derniere consequence que tous les sujets de 1a 
Compagnie sachent quel en est le veritable esprit, quelles vertus on Y doit pratiquer; 
et dans quelles dispositions on y dolt vivre. 

1 Ctr. BLAIN, nn. 62, 66, 132, 138-139 (circa 11 fervore del Petit-Seminaire). 
2 Fran~ois LESCIIASSIER fu una figura di Primo piano aS. Sulpizlo: consegulto il datto

rata alia Sorbona ne_l}668, divenne assistente nel1676, consultore nel1681, direttore del 
semlnario nel 1689 e un mese dopa Ia morte dl Tronson (26 febbraio 1700) e eletto superlore 
generale d'une voix unanime (cfr. GossELIN, Mfmoires sur Monsieur Leschw;sier qualritme 
Supfrieur gl.nfral de la Compagnie de Sainl-Sulpice, ms. Archlvio S. Sulplzlo, Paris, p. 8). 
Le fonti sulpiziane sottolineano Ia contlnuita con Tronson: On ne s'aper,ut presque pas de 
I' absence de !11. Tronson, dil M. Garnier; loutes choses continuerent d'aller comme auparavant 
dans_le sfminaire et Ia compagnie; c'flait en quelque sorte M. Tronson qui gouvernait encore 
dans la personne de M: Leschassier (ibidem, p. 11). La dote che maggiorptente rlsa1ta in 
Leschassier e Ia sua rara prudenza, che lo fece destreggiare tra 1 'obbedlenza dovuta alla 
S. Sede e il rispetto al_Card.~ De Noail1es dl netta tendenza gallicana (ibidem, p. 12), e gli 
concesse dl pre~dere decisionl sagge e Iontane sia dallassismo che da una eccesslva severna 
(ibidem, p. 25). Questa virtU gli conciliO la stima dl FCnelon, che pate scrivere: je ne veux 
avoir qu'un seul homme (Leschassier), d'une pifte et d'une sagesse connue, a qui j'adresse 
ces sorles d'affaires (ibidem, p. 209).~. 

3 Cfr. GossELIN, Mimoires sur Leschassier, ms. c., p. 88. II Regislre des Assemblies 
(m~. c., pp. 446-497) cl fa sapere che in data 27 e 29 settembre 1705, Leschassier dlede 
lettura ai nuovi associati del1o scri~to intltolato De I' esprit de la Compagnie des Pritres de 
St. Sulpice prima di ricevere le renouvellement des sermans. 

,' II m~nm:critto di Leschassicr e stato stampato nel secolo scorso in 5 paginette, seguite 
da un Examen sur les marques ~e reldchement et de ttedeur dans une conununauU, che non 
si trova nel medesimo manoscritto. 
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Leschassier passa quindi all'elenco di queste virtU c disposizioni richieste 
dall'esprit de Saint-Sulpice, riassumendo in 15 punti quanta aveva trovato neUe 
tradizioni della Compagnia e nella sua stessa csperienza1• Egli era particolar
mente sensibile ai seguenti elementi: 

1. La latta contra lc no vita dottrinali e devozionali, come conseguenza del
l'adesione aile decisioni della Chiesa2 e della vita interiore e nascosta3 • 

2. Un ardente amore per Cristo, considerate soprattutto nel sacramento 
dell'Eucaristia4• 

3. Una devozione aHa Vergine, consistente in atteggiamenti interiori di 
onore e imitazione e in pratiche giornaliere, rna senza giungere all'esclavage6. 

1 Cfr. GossELIN, Mimoires sur M. Leschassier, ms. c., p. 88. La fonte da cui attinge 
maggiormente Leschassier C BOURBON, Pratiques de I' esprit de Saint-Sulpice, in GosSELIN, 
Mlmoires sur M. de Bretonvilliers, ms. c., pp. 177-180. 

2 L'esprit de Saint-Sulpice demande: un grand zete pour la conservation de la foi, un 
attachemenl inviolable aux dlcisions de l' Eglise, et un en tier eloignement de toutes les nou
veau Us qui y sonl contraires (LESCHASSIER, De I' esprit de la Compagnie . .. , ms. c., n. 1). 

La condotta di Leschassier fu coerente con questa spirito diS. Sulpizio: egli si preoccupO dl 
allontanare dal Seminario l'errore quietista, come nota anche Saint-Simon: M. Leschassier 
directeur du Seminaire de Saint Sulpice, ecriville 10 mai 1697, U I' Abbe Delpi, a Meaux, 
une lettre tres vive, pour disculper sa maison de toute connivence avec les partisans du quiitisme 
et de louie approbation des Maximcs; cette lettre est reproduite dans le tome VI I de la Corrcs
pondance de Fenelon, pp. 422-425. (Memoires de Saint-Simon, o. c., t. IV, 1884:-p. 83, 
note 2); ancora phi vigile si mostrO circa il giansenismo, interVcnendo a pill ripresc contra 
ogni tentatlvo di favorirlo (cfr· Regislre des Assemblees, ms. c., pp. 414-415, 428-429; 
GossELIN, !JUmoires sur .M. Leschassier, ms. c., p. 100; Correspondance de ·M. Tronson, 
ms. c., t. III, p. 255). 

s Cet esprit donne de l'eloignement des singulariUs dans Ia devotion (LESCHASSIER, 

L'esprit de Ia Compagnie . .. , ms. c., n. XIII). Questa raccomandazione sl trova anche 
nella lettera di Leschassicr aM. Grignion (2 aollt 1702, in Correspondance de M. Tronson; 
ms. c., t. III, p. 303). E' una Conseguenza deli'esprit inUrieur et de retraile, qU'on a gardl 
jusqu'O. present comme le veritable caractere de celui de St. Sulpice (Registre des Assemblees; 
6 dec. 1705, ms. c., p. 499), che esclude Ie pratiche e le austcritA qui lclateroient aux yeux 
du monde (LESCHASSIER, L'esprit de la ·compagnie . .. , ms. c., n. XIII). 

4 Oltre ai nn. III-IV della stcsso manoscritto, C dovcroso riportarc i.m magnifico brano di 
una lettera di Leschassier aM. Canct in data 12 settembre 1702: Vous me faites un grand 
bien et un vrai plaisir de me renouveler Ia memoire de la plus imporlante de toutes les ins true..: 
lions que nous avons refues dans le slminaire, et que MM. Oller, de Bretonvilliers el Tronson 
ont pris, l'un apres l'autre, un soin tout parliculier de nous inculquer." Nous repttons en tant 
d'occasion ces paroles de St. Ambroise: Omnia ChristUs est nobis: signaculum in corde, ut 
semper diligamus; signaculum in fronte, ut semper confileamii.r; signaculum in brachio, ut 
semper operemur; que nous nous etoignerions entierelnent de ['esprit de nos Peres, si nous 
abandonnions la Ste pratique signifile par ces trois mots: per Christum, cum Christo, in 
Christo (cfr Correspondance de .M. Tronson, ms. c., t. III, p. 300). 

6 Cfr LESCHASSIER, L'esprit de la Compagnie, ms. c., it. IV. 
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4. Una puntualizzazione della vocazione sulpiziana, centrata nel service du 
Clergt e nella presenza continua nel seminario1• Tale vocazione include una 
separazione sociologica e mentale dal rnondo e dal suo spirito, e quindi una 
ricerca della croce e una poverta liberatrice2. 

Questa ansia di rinnovamento, visto come un ritorno allo spirito di Olier, 
si esprime pure cinque anni dopo, nel 1710, nel piccolo scritto di Brenier Prati
ques de l'esclavage de Jesus vivant en Marie3. Il preambolo, riportato da Gosse
lin, afferma chiar'amente questa intenzione4• Segue l'enumerazione di 30 pra
tiche, molte delle quali ispirate a La manitre doni se comportaienl e a L'esprit de 
la Compagnie ... gh\ esaminate. 

In questo modo Lcschassier si ricoUega, sia puretardivamentc, all'esperienza 
di Jean-Jacques Baiiyn (1641-1696), il principale collaboratore di Brenier nella 
direzione del Petit-SCminairc. Il Batiyn, di cui tracceremo Ia figura originale nel 
capitolo nono, si distingue neJI'Cquipe sulpiziana perchC sembrO far rivivere gli 
esempi e le virtU di Olier'. In un ambiente dominato dalla personalitA di Tron
son, egli fu un richiamo aBo spirito primitivo del seminario contro la flessione della 
dimensione mistica e apostolica verificata nell'ultimo scorcio del xvn secolo. 

Ci siamo fermati alquanto lungamente sulla spiritualita sulpiziana nella 
sua evoluzione, perchC solo cosi ci sara possibile situare esattamente l'espe
rienza spirituale del Montfort e comprendcrc Ia linea da lui adottata durante Ia 
sua permanenza al Petit-Saint Sulpice: assimilazione dello spirito di San Sui~ 
pizio secondo gli orientamcnti di Olier-BaGyn, rigetto di taluni elementi della 
tradizione sulpiziana non confacenti alia sua persona lit:! missionaria e mistica. 

Tutto apparira piu chiaro a! termine della disamina degli avvenirnenti 
occorsi al Montfort fino al giorno in cui lascer3. definitivamente une aussi 
sainte maison que le Seminaire de Saint-Sulpice'. 

' 

1 Ibidem, n. X, dove Ia servitude di Olier riguardante tutta la Chiesa e rlstretta al clero, 
fino ad affermare: On se trouve comme dans un itat violent et hors de son centre, quand on est 
hors du siminaire et sipare de Ia communaute. 

2 Ibidem, n. VII, n. V (con espresso richiamo a Oller), n. VI. 
3 Si pub consul tare ncgli archivi dl S. Sulpizio a Parigi, una copia delle Pfd.liques de 

l'esclavage. La scrittura e l'inchiostro appaiono visibilmcntc ldentici a quclli dei verbali 
firmati daM. Guyton (1655-1724) nel Registre des Assemblies dal18 ottobre 1722 al18 feb
bralo 1723. 

4 Dieu, ayantfail grtice a AJ. Olier . .. de se consacrer en qualite d'esclave de Jesus vivant 
en Marie et soumis a Marie, et cette devotion ayant ete continuee par M. de Bretonvilliers, 
M. Tronson et plusieurs aut res Afessieurs du seminaire; ~!. Leschassier, notre Trts honore 
Pere et Superieur du Siminaire a trouve Q propos de renouveler cette sainte pratique, dans la 
solitude d' lssy, et dans le Siminaire de S. Sulpice; ce qui a heureusement commend le ler 
Janvier 1710, dans [a Chapelle de Lorette a Jssy (Cfr. GOSSELIN, AUmoires sur M. Leschas
sier, ms. c., p. 97). 

5 Cfr FAILLON, Ilistoire des catCchismes de Saint Sulpice, Paris, Gaume, 1831,-p. 23. 
8 Lettre de M. Grignion aM. Lcschassief, 6-12-1700, in CEiwres complCles, p. 12. 

165 



CAPITOLO VIII 

LUIGI GRIGNION AL PETIT-SEMINAIRE 
(LUGLIO 1695-MARZO 1696) 

A. Vacanze a Vaugirard e inconlro con De La Salle. 
B. Opzione per Ia scienza dei santi e abbandono della Sorbona. 
C. L'unificazione della vita spiriluale del Montfort alta scuola di Surin. 

Tracciato il quadro dell'ambiente spirituale del Scminario di S, Sulpizio, 
possiamo ora riprendere l'itinerario del Montfort per notare i progressi da lui 
realizzati, le difficoltil incontrate, gli influssi ricevuti in ordine alia struttura
zione della sua pe~sonalitil. II pcriodo che prendiamo in esame dccorre dal 
luglio 1695 al marzo 1696: esso e determinato dalla figura del direttore sulpizia
no Jean-Jacques Baiiyn, che non solo introduce il Montfort nel Petit-Seminaire, 
rna e per lui direttore e superiore fino alia morte avvenuta il 19 marzo 1696. 
Alia sua scuola Luigi Grignion assimilerilla spiritualitil sulpiziana risalendo aile 
origini in parziale contrasto con l'interpretazione ufficiale di Tronson-Leschas
sier. L'influsso del Baiiyn non sara tuttavia esclusivo: i!Montfoit infatti verril 
a contatto con Jean-Baptiste de La Sallee soprattutto con Jean-Joseph Surin, 
che lo porteril ad approfondire in una certa direzione Ia spiritualitil della 
Compagnia di Gesii, giil conosciuta a Rennes. lnfine Luigi Grignion prenderil 
posizione circa Ia devozione mariana nel contesto della polemica dei Monila 
salularia di Widenfeld. Affronteremo questi argomenti in questo e nei prossimi 
due capitoli, seguendo cronologicamente gli avvenimenti che scandiscono 
l'itinerario del Montfort. 

A. VACANZE A VAUGIRARD E INCONTRO CON DE LA SALLE 

f: risaputo che nel Seminario di S. Sulpizio fine al 1770 le vacanze comin
ciavano alla fine di agosto, l'indomani deJia festa del Sacerdozio, che si celebrava 
il 30 di quel mese, e terminavano il 18 ottobre, vigilia della festa della Vita In-
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teriore della Verginel. Tali vacanze erano caratterizzate da un pill- grande 
spazio per le ricreazioni: si facevano passeggiate-pellegrinaggi anche di pill gior
ni, e sia a Issy che neUe altre case di campagna del seminario si allestivano dei 
teatri, chiamati popolarmente moulins, nei quali i seminaristi si esibivano in 
rappresentazioni di tipo moralistico. Le fonti del tempo ce le descrivono 
cosl: ogni spettacolo era censurato previamente dal superiore, non vi si tollerava 
neppure Ia parolp amore, si sostituivano le parti di donna, gli attori non pote
vano togliersi la sottana e durante gli intervalli si Jeggevano a voce alta e intel
ligibile le Gazzette ecclesiasliche, pierre di aneddoti con presa in giro dei difetti 
dei seminaristil 

Durante le vacanze tuttavia i1 ritmo formativo non cedeva in nulla a quello 
del tempo ordinario3 e i direttori approfittavano di ogni occasione per incitare 
i seminaristi al progresso spirituale: in questo contesto si inserisce l'incontro 
della com unit<\ del Petit-SCminaire con quella dei Frate11i delle Scuole Cristiane 
di M. De La Salle. L'episodio non e riferito da ness una biografia del Montfort, 
rna esso ci appare indubitabile se si tiene conto della Vie de M. Jean-Baptiste 
De La Salle scritta dal Blain e stampata nel.1733. In ess8: e posta in luce Ia 
stretta amicizia e rcciproca stima t>sistenti tra il fondatore dei Fratelli delle 
Scuolc Cris~iane e il Baiiyn, suo consigliere e dircttore spirituale4• Ora proprio 
durante le vacanze essi avevano modo di incontrarsi pill facilmente, poichC Ia 
casa di campagna del Petit-SCminaire non era a lssy, come si e potuto credere, 
rna a Vaugirard dove si era stabilito dal1691 il De La Salle col noviziato dei 

1 Cfr GossELIN, Mimoires sur Afonsieur' Tronson, ms. c., p. 53; P. BOISARD, Issy, le 
Siminaire et la Compagnie de Saint-Sulpice. Esquisse historique, Issy, Seminaire, 1942, 
p. 25 

2 Cfr BERTRAND DB LA Toun, _Riflexions morales sur le Thidtre, citato da GossELI~, 
Mimoires sur Monsieur Leschassier, ms. c., pp. 72-73. Questa autore aggiunge di avere 
sotto gli occhi alcune di queste gazzette ricreative di cui Ia princlpalc e dovuta a M. Le 
Boiteux entrato net Grande Seminario il19 ottobre 1690. Tali manoscritti, a testimonianza 
di M. IrCnCe Noye archivista di S. Sulpice, sono scomparsi probabilmente all'lnizlo del 
nostro secolo. 

3 Cfr L. TRONsox, Examens particuliers sur divers sujets, Paris, Micquignon, 1853; 
pp. 60-82. 

4 BLAIN, La vie de M. Jean Baptiste De La Salle, o. c., pp. 300 e 329. Anche a questo 
riguardo il BaOyn si dlstlngue dal Leschassier per Ia sua apertura di spirito a ogni istituzlone 
destinata a compiere una mlssionc di bene ne11a Chie~a. Mentre il BaO.yn appoggia splrl
tualmente e offrc Ia sua opera per Ia formazione dci fratelli delle Scuole Cristiane, it Le
sehassler si mostra motto ditridente nci loro rlguardi: Il est vrai, Monsieur, queM. de La 
Salle, patriarche des Freres des Ecolles Chretiennes, a fait tout ce qu'il a pu pour accrocher 
sa communauU a Saint-Sulpice, mais, il n'a jamais pu y riussir et nous n'entrons pas dans 
leurs affaires. Je les crois des bonnes gens, mais je n'en connais pas un et je ne conseillerais 
a aucun de nos Messieurs de s'embarrasser ta dedans (Lettre de M. Leschassicr aM. Gourrcha, 
in Correspondance de·M. Tronson el Leschassier, ms. c., t. VII, p. 537). Un simile atteggla
mento sara preso da Leschassler nci confront! del Montfort. 
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Fratelli1• Dopo aver riferito le visite periodiche del Bai.iyn al suo figlio spiri
tuale ne1la Bethleem de Vaugirard, il Blain attingendo evidentemente ai suoi 
ricordi personali racconta le visite del De La Salle al Baiiyn e lc impressioni dei 
seminaristi al suo riguardo. La sua descrizione va riportata intebralmente: 

Je parle du temps de Ia vacance de I'annee 1695, temps heureux dans lequelles Semt
naristes voyoicnt un Saint venir consulter un autre Saint, demander ses avis, et s'y 
soumettre avec respect. 1\1. De La Salle, en entrant dans cette maison, faisoit 
sentir Ia presence de Dieu, tant il en paroissoit pCnetre,et frapoit ccux qui ne le con
noissoient pas par un air de grilcc ct de vertu qu'il portoit toujours sur Ia face. Ceux 
qui ne l'avoient point encore vu se disolent les uns aux autrcs: Qui est ce PrHre si 
venerable et qui a I' air d'un Saint? M. BoUin quclquefois leur apprenoit qu'il etoit un 
ancien Chanoine de Heims qui avo it tout quittC pour marcher sur lcs traces des ApOtres. 
Le PCre paroissoit alors plcin d'estime et de respect pour Ia vertu de son fils spirituel; 
et com me quelques-uns des jennes Ecctesiastiques se rCpandoient en Ionanges, les uns 
sur Ia pauvrete, les autres sur Ia pCnitence; ceux-ci sur le rccueillcment, ceux-Ht sur 
l'etat humiliant et mortifiC de :O.t. De La Salle et de scs Disciples: M. Botiin fit entendre 
que ce qu'il admiroit le plus en lui, etoit son abandon parfait a la divine Provi
dence, et sa resignation sans reserve au bon plaisir de Dleu. II ajouta de plus, pour 
faireconcevoirle dcgre de perfection oU l'Instituteur des FrCrcs des ~coles Chretlennes 
Ctoit arrive, qu'il etoit dispose a voir d'un reuil tranquille le rcnvcrsement de son reuvre 
et que sur ce point si dClicat, il se pla~oit dans un etat d'indiffCrence, et demeuroit 
abandonnC a Ia divine volonte2. 

Da questo brano del Blain risulta con sufficiente evidenza che Ia comunita 
del Petit-Sfminaire, nella quale si trovava dacirca due mesi ilchierico Grignion, 
ha conosciuto il futuro S. Giovanni Battista De La Salle ed C stata edificata dai 
suoi esempi. Quale sia stata l'imprcssione del Montfort o se egli abbia avuto 
contatti personali con il fondatore dei Fratclli delle Scuole Cristiane non ci e 
dato sapere con precisione3• CiO che il Montfort ha verosimilmente assimilato, 

1 II Blain attesta con precisione questa notizia: Comme la Communaute des Frfres a 
Vaugirard n'itoil pas iloignte de Ia matson de campagne du petit Stminaire de S. Sulpice 
qui est dans le m~me lieu ... (BLAIN, La vie de 1\1. Jean-Baptiste De La Salle, o. c., p. 329). 
II Gosselin conferma quanto riferisce it Blain, affermando che Ia casa di vacanza dans les 
derniers temps c'itoit, pour le Petit-Stminaire, une maison situCe au milieu de Vaugirard 
(GossELIN, Vie de M. Emery, neuvitme supirieur du Stminaire et de Ia Compagnie de Sainl
Sulpice, prtctdte d'un precis de l'histoire de ce Stminaire el de cetle Compagnie depuis la 
mort de 1\f. Olier, Paris, Jouby, 1861, t. I., p. 59). 

2 BLAIN, La Vie de M. Jean-Baptiste De La Salle, o. c., p. 330. 
3 Si potrebbe forse far risalire a questo lncontro una prima idea dl Ffatelli catechisti 

nella mente del Montfort, chc del resto aveva potuto conosccre i Fratclli delle Scuolc 
Cristianc durante il suo soggiorno nella Comunita di La BarmondiCrc; ·mancano tuttavla 
elcmenti che stabiliscano tale ipotesi. Una pista per stabilire un possibile influsso del 
De La Salle sui Montfort potrebbe essere Jo studio comparativo del metodo catechistico 
usato da entrambi, sebbene sia pill facile stabilire Ia loro dipendenza dal metodo sulpiziano 
perfezionato dal Bai.iyn. Similmcnte i due santi han no fatto uso di can tiel attingendo alle 
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poichC si inseriva nelJa dinamica del1a sua vita spirituale come si era manifesta
ta in tutto il periodo parigino, C stat a la lczione impart ita da1 Baiiyn che 
ha sottolineato i due atteggiamenti fondamentali del De La Salle: perfetto ab
bandono aHa Provvidenza e completa adesione alia volont:\ di Dio. II Montfort 
si sara con ogni probabilitA confermato in quello slalo di indifferen::a, che 
esprime nelle sue lettere, particolarmente in quella che scriver:\ pill tardi al 
Leschassier1• 

A togliere ogni dubbio sulla conoscenza del De La Salle da parte del 
Montfort, giova ricordare che il Blain riporta Ia reciproca edificazione dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane e dei seminaristi di S. Sulpizio avvenuta nello 
stesso anno 1695 in occasione della festa di S. Lamberto patrono della parroc
chia di Vaugirard. 

In tale festa che si celebrava il 17 settembre2, il Baiiyn e il De La Salle 
hanno successivamente celebrato Ia Messa distribuendo Ia Comunione ai mem
bri delle rispettive comunitil e offrendo a tutti Ia testimonianza di grande 
elevazione in Dio e fervore spirituale3• II Montfort si sente spinto probabil
mcnte a riprendere con nuova intcnsita il suo cammino spirituale, c il Blain 
sembra voler affermare che il fervore del Grignion raggiunge il suo culmine 
proprio in questo periodo: 

11 parut dans le petit SCminaire de Saint-Sulpice rempli alors de Ia 
plus fervente jeunesse com me ,un aiglc qui s'eH:~ve, va se perdre dans 
les nuCes. Son silence, son recueillcment, sa mortification, ses austC
ritCs etoient ceux-1<\ memes qui donnaient les plus grands exernples 
de ses vertus4. 

fonti del tempo (Cfr G. RIGAULT, llistoire ginirale de l' Institut des Frtres des !coles chrl· 
tiennes, Paris, Pion, 1937, t. I, pp. 551·552). Rcccntcmcnte, lo speciallsta di questioni 
Lasallienne Yves Poutet, scarta Ia possibilita di un rcciproco influsso tra ,J. B. De La Salle 
e Grignion de Montfort: Blain, qui connaissait parfailement les deux hommes, garde un 
silence lrop absolu sur leurs relations pour qu'on puisse y voir l'e/fel d'un malencontreux 
oubli. Chacun evolua separiment (Y. PouTET, LeX V Jfc sitcle etles origines Lasalliennes, 
o. c., t. I, p. 284). Tuttavia il brano del Blain, pur non accennando al Montiort, attesta 
tmplicitamentc Ia sua presenza tra i scminari~ti chc discutevano edificati dagli esempi del 
De La Sallee ne ascoltavano l'elogio dal Baiiyn. Un incontro dunque c'e stato, anche se 
non direttamentc personate, con probablle inC!usso almcno del De La Salle sui Montfort. 

1 Cfr Letlres 2 et 5, in muvres completes, pp. 7, 14-15. 
2 Cfr 1/eures imprimies par l'ordre de Mgr. le Cardinal de Noailles archevique de Paris Q 

!'usage de son diocese, Paris, Chez Josse-Muguet, 1716, p. XIV. 
3 BLAIN, La vic de M. Jean-Baptiste de La Salle, o. c., p. 330. 
4 BLAIN, n. 66. 11 Blain intitola l'art. 26: La ferveur de Mr. Grignion se renouvelle et 

iclale plus que jamais. 
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B. OPZIONE PER LA SCIENZA DEI SANTI E ABBANDONO DELLA 
SORBONA 

A questo punto si inserisce nell'itinerario del Montfort un fatto nuovo: egli 
non continua pili a frequentare Ia Sorbona rna si accontenta delle lezioni di 
teologia impartite da un dottore nel Scminario1• Di questo fatto sono state 
fornite varie versioni e diverse spiegazioni: 

1. I1 Grandet attribuisce l'abbandono deUa Sorbona al desiderio del Montfort 
di conservare lo Spirito interiore e il raccoglimento2. . ' 

2. II Blain al contrario fa risaHre J'iniziativa ai superiori, che non giudicano 
opportuno che il Grignion prosegua i suoi studi alia Sorbona3• 

3. 11 Le Crom ne vede Ia causa nella salute del Montfort debi1itata dalla recente 
ma1attia". 

4. Il Laveille, al seguito del Querard, ritiene chc sia stata la povert:l. di mezzi 
ad impedire al Montfort di seguin• i corsi della Sorbona e giudica provviden
ziale un tale fatto perchC gli impedisce l'assimilazione di un insegnamento 
infetto di giansenismos. 

Queste ultime versioni risultano alquanto sempliciste, poichC non sono suf
fragate ne dal contesto ambientale ne dallo stato psicologico del Montfort. Le 
spiegazioni del Grandet e del Blain, pur indicando i principali responsabiJi; 
il Montfort e i supcriori, non approfondiscono Je motivazioni e si Jimitano, al
meno il Grandet, al sentimento di umi1tA presente in Luigi Grignion. L'ipotesi 
del Le Crom non e suffragata dal Blain, il quale attribuisce al Montfort una im
mediata ripresa delle sue forze dopo Ia malattia chc lo aveva condotto aile 
porte della morte6 . Quanto aJ motivo di ortodossia add otto dal Laveille, in
sieme a que1lo della povert:l, non risulta affatto dalle fonti sulpiziane che esis
tesse un simiJe pericolo: bisogncrA attendere il settcmbre 1700 perch{! i superiori 
si vedano costretti a spostare per i seminaristi l'orario di scuola onde impedire 
che essi ascoltino un professore della Sorbona che insegnava opinioni favorevoli 
alle novitA7. • 

1 Cfr GRANDET, pp. 13-14; BLAIN, n. 66. 
2 Par humiliU et pour mieux conserver !'esprit interieur et le recueillement, il ne ooulut 

pas continuer d'aller en Sorbonne prendre co!TU11e les autres des trailtez de Thiologie, il se 
conlenta de ceux qu'un Docteur donnoil a Ia Maison (GRANDET, p. 13-14). 

3 Ses supfrieurs n'ayant pas juge a propos de lui faire continuer ses etudes en Sorbonne, 
il trouva plus de temps a donner a Dieu et se vit en liberU de suivre son all rail dominant pour 
Ia retraite et l'oraison (BLAIN, n. 66). 

f. L. LE Cno,.r, Un a~tre maria!, o. c., p. 73. 
6 A. LAVEILLE, Le Bienheureux L.-M. Grignion de Montfort, o. c., pp. 64-65. 
6 Cfr BLAIN, n. 61. 
7 Cfr Registres des AssembUes, ms. c., pp. 414-415. In questa stesso registro emerge Ia 

sollecitudine del superlori sulplzlant per preservare 1 semlnari dagli errori dottrinali: I'll a-
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In assenza di misure collettive valide per tutti i seminaristi di S. Sulpizio, 
occorre cercare una spiegazione nella situazione personale del Montfort. Al
l'inizio del nuovo anno scolastico 1695-1696 il chierico Grignion aveva compiuto 
i due o tre anni teologia richiesti per il baccalaureato1• Si trattava per lui, 
come per I'amico Blain, di iniziare il triennio teologico che l'avrebbe portato 
alia lieenza. Puo, darsi che per evitare le spese richieste dal conseguimento dei 
gradi accademici i superiori del Montfort lo abbiano indotto a desistere dal 
frequentare Ia Sorbona2 ; rna questo motivo e assente nelle prime fonti biografiche 
e probabilmente poteva venir superato facendo ricorso a qualche benefattore, 
come e. avvenuto per Ia pensione del seminario. La spiegazione pill verosimile, 
sembra da ricercarsi in un atteggiamento spirituale, gill notato nel Montfort 
quando era nella cornu nita del La Barmondiere e risorgente piil chiaramente in 
questo momento sotto l'influsso della lettura del Surin. Nel 1694 il Montfort 
aveva tentatO di sacrificare le sue inclinazioni naturali verso Ia pittura e Ia 
scultura, rna ne !u impedito dal La Barmondiere; vi riuscira dopo Ia sua morte". 
La ~tessa tendenza riemerge a un anno di distanza e questa volta riguarda i 
corsi alia Sorbona. E da no tare che il Blaine il Grandet, pur nella diversitll del
la versione, convergono nel designare un movente di ordine spirituale, quale 
spiegazione dell'abbandono da parte del Montfort della frequenza alia Sorbo-. 
na: umiltil o maggior raccoglimento interiore', scelta preferenziale della scienza 
dei santi'. Questa .precisa motivazione.del Blain, prende il debito rilievo qualo-

prile 1691 e prolblta per tutti I seminari dipendentl da S. Sulpizio Ia Iettura dellibrl di 
Port-Royal (p. 289); il2 ottobre 1698 M. Leschassier C incaricato dl richiamare M. Eyrand 
del Seminario di Clermont perchC aveva aderito ai sentimenti dei gianser:'isti su alcune 
materie (p. 389); il 21 dicembre 1699 vien deciso di avvisare alcuni ccclesiastici del Semi
nario che si erano dichiarati per le nuove oplnioni che qualora non cambiasscro atteggia
mento sarebbero espulsi (p. 405); intcrventl di questo genere sono riportati anche da 
GossELIN, Mimoires sur M. Tronson, ms. c., pp. 66, 70, 154; Mimoires sur M. Leschassier, 
ms. c., pp. 12, 25, 100; nessuno di essi riguarda perO il1695. 

1 Cfr. A. DtGERT, Hisloire des Seminalres Franrais JUsqu'Q Ia Revolution, Paris, Beau
chesne, 1912, t. H, p. 37. 

2 Una nota comunicata dal Levesque, bibliotecario di S. Sulpizlo, al P. Le Crom ci fa 
saperecheilBialn hapagato 119 dicembre 1698la somma di601ire come tassa perla Ilcenza: 
M. Joannes Baptista Blain rhedonensis respondet de Tentativa, die 9 die. 1698, praeside 
J. M. N. Juliano de Taornan, exsolvil60 l. (Cfr. L. Le Cnmr, Un ap.,tre maria I, o. c., p. 19). 

3 BLAIN, n. 46. 
' GRANDET, pp. 13-14. 
5 1l avail en eifel beaucoup d'esprit et de penetration, et il eut excelM s'il edt continue ses 

etudes en Sorbonne mais il s'allachait plus a Ia science des saints qu'U celle de la thiologle 
(BLAIN, n. 57). 
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ra venga messa in relazione con Ia lettura delle Lettere spirituali del Surin, il 
cui primo volume e stato edito nel settembre 16951 e che fecero sui Montfort de 
grandes impressions2• 

Non e difficile indovinare queste "grandi impressioni" ricevute dal Mont
fort nella lettura del Surin. II Blain ne indica una pista quando riferisce che il 
Grignion ha gustato soprattutto Ia prima lettera, che e anche Ia pili celebre•, 
oil est rapporlt!e Ia verlu admirable dujeune gan;on que ce saint jesuite renconlra 
dans le carosse de Rouen a Paris'. II significato di questo felice inconlro e chia
rito dallo stesso Surin: egli si e trovato di fronte a un giovane illetterato, che 
non era slalo istruito da nessun uomo nella vita interiore e che tullavia ne ha 
parlalo con lanta perspicacia, abbondanza e solidita: 

Je le mis sur tousles points de Ia vie spirituelle, tant de speculation que de 
pratique, dont je me pus aviser, et pendant trois jours il satisfit a toutes 
mes questions, et me donna des rCponses qui me laisserent dans l'Ctonne
ment5. 

Da questo e da altri esempi riportati dal Surin', il Montfort ha recepito Ia 
relativita dello studio teologico rispetto al primato assoluto che deve detenere 
lo studio della perfezione cristiana, alia quale bisogna applicarsi interamente e 
con assiduita 7• 

11 Surin infatti si pone esprcssamente il classico problema dell'unit3 da 
raggiungere ne11a vita spirituale8 onde risolvere Ja divisione del cuore, sempre 

1 Cfr J. J. SURIN, Correspondance (Michel de Certeau), o. c., p. SO. 
2 BLAIN, n. 61. 
3 La letter~ dell'S maggio 1630, diretta non alP. Lallcmant come si crede comunemente 

rna ai padri del collegia di La FlCche, ha conosciuto una grande diffusione a partlre dal 
1631. Essa C stata stampata-come notava gUt il Boudon-plusieurs fois et en dilfirents 
lieux (L'homme de Dieu en la personne du R. Pfre Jean-Joseph Surin, religieux de Ia Com
pagnie de Jlsus, Chartres, Chez Paigne, 1683, p. 30) con notevoli divergenze. Si sono tro
vate parecchie cdizioni comparse prima della morte di P. Surln: Houcn (1644), Mons, 
Malines, Paris (1648), LiCge (1657), ccc. (Cfr J. J. SURIN, Correspondance (Michel de 
Certeau), o. c., pp. 67, 140, 144-145). 

4 BLAIN, n. 61. 

5 J. J. Sums, Lettres spirituelles, Lyon-Paris, PCrisse, 1843, t. I, p. 2. 
6 Nella Lettre VIII il Surin porta l'csempio di "Une pauvre fille, simple, contrefaile et 

miprisable seton le monde, mais d'un creur trCs pur, et d'un esprit fort iclairi" (o. c., p. 97.) 
7 Cfr specialmente Ia Letlre III dove il Surin svolge a lungo (pp. 48-71) questo pcnsiero: 

Cetle application des puissances de notre dme a Dieu, pour lui rendre un service parfait, doit 
avoir deux conditions: elle doit lire enlitre, elle doit lire conlinuelle (o. c., pp. 48-49). 

8 ••• Nous arriverons ace point de perfection si sublime que tousles spirituels recomman
dent tant, savoir, de reduire tout a l'unili (o. c., p. 58). 
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sollecitato dal giogo dei due padronfl. Al contrario della soluzione che trovera 
tre secoli dopa il suo confratello Teilhard de Chardin2 , egli unifica Ia vita spiri
tuale nell'amore puro c nel gusto di Dio solo3, ossia nel trasferimento di ogni 
affetto dalle creature al creatore". Nella Lettera III il Surin svolge a lungo una 
triplice argomentazione per provare il suo asserto, interpretando con la menta:.. 
lita culturale del suo tempo i dati scritturistici e Ia tradizione spirituales. In 
particolare egli sottolinea Ia Srandezza eminente, anzi infinitamente infinita di 
Dio, cherinchiu&etutto in see che, pill che costituire ·mtte Ie case, le assorbe fino 
a ridurle quasi al nu1la: Dio· C come un sole che spegne lo spJendore degli astri6 • 

Ne consegue una visione negativa delle· creature, considerate come trappole e 

1 L'espressione si trova nclle Lettres spiriluelles a p. 67; rna gia prima il Surin si rifU 
alia dotlrina evangelica, concludendo che Jesus-Christ ne peut souflrir que nous partagions 
notre service entre deux matt res (p. 49). 

2 Fin dai primi scritti, Teilhard de Chardin presenta Ia sua aspirazione essenziale che 
assume le proporzioni di un vcro dramma interiore: Ia conciliazione dei due amori del
l'Universo e di Dio (Cfr Ecrils du temps de Ia guerre, Paris, 1965, p. 6). La verita liberatrice 

.. e vista nella santa evoluzione del mondo, eftetto dell'azione creatrice orientata 'verso la 
formazione del Cristo cosmico (ibidem, pp. 8, 48-49). Nell'universo divenuto ambiente 
divino, l'appassionarsi aile cose della terra e Ia loro massima valorizzazione non solo non si 
oppongono all'amore di Dio, rna sono un mezzo di comunione con lui: Ogni sforzo coopera al 
compimento del mondo in Christo Jesu (L'ambiente divino, Milano, :\londadori, 1968, 

pp. 40-59). 
3 Per il Surin, il perfetto scrvizio di Dio che riduce la molteplicita~ all'unita consiste nel

l'esclusione dei motivi creaturali per occuparsi unicamente du seul amour de son Dieu 
(P; 59): Ce que les mystiques appellent anCantissement parfait, transformation, dCiformitC, 
n'est autre chose que cetle enlilre application de l'dme aDieu, par laquelle on meurt a toutes 
choses eta soi-mlme, et I' on ne vil uniquement que pour Dieu (p. 48). 

4 PoichC Dieu ne souflre point que nous parlagions notre amour entre lui et les creatures 
(p. 49), occorre trasferire ogni affetto de Ia creature au Createur (p. 77). L'esperienza stessa 
rende impossibile l'attaccamento alia creatura: Des qu'on a gollte le pur amour de Dieu 
l'on ne peut plus goater autre chose (p. 63). 

5 •.• que toutes les puissances de l'dme soienl enlitrement employees au service de Dieu, 
c'est un devoir fonde sur trois raisons: sur Ia loi de Dieu, sur la nature de Dieu mlme, sur 
notre avantage et notre utilite propre (p. 49). II Surin svolge questa affermazione ne1le 
pp. 49-63, splegando il coman<~amento dell'amore di Dio come esclusione dell'amore delle 
creature (p. 49) e Ia Ciducia nella Provvidenza come una rinuncia quasi totale al pensiero 
delle cose necessarie alia vita (p. 50). 

6 In sintonia con Ia cultura del tempo, il Surin esalta Ia grandczza di Dio, vedendola 
come assorbente la realta delle creature: C'est une grandeur non-seulement infinie, mais 
infiniment infinie qui renferme tout en soi, qui reduit tout a soi . .. Sa dignite absorbe toules 
les'digniUs ... Sa splendeur et sa lumiAre est comme celle du soleil, qui abtme en soi l'iclat 
de tous le3 UJj[res, et les reduil comme au niant en sa presence (p. 55). Lo stesso esempio del 
sole ritorna a p. 78. 

173 



Capitola VI II 

ostacolit per l'unione cordiale con Dio e con CristO in cui consiste Ja vera perfe
zione2. Tutta la vita spirituale, secondo il Surin, si muove intorno a due assi 
fondamentali: 1. sganciamento e ritiro dal tumulto delle distrazioni costituite 
dalle creature3 ; 2. dolce e tranquilla attenzione a Dio e ai movirrl.enti' delJo 
Spirito, in modo chc Dio riempia attraverso un intero possesso il_vuoto umano 
e diventi il principia di ogni azione4• 

Un certo recupero delle creature C operata dal Surin, in, quanta· in
serite nell'amore di Dio, cioC amanda Dio in esse, si trasformano da osta
coli in gradini e aiuti nella realizzazione della stesso amore dovuto a Dio; 
tuttavia il principia del tutto di Dio porta ana ricerca di lui solo e all'es
clusione dell'amore naturale e del gusto delle creature$. 

In tale contcsto anche lo studio, del quale si interessa ex professo il 
Surin neJla lettera XII, trova una risposta risolutiva: precedentemente 
egli Io aveva presentato in termini di opposizione6, rna ora e visto come 
bisognoso di una relativizzazione e purificazione: 

Et pour le regard de I' etude, il est vrai que nous devons nous y appliquer fortement 
... ; mats ce ne doit pas Hre pour le goO.t de l'Ctude; il taut que ce soil pour le goO.t 
de Dicu ... Je pretends seulement que nous puri!ions par Ia grAce ce goQt de l'Ctude, 
et que nous le rCglions en sorte que le goOt de Dieu l'absorbe entifrement7. 

11 Surin continua mettendo in rilievo il primato che devono avere il 
fervore dello spirito, l'amore dcll'orazipne, lo studio deJla mortit'icazio~e e 
lo zelo delle anime sullo studio deJle scienze; e dcnuncia l'insigne abuso 

1 II Surln rlafferma ehe les creatures sont autant de pieges e emp~chements dell'unione con 
Dio nelle Lettere VIe VII (pp. 82, 90-91). ' 

2 Cfr pp. 94 e 107. 
3 II Sur in insiste sulla necessitit di eondurre una vie dtfiUgte de toutes les creatures (p. 92), 

operando un digagement absolu du monde et de toules les creatures (p. 132) e du tumulle des 
distractions (p. 69) fino a ro~pere tout commerce avec toutes sarles de personnes et mime avec 
ines plus intimes amis (p. 81). 

' II ritmo di separazione da tutti gil oggetti della vita prescnte e di unlone a Dio attra
verso una stretta dipendenza e descritto nelle lettere XIII (pp. 122-124) e XVI (pp. 143-
144). Quanta a Dio principia di ogni azione, cfr Lettera III dove si stabilisce che il ne faut 
admeltre dans notre cceur que le seul motif de Dieu (p. 54). 

5 Inserite nell'amore di Dlo, anzl amanda unicamente Dio in loro, Ie creature bien loin 
d'ttre des obstacles qui nous emplchent d'aimer Dieu, ou qui retardent en nous le progrb.de 
son amour, seront plulM des aides pour nous avancer;· puisqu'en les aimant nous aimero~ 
plus Dieu que nous ne les aimerons elles-mlmes, et que nous n'aimerons en elles que Dieu 
seul (p. 53). 

6 Stabltendo Ia scala gerarchica del valori, il Surin aveva affermato nella lettera II: 
11 faut . .. voir que Ia science est une grande ignorance, et un travail d'esprlt le plus sou~ent 
fort inutile . .. L'on fera plus cas ... d'un acte d'humillte, que Ia reputation de saoant 
homme (p. 29). Nella Lcltera XL riaffermera: Pour vou.s, Madame, volre thiologie est le 
mepris du monde (p. 222). 

7 Ibidem, pp. 117-118. 
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dei grandi speculativi, che sotto il pretesto di scrvire Dio nello studio, si 
trovano in preda all'aridit3 spiritualc, alia distrazione, alia fretta e all'in
quietudine1. 

Si comprende ora l'influsso determinante delle lettere del Surin sui Mont
fort, adombrato dal Blain nclle grandi impressioni ricevute dal giovane Grignion 
nel1695: questi ha dovuto assimilare profondamente !a dottrina del Surin che 
csigeva !a collocazione della studio ad un livello inferiore della scala dei valori e 
insieme il convergere di ogni sforzo umano verso Ia perfezione cristiana, consi
stente nell'amore e nel gusto di Dio solo. 

Ora proprio queste due dimensioni caratterizzano !a vita spirituale del 
Montfort durante !a sua prima permanenza a! Petit-Seminairc secondo il rae
canto del Blain: egli abbandona !a Sorbona, perche preferisce alia teologia Ia 
scienia dei santi'. Pur riconoscendo l'utilita della studio teologico e applican
dosi ad esso diligentemcnte3, il Montfort rinuncia a! gusto naturale denunciato 
dal Surin e opta per il gusto di Dio e delle case spirituali, giungendo a trovare 
tutto il resto insipide et <i degout•. ~· 

Puo darsi che altre ragioni siano intervenute nella detcrminazione di 
abbandonare !a Sorbona: incompatibilita dei gradi accademici con l'apostolato 
in mezzo ai poveri, difficolta incontrate dal Montfort nell'ambiente universita
rio poco portato alia coerenza in materia di poverta e aile espressioni di pieta'. 

1 La ferveur de /'eSprit; I' amour de l'oraison, l'ilude de Ia mortification, le zele des dmes 
l'emportent dans notre cceur sur l'ilude des sciences. Autrement . .. nous nous trouverons 
sees et arides, pleins de distractions el d'inquietude, empresses, abslrails, durs aux larmes eta 
Ia componclion. J'en prends a temoin ces grands sptculalifs. . . Qu'ils nous disent s'il 
n'est pas vrai qu'ils ont bien de Ia peine a s'entretenir avec Dieu, et qu'ils ne sentent guere 
d'atlrait ni de faciliU dans la pratique de l'amour divin (pp. 118-119). 

2 BLAIN, n. 57. 
s Oltre l'artermazione generale del Blain: Son cours de philosophie fail, il ne pensa plus 

qu'a itudier a fond la thiologie pour se me tire en it at de remplir les fonctions d'une vie aposto-
Uque a laquelle il se destinait (n. 19), abbiamo la testimonianza di Crebron, un altro suo 
condiscepolo nel semlnario sulpiziano, che ricorda come una mattina .egli era andato dal 
Montfort per chiedergli alcunl quaderni (GRANDET, p. 296), segno dl stima per l'applica
ziolle con cui questi annotava le lezioni della scuola. 

'BLAIN, n.c67. 
5 Cfr Y. PoUTET, LeX V IJe siecle et les origines lasalliennes, o. c., t. I, pp. 249-251, dove 

riporta i Iibelli degli studenti in cui si criticano l'accomulazione di benefici e onorarl dei 
professori in contrasto con lo spirito dl povertA degli statuti della Sorbona. Sebbcne Ia 
preghlera in comune fosse prescritta nella medesima (Cfr ibidem, p. 253), gli influssl di 
Jean de Launoy, soprannominato "le dtnicheur des saints" si estendevano all'epoca del 
Montfort, il quale ha soUerto delle derision! dell'ambiente studentesco a causa delle sue 
preghlere complute senza rispetto umano (Cfr BLAIN, n. 45). 
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E chiaro tuttavia che i superiori del Montfort, il Brenier e il Baiiyn, deci
dendo di non inviarlo piu alia Sorbona hanno accondisceso non solo aile proprie 
tendenze1, rna anche a quelle del Montfort manifestatesi piu acutamente in 
seguito alia lettura del Surin2• 

C. L'UNIFICAZIONE DELLA VITA SPIRITUALE DEL MONTFORT 
ALLA SCUOLA DEL SURIN 

La vita spirituale del Montfort nel primo anno di soggiorno nel Petit
Seminaire appare contrassegnata da un influsso prepondcrante della corrente 
mistica rappresentata dal Surin-Baiiyn-Olier, in contrasto con l'orientamen
to sulpiziano del Tronson-Lcschassier-Brenier, che si manifester:l nel periodo 
immediatamente successivo, quando Ia latta sferrata contro il Montfort sara 
in gran parte uno scontro tra due correnti spirituali nell' ambito della cosiddetta 
Scuola Francese. 

Nelle lettere del Surin, tale contrasto appare nell'impostazione generale 
che insiste snlla conformazione ai movimenti segreti della Spirito pill che ne1-
l'obbedienza3 e inoltre nei tre seguenti punti pratici: 

1. Circa Ia continua applicazionc della Spirito a Dio e alla preghiera, richiesta 
dal principia dell'unificazione della vita spirituale, il Surin respinge l'o.bie: 

1 Tanto ll Brenier che it Bailyn, dopo aver conseguito Ia licenza in teologia rinunciano al 
dottorato per spirito di umilta (Cfr L. BERTRAND, Bibliotheque Sulpicienne, t. I, pp. 106, 
207-209). 

2 Nell' Amour de la Sagesse iternelle il Montfort, parafrasando il testo di Filippesi 3,7 
aggiunge le parole qui sottolineate: Je miprise toutes les connaissances desquelles j'ai 
jusqu'ici fait Ctat, en comparaison de celles qui autrefois m'avaienl tan! plu, et elles me 
semblent a present si vides et si ridicules que c'est perdre temps que de s'y amuser (n. 12, in 
(Euvres completes, p. 98). Questa testa potrebbe essere un'eco della sua situazlone quando 
sotto l'influsso del Surin abbandonb Ia Sorbona. Ma poichC qui viene rigettato lo studio 
come inutile, sembra che questa affermazione rappresentl meglio lo stato d'animo del 
Montfort nel periodo 1703-1704, quando preso dall'idea della Sapienza si stacca dallo 
studio speculatlvo per darsi alia vita spirituale intesa come ricerca e possesso di Cristo 
Sapienza. 

3 La prima condizione richiesta dal Surin per diventare interiori e de conformer notre vie, 
non-seulement a la loi eta Ia volonte de Dieu, laquelle nous est diclaree exUrieuremenl . .. , 
mais encore a cette m~me loi et volonU, laquelle nous est dicUe inUrieurement au fond de 
l'dme par les mouvements secrets du Sain.l-Esprit, qui priside en nous comme supr~me virili. 
et nous rigit par ses instincts (Lettres spirituelles, o. c., p. 124). Questa orlentamento, 
che riprende Ia dottrina del Lallement sulla conduite du Saint-Esprit (Ctr H. BREMOND, 
Histoire littiraire du sentiment religieux, t. V, pp. 46-51), non trova rlspondenza in Tronson 
che fa consislere Ia perfezione nel fare perfettamente Ia- volonta di Dio (ctr. l'Euvres com
pletes de M. Tronson, Mlgne, t. I, c. 244). 
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zione che considera impossibile u-n simiJe lavoro. Egli ritiene al contrario che 
per le anime ferventi e talmente facile elevarsi continuamente verso Dio, che 
l'applicazione ad altre case diviene una pena insopportabile1• 

L'uomo che tende alia perfezione, parlera sempre di Dio senza rispetto uma
no2 e perfino neUe ricreazioni si divertir3. in case buone e sante3. 

. ' 
2. Circa la mortificazione corporale, il Surin protesta contra l'illusione abbas-

tanza comune di far poco canto delle penitenze esteriori, col pretesto che Ia 
vera perfezione consiste.·nell'interiore, e conclude: Je ne crois pas que jamais 
personne soil parvenu a quelque degre de vertu eminent sans une ardeur parlicu
litre pour les pfnitences' 

3. Infine circa le rivelazioni e le esperienze straordinarie, il Surin mette in guar
dia dall'orgoglio degli spirili forti i quali fuggono Ogni manife~tazione straor
dinaria. Quantunque ritenga che non si tratti di articoli di fede, egli Siudica 
molto utili alia vita spirituale i fenomeni straordinari ~n quanto manifesta: 
zioni di Dio nel tempo, f? non teme· di .riportarne alcuni5 

Questi precisi orientamenti so no accolti sia dal Baiiyn che dal Montfort, il 
quale alia scuola del Surin, si configura nel tipo spirituale totalmente con centra
to nell'amore di Dio e nella sfera soprannaturale. L'intensitil coil Ia quale egli 
vive questa dimensione si manifesta in alcune espressioni che" diventano pro
blematiche per i suoi compagni di ~eminario prima ancora che per i suoi su
periori. Nel breve periodo di cinque mesi, dall'ottobre 1695 a! marzo 1696, esse 
si possono riassumere in quattro punti: ' . . 

1. L'or112ione continua. Liberato dall'assillo della Sorbona, il Montfort 
puo seguire Ia sua inclinazione dominante peril ritiro e l'orazione: egli si dedica 
interamente a Dio, a! quale solo vuole pensare'. In questo atteggiamento il 
Montfort rivive l'ideale proposto dal Boudon' e riespresso dal Surin, che vede 

1 Celti devienl si facile aux dmes fervenles, que I' esprit se porte quasi naturellement a Dieu: 
Elles font tout pour Dieu avec tant de douceur et de plaisir, que ce leur serait une p"eine et un 
travail insupportable de s'appliquef a des chose.s basses et inutile.s (Lettres spirituelles, p. 68). 

1 Ibidem, pp. 141, 146, 147. 
a Dans nos ricrlalions mlmes ne nous divertissons qu'en des choses bonites et saintes, et 

gardons-nous des railleries et deS bouf!onneries, qui ravalent extremement l'dm.e, el sont fort 
opposies Q I' esprit de Dieu (p. 70). 

" Ibidem, pp. 44 e 141. 
5 Ibidem, pp. 283 e 329. Nella Lettera XIV, 11 Surin narra di un intervento straordinario 

dell'anlm·a di un sacerdote detunto che rlvelO che i due terzi dei preti sono dannati peri vizl 
dell'avarizla, dell'impurlta e della vendetta (pp. 136-137). 

e err BLAIN, n. 66. 
7 Su1l'orazlone continua, ctr BounoN, Le regne de Dieu en l'oraison mentale, in CEuvre.s 

comptete.s de Boudon, ed. Migne, o. c., t. I, c. 638. 
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nella inlera applicazione dell' anima a Dio Ia realizzazione di cio che i mistici 
chiamano annientamento perfello, trasformazione, deiformitd'. Oltre le con
vergenti testirnonianze del Grandet e del Blain', abbiamo anche quella di un 
suo condiscepolo, un certo Crebron, che attesta Ia concentrazione mistica del 
Montfort tendente ad invadere tutto lo spazio della giornata, compresa Ia 
ricreazione: 

Il paraissoit ... si Cgal et si reciieilli dans toutes ses actions, que je suis 
persuade qu'il ne perdoit jamais Dieu de vll~, ni la presence actuelle de 
Dieu. . . 11 Ctoit gai dans les rCcrCations, mais sans distrac1 ions, et il 
Ctoit aisC de voir 3. ses manH:~res et a sa conduite, que l'amour de Dieu 
l'occupoit infiniment plus, que tons les jeux auxquels on se divertissoit3 

II Grandet riferisce uno di questi giochi, che lungi dal distrarre il Montfort 
lo teneva nell' atmosfera del contatto con Dio e con le cose spirituali'. Questa 
spiritualizzazione di ogni cosa5, che a'Tebbe potuto rinchi.udere Luigi Grignion 
in un misticismo astratto dallc condizioni concrete della vita, viene fermata da 
un intervento del Baliyn sollecitato daDe lamentele dei seminaristi, che mal 
tolleravano il continuo parlare di Dio contro le prescrizioni regolamentari. 
Si tratta in realta di un intervento formale, perche, come osserva il Blain,_ il 
richiamo del Baliyn usciva forzato dalla sua bocca: egli stesso trasformava Ia 
ricreazione in orazione e rimaneva muto quando Ia conversazione non vert:eva 
su Dio'. Tuttavia il richiamo dell'obbedienza determina nel Montfort lo sforzo 
penoso di uscire dalla sua concentrazione: egli fa una raccolta di racconti ameni 

l·J. J. SuRJN, Lettres spiriluelles, o. c., t. I, p. 48. 
2 Cfr GRANDET, pp. 14-17; BLAIN, nn. 66-67. 
3 La testimonianza del Crebron, vissuto lungamente col Montfort nel seminario e poi 

parroco di Lude, e riportata dal GRANDET, pp. 296-297. Essa attesta sia la stima per i1 
lavoro intellettuale del Montfort, sia l'clevato grado di orazione da lui raggiunto. 

4 ••• il avoit invente un jeu, qui bien-loin de le dislraire, l'appliquoil a Dieu, c'etoil une 
poignee de tuyaux de paille, qu'on nomme des jonchets, sur chacun desquels il ecrivoit les noms 
de toules les vert us, par exemples, Ia Charite valoit 50 points, Ia Foy 40, l'llumilile 30, el ce
lui qui en tiro it davantage sans fa ire tomber les aulres, gugnoilla partie (GRANDET, pp. 16-17). 
II gioco di cui Grandet attribulsce l'invenzlone al Montfort, e simile a quello descritto dal 
Boudon nell'agosto 1700: Vous pouvez savoir que l'on etablit prisentement dans les grandes 
villes des loteries, el que le roi mime en a etabli une. Cela a donne li!!u a quelques personnes de 
piite d'en etablir une spirituelle, dans lesquelles on tire des billets, oU sonl marquees difte
rentes vertus a pratiquer, comme dans l'un la mortification, dans !'autre I' esprit de mort, 
dans un autre Ia force dans les adversiles, et ainsi des aut res. (Cfr CEuvres compUtes de Bou
don, o. c., t. III, c. 1025-1026 e Ia lettera parallela, ibidem, c. 1253.) 

5 GRANDET, p. 16. 
8 Cfr BLAIN, nn. 69-70. 
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destinati a provocare ilaritit', rna il modo distaccato di porgerli non raggiunge 
l'effetto desiderata. La barzelletta diviene freddura, denotando mancata em
patia sia cori le real tit raccontate che con Ia spirito degli ascoltatori. II Mont
fort non e riuscito ad effeltuare l'armonizzazione tra Ia tendenza mistica che 
concentrava il suo spirito in Dio e le esigenze del ~egolamento che imponevano 
una certa valorizzazione delle realta terrene, quali lo svago2 e come vedremo . ' 
anche Ia studio. .. 

2. Lo studio della leologia. I principi del Surin non portavano all'abban
dono della studio, rna alia purificazione del gusto naturale e all'inserzione di 
esso nella dinamica spirituale dell'amore di Dio. Essi potevano condurre 
anche ad una riduzione'del tempo da dediearvi, all'esclusione di uno studio 
speculativo che rende "secchi e aridi" e troppo critici di fronte ai raccocnti di 
cose straordinarie, e allimite ad un certo disprezzo delle conoscenze naturali 
paragonate ai lumi di sapienza e di veritit riservate agli spiriti umili: Ia scien
za appare allora come une grande ignorance el un travail d'espritle plus souvent 
fort inutile'. Che il Montfort abbia accettato questi principi, appare abbastan
za chiaramente da quanta ci riferiscono le prime fonti biografiche: egli non solo 
da il prima to all'esperienza spirituale di Dio e alia studio della propria perfezio
ne, rna riduce il tempo da dedi care alia teologia4 e suscita tra i suoi condiscepoli 
l'impressione di sottovalutarne l'importanza. 

Qui si inserisce il racconto del Grandet sulJa prova intellettuale cui e 
stato sottoposto il Montfort, in occasionc della tesi sulla grazia, l'argomento 
sco~tantc del giorno, che egli ha sostenuto di fronte ai suoi compagni di semina~ 

1 Ibidem, n. 71. Non si puO non melt ere questa iniziativa in relazione con quanta il Gran
del dice del BaUyn: 1l itoit fort gai dans les rCcriations; les jeunes siminaristes aimaient 
fort a s'y trouver avec lui et, pour les rendre plus agriables, il avail toujours quelque histoire 
divertissanle et en m~me temps utile a leur raconter, en sorle qu'ils disaienl plaisamment 
queM. Bailin avail' des histoires pour tous Ies jours de Ia semaine: histoire du fundi, par 
exemple, du mardi etc . ... (GRANDET, Les saints pr~tres franrais ... , o. c., t.- I, p. 392). 

2 Tronson mette in guardia conlro due pericolosi scogli da evitare a proposito delle 
ricreazioni: Si on est fervent on ivile au/ant que I' on peut, Ia ricriation, dans Ia crainte de se 
dissiper; et si l'on manque de ferveur on se recrie, mais avec une enttere dissipation: deux 
extrimilis fort a craindre. L'une nous casse Ia Ute et nous met hors d'ital de pouooir faire 
long temps nos fonctions; I' autre nous fail perdre la grdce, et ainsi nous emp~che de les pouvoir 
faire utilement. Deux icueils, qui se trouvenl dans cette action, et oU presque toutle monde 
fait naufrage (Manuel du siminarisle, in lEuvres completes de M. Tronson, o. c., t. I, c. 177). 

3 Lellres spiriluelles, o. c., p. 29. 
4 err BLAIN, n. 66, dove si parla del maggior tempo impiegato dal Montfort per 

l'orazione. 
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riol. AI di Ja del successo ottenuto, nulla sappiamo circa il contentt_to. della 
tesi ne sull'adesione del Montfort a uno dei vari sistemi liberamente insegn_at~ 
alla So rhona, second a quanta riferisce in alcunc interessanti pagine M. LeClerc, 
suo compagno di seminario dal giugno 16962• E' da ritenere il riferimento a S. 
Agostino, dottore della grazia, di cui il Montfort cita a memoria degli interi 
brani insieme ad altre citazioni di Padri; ciO denota che l'applicazione • allo 
studio non era trascurata dal Montfort e che il suo interesse verteva piuttOsto 
per Ia teologia positiva. None possibile tuttavia a causa dell'assenza dei qua
derni di teologia del Montfort stabilire se il ricorso a S. Agostino sia stato diretto 
come e avvenuto in Le Clerc; t'eologo di professione3, oppure attraverso· Conti 
indirette, come apparedal Cahier de notes e soprattutto dal Livre des SeTmons4• 

Un'eco della dottrina sulla grazia assimilata dal Montfort a S. Sulpizio. si ha 
in due testi posteriori: illungo sermone "De Ia grace de Dieu" che ha consegna-: 
to nel Livre des Sermons e che ha il c3.rattere di un piccolo trattato5 e il n. 5 dei 

• 1 Un jour qu'il devoit, selon la coatume du Stminaire, soatenir une These de Ia Grdce, ses 
condisciples resol~rent de lui faire des Argumens'"';i forts qu'il n'y pourroit rtpondre, et de lui 
ciler les passages_leS plus difliciles des Peres pour l'embarrasser, et par iti I' Obliger a donner 
plus de temps a l'etude qu•a Ia Contemplation; mais ils furenl fort surpris loi'squ'ils l'en
tendirent ripondre en mattre et · apporter de longs passages de S. Augustin et des Peres de 
l'£glise.,. (GRANDET, p. 14). . 

1 Dans l~s quatre a cinq premieres annees de mes etudes theologiques, j'avois fait le tour, 
pour ainsi parler, de Ia plupart des systemes qui so~t tgalemenl toUres dam l' Eglise, et que 
l'on soutenoit alors inditftremment el avec une entiere liberte en Sorbonne (L.-J. LECLERC, 
Traite du Plagiat Lilteraire, ms. Ar~hlves S. Sulpice, pp. 2464,' citato da BERTR~ND, 
Bibliotheque sulpicienne, o. c., t. I, p. 262) .. II LeClerc enumera I sistCml da lui successi
vamente abbracciatl da quelto mitigato di Tournely, professato nel1696-1697, a quello dl 
Molina fondato sul1a scienza media, dl Gonet che sosticne Ia premozione rlslca, di M. Pirot 
che mltiga Ia delettazlone vittoriosa di Giansenio e finalmcnte al sistema dl Thomassin che 
scopre Ia grazia abituale quale terreno del1a disputa tra s. Agostino e i Pelaglani (cfr 
BERTRAND," 0. c., pp. 262-264). '• 

3 Le Clerc nelle stesse pagine parla del suo exemplaire de S. Augustin (p. 263).·' Egli 
lnsegnO dogmatica a Tulles, Orleans e Lyori dall704, in cui consegulla licenza ana Sorbona, 
a11736 d8ta del1a sua morte. Ebbe un'intensa produzione lettcraria, tra cui il Tractatus de 
gratia divinisque auxiliis e un TraCtatus dogmalicus sui privilegi e le lodi dl Maria. 

4 S. Agostino e certamente il Padre della Chiesa piil citato dal Montfort neUe sue opere 
(cfr CEuvres completes, p. 1808); soprattutto il Livre des Sermons vi fa molti riferimentl, 
rna ciO dipende dalle sue Conti. 

li II MonUort ne annuncia, e svolge In parte, otto punti: 1. - La grA.ce est un don de 
Dleu . . . 2. - La grAce est un grand don . . . 3. - La necessite de Ia grAce . . . 4. -
Les prinCipes de Ia grAce . . . 5. - Les qualites de Ia grAce . . . 6.- Les obstacles de Ia 
grAce ... 7.- Les moyens d'obtenir Ia grAce ... 8.- Les· moyens de Ia conserver et 
l'augmenter (Le Livre des Sirmons du P~re de Montfort, Rome, Centre montfortain int'er
national, 1967-1968, pp. 50-51). 
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Secret df Marie, dove stabiJisce dei piincipi _incori.testabili circa la graziat. In 
essi il Montfort accetta i dati comuni non soggetti a discussione: necessitA asso
luta della grazi:i, elargiziOne -Universale della grazia. sufficiente, ecceJlenza ed 
importanza del dono divino. Egli llon entra invece neUe sottili questioni dis
cusse dalle scuole teologiche, rna dopa averne recensito parecchie di esse, le 
dichiara ins~lubili a causa della, natura misteriosa e incomprensibile della 
grazia2• Gli stusJ.i del Montfort si allontanano cosi dalle questioni tecniche e 
sottili, poiche l'approfondimento teologico con relative precisazioni e accolto 
solo in vista di un atteggiamento Vitale di ordine spirituale e pastorale. Egli si 
diriger:i verso gli autori spirituali e attraverso di essi entrera nelle profondit:l 
del mistero Cristiano. _., I 

I' 1 ••' 

3. Lo zelo aposlolico. II Blain riporta due episodi avvenuti fuori del 
recinto del semina rio: un intervento del Montfort in un duello tra due giovani, 
coronato da pieno successo poiche egli non solo riesce a farli desistere rna' 
suscita in uno di !oro, un certo Poignard, Ia vocazione al sacerdozio; e Ia 
cornpera di canzoni e Iibri cattivi per bruciarli, dopo aver rivolto un rinipro
vero ai venditori3 .... M3 Cfui pf'eine comprendere· if valore cti· questi gesti, 
criticati, almena il secondo, dai condiscepoli: non si tratta illfatti di inter
venti dettati"dalla carita versO il prossimo, ahneno in maniera determinante, 
rna della difesa dell'onore di Dio. Questa rnotivazione e riportata dal Blain 
per spiegare i due interventi del Montfort: egli non poteva tollerare I'offesa 
di Dio ed era contento di ritardare o sospendere qualsiasi peccato'. 

Questa accentuata dimensione verticale si inquadra ancora nella dottri
na del Surin, Secondo Ia quale I'effetto principale di una vita nello Spirito e 

I •· • • 

t I ~~ 
9 

,fl 
1 Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de saintete, Ia grdce et le secours de Dieu est 

absolument nicessaire, et celte grdce est donnie a tous plus ou moins grande; personne n'en 
doute. Je dis: plus ou moins grande; car Dieu quoique infinimenl bon, ne donne pas sa grdce 
igalement forte a tous, quoiqu'illa donne suflisanle a tous. L'dme fidele a une grande grdce 
fail une grande action, et avec une faible grdce fail une petite action. Le prix et !'excellence de 
Ia grdce donnie de Dieu et sui vie de I'dme faille prix et !'excellence de nos actions: Ces princi
pes sont incontestables (Le Secret de Marie, n. 5, in CEuvres completes, pp. 444-445). 

t Voici quelques points dans Ia grdce, dans lesq~els on peut avec mirite avouer, son igno
rance el douter avec justice: 1. Y a-t-il une grdce eflicace pour elle-m~me? . . . 4. Pourquoi 
Dieu par sa grdce en appelle quelqu'uns, et n'appelle pas les aut res? 5. Pourquoi il donne 
des grdces victorieuses aux uns et non aux aut res . . . 1 6. Si Ia predestination est devant Ia 
prescience qu'il a des mlrites fulurs, ou aprfs? 7. Pourquoi tan! d'hommes perdus; pourquoi 
!ant d'enfants meurent sans bapUme? 8. Pourquoi cetui-ci, aprfs avoir fail tant de bonnes 
auvres, n'y persevere pas ... et au contraire ... 1 A toutes ces questions on dolt ripondre: 
Oaltitudo ... (Le livre des Sermons, o. c., p. 51). 

3 Cfr. BLAIN, nn. 74-75. 
' Ibidem, n. 75. 
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un ardore per Dio e una santa impetuosit:i', che spinge ad agire negli incontri 
pill incresciosi e nelle imprese pill difficili2, mentre l'orrore del peccato~ ~· 
inculcato al punta di considerare come un grande crimine il pill piccolo pec-

1 
cato veniale: ' 

Si l'on ne regarde les pCchCs veniels comme les plus grands pCcheurs re
gardent les mortels quand ils se convertissent ... c'est en vain· que I' on' 
aspire' A Ia saintetC3 • ........_ 

·' II Montfort, a differenza dei suoi condiscepoli, accetta questa dottrina 
per quanta severa possa apparire4 e coadiuvato dal suo carattere impetuosd 
interverra ogni volta che vedra leso l'onore di Dio5• 

4. Le penilenze slraordinarie. E un altro punto che solleva le perplessita· 
dei seminaristi di S. Sulpizio: 

· La penitence et les austCrites de M. de Montfort faisaient beaucoup de 
bruit dans le sCminaire; car il faisait en ce genre, comme dans ceJui de 
l'oraison et du recueillement, le dCsespoir des plus fervents qui le trouvaient 
inimitables. · 

II Blain attribuisce il contrasto dei condiscepoli col Montfort ad una 
segreta, gelosia di· fronte agli esempi inimitabili di penitenza corporale. 
Ma anche qui lo. scontro e sostenuto da due correnti.spirituali: da una parte 
quella codificata nel regolamento e facente capo al Tronson, molto diffidente 
circa Ia mortificazione' e dall'altra quella del Surin, in perfetta consonanza 
con l'esperienza deli'Olier e del Baiiyn, i quali combattevano /'illusion assez 
commune en ce siec/e che rifiuta a Dio quanto potrebbe dargli attraverso Ia 
macerazione del corpo8• La mortificazione corporale, al di Ia di altre motiva-

1 Cfr Lettres spirituelles, o. c., p. 168. 
2 Ibidem, p. 112. 
a, Ibidem, p. 17·18. 
4 II Montfort acccntua nc1le sue lettere Ia sua colpevolezza (cfr. CEuvres completes, pp. 11, 

38, 40, 43, 47, 69, 76, 80), mentrc si sa per cscmpio dal suo confessorc di Poitiers, P. De 
La Tour, che Ia sua coscienza era tanto libcra da colpc da non offrire materia per l'asso
luzlone (Cfr GRANDET, p. 454). 

5 Cfr gli esempi riportati da GnANDET (pp. 320·327). 
6 BLAIN, n. 87. 
7 Spinto dal senso di modcrazlonc e dalla preoccupazione di salvaguardarc Ia salute e 

l'adcmpimento dei dovcri del proprio stato, il Tronson non dimostra malta stima verso le 
mortificazioni corporali: Exercilalio corpora lis ad modicum utilis est (Cfr Correspondance de 
1\1. Louis Tronson, t. II, p. 431, 146, 243, 413). Egli cita a conferma le parole dette a P. 
Yvan: Yvan, Yvan; moins de rigueur et plus d'amour (Ibidem, t. I, p. 251). 

8 Letlres spirituelles, o. c., p. 44. 
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zioni, e vista dal Surin come un diritto di Dio, trascurato da colora che si per
dono in sottigliezze per difendere i diritti della natura'. 

Sostenuto da queste convinzioni il Montfort non desistera mai dalla 
pratica di una rude mortificazione2 ; tuttavia sotto l'urto delle difficolta 
incontrate in seminario sara spinto a comporre Ia pratica della mortifica
zione corporale, con il principia della obbedienza. Egli sottoporra ai suoi di
rettori spirituali ie sue penitenze3 e gia nel Petit-Seminaire al tempo del 
Bai.iyn riceverA da questi una chiara testimonianza della sua obbedienza in 
materia4. In realt:i le restrizioni imposte dai superiori, prima in forma pill 
blanda e poi piu decisa, lo terranno lontano dagli eccessi che avrebbero 
potuto minare nuovamente Ia sua salute e che erano previsti dai suoi con
discepoli. La salute del Montfort sara salvaguardata durante tutto il periodo 
seminaristico. .,. 

La dottrina spirituale del Surin ha trovato piena accoglienza nel giovane 
Grignion, che vi ha scorto Ia giustificazionc delle sue attrattive per una vita 
di pi etA intensamente vissuta, per Ia mortificazione corpora!'e e peril distac co 
dai valori terrestri, come le inclinazioni artistiche e lo studiO Speculativo .. 11 
Montfort compie soprattutto l'unificazione della vita spirituale nell'amore 
puro e nel gusto di Dio solo, sganciandosi dalle distrazioni costituite dalle 
creature. Si tratta tuttavia di una soluzione provvisoria: in seguito superera 
Ia spiritualita acosmica del Surin aprendosi maggiormente al dinamismo 
apostolico al quale si sentira chiamato, unifichera Ia propria vita spirituaiJ 
nel concetto di sapienza e vedra come sua missione specifica Ia sequela di 
Cristo e degli apostoli poveri'. 

. ' 

1 Ibidem, p. 131. 
2 Cfr GRANDET, pp. 341, 345, 
3 Cfr BLAIN, nn. 91-93. 
4 Ibidem, n. 88. 
6 Cfr BLAIN, nn. 260-267. 
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CAPITOLO IX 

I" 

LUIGI GRIGNION E LA SPIRITUALITA SULPIZIANA 
" 

A. Alle origini dell'ispirazione Olieriana. 
B. La direzione spirituale di J.-J. Baiiyn: 

1. Il Montfort sulle orme di Baiiyn. 
2. Via ~lraordinaria e fedellO. aile piccole cose. 

- II Montfort, pur essendo tributario del Surin, non si muove uniCame!lte 
nella sua sfera di influsso. II contcsto ambientale del seminario di S. Sulpizio 
lo ha marcato profond~~ente: egli ne. assimila lo spirito attravers~ il veicolo 
delle meditazioni, conferenze, esami particolari, contatti con i direttori fino a 
raggiungere una vera impregnazione spiritual~. Rimandando al capitolo XI 
lo studio degli elementi propri dello spirito sulpiziana" secondo l'interpreta-
. . . , 
zione del Leschassier, occorre rilevare ora quelli attinti direttamente dal-
l'Olier e del suo pi~ f~d~le interprete alia fine del xvm secolo, J.-J.Baiiyn. 

- . . " .. 
La personalita spirituale del Montfort acquistera piu netti contorni, correg-

' gendo e allargando l'orizzonte della spiritualita del Surin. 

A. ALLE ORIGIN! DELL'ISPIRAZIONE OLIERIANA. 

Abbiamo gia rilevato nel capitola VII Ia ricchezza dell'ispirazione d~l
l'Olier e del suo programma sacerdotale, e insieme Ia !oro sclcrotizzazio.ne 
e selezione operata nella seconda meta del secolo xvu dai· direttori del 
seminario sulpiziano. 

II Montfort si ricollega indubbiamente piu aile origini della spiritualita 
sulpiziana che non aile susseguenti interpretazioni. Esiste infatti una note
vole convergenza tra Ia dinamica spirituale della sua vita e alcuni orienta
menU tipici del fondatore del seminario di S. Sulpizio. 

Innanzitutto le biografie dell'Olier contengono una serie di episodi e com
portamenti che si trovano nella vita del Montfort a partire dal periodo parigino: 
Oller parla di Dio in ricreazione, bacia le ulcere degli ammalati, com pie lunght 
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pellegrinaggi rinunciando aile curiositA turistichel e sostando molte ore davanti 
all'altare, specie nel santuario di Chartres1, saluta per istinto lc immagini di 
Maria3, rinuncia ai gradi accademici4 e ai benefici5, tende ad esagerare nelle 
austeritA0, e. impassibile di fronte al dolore e gio}sce nella malattia7, desidera a 
pill riprese di andare neUe missioni dell'Oriente e del Canada8, si iscrive nel 
Terz'ordine diS. Domenico 9, professa fedele obbedienza al Papa e ai·Vescovi10; 

interviene nella piazza contra i discorsi indecenti di im ciarlatano11, commuove 
fino aile lacrime i suoi uditoril2, promuove Ia devozione agli Angelicustodi13,si 
impegna ad estirpare iJ ricorso al duenou•, si proclama schiavo di Maria16• 

Naturalmente Ia somiglianza di questi dati con quelli della biografia del 
Montfort non prova di per se Ia !oro dipendenza. Alcuni di essi si, trovano 
comunemente nella agiografia del tempo; tuttavia il fatto della concentra
zione di essi nella persona dell'Olier, con il quale il Montfort e entrato in con
tatto sia attraverso Ia lettura, come mediante i formatori e tutto I'ambiente 
sulpiziano, inclina ad ammettere una reale dipendenza del Montfort dal-
l'Olier. -- ·' t 

Qua-nto" alia dottrina, e certo che il Montfort attinge dalle Lettres de 

M. 0/ier alcuni pensieri sull'argomento che lo interessava particolarmente: 

1 err M. LESCHASSIER, La vie de M. Olier, in Lett reS -de M. Olier, o. c., t. I, pp. 52, 54, 50. 
I err FAILLON, Vie de M. Olier, o. c., t. II, p. 601. 
a err il testo del Mimoire~, in L'espril de M. Olier, ~arts, Autographie Blanc, s. d., t. I, 

p. 425. Lo stesso brano, accorciato, si trova in CEuvres completes de M. Ofier, Migne, 1856, 
c. 1107 ed e molto simile a quello del Blain circa 11 saluto del Montfort aile immagini di 
Marla. ' ~ ' 

' err CEuvres complela de M. Olier, cc. 1125-1126. 
6 err. FAILLON, 0. c., t. II, pp. 498-499, 557-558. 
e err M. BAUDRAN, Mimoire sur Ia vie de M. Olier, in L. BERTRAND, Biblio!htque sulpi-

cienne, o. c., t. III, p. 460. 
1 err FAILLON, 0. c., t. III, pp. 440-441. 
8 Ibidem, p. 405; LEscHASSIER, o. c., P~ 63. 
9 err FAILLON, 0. c., t. III, p. 90. 

10 Ibidem, p. 25. 
11 Ibidem, t. I, pp. 57-58. 
12 Ibidem, p. 205. 
13 Ibidem, p. 284. 
14 Ibidem, pp. 249, 258-264., 
15 Il (Oller) ne se contenta pas d'llre son servileur; il lui voulut faire une protestatior. 

particulitre d'estre son esclave, il portoit pour eel elfet toujours une chatnette pendue a son 
col (Praliques de M. Olier pour honorer la Ste Vierge comme servileur et esc lave, ms. Archivio 
dl S. Sulpizio). Anche il Montfort mette I'Oiier tra gli schlavi di Marla, cfr. Trait( de Ia 
vraie divotion, n. 170, in CEuvres completes, p. 599. ·". 
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Gesil vivente in Maria'. Gli appunti consegnati nel Cahier de notes circa i1 
mistero incomprensibile dell'unione intima di Maria con Cristo residente nel 
suo seno, trasformato in tempio e diniora della divinita e in sorgente di vita 
per Ia Chiesa, saranno utilizzati e rielaborati in vari numeri del Trattato della 
vera devozione2• 

Oltre all'influsso ccrto sulla dottrina di Gesil vivente in Maria, pare che 
non si possa negare l'ascendente esercitato daii'Olier sui Montfort circa altri 
aspetti Sui quali si imperniera il dinamismo spirituale del futuro missionario: 

1. Concezione della Compagnia di Maria. Lungo il corso della vita del 
Montfort matura in lui Ia vocazione di fondatore: fin dal dicembre 1700 i1 
novella sacerdote pensa a una "piccola c povcra compagnia" di missionari 
itineranti, abbandonati alia Provvidenza, sotto lo stendardo e Ia protezione di 
Maria'. 11 progetto si precisa sempre piil accentuando gli elementi della prima 
intuizione: i missionari della Compagnia di 1\laria non saranno legati a nessun 
luogo fisso, rna avranno una totale disponibilita e liberta per volare al soffio 
dello Spirito ovunque sara necessaria Ia !oro opera, volta alia distruzione del 
regno di Satana,e alia riforma della Chiesa'. Soprattutto saranno sacerdoti 
tutto fuoco', i quali cammineranno sulle orme degli apostoli', siccbe si e potu
to affermare che quando il Montfort pensava alia sua Compagnia aveva di
nanzi allo sguardo non un ordine religioso o una congregazione, rna i1 Collegia 
apostolico'. 

~ facile notare come questi clcmenti siano presenti nella concezione origi
naria del seminario diS. Sulpizio scaturita dalla mente dell'Olier. Questi vedi 
il seminario come una Domus Apostolica, nella quale tutto e orientato a ripi-o-

• 
1 Cfr Cahier de notes, dove sotto il titolo 1\fysMI-e de Jlsus vlvtint en 1\farie, i1 Montfort 

riporta dei brant di D'Argentan, Bou'rgoing e infine diM. Olier (pp. 175-178; 180, 185). 
II Montfort stcsso distingue i passi attinti da quest'ultimo annotando Ceci est de Mr. Oller 
(p. 176). P. Eyckeler, nell'edizione clclostilata del Cahier de notes, indica Ia fonte nelle 
Letlres spirituelles de M. Oller, pubblicate per la prima volta nel 1672, come risulta dal
l'edizione del1684 attermine del Privilege du Roy. II Montfort attingc dallc lettere 77, 88, 
98, 99, 131, 201, 233, 238, 248 e 250. ' 

2 Cfr Traitl de Ia vraie dlvotion, nn. 63, 246-248, 261-264, In !Euvres completes, pp. 525, 
652-654, 662-665. 

3 Cfr Lettre 5, ibidem, p. 14. 
4 Cfr Pritre embrasle, specialmente nn. 4-5, 7-12; Rtgles des pr~lres missionnaires de Ia 

Compagnie de Marie, nn. 2-6, in a:uvres compltles, pp. 676, 679; 689-691. 
5 Cfr Pritre embrasle, n. 17, ibidem, p. 682. 
8 Rtgles des pr~lres ... , n. 2, ibidem, p. 689. 
1 M. QuE!>tENEUR, Essai sur Ia spirilualite de Saint Louis Marie de Montfort, in Docum. 

Monlf. 6 (1961), n. 29, p. 78. 
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durre lo spirito del Santo Collegia degli aposloli, completamente occupato a 
diffondere nel mondo ]a religione !fi Gesii Cristo. PerciO cssa si considera Ia pill 
piccola~Porzione della Chiesa, non sar:\ legata esclusivamente a ncssuna diocesf 
particolare, Sara sganciata da ogni beneficia in modo che i suoi componeilti pos
sano realizzare l'ideale del prete animato dal fuoco intcriore e dallo Spirito, si
mile a un razzo volante che distrugga il peccato c stabilisca i diritti di Dio. 
L'intuizione grandiosa dell'Olier si risolve in una accorata preghiera per Ia 
riforma dell'ordine sacerdotale e per mezzo di esso della Chiesa intera1 . Ma 
poiche Maria fu prescntc nel cenacolo per ricevervi non l'ordine, rna !o spirito e 
la grazia apostolica in modo tale· che la Chiesa non potn\ mai essere rinnovata 
se non nella societa di Maria2, ne consegue che il seminario non pilo prescindere 
dallo Spirito di Maria: Lei e l'ispiratrice e la regina del seminario3 

to studio comparativo di questi brani dell'Olier con quelli corrispondenti 
del MontforC ci 'porta alia conclusione di una re~le dipendenza- sui pianc:! 
concettuale e su quello dell'espressione". • .l "j ;\ 

1 Cfr supra, cap. vrr, .. p. 145, n. 4. 
2 Dieu a-Voulu que, quoique sa sainte Mtre ne ftll point prisente a Ia ctne, ne devanl pas 

lire faite visiblemenl prllre selon l'ordre de Melchistdech, elle /tll cependanl dans le cinaele, 
pour y recevoir I' esprit el la grdce aposlolique, apprenanl par to. a 1' Eglise que jamais ell~! 
ne serail renouveUe qu'en la societe de Marie, el qu'en participant a son esprit (Divers icrils 
spiriluels, cfr FAILLON, o; c., t. III, p. 73). 

a. Cfr Ibidem; pp. 62-67. 
4 La convergenza fondnmentale si ha nell'iden di una compagnia apostolica, carntteri~

zata ~a _instablllt_a e disponibilita e posta in rclazlone ~on Ia Verginc. La dlpendenza let; 
teraria risulta dal seguentc P,rospetto: 

Oi.tER, TiO.ite dis saih.ts Oi-dr"es 
Ce sonl de saintes hoslies de Dieu ... 
qui sonl sans vie propre ... 
vont partout 
comme des feux ardents 
porter Ia lumitre et riplmdre 
l'amour de Dieu ... 
Ce sont les flambeaux du ciel, messagers 
de Dieu, 
des gens de flammes et de feu, 
qui ne songenl qu'O. porter Jesus-Christ 
partout oU ils peuvent, el qui, 
comme des fusies volantes, 
courent el volent dans l'air partoul oU. ils 
sont poussis par l'impiluosili de l'amour 
(p, 101). 

MoNTFORT, Pritre embrasie 
... des prllres ... detaches de tout 
. .. sans volonte proprc (n. 7) 

qui ... aillent partout, 
... brtllenl comme des feux 
el iclairer les Untbres du monde ... 

. .. le flambeau 

luisant et brtllant 
du saint Evangile danS' Ia bouche (n. 12). 

... des nues ilevies de Ia terre ... 
qui sans emplchemenl Volent de taus cMis 
selon le souffle du Saint-Esprit (n. 9). 

Mollo simile C pure il testa che si riferisce agli apostoll dCgli ultiml tempi: Traili di Ia vraie 
divotion, nn. 56-57, in CEuvres completes, pp. 520-521. 
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L'originalita del Montfort 'col1siste soprattutto nella trasposizione della 
domus apostolica dal seminario e dal conseguente scopo formativo degli 
ecclesiastici, alia missione popolare voita direttamente ~I rinnovament~ dello1 

spirito del cristianesimo tra i cristiani'. ·1 .,..._ •• ..n. 
' .1. ' r-'t'''l r •It I 

2. L'idea del sacerdozio. E arduo stabilire gli elementi assimilati• dal 
Montfort circa l'eminente dignitil del sacerdozio secohdo Ia grandiosaconce-' 
zione dell'Olier2• L'identificazione con Cristo e l'ingresso nello stato interiore 
nel mistero della resurrezione non sembra aver impreSSi~nato il ·Montfo1rt~ 
Oltre all'aspetto di disponibilita e di zelo impetuoso giil rilevato3, pare che il 
Montfort abbia ritenuto Ia dimensione regale del sacerdozio sottolinea~, dal
l'Olier nella leltera 312: Les prNres sont rois par /a participation qu'ils ont de, 
/a dignili de Jesus-Christ ressuscite. : .•. · 

OLlER, Mimoires 
Si nous voyons riformer tous les Ordres, le 
vMre Seigneur serait-il done seul dtlaissi? 

Ne voulez-vous pas relever votre maison 
tombte en ruine 1 
Laisserez-vous a jamais ptrir le vdtre 1 
. . Apportez un prompt remede a ses besoins,· 
suscitez quelques personnes 
qUi i-en0uvel1ent l'ordre divin des pasteurs 
avec autant d'amour et de zele 
que Saint Dominique a itabli le sien dWJ.S 
votre Eglise. 1r. .. 

Embrasez du feu de votre amour et de volre 
religion des hommes qui le portent ensuite et 
le ripandent par toutle monde (cfr. Fal1lon, 
t. II, p. 33). 

OLlER, Lettres (t. II, p. 576) 
llfaut qu'un pr~tre soil ainsi tout de feu, 
pour ditruire le piche ... disant a tout 
le monde, comme saint Michel: 

MoNTFORT, Pritre embrasie 
N'avez-vous· pas montre par avance a quel-

1 ,_ ques-.uns de vous ~is une future renovation 
de votre Eglise? 

Votre sanctuaire est profani . . ·~··-

Laisserez-vous tout ainsi a l'izbandon. (n.5) 
Ou envoyez-moi du' secours du ciel ~ .(n. 14) . 

suscitez les · homnies de votre droite (ri. ·2). 
une compagnie pour renouvelcr par elle 
toutes choses (n. 6). llo 1 

comme aulaf!~ ~e saint Do~lnique .. (n. 12) 

Envoyez eel Esprit tout de feu sur la terre, 
pour y crier des prltres tout de feu, p_ar le 
ministere desquels Ia face de Ia lerrt soil 
renouvelie ... (n. 17). 

MoNTFORT, Pritre embrasle 
... pour y crier des pr~tres tout de feu __ ..• 

(n. 17). .1>, , 
Quasi aucun saint Michel ne, s'icriera du 
milieu de ses freres ........ 

Quis ut Deus? Quis ut Deus? (n. 28).,. 
'", 1 Regles des prltres missionnaires de Ia Compagnie de Marie, nn. 2, 6, 
computes, pp. 689-691, 704. 

2 Cfr supra, cap. VII, pp. 150-151. 
3 Ibidem, p. 150, n. 2- p. 151, n. 3. 
• Lettres spirituelles, o. c., p. 556. 
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• Questo concetto e utilizzato infatti dal Montfort nell' Allocuzione che 
dirigera 'Aui associes de' Ia Compagnie de Marie: 

I' ,. 

VOus Hes rois et_ pretres de Dieu, fecisli nos Deo nostro reges el sacer~ 
dotes, par votr~- christianisme et votre sa~erdoce ... 1. 

Questa dignita regale del sacerdote e tuttavia collegata dal Montfort con 
un comportamento opposto -a qualsiasi imitazione degli usi di corte: il prete 
ere soprattutto per Ia s~a poverta vol?ntaria, che lo riempie dei beni spiritua; 
lie eterni e del possesso di Dio2, e percio Ia sua condotta rifuggira dal modulo 
della vita secolaresca e mondana. I missionari dovranno pfofessare il non
conformismo allo spirito del mondo,' a! suo lusso e aile sue eleganze' e non 
ammetteranno alcunche di affettato o singolare che li distingua dagli altri 
preti'. Come abbia.mo,notato sopra,tutto questo coincide con la,modestia 
esteriore che M. Olier richiedeva dai preti, che avevano fatto profession de Ia 
mort au siecle et dela folie de fEuangile: essi devono rifuggiredal comporta
mento mondano, consistente nell'accettazione della compostezza, delle regole 
e dell'affettazione secolare e in un insieme di cortesie e -etichetta che danno 
diritto al titolo di honnete homme'. Anzi il Montfort porta aile estreme con: 
seguenze il sovrano disprezzo del mondo, non tenendo conto delle convenien
ze della vita sociale: 

11 y avoit dans ses gestes, dans son ton, dans seS manieres~ dans Son simple 
maintien, quelque chose de sim"ple, qui n'etoit pas du goUt de tout le 
monde6• .. 

3. Visione pessimistica dell'uomo e ascetica di disappropriazione. 

E uno degli aspetti che lo rendono singolare e che ricevera le critiche del
l'ambiente ecclesiastico,. rna che nello stesso tempo gli offrira il modo di 
sentirsi a suo agio tra le frange piil disprezzate della societ:l. del tempo: i poe 
veri e i contadini, tra i quali preferira ~sercitare il s~o ministero pastorale. 

E' noto come I'Olier sia uno dei rappresentanti tipici della corrente berul
,,liana opposta all'umanesimo devoto: Ia sua dottrina e caratterizzata da un'ecces~ 

. . " 

1 Aux associes de Ia Compagnie de Marie, n. 5, in <Euvres completes, p. 717. 
1 Ibidem, nn: 6-8; pp. 718-719. 
a Cfr Rlgle~ des pr~tres missionnaires de Ia Compagnie de Marie, nn. 38-39, ibidem, 

pp. 699-700. • 
4 Ibidem, n. 40, p. 700 doye ll Mont~ort si richiama at bons eccUsiastiques et particuliere

ment ceux du Siminaire de Saint-Sulpice de Paris. 
6 Cfr supra, cap. VII, p. 154; ~ettres de M. Oller, o. c., t. II, pp. 581-583. 
8 PicoT DE CLORIVI:tmB, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 56. 
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siva insistenza sulla nullita delle creature e sulla corruzione della natura umana 
decaduta, espressa in termini esagerati, troppo assoluti e pessimisti1• Da quest~ 
fondamenti scaturisce l'urgenza di una rigorosa ascesi, anzi di una rinuncia 
totale al proprio giudizio e alia propria volontU fino al raggiungimento di una 
depersonalizzazione2 e di una espropriazione3, qualc condizione per l'a.derenza a 
Cristo e per-la comunione ai suoi stati interiori. Tali prospettive entravano 
pienam~nte nel programma di vita dei chierici, i quali dovevano considerarsi 
come prigionieri in cerca di luce nella massa oscura e cieca del corpo umano e 
Come dei sepolti vi vi sotlo le ravine della natura umana in attesa di Cristo ripara-
tore e liberatore4 • 

11 

D'altra parte l'antinaturismo radicale, che spinge M. Olier a uno spietato 
rigore contra il vecchio uomo, C congiunto ad una delicata sensibilit3 di fronte 
aile bellezze del creato5. 

Tali orientamenti si riscontrano anche nel Montfort, come del resto nei 
predicatori e negli spirituali del suo tempo, con Ia differenza che in lui e ma
nifesta Ia dipendenza dall'Oli~r quanta alia strutturazione del suo programma 
ascetico e alia valorizzazione di alcune sue espressioni. Gli scritti del Mont
fort dimostrcranno un sensa acuto della nullit:l. delle creature, espressa tal! 

1 Cfr. supra, cap. VII, p. 150. 
2 err F. CAYRE, Palrologie el his loire de _Ia lheologie, t. III, 1 e partie, Tournai, D~sclee etc .• 

1943,p.64. ~ 

3 NeH' Inlrod!iclion a Ia vie chritienne (chap. XI, section IX) Olier contrappone 11 
proprielario al cristlano, descrivcndone a Iungo le differcnze per inculcare la disappropria
zione necessaria per far entrare GesU Cristo nell'anima. Cfr J. GAUTIER, Introduclion 
ginirale, in Traili des saints Ordres, Paris, La Colombe, 1953, pp. 21-23. 

t Letlres de M. Oller, o. c., t. II, p. 524, perM. Olier le creature sono Dieu m~me rendu 
visible, rna ill se stesse sono un niant; l'imm.agine di Dlo resta anche dopo II peccato, rna 
essa e gdtee et souilUe. Ogni creatura e diventata gluante venimeuse et Conlagieuse, chose 
immonde el comm·e un escriment impur, une boue, une ecume de La mer, une misirablecharogne. 
Cfr J. GALY, Le sacrijice da~s l' Ecole franraise Paris, Nouvelles Editions La tines, 1951, 
pp. 290-296. •. • 

5 Non bisogna esagerare il sensa della natura deii'Olier fino a parlare di lenerezza france
scana (M. DuPuY, in Bulletin du Comite des etudes, n. 55, oct.-dec., 1968, p. 660). L'Olier 
dedica parecchie paginc della Journee chritienne (Paris, Le Rameau, 1954, pp. 234-247) 
alle preghiere da compiere quando siva a passeggio nei campi, di fronte al sole, vcdcndo le 
erbe, i fiori e i frutti o sentendo cantare gli uccelli. Egli e tuttavia incapace di una serena 
valorizzazione del creato, poichC le creature si prcscntano a lui come mezzi per Ia contem
plazione di Dio, rna insieme come ostacoli alia scoperta di Dio: Que toutle monde me diplatt, 
qui m'emp~che de jouir de vous I mais ... qu'il me plait, lorsqu'en mon banissemenl .. ! il 
me parle de vous (p. 242). L'Olier insiste sull'impcrfezione e caductta delle bellezze create 
fino a considerarle un rideau fdcheux et importun che impedisce 1a plena manifestazione 
dl Dlo (p. 241). 
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volta in termini mutuati dall'Olier1, unitamente ad una vibrazione poetica di 
fronte aile bellezze naturali2• Come M. Olier, egli 'calchera le tinte nel de
scrivere Ia corruzione della natura umana decaduta3 e applichera a se stesso 
un giudizio negativo e rigoroso sulla scia del fondatore di S. Sulpizio'. So
prattutto il Montfort assimila il duplice ritmo rinuncia-donazione, che 
costituisce illavoro di fondo della consacrazione a Cristo per mezzo di l\laria, 

' con Ia quale realizzeril Ia totale disappropriazione richiesta dall'Olier'. 
Tutti questi rilievi confermano Ia tesi avanzata piil volte ncl corso di 

queste pagine: il Montfort assimila Ia spiritualita sulpiziana nella linea del
l'Olier, in parziale contrasto con le interpretazioni ufficiali dei superiori 
generali di S. Sulpizio, il Tronson e il Leschassier. 

B. LA DIREZIONE SPIRITUALE Dl J.-J. BA0YN 

L'influsso del fondatore del seminario di S. Sulpizio opera nella forma
zione spirituale del Montfort non solo attraverso il contatto diretto, rna anche 
mediante l'esempio vivente di J.-J. Baiiyn, che sembro far rivivere le virtu di 
M. Olier. 

1 Nell'lnsieme del suoi scrittl, i termini Umano, naturale, creatura sono presi in sensO 
peggiorativo (L. PERouAs, La vision montjorlaine du monde est-elle caduque? in Docum. 
Montf., n. 44 (1968), p. 2). Una dipendenza letterarla sembra doversi ammettere tra Ia 
seconda strofa del Cantico 156 e un brano di una lettera dell'Olicr: 
OLIER, Lellres, t. II, p. 577. 
Que vous (Dieu) puissiez ltre connu ... 
au lieu de ces fantOmes ... I A quoi 
s'arrlte-t-on? A un masque ridir 

MONTFORT, C. 156, str. 2. 
Qu'est-ce que toute creature? 
Ce n'est, comrile il est ecrit, 

... Qu'un vain fantOme 
qui couvre mille ordures plein d'ordure . 

._ z err· Cantique 157, in CEuvres completes, pp. 1641-1647.'· 
3 Cfr Traile de la vraie devotion, specie nn. 79 e 228,ln CEuVres completes, pp. 537-538, 641. 
" Il Montfort si giudicher:i come le plus grand pecheur du monde (GRA:-IDET, p. 368) sul

l'esempio dell'Oller, che si considcrava l'ultimocdegli uomini (Cfr. LESCHASSIER, Vie de 
M. Oller, o. c., p. 65). 

5 II Montfort conslglla di dire abitualmente: Je renonce a moi, je me donne a vous, rna 
chere Mere (Traile de Ia vraie devotion, nn. 259, in CEuvres completes, p. 661). Questa doppio 
ritmo, essenzialc alia corisacrazione a Cristo per mezzo di Maria, si trova nelle varie formule 
del Montfort (cfr P. EYCKELER, Comment Montfort faisail-il {a ire la consecration 'l ... , in 
1re Rencontre lnternalionale Mont{ortaine, Saint Laurent-sur-SCvre, 1958, pp. 13-39). 
Da notare come Ia disappropriazione totale sia peril Montfort uno dei motivi che spingono 
ad abbracclare Ia santa schiavitU (Traite de la vraie devotion, n. 18, in CEuvres completes, 
p. 562). 
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Fonti e manoscritti incditi dell' Archivio di S. Sulpizio ci rivelano la sua 
vita e la sua personalit:ll. 

Jean-Jacques Baiiyn2 nacque a Basilea nel 1641 da famiglia molto pia e 
fervente nel protestantesimo. Inviato a Parigi nel 1663 per conseguire i gradi 
accademici e forse anche per fare abiurare il cattolicesimo al fratello maggiore 
Jean-Gaspard, si converte lui stesso dopo breve tempo3 • 

1 err una piccola vita di Baiiyn in J. GRANDET, Les saints prnres franrais du XV ue 
steele, o. c., t. II, pp. 383-399. L'Archivlo diS. Sulpizlo, oltre alia Notice sur M. Bailhin, 
second Superieur du Petit St!minaire de Saint Sulpice posta da GossELIN quale appendice a 
Mimoires sur M. Tronson (pp. 354-400), conserva un dossier contenente i seguentl Ecrils 
spiriluels de M. Bailyn: 
1. Matieres pour des Entreliens ou pour des conftrences Eccllsiasliques: quattro grandi 
paginc con 62 schemi, net quali si annuncia l'argomento in francese e Io si prova con cita
zioni Iatlne prese dalla Bibbia, dal Padri e dai Concili. 
2. Raccolia (incompleta e senza titolo) di sentenze biblico-palrisliche su vari argomentl 
classificati in ordine alfabetico: Abnegatio, Ad versa, Adulatio, Aeternitas ... : 5 fasclco
letti, mancanti delle pagine 16-81. , 
3. Grdces que Mr. Olier a refiies: 3 paginettc che raccolgono specialmente le grazle che Ia 
Verglne ha fatto aM. Olicr. 
4. Advis importans pour ceux qui travaillent dans nos Siminaires: foglletto recante Ia data 

1692 le 30 Juin. • 1 

5. Ce qui peut conlribuer beaucoup au bon ordre d'une communaute: foglietto con 9 avvisi 
per i direttorl del Seminari. 
6. Considirations (pp. 3); Risolutions prises dans une petite Retraitte que j'ai fait au moy de 
Juin I' an 1690 (pp. 3); Considiralions faites dans une petite Retr. l'an 1692, depuis le 17 
Aoust jusqu'au 20 au soir inclusiv. (p. 1); Dans la Retraitle faille l'an 1693 le 3 May, 
j'ai pris outre les risolulions pricid. (una sola frase); Dans une petite Retr. faille l'an 
1694 depuis le jour de la T. S. Triniti jusqu'au mercredy au soir veille de Ia fesle du T. S; 
Sacr. (tre frasi). 
7. La raccolta: ms. n. 54, Milanges. Divers papiers rtlalifs au temps de M. Tronson et de 
M. Leschassitr, etc., contiene cinque fascicoli scritti dal Bailyn con riferimento ai primi 
tempi dopo Ia sua conversione: Retraille . .. (dove parla del suoi scrupoli e delle difficoltA 
per Ia confessione); Pour bien servir Dieu; A Ia gloire de Dieu, 1666 (con avvisi dati dal 
direttore splrituale In varie date). 
8. Llltere: due in data 20 settembre 1694 e 22 febbraio 1695; una lndirlzzata aM. Tronson 
(senza data) con brevissima risposta dl questa; e una a Lucas Gernlerus in data 24 Juln 
1667, stesa slain francese che in Iatino: ambedue sono preparate da rispettlvi brouillons. 

t Per Ia gratia del nome di Bailyn, tramandato in diverse forme: Bollin (Blain), Bauhln 
(Grandet), cl atteniamo alia firma autografa Bailyn, apposta dal medeslmo al termine delle 
sue lettere del 20 settembre 1694 e del 22 fcbbraio 1695 (ms., Archivio di S. Sulplzlo). 

3 GRANDET racconta lungamente l'lter della conversione di Bailyn, e l'attrlbuisce al 
fratello Je~n-Gaspard, convertito prima di lui dal calvinismo e dlvenuto sacerdote. Tra 
varl argomcnti propostl, sembra che 1l pill convincente per Jean-Jacques sia stato quello 
della s_antltt\ del sacerdoti, prima rllenutl da lulingoltati in una vita llcenziosa (Cfr J. GRAN-: 
DET, Lts Saints Prltres franfa(s du XVII"sikle, o. c., t. II, p. 386). 
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Un c·arteggio rimasto finora ines.plorato1 documenta Ia costernazione della 
famiglia Baliyn alia notizia della conversione di Jean-Jacques. Le lettere del 
fratello Hieronymus e del pastore Lucas Gernlerus, stilate in un Iatino scorre
vole ed elegante, sono un tipico esempio della mentalita di controversia, in 
auge nel xvn secolo, nei rapporti tra protestanti e cattolici. In esse si rimprove
ra a Jean-Jacques, oltre alia mancata risposta aile lettere paterne, la precipita
zione con cui egl~ h3. deciso in pochc settimane e senza Ia consultazione dei 
teologi e del padre su una questione gravissima per la quale sarebbero occorsi 
parecchi anni2, 

Partendo dalla convinzione di essere nella verit3., attinta unicamente dalla 
Scrittura3, Lucas e Hieronymus considerano Jean-Jacques come vittima del
l'istigazione diabolica e di una pazzia che lo hanno irretito nella via della dan
nazione, dell'ipocrisia della grande Meretrice e dell'Anticris~o•. 

1 Questa carteggio, diretto a J.-J. BaOyn, comprende: 
1. 5 lttlere del padre, datate da marzo a giugno 1663, che iniziano con Ia frase Spirilm 
Sancti gratiam I e terminano con Ia firma J. Bauhinus Paler luu.s. 
2. 5 lellert del fralello Hieronymus, in data 3 giugno, 17 giugno, 22 luglio, 5 agosto e 19 set

tembre 1663. 
3. 5 lellere di Lucas Gernlerus (22 luglio, 29 agosto, ? settembre 1663, 12 aprile 1667). Da 
notare che quella del settembre 1663 e scritta da Hieronymus e firmata da Lucas Gernlerus. 
4. Una.lellera di Eglinger, antico compagno dl J.-J. BaOyn (19 agosto 1663). 

5 . . ~'Exeat" del Vescovo di Basilea, che permette l'entrata dl BaOyn a S. Sulpizio (14 feb· 
braio 1690). 

2 Quo/idle r;dilum tuum prae.slolabar, el quam toties reiteratis epistolis, promlseras D. 
Parenti obedienliam, tandem praeslilurum It, sicque divinam benediclionem tibi arcessurum 
sperabam. S~d non tantum spem meam irritam fuisse deprehendo, verum lecta ultima lua 
atrocissima epistola, Ionge aliam eheu I libi men/em esse percipio, sununoque animi do lore ac 
ineftabili cum consternalione, incomparabilem tuum video errorem, quo reliclo unico vero 
Deo,' magnae Meretrlcis asseclam te profileris.· ( ... ) Commisisti praeceps, ltmerarium et 
incomideralum factum I Quasi vero tam brevi temporis spatio omnia haec perpendi potuis
sent? Plures requirebantur anni, quam tu hebdomadas impendisti. Tantus ne ergo a quattuor 
mensibus evasisli Doctor, ut tibimelipsi fidens, iudicem conlro"versiarum et propriorum 
dubiorum sufticientem It credideris. (Lettera di Hieronymus, 17 giugno 1663). Anche 
Gernlei'us ripropone Io stesso pensiero con una immagine espressiva: Unum preprimis 
dolul semper, commisisse le teneram cymbulam adto inipetuoso oceano, sine due/ore (12 aprl· 
le 1667). •f 

3 Quidquld nos populum Dei docemus, ex sacris libris unice depromimus. lllis subordina
mu.s Conciliorum decreta, PatrUm dicta, et quacumque aliunde propinantur .•. (Lettera di 
Gernlerus, settembre 1663). 

' Hieronymus lnslste su que5ta idea: ... vocalionem luam nequiler derelinquendo, aliis 
lnhiasti nugis, imo Diabolicis potius quam Paternis fraternisve obsecundasll comiliis 
(19 settembre 1663). Da parte sua il Gernlerus consldera 1 cattollcl come ereticl, apostati 
e seguacl dell'Anticristo (Lettere de129 agosto e del settembre 1663). 
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Perch\ dopo pressanti e patetici inviti a non abbandonare o condannare Ia 
religione avita1 si fa un appello al tremendo tribunate di Dio al quale tutti do
vremo comparire2 • " 

Nel 1667, dopo quattro anni di silenzio, Jean-Jacques Batiyn riprende la 
corrispondcnza con Gernlerus3 giustificando la propria condotta e rispondendo 
aHe accuse formulate da lui e da Hieronymus. Egli si scagiona dall'insinuazionc 
di aver agito con precipitazione, affermando che non ha mancato di consultare 
dei teologi probi e dotti; anzi ha agito con coscienza sincera tanto da non temere 
di sostenere Ia re1igione abbracciata, in punto di morte e dinanzi al tribunale di 
Dio4 • Quanta alJa Scrittura, egli non trova altra via di fronte alle varie inter
pretazioni, se non ricorrere aHa Chiesa, fondamento e colonna di vcritc\5• 

Infine Dio stesso lo ha ricolmato di tanta consolazione, da ricompensare il dis
tacco dai parenti e dai beni temporali6• 

AHa fine del 1663, Bati.yn entra nel Seminario di S. Sulpizio, nel qua1e 
coprir3. varie cariche7 ; soprattutto egli sara il principale collaboratore di Brcnier 

1 Ne pergas per Viscera misericordiae Dei te horlor, illam damnare Religionem, quam 
sanctissimi lui maiores, rerum omnium saecularium jactura redemerunt, quaeque in illis 
progenuit pietatem et sanclimoniam vere singularem et exemplarem, qualis ab haeresi aeter
num oriri non potest (Leltera di Gernlerus, seltembre 1663). 

2 Cfr le leltere di Gernlerus (29 agosto 1663) e di Hieronimus (19 seltcrnbre 1663). 
3 J.-J. Bai.iyn aveva scrilto delle lettere ne11663, nelle quali invece di ritornare all'antlca 

religione, cercava addiriltura di converlire Lucas, come appare dalla risposta di questi: 
Sed scribis multa, quae tenon rediturum ostendunt. Scilicet non eo ani/no mea eXcipis, ut 
inde sententiam mutare discas, sed ut me doceas, et rationibus meis solidissimis scilicet 
confutatis, apostatarum cohorti me aggreges (29 agosto 1663). Lo stesso Gernlerus, nella 
lettera de112 aprile 1667, si duole che da quattro anni si sia interrolta Ia _cOrrispondenza. 
11 Baiiyn rompe il silentium istud quippe quadrienne con 13. lettera del 24 giugno 1667. 

4 Certo tibi persuadeas TheOlogos ea de re me haclenus consuluisse probos valde et doctos; 
et quod lam in conspectu Dei sincere dico, quod in articulo mortis firmissime suslinebo; 
quodque olim, cum ambo ante tribunal omnipotentis Dei apparebimus protestabor, eo fir
miori et solidiori innili me fundamento reperire quo magis eos consulo; eo majorem Relig. 
Cath. Ap. et Rom. cum Verbis Salvatoris nostri conjormitatem ... (Leltera di J.-J. Baiiyn, 
24 glugno 1667). 

5 Quid faciendum in lanta Scripturarum S. dilaceratione nisi recurrendum ad veritatis 
columnam elfundamenlum . .. (ibidem). 

6 Utinam mihi daretur copia, vel saltern verba suppeterent earn exprimendiLbenediclionis 
dulcedinem, qua ab eo quo cathol. initiatus Rei. clementissimus Deus me praevenit. Abunde 
sane experior quam verum illud Chr. D.,: qui reliquit palrem, matrem, {ratres etc. . . Elenim 
bona ilia terrena non sunt quae nos sperare jacit in hac vita, quae ut stercora arbilranda quo 
_Christum lucrijaciamus, sed spiritualia_ gratia divina dona, qui bus valde nimis, ab uberlate 
domus Dei inebrial in dies anima mea. Pater et mater me dereliquerunt, Dominus aulem me 
assumpsit (ibidem). .-

7 Secondo GossELIN, Bai.iyn cntra nel seminario di San Sulpizio il 6 novembre 1663, 
divlene direttore del seminario nc11672, gli vicne affldata Ia Communaute de Ste Anne net 
1680 e nel1686 diventa assistente (Notice sur M. Baiihin, ms; c., pp. 352-370). 
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nella dirczione del Petit-SCminaire e lo sostituira come superiore dall'ottobre 
1695 al marzo 1696, durante la permanenza di questi del Seminario di Angers1• 

Con l'ardore del convertito, Baliyn intraprende il cammino della perfezione 
lasciando dietro di se il ricordo di una eminente santita c di un raro talento per 
la direzione spirituale e per !'opera cateChist~ca. Quantunque i suoi confratelli 
sulpiziani siano stati colpiti dalla suo fedelta. aile pill piccole pt_:escrizioni del 
regolamcnto2, Baliyn si distingue per dei tratti caratteristici non riscontrabili in 
Tronson e Leschassier e che avremo modo di mettere in rilievo parlando del 
suo influsso su Luigi Grignion. 'Indubbiamente egli non e all'origine della 
singolaritA del Montfort, che fin dal suo ingresso nella comunitA del La Bar
mondiere aveva imboccato una via propria ritenuta straordinaria da lui stesso 
e dagli altri direttori di S. Sulpi~io3• Tuttavia col suo esempio, con Ia sua dot
trina spirituale e col suo metoda formativo, il Batiyn ha contribuito efficace
mente a sviluppare la personalitA del l\Iontfort in tale direzione. 

I. II Montfort sul/e orme del Baiiyn. 

Quantunque i biografi non abbiano sottolineato Ia dipendenza del 
Montfort dal suo direttore spiritualc nel periodo 1692-1696, essa e evidente 
quando si osserva che fatti e attcggiamcnti della sua vita in semina
rio sono una ripetizione di quanto ha opera to il Baiiyn. Questo vale per Ia 
pratica della penitenza•, della poverta', dell'impassibilita nella malattia', 

1 Cfr Lisle des anciens ereves du seminaire de Saint Sulpice, a. c., p. 4; LETOURNEAU, 

Hisloire du seminaire d'Angers depuis son union a Saint Sulpice en 1695 jusqu'a nos jours, 
Angers-Paris, 1895, p. 67, note). 

2 Mr. Leschassier, dans Ia repetition de l'oraison, qu'il nous fit, le jour de Ia sepulture de 
Mr. Baiihin, nous recommandant la fidelite aux petites choses, c'esl 10., dil-il, ce qui a rendu 
notre cher defunt, tel que vous le savez; ce qu'il recommandail parliculierement; et comme il a 
toujours ete fidele aux petites chases, il n'a cesse de faire des progres dans Ia perfection, et il a 
pratique toules les verlus d'une maniere tres parfaite (cfr GosSELIN, Notice sur M. Baiihin, 
ms. c., p. 398). 

3 Cfr BLAIN, nn. 51, 63, 88. 
" M. Bailyn possidait aussi, dans un haul degre, ['esprit de penitence et de mortification, 

couchant ordinairemenl sur une planche, sans se deshabiller; portant habituellement un 
cilice el refusanl a ses sens Joule espece de satisfactions (GossELIN, Notice sur M. Baiihin, 
ms. c., pp. 386-387); perle penitenze del Montfort, cfr BLAIN, n. 38; GRANDET, pp. 341-345. 

5 Anche nella povertA si manifesta Ia diffcrcnza di ispirazione tra Baiiyn e Tronson, 
come appare da una postilla del primo aile sue Resolutions: Mr. 1'ronson a approuve le 
21 may 1692, que je fis une relraitle a lssy depuis le jour de !'Ascension du dtner jusqu'uu 
Jeudi malin jour de ['octave de ['Ascension, loutles les resolutions priddentes et tou_ttes les 
considerations suivantes: ala reserve de la l~Resolulion, quanta eel article seulement; que 
je donneray, mes dcptcs payees, tout mon petit revenu a Ia maison, et que je _demanderay 
par aumane mon entretlen et mes petites nCcessitCs en me disant qu'on verroit cefa aprb que 
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del niodo di comportarsi in ricreazione parlando di Dio e sforzandosi di uscire 
dall'assorbirnento dell'orazione1, del gusto dei pellegrinaggi2 e della devozio
ne mariana spinta fino alia schiavitit3• Ma soprattutto I'esempio del Baiiyn 
fornisce a! Montfort I'incentivo per dare alia sua vita spirituale un orienta
'ffiento nlarcatamente mistico e missionario. II primo consiste nell'esperienza 
di Dio infinitamente grande e ineffabilmente presente nel cuore dell'uomo e 
nelle creature, oggetto di religioso tirnore e di fruizione nell'amore. II Baiiyn 
risponde all'infinita distanza di Dio col sentimento di un sacro tremore, ehe 
si manifesta nella celebrazione della Messa•, con I'orrore del peccato e con Ia 
paura di far profanare i sacramenti'. L'esperienza di Dio quale fonte di con~ 
solazione interiore, lo stimola invece al riconoscimento della sua bonta e del 

j'auroys page mes deptes (Resolutions ... , ms. c.). Ritorna qui l'e.spril de Saint-Sulpice, 
che suppone 11 distacco dai benl rna non Ia mendicita. 11 Montfort vivra una poverta 
mendicante al di h\ della misura dl S. Sulpizio (cfr GRANDET, pp. 348-353). 

8 Cfr GosSELIN, Notice sur flrf. Baiihin, ms. c., pp. 393-394 (BaUyn sotrre con gioia 1 
dolori della malattia); GRANDET, pp. 371-373 (Montfort non si lamentit durante Ia grande 
malattia di La Rochelle). 

1 Cfr BLAIN, nn. 66-71. Per i1 racconto dl storielle amene in rlcreazione da parte di Bailyn 
imitato in questa dal Montfort, cfr supra, cap. VIII, pp. 178-179. 

z Bailyn, con Brenier e altri, voleva pure riprendere Ia tradizione dl far pellegrinaggi a 

Chartres, secondo l'esempio di Olier e di Bretonvilllers: rna tale permesso gli viene negato. 
Tronson pensa sia meglio restare in seminario e accontentarsi di andare nella CapP.ella di 
Loreto a Issy (Cfr Registre des Assemblees, ms. c., 20 sept. 1690, p. 281). Per 11 Montfort, 
cfr BLAIN, nn. 131-133; GRANDET, pp. 97, 104-105 . 
• 3 Mentre Tronson e Leschassier, pur approvando Ia schiavitU verso GesU in Marla 
(Cfr BLAIN, n. 72; BRENIER, Pratiques de l'esclavage de Jtsus vivant en Marie, ms. c.}, non ne 
parlano trattando della devozione mariana, Bailyn si proclama. schiavo dl Maria: J'iray 
aussi tous les Samedys a la chappelle de Ia T. S. V. de la paroisse pour luy rendre mes hom
mages en qualiti de son Esc lave (Considirations, ms. c.). Oller, a sua volta, si era consacrato 
al servizio di Cristo, indotto a ciO dalla servitude votata alla Vergine nove anni prima; 
rlvolgendosl a Maria,le diceva: Je suis votre pauvre esc lave (Cfr L'espril de ·M. Oller, Paris, 
Autographte Blanc, (s. d.), t. I, p. 394 e 412). 

4 Bailyn trema al Conflteor fino a spaventare i presenti alia Messa (GossELIN, Notice sur 
M. Baaifn, ms. c., p. 377). 

li Dans nos Cathtchismes (disoit M. Bafiyn) on s'elforce de leur inspirer une extr~me hor
reU.r pour le piche, une haute eslime pour les sacremens, el uhe lrls-grande crainte de s'eli 
approcher sans les disposition requises (FAILLON, His loire des cathichismes de Sainl-Sulpice, 
o. c., p: 26-27). Je m'arresleray dails toutes mes oraisons a gtmir pour mes pichez et mis~res, 
a demander l'esprit de componction el l'horreur du pichi (Risolutiom prises dans une petite 
Retraitte . • -., ms. c., n. 1). 
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suo amore, purtroppo mai tributato in misura adeguata dagli uomini' e a! 
disgusto per ogni cosa che non riguardi Dio'. II Montfort recepisce il senso· 
acuto della grandezza di Dio3, l'orrore del peccato•, il timore di profanazione 
dei sacramenti6; rna d'altra parte esperimenta la banta diviria, fino a non 
voler gustare che Dio solo•, ed entra nella prospettiva dell'amore non amato 
a! punto che il prandet ne dipinge l'interiorita sulla falsariga della biografia 
del Baiiyn: 

... il ne pensoit qu'ci Dieu, ne parloit' que de Dieu, et n'agissoit que pour 
Dieu, et comme il sc;avoit que Dieu meme ne s'occupe pendant toute 
I'eternite et ne prend ses complaisances que dans les grandeurs et les per~ 
fections de son essence, et celle de son Verbe ... , il etoit souvent si ravi et 
transporte hors de lui-marne dans la cOntemplation des beautes etdes bontez 
de Dieu, que quelquefois dans ses mCditati~ns, illaissoit Cchaper des trans
ports et des Clans d'amour, qui surpreiloient· ceux qui etoient autour de 
lui . . . II sortoit souvent de l'Oraison aia"nt le viSage tout erifiAm~; et les1 
paroles qu'il prononc;oit alors, ~toient autant de traits et de neches de feu ... 
0, disoit-il, quel malheur, Dicu n'est point aim~ parce qu'il n'est point 
connu F. · 

Oltra a questa dimensione mistica, che si trovava in sintonia con la dot
trina del Surin, il Baiiyn comunica al Montfort un senso missionario assente 
nelle lettere del famoso gesuita. L'ardore per le missioni estere, sorto forse 
nel Montfort nell'ambiente del collegio di Rennes e sostenuto dai Iibri del 
Boudon, riceve un forte impulso dal contatto col Baiiyn. Le espressioni ado
perate da questi durante le ricreazioni ritorneranno letteralmente sulle labbra 

1 0 que Dieu est bon, s'icriait-il, qu'il est aimable I Et cependant il n'esl point aimi I ... 
Toutes les fois qu'il se riveillait, ce qui arrivait asset souvent, ses voisins l'entendaient soupi
rtr, en pronon,ant ces paroles ou autres semblables: d Amour, d Amour, vous n'ttes point 
aimi I ... (GossELIN, Notice sur M. Bailhin; ms. c., pp. 375-377). 

1 Je ne prendray plus de consolation hors de Dieu (Considerations ... , ms. c.). 
3 0. LE BoRGNE osserva che II Montfort nous jette en presence de Dieu, dans une atmo

sphere qui tient de Ia majesU du Sinar d de Ia douceur ivangilique (Introduction dogmatico
ascitique aux auvres deS. Louis-M. de Montfort, ciclostilato, p. 2). In linea coil Ia scuola 
francese ll Montfort accentua la grandezza di Dio e 11 nulla delle creature (Cfr Traili de Ia 
vraie devotion, nn. 14, 157, in CEuvres completes, pp. 494, 586, 587); Le Livre des Sermons, 
p. J.l5, 166). 

4 II tema del peccato mortale attira l'attenzione del Montfort mentre compila il Livre 
de sermons: vi sono annotati 24 schemi, numero superiore a quello degli altrl argornenti 
(Cfr Le Livre des sermons, p. 283 sg.). 

6 Cfr Rtgles des prttres missionnaires ... , n. 90, in CEuvres completes, p. 713. 
f Cfr BLAIN, nn. 66-71. 
7 GRANDET, pp. 295-296. 
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del Montfort in situazioni particolarP: il giovane missionario accetterA anzi 
Ia vocazione sulpiziana a condizione di essere inviato nel nuovo mondo2, se
condo il desiderio irrealizzato del suo direttore spirituale. Egli stesso non 
potr:l andare in Canada per i motivi che esporremo nel prossimo' capitola; 
rna dal contatto con il Baiiyn riterra S. Francesco Saverio quale archetipo" di 
una vita apostolica per Ia quale manterra una profonda nostalgia'. Baiiyn· 
attua infatti un recupero del senso missionario di Olier. L'opera delle mis
sioni estere era da lui grandemente stimata; ne parlava in ricreazione e aveva 
inventato un gioco: tracciava per terra un grande cerchio, dove prendevano 
pO-sto trenta o quaranta seminaristi, che cgli divideva in gruppi di nove, 
designando il nono di ogni gruppo per Ia predicazione del Vangelo aile nazioni 
infedeli'. 

Infine dal Baiiyn il Montfort e iniziato a quell'opera catechistica che 
egli riterra il compito pill grande della missione". 

Prima di essere incaricato dal Leschassier a fare il catechism a nel quartiere 
della Grenouillihe6, il chierico Grignion ha aiutato l'abbC de Flamenville nel 
catechismo al migliaio di laquais della parrocchia di S. Sulpizio ottenendo un 
prodigioso successo. Il Grandet riporta questa notizia affermando che il Mont
fort svolse questa attivita "pendant plusieurs CarCmes7 "; rna si tratta senza 

1 Sl noli il paral1elismo delle due frasi del Bailyn e del Montfort: 
Je mourols de joie 
sf je me voyois ... 
partir pour aller au Mississipi. 
ll fit imprimer l'oraison que 
St. Fran.;ois Xavier ... 

Je ne mourray jamais content 
si je n'expire au pied d'un arbre, 
comme I' incomparable Missionnaire 
du Japan 
St. Fran.;ois Xavier ... 

(GnANDET, La vie de M. Baayn, p. 29). {GRANDET, La vie de M. de Montfort, p.363) 
2 Cfr BLAIN, n. 143. 
3 S. Francesco Saverio e. presentato dal Montfort come esempio di disponibilita aposto

Hca (Cfr RCgles des pr~tres missionnaires, n. 6, in (Euvres completes, p. 691); il Livre des 
sermons (p. 384) riferlsce alcuni avvlsi di S. Francesco Savcrio ai missionarl. Circa l'lncli· 
nazione del Montfort perle mission I cstere, cfr M. QuE:.mNEUR, Essai sur la spirilualili de 
Saint Louis-Marie de Montfort, in Docum. Mont{. 6 (1961), n. 29, pp. 64, 66, 67, 69·71. 

4 Nel 1688, quando Mgr. de Sainl·Vallier e stato consacrato vescovo del Quebec, 
esplode l'ardorc mlssionario del BaGyn: II paroissoit comme extasii et transporte de joie en 
parlant de Ia vertu de tant de fervents missionaires qui quitloient leurs pays, leurs parents, et 
leurs biens pour aller se sacrifier dans le nouveau monde a Ia conqu~te des dmes . . . ll fit 
imprimer l'oraison divote que St. Franrois Xavier avoit composie pour demander a Dieu Ia 
conversion des infidCles et Ia distribuoit a taus ceux de sa connaissance (GossELIN, Notice 
sur M. Bauhin, ms. c., p. 381). 

5 RCgles des pr~tres missionnaires, n. 79, in (Euvres completes, p. 710. 
8 Cfr GRANDET, p. 15. 
7 Ibidem, p. 20. 
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dubbio di una generalizzaZione, poichC i1 FlamenviUe e stato eletto vicario ge
nerale nel 1694 e vescovo di Perpignim nel settembre 16951 . A noi interessa 
notare che il chierico Grignion ha espletato il suo compito di aiuto a11'abbe de 
FlamenviiJe, per due o al massimo tre anni, prima delJa morte del Baiiyn, il 
quale era il direttore generale dei catechismi di S. Sulpizio. Faillon descrive a 
lungo l'influsso del Baliyn, quale incaricato generate dei catechismi di S. Sui-" 
pizio: ne perfeziona il regolamento, riprende o stabilisce nuove pratiche2, 
visita' frequenfemente le aule catechistiche, tiene conferenze sui metoda d~i' 
adottare3 e contribuiscc con la sua fervente parola e con qualche gesto singolare 
a dare ai catechismi una finalit3. non solo istruttiva madi trasformazione vitale4• 

Nello stesso libro e descritta la confessione gcncrale dei bambini, che avveniva 
in una cornice di solennit3.: firmato l'atto di contrizione e ascoltata una "esorta
zione patetica", ognuno baciava un crocifisso, il pill bello e commovente che si 

1 err GosSELIN, Notice sur M. Baiiyn, ms. c; p. 396; Correspondance de M. Louis Tronson, 
o. c., t. I, pp. 44-45. Bazan de Flamenvillc fu consacrato vescovo nella Chiesa di S. Sulpizio 
1112 febbraio 1696 (ibidem, t. Ill, p. 253). Nel1686 i1 Tronson gli raccomandava di mode
rare l'ardore e Ia precipitazione nell'attivit3. (ibidem, t. III, pp. 277-278). 

2 11 itablit ou perfeclionna plusieurs pratiques des Catechismes de Saint-Sulpice, comme 
sont les ricilations de billets, les bons ou mauvais points, les recompenses, les disputes entre 
les enfans, les premiers du bane, les fonctions des divers dignilaires, les cartes de bane, les 
excuses en cas d'absence, les communions du mois, les vipres chanties, les cantiques (FAILLON, 
Ilistoire des caUchismes de Saint-Sulpice, o. c., pp. 24-25). 

3 ll (Baiiyn) riunissoil les Catechisles une fois Ia semaine, et leur faisoit une conference, 
afin que partout il etlt unite d'esprit et di methode. Illeur faisoit connoUre ... les questions 
a faire aux parens lorsqu'ils amenoient leurs enfans au Catichisme. Ces questions estoient 
comprises dans ces trois vers latins, doni le sens devoit itre familier a tous les Catechistes: 
Aetas, si sapiens, an vult, si chrisma, magistri, 
Ars,ludusque, preces, socii, doctrina, cubi1e? 
Sis vigil, atque rcdi; an melior? curabo; sed adslt. 
Outre Ia conftrence de semaine, .\f. Bailin en faisoit encore une autre lous les mois, a laquelle 
chaque. sem_fnariste avoit la liberte de se trouver. Celle-ci etoit exclusivement consacrie a 
l'exercice pratique du Catechisme; un des plus habiles Catechistes devoit y faire le Catechlsme 
en presence de tous les assistans (Ibidem, pp. 41-42). 

4 Dans nos Calichismes-affermava Bafiyn-on s'elforce de leur (aux enfants) inspirer une 
extreme horreur pour le piche, une haute estime pour les sacremens, et une trts-grande crainte 
de s'en approcher sans les dispositions requises. On ne se contente pas de les irulruire des 
choses absolument nicessaires au salul . .. , mais on fail ce que I' on peut pour toucher leurs 
cceurs, pour les obliger a se converlir entitremenl, a dlraciner leurs mauvaises habitudes eta 
faire de. bonnes confessions (Ibidem, pp. 26-27). Bailyn offriva un esempio vivente di 
questo metoda: ll avoil reru de Dieu une grdce parliculitre pour toucher les dmes; ce qui le 
faisoil regarder comme le prldicateur de son temps le plus capable d'allumer dans les cceurs 
lebeau feu de I' amour divin. On rapporle qu'environ un mois avant sa mort,le dimanche de 
Ia Quinquagisime, il visita tous les Catechismes de la paroisse el des quartiers, et que, le 
visage tout enflamme et les mains jointes; il se jeta a genoux en conjuranlles enfans, au nom 
de Notre Seigneur, de ne point picher durant ces jours (Ibidem, pp. 40-41). 

199 



· Capitola IX 

poteva trovare, poi andava a confessarsi. Nel pomeriggio della prima comunio
ne, dopo la predica si conducevano i bambini al fonte battesimale e ognuno de
positava davanti alia statua di Gesit Bambino l'atto di rinnovazione delle 
promesse battesimali. Poi si procedeva alia consacrazione dei bambini aHa 
Vergine1• Dal contatto col Baiiyn e dalla partecipazione alia conferenze sullo 
spirito e sui metoda catechistico da lui tenute ai seminaristi, il Grignion riterra 
alcuni elementi essenzia1i che consegnen\ neUe Rfgles des missionnaires de Ia 
Compagnie de Marie. Il pill importante di tali elementi e l'orientamento Vitale 
del catechismo. Questa e diretto indubbiamente all'istruzione dei bambini sulle 
verita necessarie alia salvezza, mediante una serie di espedienti pedagogici in 
usa a S. Sulpizio, come Ia memorizzazione, la ripetizione, le ricompense, il rae-: 
canto di storielle amene, il contatto coni genitori, il pasta fisso nei banchi2• Tut
tavia Ia scopo istruttivo e subordinato alia finalita della trasformazione morale 
dei fanciulli: la preghiera, i cantici, soprattutto l'esortazione patetica sulle 
grandi verita devono trasformare Ja luce dell'intelligenza in attivazione del 
sentimento religioso fino ad una reale conversione a Dio3• Dai"catechismi sulj)i
ziani il Montfort sara stimolato ad approfondire i rapporti tra la rinnavaziane 
delle pramesse del battesima e la cansacrazione"a Maria, da lui identificati e 
posti quali cardini della predicaziane missionaria4• 

2. Via slraordinaria e {edeltii aile piccole case. 

L'applicazione del Baiiyn all'opera catechistica non gli impedisce di 
dedicarsi nell'interno del seminario alia dirczione spirituale degli ecclesiastici, 
cui si sentiva particalarmente chiamato da Dia5• ..,. 

' Dai manoscritti del Bai.iyn canservati nell'Archivia di S. Sulpizia si pas-. 
sana dedurre lc linee direttrici sulle quali insisteva maggiorl!lente: 

1 Ibidem, pp. 29-30. 
I Cfr Rtgles des pr~tres missionnaires, nn. 80-91, in a:u·vres completes, pp. 711-714. 
3 L'esortazione patetica ha Io scopo di commuovere i1 cuore del bambini dopo aver 

tlluminato llloro splrito con le domande del catechlsmo: De toutes les manUres, celle-ta est 
la plus propre pour apprendre en peu de temps le caUchisme aux enfants el pour les convei-lir 
d Dieu, comme l'exptrience I' a fail connatlre (Ibidem, n. 83, p. 712). 

C Nei catechism! diS. Sulpizio la rinnovazione delle promesse batteslmall e Ia consacra
zfone alia Verglne sono giustapposti (C!r F AJLLON, His loire des caUchismes de Saint Sulpice, 
o. c., p. 29-30). 11 Montfort invece li identi!ica (Cfr Traite de Ia vraie divotion, nn. 120 e 126,~ 
ln (Euvres completes, pp. 563, 566-567); Ia rinovation entrain tutte le liste dcgli argomenti 
da trattare nelle missioni composte dal Montfort {C!r Le Livre des sermons, pp. 261-262, 
263, 356). Per Ia descrizionc del Jour du renouvellemenl, cfr GRANDET, pp. 406-412. 

5 Voila les trois choses auxquelles je m'appliqutray parliculieremenl: 1. au Rtglement,· 
2. aux pinitens; 3. aux Calt!chismes, comme aux trois choses que Dieu m'a particulitrement 
confii (Risolulions prises dans une petite relraite que j'ai fail au mois de juin l'an 
1690). 
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Da una parte egli ritiene un pun to essenziale Ia direzionc sJ)irituale, nella 
quale i seminaristl rendano canto della lora vita· lnteriore e riceVano impulso 
per la loro santificazione1• 

Gli argomenti della direzione spirituale del Bai.iyn sono verosimilmente 
quelli raccolii nel manoscritto MatUres pour des entretiens ou pour des confe
rences ecc/esiastiques e che ritornano neUe sue note personali: alta idea del 
saccrdozio, considerato come dignitA angelica2 e come compito di responsabilit3. 
riguardo al co..Po mistico3, da cui consegue doppio impegno morale4 ; amore alia 
vita nascosta e al ritiro quale elemento fonnativo indisjlensabile5 ; inteitsa vita 
di piet:\. costituita dalJ•orazione, S. Messa, confessione, comunione, ufficio divi
no6; unione a Cristo e dcvozione a Maria7, ecc. Ma poiche il Baiiyn addotta peri 
suoi penitenti il principio· ped8.gogico di spingerli' alia perfezione dopo aver 
conosciuto Ia grazia di ciascuno8, Ia sua direzione lascia spazio ad una certa 

1' La direction, c'est-~-dire Ia reddition du compte de son intlrieur est encore un point 
:Ssentiel. :. soil pour Ia sanctification des dmu, soil pour conserver une communauti dans 
la ferveur (Ce qui peut conlribuer beaucoup au bon ordre d'une Communauli, ms. Archivio di 
S. Sulp!z!o). 

2 II Banyn descrlve Ia dlgnittt rnoi-ale del Sacerdoti cOn esempi desunti dai Padrl: Tan tum 
excellant virtute: 1. Quantum Sauluniversa genie corporis magnitudine excelluit (S. Chrysost) 
2. Quantum inter coelum el terram discriminis est (S. lsid. Pelus.), 3. Quantum inter solem 
et stellcu quas suo fulgore obscurat (S. Chrysost.), 4. Quantum inter bruta et homines (!d.) 
(Matitres, rns. c., n. 1). II richlamo agli angeli sl trova ne1to stesso n. 1, come pure ncl n. 6 
dove sl trova Ia frase: In clero tamquam iii coelo ... Tamquam Angelus aut reprobatur . .. 

3 Cfr Matitres, nn. 30-37, dove sl tratta delle funzioni del preti. Ne consegue una mag
giore responsabilit3 dl fronte a Dio : Si reddenda est ratio de his quae quisque gessil in 
corpore suo; heu quid fiet de his quae quisque gessit in corpore Christi, quod est Ecclesia. 
S. Be~n. serm. ad Cler. (Ibidem, n. 6) . 

. ' Per qucsto anche 1 Preln.i e 1 castighl per I sacerdotl sarann~ dup11catl, cfr Matitru, 
nn. 7 e 8. 

5 Clericum soliludo facit, non pubblicum. S. HierOn (Matteres, n. 2). It est aussi trts 
important pour garder le mlme esprit par/oUt qu'on observe ... le recueillemenl, le ditache
ment, l'ar1tour de Ia vie cachie ... (A.vts importam pour ceux qui travaillenl dans nos simi
naires, ms. c.,). 

6 Cfr Matitres, nn. 4, 38-41. 
7 ••• leur inspirant ... une grande divolion envers le T. S Sacrement, Ia T. S. V., 

etc. (Avis importam . .. , ms. c.). Cfr Matitres, nn. 58-59 (De Ia dCvotion envers Notre 
Seigneur . . . De la d~votion envers Ia S. VU~rge). 

8 Je m'appliqueray avec beaucoup de soin a Ia sanctification de mes pinitens, tachanl de 
connoistre Ia grdce d'un chacun d de l'avancer a proportion. Je feray mon possible pour leur 
fournir les moyem les plus efficaces pour cela (Risolutions prises dam une petite Retrailte 
que j'ay fail au mois de Juin l'an 1690). AI conti"arto di Tronson e Leschassler Ia dlrezlone 
spirltua1e di BaUyn e esigente e Grandet rlferisce che il s'accuse dam un icrit qu'il fit dam 
une de ses- rtlraites, qu'on a trouvi aprts sa mort, qu'il poussoit tri>p vivement ses pinitents a 
Ia perfection (La vie de M. Bauhin, ms. c., p. 30). 
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varieta di tipi spirituali non esclusi queUi che sono chiamati ad una via stra
ordinaria. II Montfort appartiene a quest'ultima categoria, per Ia quale anda
vano del resto le simpatic del Bai.iyn: 

J'ai entendu dire dans une autre occasion au m~mc Boi.iin qu'it y avoit de l'extraordi
naire dans l\1. Grignion; aussi le conduisoit-il avec un soin et une attention partlculi(>re 
lui qui avoit une grl\ce singuJiCre pour lcs voies ct lcs pcrsonncs extraordinairesl 

In questo modo il Bailyn ha contribuito al1a singolarilQ del Montfort, sia 
manifestandogli in qualche modo Ia sua stima sia permcttendog1i l'esercizio di 
austere penitenze e Ia concentrazione nella spiritualit:\2• 

D'altra parte la direzione comunitaria impartita dal Batiyn si muovcva 
suJla parola d'ordine di una rigida uniformitO. dottrinale, morale e discip1i
nare3. J 

II BaUyn richiamava per questo "Ia fidClite aux petites choses" come mezzo 
di progresso nella via della perfezione4• 

Facendo questo il BaUyn si inseriva pienamente nel metodo sulpiziano, 
che vedeva nel regolamento l'espressione partic.olarcggiata della volonta divina5 

e abbondava perciO in norme, prescrizioni e divicti nell'intento di togliere Ia 
possibilitU di deviazione. Tale pedagogia, tenacemente difesa dal Blain6 e dal 
Leschassier7 , e assimilata dal Montfort che manterra per tutta Ia vita una gran-

1 BLAIN, n: 88. 
2 Ibidem, n. 91. 
3 Il est de Ia derni~re importance que tous ceux qui travaillenl au seminaire soient enti~re

ment etoignes de toutes nouveau Us et ne biaisent jamais en aucune mani~re ny sur le dogme 
ny sur le fait de Jansenius,· et qu'ils ne souflrent pas m2me que ceux qui son[ sous leur conduilte 
biaisent sur cela. 1l est encore bien important que lous soient aulant que faire se peut uni
formes dans la morale, tachant d'eviter les deux extrimites. ll est aussi tr~s important pour 
garder le mlme esprit parlout qu'on observe dans tous les Seminaires une grande uniformite 
louchanlla conduilte des seminarisles . .. (Advis importans, ms. c.). 

4 Que lous travaillenl incessamment a leur perfection, a mener une vie inUrieure, cachie, 
tachant de soutenir partoul Ia fidelite au:t: petites choses, qui se pe_uvent reduire a 4 chefs: 
U observer et faire observer les petits Reglements; a eviler el faire eviler les petits pecJtes; a 
profiter et faire profiter des petites grdces,· a praliquer et faire praliquer les petites verlus 
(ibidem). 

5 Cfr TRONSON, E:iamens particuliers, o. c., p. 52. 
6 Je sais que les esprits forts ... traitent de minulies toutes ces petites pratiques de ferveur, 

et ne peuvent s'assujelir a demander tanl de permissions ... On volt au contraire par I' expe
rience, que les saintes pratiques qu'on ose decrier comme minulies, et~venl a une haute per
fection (BLAIN, n. 112). 

7 II Montfort ci rifcrisce un sermone del Leschasslcr, in cui si af!erma: LeSt. Esprit dit: 
Qui spernit modica paulatim decidet. C'esl Ia, dil !'amour propre, le grand argument des 
gens de communauU,· volta leur baterie ordinaire. Bagatelle; moquez-vous de cela, allez a 
l'essenliel (Le Livre des sermons, p. 99). 
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dissima stima per le pill piccole regale della comunih\1. II giovane Grignion 
esperimenta cosl Ia tensione tra originalit:\ e uniformit:l, risposta alia grazia 
interiore e obbedienza alla rete di prescrizioni regolamentari. La sua singola
rit:\ riuscirA comunque ad esprimersi pur attraverso un modo proprio di eseguire 
le norme del seminario, rna soprattutto si orienter:\ verso Ia prospettiva mis
sionaria profondamente assimilata dal confronto con Olier e Baiiyn. La di
mensione mari~na deUa spiritualitU sulpiziana con l'influsso sul Montfort 
merita un'attenzione particolare, che sara dedicata nel prossim~ capitola. 

1 Ils obiissent aux plus petites rlgles de la communaute avec une enliAre exactitude, les 
regardant toutes comme la prunelle des yeux de Jtsus~Christ; et c'est en cette fidtlite qu'ils 
font voir que c'est le Saint-Esprit qui les conduit et non pas ['esprit du monde . .. (Rfgles des 
pr~tres missionnaires, n. 24, in CEuvres compteles, p. 697). 
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CAPJTOLO X 

LA DEVOZIONE MARIANA DEL MONTFORT NEL CONTESTO 
DELLA POLEMICA DE GLI "AVVISI SALUTARI" DI 

WIDENFELD 

A. La devozione mariana alia fine del XV I I secolo. 
B. L'opzione del Montfort: 

1. Approfondimento teologico. 
2. La "santa schiavitil". 
3. Preoccupazione apologetica. 
4. Interesse cristologico. 

C. Rilievi conclusivi. 

Un ultimo orientamento del Montfort provocheni l'urto dell'ambiente di 
S. Sulpizio determinando un'evoluzione nel suo itinerario spirituale: Ia devo
zione mariana, profondamente impressa nell'animo di Luigi Grignion vien 
presa di mira da alcuni condiscepoli del Petit-Seminaire qualificati dal Blain 
come moins pieu:i'. Poiche il Montfort aveva preso l'abitudine di parlare 
spesso di Maria in ricreazione, questi seminaristi vedono in ciO un'esagerazio
ne e lo rimproverano o di fare della Vergine una divinita o di apprezzare e 
amare piil Ia Madre che il Figlio2• Tali due precise obiezioni potrebbero 
apparire delle frasi lanciate senza convinzione allo scopo di provocare il Mont
fort, mettendo alia prova Ia sua devozione mariana; il contesto del secolo 
xvn obbliga invece a riconoscere in essi gli echi non spenti della polemica 
suscitata dai Monila salularia B. Mariae Virginis ad suos cu/lores indiscre
tos pubblicati da Widenfeld nell673. 

E' necessaria pertanto tracciare il quadro della situazione mariana al 
declino del secolo XVII per poter comprendere l'opzione del Montfort. 

1 Cfr BLAIN, n. 67. 

I Ibidem. 
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Nel contesto polemico degli "Avvisi salutari" 

A. LA DEVOZIONE MARIANA ALLA FINE DEL XVII SECOLO. 
I 

Gli storici della mariologia, dopa aver descritto Ia rapida ascesa della de
vozione e della produzione letteraria mariana nel xvn secolo1, notano una 
profonda allerazione verso il1680: i libri mariani diminuiscono notevolmente, le 
espressioni diventano meno esuberanti e piil compassate, si insiste maggior
mente sulla grandezza morale di Maria mettendo in sordina la sua maternitA 
spirituale e la sua bantA, si introducono infirie le diatribe contra i falsi devoti, 
un tema sconosciuto nel 16302• • , • 

Molteplici fattori contribuiscono alia creazione del nuovo clima: lo 
spirito geometfico e critico fa piazza pulita di molte leggende agiografiche 
di cui si dilettava Ia pieta popolare, Ia riforma liturgica dei breviari scarta i 
testi apocrifi di padri a favore di quem autentici e soprattutto del ritorno ai 
brani bibli~i•, il movimento ecumenico che dalla controversia passa alle esposi-

1 err P. HOFFER, La devotion a Marie au diclin duX VIle silcle. Aulour du Jansinl!me 
et des "Avis Salulaires de la B. V. Marie a ses Divots indiscrets", Paris, Cerf, 1938, p. 19; 
C. FLACHAIRE, La divolion a la Vierge dans la litlirature catholique au commencement du 
'XV IIe siecle, Paris, Apostolat de Ia Presse, 1957, p. 213; R. LAtiRENTIN, Maria, Ecclesia, 
Sacerdotium, Essai sur le diveloppemenl d'une idle religieuse, Paris, Nouvelles Ed. Latines, 
1952, p. 211, note 3 (Extraordinaire iclosion de publications mariales dall'inlzio del XV I I 
sec.); J. LE BRlJN, Le grarid siecte de la spirilualite franfaise et ses lendemains, in DS, t. V, 
v. France, c. 944. 

z Cfr P. HoFFER, pp. 22-24. R. LAURENTIN conferma che Ia courbe des publicaliom 
mariales a partir de 1654 s'inflichit civec une rigulariti que troublent seulement les convul
aiom de quelques controverses. C'est exactement le schema d'une courbe de fatigue (Maria, 
'Ecclesia, Sacerdotium, o. c., p. 212, nota 7). 

3 Da ricordare ll lavoro di crilica storica compiuta da Papebroch, .Mabillon, Gerberon e 
altri, la polemica sostenuta cOntro 1 carmelltanl che facevano risallre a Elia o ad Enoch il 
loro Ordine (Cfr P. HoFFER; p. 35-36)!· I tre grandi eruditi Launoy, Le Naln de Tlllemont 
e Baillet sl dimostrano poco favorevoli aile feste dell'Immacolata e dell'Assunzlone, cho 
trovano mancantl di fondamentl storici (Cfr C. DrLLENSCIINEIDER, La mariologie de S. 
Alphonse de Liguori, Frlbourg-Padcrborn-Parls, 1931, t. I, pp. 6Q-64). Lo spirito critlco in.:. 
fiulsce nella condanna da parte della Sorbona riel 1696 della Citta. mistica dl.Maria d' Agreda 
comme renfermant bon nombre d'assertions temirilires et d'hallucinations apocryphes de nature 
a expo3er la religion catholique au mipris des impies·et des hiriliques (ibidem, pp. 62-63). 

4 La riforma del breviario di Parlgi avvenuta nel1680 littese procedere scienlificamente: 
cioe va1orfzzare i testi biblici, togtiere lc omelie incerte e sostituirle con quel1e autentiche dei 
Padrl, non appllcare aile creature e alia Verglnc ciO che rigorosamente sl rlferlsce a Cristo, 
escludere le leggende agiografiche. N.' Letourneau scaglona gil au tori della riforma dal
l'accusa di aver dimlnulto 11 culto del1a Vergine: En virili . .. , je ne vois pas que l'on puisse 
rap porter ni de plus belles choses, ni par de meilleurs auteurs, pour confondre les hiritiques el 
routenir Ia divotion des fidlles pour Ia sainte Vierge; que ce que ces Messieurs ont de nouveau 
imiri dam le nouveau briviaire (Ripome aux Remarques sur le nouveau Briviaire de Paria, 
Parls, 1680, p. 17). .J' 
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Capitola X 

zioni esige maggiore attenzione alle espressioni dottrinali e devozionaJi e mag. 
giore rispetto del primato di Cristo mediatore1, la corrente gi~nsenista con Ia 
sua devozione mariana sobria e misurata mette in crisi le effusioni del senti· 
mento popolare e provoca le reazioni dei fautori della devozione classica2• 

La valutazione di tale situazione non trova concordi gli storici della 
mariologia: corruzione, spiritualizzazione o raffreddamento della devozione 

mariana ?3• P. Hoffer offre una composizione delle tesi di Flachaire, Bremond 
e Dillenschneider, affermando che sul finire del xvn secolo si osserva una cor
ruzione nella devozione popolare degenerata in abusi superstiziosi e in tenerezze 
sentimentali al punto da non essere influenzata positivamente dagli stimoli 
della corrente unionista4 ; Ia spiritualizzazione del culto mariano si effettua in
vece nell'elite degli autori spirituali e dei predicatori operando una purificazio
ne che sara vista dai rappresentanti delle forme di devozione tradizionale come 
una diminuzione e un attentato alla devozione mariana autenticas. 

g certo tuttavia che nell'ultimo decennia del1600 l'ambiente della Sorbo
na registra un risorgere della polemica suscitata dai Moi1ita salutaria mediante 

1 Il nuovo rnetodo di controversia suscltato dal movimento unionista, nel quale sl 
inserirono le celebri voci di Bossuet e di Leibniz, portava a cercare 1 punti che uniscono 
piuttosto che quelli di frizione, a seguire i1 terreno della Scrittura e sgombrare il campo 
cattolico dagli abusi di linguaggio e dalle deviazioni nel culto popolare (cfr P. HoFFER, 
pp. 121~130). Nulla ci documenta sull'esigenza di questo metodo quanto Ia lettera da 
Ernest de Hesse indirizzata al Papa nel 1674. In essa, dopo aver ammessa l'utilita della 
devozione a Maria e della grande fiducia nella sua tntercessione, si chtede ai cattolici: 
1.- di evitare l'attribuzlone a Maria del titoli che convengono solo a Christo, come 
Omnipotens, Redemptrix, Salvatrix, Spes unica, ecc. 2.- di comporre accanto all' Ave 
Maria, una preghiera analoga e di uguale lunghezza indirizzata a Cristo e alia TrinitA. 
3. - di osservare Ia decenza e Ia dignit3. nei pellegrinaggi. 4. - di essere meno creduli 
circa i mlracoli e Ie apparizioni. 5. - di sopprimere alcuni termini scolastici, sorgente di 
continui equivocl per i protestanti, come adorazione e cullo dei santi (Cfr P. HoFFER, 
p. 134, note 3). 

2 Caratteri della devozione mariana giansenista sono: l'esaltazione della grandezza di 
Maria e insieme della sua umiltU quasi infinita, Ia discrezione e Ia misura nell'amore a 
Maria madre di misericordia e rnediatrice delle grazie, Ia guerra dichiarata agll abusi, Ia 
precisione puntigliosa di espressione (Cfr P. HoFFER, pp. 92~113). Circa le reazioni d~l 
Boudon, del Crasset c dell'Abelly, cfr DILLENSCHNEIDER, t. I, pp. 118-134. 

3 Secondo FLACUAIRE gli indirizzi mariologici della prima meta del XVII secolo doveva
no condurre le espressionl dl tenerezza e confidenza in Maria fino allimite della supersti~ 
zione e delle glorificazioni iperboliche: in una parola alia corruzione della devozlone maria
na (o. c., pp. 213~214). II BREMOND nota invece sui finire del secolo una spiritualizzazione: 
gli abusl sono impercettibili, i1 culto mariano C pill fondato e purificato (Histoire litteraire 
du sentiment religieux, t. IX, p. 252). DILLENSCHNEIDER infine sottollnea il raftredda~ 
menlo della devozione a Mar~ sotto Ia spinta del giansenismo (o. c., p. 104, 118, 129). 

4 Cfr P. HOFFER, pp. 28~29. 
5 Ibidem, pp. 29~31. 
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Nel' confesto polemico degli "Avvisi salutari" 

l'opera di Adrien Baillet (il re degli ipercrilicil): La devotion Q la Vierge et le 
culte qui lui est dU2• Qiiesto libro fu occasionato da due sermoni, tenuti da 
Bourdaloue negli anni 1691-1692, nei quali aveva attaccato i Monita salutariaa. 
Madame Ia Presidente de Lamoignon, desiderando dilucidazioni piil precise 
sull'argomento, si rivolse al suo bibliotecario, Adrien Baillet. La risposta divenne 
illibro pubblicato agli inizi del maggio 16934• Parecchi dottori della Sorbona 
approvarono i~ libro ritenendolo confoi'me al Concilio di Trento e molto solido 
per stabilire Ia devozione a Maria sia di fronte agli eretici non propensi a prc
gare Ja Vergine, sia di fronte ai cattolici peri quali sarebbe stato un antidoto 
contro i possibili abusi e uno stimolo a trarre vantaggio dal mezzo eccellente 
della devozione mariana5:'' Ciononostante s:i scatena Ia reazione di persone, 

1 II Baillet (1649-1706) C cosl chiamato dai Bollandisti e da Benedetto XIV (~fr P. HoF
FER, p. 42, note 1). Secondo DILLRNSCHNEIDER, on peut dire que c'est a Baillet surtout que le 
libelle jansCnisle des Avis dul en France sa tres grande publicite (o. c., p. 62). 

2 A. BAILLET, La devotion a Ia Vierge etle culte qui lui est da, avec l' Avis salutaire de La 
Vierge a ses divots indiscrets et une Leltre pastorale de M. de Choiseul, Cv2que de Tournai, 
sur eel Avis, Paris, 1693, pp. 338. 

3 Cfr P. HoFFER, pp. 254-256. In un discorso per l'ottava dcll'Assunzione Bourdaloue 
attacca solo indirettamente i 1\lonila Salularia esortando a rispettare le pratiche di devo
z!onc popolari c a schicrarsi a favore del culto mariana: Gardons nous-aggiungc Bourda
loue-de lomber dans la froideur et l'indi!firence qu'onl sur cela de liiches chriliens, ou de 

pritendus esprits forts, doni la foi est tiede ellanguissanle (CEuvres completes de Bourdaloue, 
Versailles, Impr. Lebel, 1812, t. IX, pp. 214-215). II riferimento alia problcmatica di 
\Videnfeld si acccntua ncl disco~so sull'Assunzione della Vergine, nel quale si prende 
posizionc a favore delJa devozione mariana, rna tenendo canto delle csigenze dci Monita: 
Sans craindre d'Etre du nombre de vos dtvots indiscrels, nous vous appelons mere de misiricor
die, source de vie, consolation de nos 6.mes: Mater misericordiae, vita, dulcedo; mais nous ne 
pritendons point que ces titres nous aulorisent dans nos faiblesses, ni qu'ils nous rassurent 
dans nos dtsordres. Malgri les cri!iques censeurs de notre culte, nous nous conjions en vous .. 
(ibidem, t. XI, p. 233). Infine Bourdaloue prende posizione esplicita contra Widenfeld nel 
famoso sermone sulla dcvozione alia Vergine, che Hoffer pensa sia stato pronunciato il 
giorno dell'Immaco~ta (o. c., p. 254), rna che si riferisce esplicitamente al mystere de 
l' Assumption de Jtlarie. II discorso si divide in tre punti: ll faut lwnorer Marie, mais 
l'honorer judicieus_ement . .. ;- il faut invoquer Marie, mais l'inVoquer elficacement . .. ; 
enfin, ilfaut imiler Marie, et l'imiter religieusement (CEuvres completes de Bourdaloue, t. 
XI, p. 236). Ncllo svolgimcnto del sermonc, Bourdalo1;1e dA prova di finezza psicologica c 
di equilibria stabilendo le basi della devozione mariana e combattcndo sia i devoti indi.:. 
screti, che J censori indiscreti (ibidem, p. 237-239). 

4 Cfr P. HoFFER, p. 256. 
5 Ibidem. In realtA sarebbe ingiusto classificare il Baillet, come ha fatto il Boudon, tra 

i nemici del culto mariana: Son livre de Ia devotion a la Vierge est un livre trCs pernicieux 
contre la devotion ala Vierge, qui est y plus maltraitCe qu'en plusieurs des livres m2mes des 
hfriliques (CEuvres complCtes de Boudon, cd. Migne, t. III, cc. 1001-1002). II Baillet non solo 
riconosce la legittimita dei titoli di I\Iadre di Dio, Mediatricc, Avvocata, Madre di Miseri
cordia, rna dopa aver denunciato gli abusi superstiziosi della pieta popolare stabilisce 
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zelanti il vera culto verso la VCrgine, che denunciano illibro alia Sorbona sotto 
un cumulo di accuse, molte delle quali malevole e infondate1• Pill moderata e 
pertinente e Ia critica del gesuita German, che rivela l'inopportunitA della latta 
contra gli abusi, interpretati dai protestanti quale confessione di idolatria, e 
nota come il libra di Baillet incorra neUe censure dell' In dice col suo modo di 
parlare dell'Immacolata2 • Anche il Boudon, rattristato peril progressivo affie
volimento della devozione mariana3, interviene nel 1694 con illibro Avis-catho
liques touchant la veritable d!volion de Ia bienheureuse Vierge4, che C una 
confutazione diretta dei Monita di Widenfeld e insieme una risposta al Jibro di 
Baillet, che per prudenza non nomina5• • ,, 

La polemica si acuisce con Ia costituzione di una commissione di dottori 
della Sorbona, i quali per incarico dell'arcivescovo di Parigi M. de Harlay 
esaminano il libro incriminato dichiarandolo nuovamente esente da censure8, 

pure un principia tutt'altro che minimista riguarda al culta mariana: Quoique Ia v~n~ration 
elle culle que l'Eglise nous ordonne de rendre ala sainte Vierge ne soient pas sans mesure, 
on peut assurer que nous n'y commettrons jamais d'exces, pourvu que nous ne lui attribuions 
rien independamment de Dieu (BAILLF.T, De la devotion ... , o. c., p. 26). Egli tuttavia si 
dichiara contro la schlavitU mariana intitolando il capitola XIII: Comment on peut ~tre 
serviteur de la Sainte Vierge, sans ~ire son esclave. 

1 Cfr M~moire adressi ala Sorbonne touchanlle livre inlitute: Devotion a la_Sciinle Vierge 
par M. Bail let, 1693, dove si afferma: Sous un titre sp&ieux d capable de tromper les simples, 
M. Baillet ruine entierement toules les raisons qile rious avons d'honorer la Mere de Dieu .. , 
ll ado Pte comme vraies toutes les calomnies qu'ont failes autrefois les heretiques, ennemis de 10. 
devotion a la Sainte Vierge . .. Il nie que Marie soil la plus parfaile creature qu"e Dieu ail 
jamais crete ... qu'elle ail ete veritablement Mfre de Dieu ... 
(Cfr P. HOFFER, pp. 256-257). 
~ 2 Cfr P. HOFFER, p. 257. 

3 Mentre nel 1668 il Soudan natava: Dieu toUt bon par.une lrAs-gran-de misericorde a 
inspire en nos· jours Ia devotion a sa sainte Mere plus que jamais (Dieu seul ou le saint 
Esc lavage de I' admirable l'tUre de Dieu, in CEuvres Completes de Boildon, Migne, t. II, c. 390), 
circa 30 anni pill tardi osservava lnvece: On volt asset que la secrete malign itt! qui se glisse 
dans notre sitcle contre la dt!votion a la Sainte Vierge commence a Paraltre insolemment 
(Oeuvres completes de Boudon, t. III, cc. 1001-1002). Nelle lettere ritorlla spesso su queStO 
punto (Ibidem, cc. 1046, 1047, 1122, 1164, 1216, 1240, 1313, 1322, 1327-1329, 1361) canclu
dendo: Il faut gimir: l' Eglise souftre beaucoup prisentement, et Ia devotion a la tres-sacrt!e 
Vierge est toujours combattue par plusieurs ecclesiasliques,, et en parliculier, et mlme en 
public; et on le souffre, et on ne dit mot (Ibidem, ·c. 1131). 

4 Cfr MIONE, o. c., t. II, cc. 325-370. Secondo A. GARREAU l'edizione originate ri.sall
rebbe probabilmente al 1674 (Monsieur Henri-Marie Boudon, o. c., p. 152); tuttavia il 
Baudon stesso presenta il suo libro come una rispasta alllbra di A. Baillet (Cfr lEuvreS com
pletes de Boudon, MiGNE, t. Ill, p. 1002). 

5 Je n'ai cependanl pas nomme Baillet une seule fois, elje n'al point parli de lui du tout; 
dans la crainte oU lui ou ses arnis en etaient ils en ecrivirent a notre pre tat une lettre pleine 
de menaces contre moi, si 1'attaquats le dit Baillet (Ibidem, c. 1002). 

6 Cfr P. HOFFER, p. 260. 
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mentre alti'i dottori non-deputati giudicano false, erronee, perniciose e tendenti 
all'eresia almeno 24 proposizioni del Bailletl. L'intervento del S. Ufficio con
danna illibro di BaiJlet "donee corrigatur " nel1694 e poi senza restrizione nel 
1701; rna intanto la Sorbona, dopo molte sedute turnultuose, condanna a sua 
volta ii' 17 settembre 1696 Ia CillU .-mistica di Maria d' Agreda col suffragio di 
85 voti compreso quello di Bossuet2 • 

B. L'OPZIONE DEL MONTFORT 

Nel contesto di tale polemica, che esprimeva due diverse mentalita e i 
cui echi si diffondevano nel seminario sulpiziano, il Montfort opera le sue 
scelte. 

Egli si schiera d ecisamente peri difensOri della devozione mariana secon
d a Ia corrente classica e tradizionale. I1 suo dinamismo psicologico, scandito 
dalla sentita e ten era devozione a Miria appresa nella Congregazione mariana 
di Rennes e riespressa a S. Sulpizio, lo porta ad un parlicolare interesse per Ia 
persona di Maria e per le sue grandezze e privilegi. II Cahier de notes docu
menta il tragitto compiuto dal Montfort nella devozione mariana dall'ap
profondimento teologico, al fervore fino alia schiavitii, alia sua opzione per Ia 
difesa della corrente tradizionale, alia scoperta di Maria come cammino verso 
l'unione con Cristo. 

L Appro(ondimento teologico . 
.. 

Purtroppo in assenza di studi grafologici, determinanti il periodo preciso 
cui risalgono le varie scritture del Montfort', none possibile dare un carattere 

1 Cfr Sentiment des docteurs non-diputez par la Faculli de Theologie de Paris, pour l'exa
men d'un livre intituU: De la devotion a Ia Sainte Vierge et du culte qui'lui est deu, Paris, 
1696. 

2 Cfr P. HoFFER, p. 261.- Recueil sur la sreur Marie de Jtsus d'Agrtda, Paris, Bibllo-: 
theque l\Iazarine, ms., 1914, pp. 128. 

s P. EvcKELER, primo studioso del Cahier de notes e appassionato ricercato~ delle font! 
del Montfort, distingue 5 scritture diverse avvicinandole aile varie opere del Santo (Cfr 
Notes et commentaire du Cahier de notes, pp. VIII-X). H. FREHEN ha rivoluzionato l'opinione 
tradizionale, che attribuiva Ia stesura dell' Amour de la Sagesse tternelle e del Secret admi
rable du tres saint Rosa ire alia inano del Montfort: egli ritiene che Ia prima opera sia trascrit
ta quasi per intero da P. Vatel, mentre Ia seconda e attribuibile forse a Frere Jacques 
(cfr. Encore a propos de la date du Livre des Sermons, in Docum. Montfort. n. 42, 1968, 
pp. 9-12). Le conclusioni di H. Frehen rendono estremamente cautl circa un pronuncia
mento sulle grafle del manoscritti ed acutizzano l'esigenza di uno studio grafologico da 
parte di speclalistl. 
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definitivo aile affermazioni riguardanti il Cahier de notes e il Livre des sermons. 
Quanto diremo si fondera tuttavia su alcuni dati sufficientemente garantiti 
da criteri interni ed esterni1• In base ad essi risulta che il Montfort incomincio 
Ia documentazione circa Ia dottrina e Ia devozione mariana, alia quale si 
richiamera nel Trattato2, con Ia Iettura del Poire, La triple couronne de Ia 
Bienheureuse Mere de Dieu (Paris, 1639). 

L'opera del PoirC C. notevole per Ia sua ampiezza c generalmente anche per 
l'esattezza teologica; essa divenne una specie di enciclopedia mariana dove gli 
autori successivi hanno attinto testi, argomenti, miracoli e esempP. Dillen
schneider recensisce alcuni difetti del PoirC, come Ia mancanza di gusto in 
espressioni improntate ad un realismo troppo crudo o a infelici applicazioni 
mitologiche, e )a riduzione dello sforzo del peccatore in ordine alia salvezza4 • 

Bisogna aggiungere che il PoirC, sulla linea di Salazar, il cui influsso notevole 
suJio sviluppo della marioJogia e notato da Laurentin·, riprende il tema della 
supplenza ipotetica della volonta di Maria alia volont:\ del Padre, neJ sacrificio 
di Cristo5. 

1 Abbiamo da una parte Ia testimonlanza di Blain, che fa risalire Ia composizione del 

Livre des sermons negli ultimi mesi di permancnza del Montfort aS. Sulpice (BLAIN, n. 142). 
I criterl esaminati da H. Frehen conducono a riservarc al periodo sulpiziano solo Ia lla 
parte del Livre des sermons (Encore a propos de Ia dale du Livre des Sermons, a. c., pp. 9-14). 
Ora Ia scrittura di questa Ila parte si trova visibilmente in molte pagine del Cahier de notes, 
che per questa si devono con ogni probabilill't riportare allo stesso periodo. 

2 Si je parlais a des esprits forts de ce temps, je prouverais tout ce que je dis simplement, 
plus au long, par Ia Sainte Ecrilure, les Saints Peres, doni je rapporterais les passages latins, 
el par plusieurs solides raisom qu'on pourra voir au long deduites par le R. P. Poiri en sci 
"Triple Couronne de la Sainte Vierge" (Traite de Ia vraie divotion, n. 26, in CEuvres completes 
p. 500). 

3 Contra l'opinione di Dillenschneider che fa piombare il Iibro del Poire nell'oblio del 
1ungo inverno giansenista (La mariologie de Saint Alphonse, t. I, p. 200), bisogna ricono
scere Ia grande diffusione della Triple Couronne, di cui si moltiplicano le edizioni a comln
clare dal1630. Quanta all'influsso del Poire basta confrontare la sua opera con queUe dei 
suoi confratelli Barry, Nicquet e Boissleu per accorgersi dl quanto largamcnte questl 
attingono dalla Triple Couronne. 

4 Cfr DILLENSCIINEIDER, 0, C., pp. 201-203. 
5 Cfr R. LAURENTIN, Maria, Ecclesia, Sacerdolium, 0. c., PP· 259-261. II Montfort none 

sensibile a questa problematica poiche nel Ca/lier de notes (p. 57) e poi nel Traili de Ia vraie 
divotion (n. 18) si ferma al fatto che Maria offre il Cristo rinunciando a qualcuno che le 
appartcneva e acconsentendo alia volonta del Padre. Non parla invece della patria potes
tas (Salazar), ne della suf!icienza della volonta della madre per spingere II Cristo al sacrificlo 

della Croce (Poirt~)-

210. 



Nel contesto polemico degli "Avvisi salutari" 

11 Montfort, trascrivendo e sunteggiando il libro del Poire1, mostra i 
centri di interesse della sua ricerca. 

Egli era attirato soprattutto dalla persona di Maria e dallo studio delle 
sue grandezze; perciO sofferma pill 1 ungamente l:;t sua attenzione sulla bellezza 
di Maria e sull'abbondanza della sua grazia incomparabile, dei suoi meriti e 
delle sue virtu', sulla Vergine riparatrice del mondo3, dispensatrice delle 

' grazie e mediatrice4, principia di predestinazione e madre d'amore peri suoi 
devoti5• 

Anche Ia devozione mariana e considerata dal punto di vista di Maria e 
del suo atteggiamento misericordioso e liberale verso quelli che Ia amano e Ia 
servono6• 

Forse per questo il Montfort limit a Ia sua analisi aile prime tre parti della 
Triple Couronne, tralasciando illY traltato dedicato aile pratiche di devozio
ne a Maria7 • 

Comunque il Poire segna una tappa importante nella strutturazione del 
pensiero mariano del Montfort: da lui assimila i principi fondamentali sui 
quali poggera Ia devozione che insegnera agli altri8, sicche l'orientamento di 

1 L'analisi dellibro del Poire occupa il pill grande spazio del Cahier de notes (pp. 1-127). 
P. EYcKELER ha potuto stabilire che l'edizione consultala dallHonUort e quella del 1639, 
presente nel catalogo della Bibliotcca di S. Sulpizio. Il segno chc ha permesso l'identifica
:zione e l'errata enumerazlone delle stelle'della terza corona, segulta pure dal Montfort nel 
Cahier de notes (pp. 115·127); solo l'edizione del1639 contiene la Treizieme etoile. 

2 Cahier de notes, pp. 11·17. 
3 Ibidem, pp. 57·59. 
4 Ibidem, pp. 73·81. 
5 Ibidem, pp. 91·99. 
8 Ibidem, pp. 93-127. 
7 II IV Trattato del PoirC C intitolato: La pratlique des Reconnaissances deues a la Mire 

de Dieu pour toutes les grandeurs susdiles d' Excellence, de Pouuoir, et de bonte e occupa oltre 
250 pagine. In esso si parla di 12 reconnaissances dovute aile grandczze delle Madre di Dlo, 
dalla stima al servizio. Sono recensite parecchle praliche, COJ!le il culto delle immagini, la 
recita dell'uf!icio della Beata Vcrgine, del Rosario, della corona di 12 stellc,le genuflessloni, 
ecc ... : rna C dirficile provare l'influsso csercitato sui Montfort. ll Poire tratta anche del 
premier trait d'amour che conslste ncll'offrirsi ala Sainte Vierge par une donation solennelle 
et irrevocable; tuttavia non parla d~ll'esclavage se non per inciso raccontando l'esempio del 
Beato Marino che si e offerto alta Vergine non seulement en titre de serviteur, mais encore en 
qualiU d'esclave (Traite IV, che. IV, n. 1). 

8 II n. 28 del Traile de la Vraie devotion C il riassunto di parecchie pagine del PoirC chc 
stabiliscono i vari titoli c privilcgi dl Maria. II Poire influisce soprattutto nella prima 
parte del Traite, che C l'introduzione dottrinale della vera devozione. L'influsso del Poire 
sui Montfort C rllevato dalle lEuvres completes e dall'articolo Essai sur quelques sources du 
Traite de la Vraie Devotion, in Perspectives Monl{ortaines, n. 3 (1966), pp. 191-196. 
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Capitola X 

base pur attraverso l'allargamento di orizzonte dovuto a! contatto con altri 
au tori rester:'! immutato. II Montfort, riprendendo Ia mariologia del1630, si 
classifica tra i cultori di una devozione mariana sentita, semplice, popolare, 
convinta sulla base di principi teologici; indubbiamcnte diversa dalla devo
zione di tipo giansenista, sobria, preoccupata di salvare l'insieme dei dati 
rivelati e di non offrire occasione di scandala ai protestanti. 

2. La "santa schiavilil". 

Procedendo su questa linea il Montfort spinge Ia sua devozione mariana 
fino alia schiavitil verso Ia Vergine. 

Forse ne aveva sentito parlare fino dal periodo di Rennes1; nee venuto a 
certa conoscenza attraverso l'esempio di Baiiyn aS. Sulpizio. Ma ora illibro 
del Boudon, Dieu seul ou le saint esclauage de /'admirable Mere de Dieu2, lo 
convince talmente che egli-secondo Ia testimonianza del Blain-desidera 
iscrivere i suoi condiscepoli nella societa della schiavitil della Vergine3• 

La prima edizione dell' opera del Boudon risale al 16684 ; essa venne ris~ 
tampata nell674 da Michallet, rna bisognerit poi attendere un secolo per tro
vare altre edizioni a causa della proibizione del S. Ufficio di divulgare libri 
che raccomandavano l'uso delle catenelle6• II Boudon stesso fa pili volte 

I Cfr supra, ·cap. III, pp. 70-71. 
t. Citeremo questa libra Secondo l'edizione del MIONE, CEuvres Completes de Boudon, 

1856, t. II, pp. 369-586. 
a BLAIN, art. 28, p. 63. Lo zelo del Montfort nel ditfondere la schiavitll risponde al 

postulato della stesso Boudon: II proposera d'augmenter le nombre des esclaves de la digne 
Mlre de Dieu, aulanl qu'ille pourra faire, soil en donnant des Uvres qui traitent de la.dt!vo· 
lion de l'esclavO.ge, soil en incitant par les motifs que l'on en peul suggirer dans les entre liens 
particuliers, et en public, si c'esl une personne qui aille droit d'y parter, soil en procurant que 
['association de l'tsclavage soil etablie, se servant de personnes qui ont quelque pouvoir 
aupres des prilats de l' Eglise, pour en obtenir Ia permission (Dieu seul ou le saint esc lavage, 
o. c., p. 449). 

4 Cfr A. GARREAU, Monsieur Henri-Marie Boudon, o. c., pp. 146 e 151. Secondo J. HER· 

MANS la composizione del Dieu seul ou le saint esc lavage de l'admirable Mere de Dieu risale al 
1650, quando Boudon aveva 26 anni (La Methode de Saint Louis-Marie de Montfort, in 
Docum. Montfort. 6 (1961) n. 28, pp. 12 e 14, nota 19). 

5 A. GARREAU segnala una terza edizionc dell' Esclavage di Boudon nel1769 (o. c., p. 151). 
Quanta alle condanne di Roma, si han no i decreti di Clemente X del 5 luglio e del2 ottobre 
1673 e Ia Iettera Pastoralis olficii del15 dicembre 1675 che proscrlvono l'uso delle catenelle 
come: contrario alia dottrina e alia prassi della Chiesa e insieme llibri, immagini, regole e 
confraternite che lo dlvulgano (cfr. J. DE GutBERT, Documenta ecclesiastica christianae per
fectionis studium spectantia, Roma, Univ. Grcgoriana,1931, pp. 466-467). 
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· riferimento neUe sue Iettere al decreto di Roma e, pur non credendosi obbli
gato a sottostarvi, sia perche Ia condanna riguardava gli abusi e non Ia schia
vitil in se stessa1, sia perche tali decreti non era no ricevuti in Francia2 , egli 
riconosce che meritano rispetto: percio nello stendere il catalogo delle sue 
opere tralascia di inserire La devotion de I' esclavage'. 

II Montfort ha conosciuto, almena attraverso ii Grenier', i decreti di , 
Roma contra Ia schiavitu: rna cio non gli ha impedito di leggere ii libra del 
Boudon, perche questa decreto era interpretato come tendente a togliere gli 
abusi, mentre la sostanza della devozione non era mai stata condannata da 
nessun papa•. In realtil Ia censura di Roma partiva da una concezione della 
schiavitu6 molto differente da qu!'lla propugnata dal Boudon e dagli altri 

1 II y a eu un dicret de la congregation contre la divotion de I' esc lavage de la sainte Vierge; 
mais la m~me congregation, par un autre dicret, s'esl expliquie, diclarant approuvie si 
authentiquement ... ne peut pas eire condannie ... a mains que de condamner les souverains 
Pontifes (CEuvres completes de Boudon, Leltres, MIGNE, t. III, c. 824). Altrove U Boudon 
riporta Ia formula latina propter quosdam abusus (ibidem, cc. 1004 e 1045). 

2 II est sar que ces dicrets n'obligent pas en France, parce qu'ils n'y sont pas refUS; cepen
dant ils demandenl du respect (ibidem, c. 1140). 

3 II y a encore, che:: Michallet, Ia devotion de l'esclavage de I' admirable MAre de Dieu; 
mais je n'en parle pas, a cause qu•a Rome, ils ont difendu cefte dt!volion pour les abus qui en 
arrivaient; carla devotion a l'esclavage a itt! approuvt!e par bulles des Papes, honoree d'indul
gences, et Alexandre VII' en a t!tabli des asSociations (ibidem, c. 829). 

4 Pierre Grenier, procuratore generate del re al parlamcnto di Bordeaux, ha pubhllcato 
nel 1675 a Bruxelles illibro: Apologie des divots de la Sainte Vierge ou Sentimens de Thfo
time sur te libelle intituU: Avis salulaires de Ia B. V. Marie a ses divots indiscrets; sur Ia 
lettre apologt!tique de son Auteur et sur les nouveaux Avis en forme de rt!flexions ajoulez au 
Libelle. Questa llbro ritenuto da DllJenschneider une rt!futation solide des Monita (o. c., 
p. 41, note 2) e da Hoffer un 1ibello denigratorio scritto con una insigne mauvalse fol 
o. c., p. 217-221) e stato condannato all'lndice probablement parce qu'il aftribua faussement 
a ['auteur des A vis, les Reflexions d'un Protestant, ajoutees a !'edition de Rouen (C. DILLEN
SCHNEIDER, o. c., p. 41, note 1). Il Catalogo di S. Sulpizlo lgnora tuttavla (Juesta condanna 
perchC classilica l'opera del Grenier tra i libri ascetici non condannati. 

5 Nel Cahier de notes i1 Montfort estrae dallibro di Grenier le seguenti note riguardantl 
Ia schiavitU: L' Inquisition de Rome a condannt! les abus de cette dt!votion et l'indt!ootion des 
confreres. Elle condamne t!galement de se dire esclave de· Jesus et de Marie: ... or sans 
dilficultt!, elle n'a pas condamnt! l'esclavage de Jesus ... et enfin ce n'a done ete que les abus. 
Elle l'a supprimie, parce que sans son ordre on en t!rigeail des confrairies. Clt!ment VIII, 
Urbain VI II, Alexandre VII l'onl approuot!e avec de grandes iridulgences ... et aucun pape 
ne l'a condamnt!e (Cahier de notes, p. 302). 

6 La mcntalita del S. Ufficio nella condanna della schlavitU appare da un documento 
conservato nelJa Bib1ioteca Casanatense (Miscellanea !\bs. 2386, f. 64-83) dal Utolo Sancti 
Officii. De sodalitatibus, seu Confraternilatibus ereclis sub nomine de Schiavi della Beata 
Vergine improbandis, et rejiciendis. Si tratta della relazione accurata del Maestro del 
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scrittori spirituali francesi del xvii secolo'. L'influsso del Boudon sulla 
dottrina mariana del Montfort, quale appare dal Trallato della vera devozione, 

Sacro Palazzo, come apparc dalle prime frasi, in cui per incarico della Congregazione delle 
tndulgenze, alia quale erano pervenuti trc libri che raccomandavano l'uso delle catencl1e, 
informa 11 S. Ufficio del fatto e ne domanda l'intcrvento. La relazione incomincfa con uno 
sguardo storico aile precedcnti condanne deli'Inquislzione iniziatc nel 1618 e ripetute poi 
singulis ferme annis (f. 64 v.). Proccdc poi con l'enumcrazione di sette ragioni che portano 
alia formulazione del voto di proscrizionc delle associazioni, regale, immagini e libri in cui· 
si parla delle catenc e della schiavitU verso Maria. Lc sette ragioni apportatc, che sarebbe 
lungo esporre dettagliatamentc, convcngono nell'escludcre una schiavitU tirannlea e non 
procedente da1l'amore: Numquam enim Sacrae Congregalioni placuil, ut cullus Divinus qui 
a libero corde procedere debet sub forma captivilalis et servitutis Deo exhiberetur (f. 66-66v.) ... 
Cum B. ma Virgo sit pluribus nominibus Mater nostra ... debemus earn non semel vocare 
Matrem, cuius nomen mitis Imperii, non tyrannidis est . .. (f. G6 v.). 1l relatore precisa poi 
il concetto corrente di schiavitU: Nos ergo mancipia, caplivos, et ilalice schiavi Bae Virginis 
esse, nihil aliud est, quam nos Bae Virginis contumaces, et reluclantes Vassallos, meluque 
tanlum poenae obedientes constituere. Catenae enim, nonnisi coactam veneralionem, el 
obedienliam demonstrant, ubi enim mens spontanea adest, frustra membris injiciunt vincula 
(f. 67). Tale concctto dcsunto dal diritto delle genU, chc vede nella schiavo un essere sine 
persona (f. 68 v.) obbligato a servirc non Ubenler sed contra suae naturae inclinalionem 
(f. 73), e confermato da1la mentalita sociologiea che riserva il termine schiavittl al dominio 
esercitato dal peccato: servilulem ergo spiritualem ... fideles semper in malam parlem 
acceperunl, applicantquesoli pecca!o, ejusque auclori Diabolo (f. 76 v.). Es.sa rlsulta incompati
bile con Ia condizione dllibertil del crisliano: Unde conjicilur quantum veri ac Uberi christia
ni status a miserrima et pessima mancipiorum, el servorum hominum conditione dis let (f. 69). 
In tale contesto sl comprmde come sla impossibile applicarc Ia schiavltU al rapporto di 
cristiani con Maria: nemo ergo nisi cum Sanct. mae !.!alris nostrae preiudicio dicere poles! se 
servum, aut mancipium illius esse: per id enim oslenderel se non libenter, sed contra suae 
naturae inclinationem servire, sanctissimamque 1\falrem non amoris imperio nobis imperare, 
sed atrocitatis (f. 73v.). II relatore ammettc tuttavia una servitU liberalem et filialem, qua 
filii ex amore serviunt Parentibus (f. 67 v.), rna dichiara che talc servilus quae cum dignitale 
ac pietate filii consistere palest, lola se;uncta est, ut ex supradiclis liquet, ab ignominiosa, 
miserrima, el viii servorum conditione, quales sunl mancipia ... (f. 81-81 v.); egli conclude 
quindi Ia sua lunga esposizione, dopo una indlgnata e pesante catalogazione dei fautori della 
schlavitil tra gli inficetos animales, nee percipientes quae sun! spiritus Dei (f. 82), chiedendo 
i prov\·edimenti che il S. Ufficio far a passare nei suoi decreti. Questa delucidazione circa it 
tipo di schiavitil proscritta da Roma, puO scioglicre Ia risen•a di R. Laurentin che, accen
nando alia schiavitil, ha rilevato la complexiU des probtemes hisloriques qui se posent en ce 
domaine (Court traiU sur La Vierge Marie, Paris, Lethiellcux, 1967, p. 84, note 16). 

1 Quantunque i decrcti del S. Ufflclo siano giustificati dal punto di vista pastorale, in 
quanto tendevano ad impedirc il diffondersi di una pratica in contrasto con Ia liberta uma
na e cristiana, essi non toecano la sostanza della devozione della santa schiavitU proposta 
dal Boudon. Questi fin dal prima capitola inserisce I' esc lavage nel contesto della devozione, 
definita come un amour qui fait que nous servons avec une volonU promple et af!eclionnie 
(Dieu seul, ou le saint esclavage de I' admirable Mere de Dieu, o. c., c. 337). Sebbene le 
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e stat<> sufficientemente rilevato da J. Hermans e da Loiret-Fillon1• A noi 
preme piuttosto mettere in luce gli oricntamenti vi tali assimilati dal Mont
fort dalla lettura della Devotion du saint esclavage. Dal racconto del Blain 
appare che il Montfort accetta wrdialmcnte l'esercizio di alcune tra le prati
che esteriori della schiavitil raccomandata dal Boudon, come il culto delle 
immagini, Ia cura delle cappcllc dedicate a Maria, lo zelo per parlare della 

' Vergine e per stabilire l'associazione della santa schiavitJJ.2• Ma l'amico del 
Montfort lascia intravvedere che l'atteggiamento piil profondo mutuato dal 
Boudon consistc nel rapporto di "schiavo di Maria" secondo Ia formula sot
toposta a! Tronson. II Montfort ha senza dubbio assimilato l'aspetto interio
re della schiavitll verso l\faria, conseguente il grande potere a lei concesso da 
Dio unico Signore3, e dcscritto dal Boudon non principalmente come insieme 
di pratiche, rna come un modo di appartenenza assoluta a una persona: cioe 
una santa transazione con cui si consacra a Maria Ia propria liberta e le si 
cedono perfino i propri meriti4• Si tratta dell'ingresso in un nuovo stato di 
vita, che opera una purificazione to tale e fa appartenere unicamente a Gesit 
solo, per mezzo di donazione a :\laria senza riserva5• Anche se il Boudon non 

espressioni adoperate dal Boudon possano offrire il fianco ad equivoci, come quando arrer· 
ma che il n'y a que l'esclavage qui dte Ia liberte (c. 380), tuttavia egli definlsce Ia Santa 
SchiavitU come une sainte transaction que I' on fait avec Ia Reine du ciel el de Ia terre, par 
laquelle on lui consacre sa Iiberti . .. (c. 379). L'appartencnza assoluta a Maria C del resto 
inquadrata nci Jimiti que prescrit Ie Dieu d'infinie majeste (c. 378) e consentc aile persone 
che le praticano une liberU entiere de s'acquilter de leur devoir selon l'ordre de Dieu (c. 397). 
Attlngendo da Grenier (cfr Cahier de notes, p. 301), il Montfort superera in chiarczza Ia 
dottrina del Boudon classificando Ia santa schiavitll come esclavage de volonU, che C pill 
perretto de11'esclavage de nature e de11'esclavage de contrainte ed C pill glorioso per Dio qui 
regarde le creur, et qui demande Ie creur el qui s'appelle le ])feu du creur, ou de Ia volonU 
amoureuSe (TraiU de Ia vraie devotion, n. 70, in ffiuvres completes, p. 531). Anzi il Montfort 
sviluppa un cffetto della santa schiavitil ignorato dal Boudon, arrcrmando che celte pra
tique de devotion donne une grande Iiberti inUrieure, qui est Ia Iiberti des enfants de Dieu. 
(Ibidem, n. 169, p. 598; cfr pure U! 215, p. 631). 

1 err J. IIER:O.IANS, La Methode de Saint Louis-Marie de Montfort, in Docum. Monlf. 6 
(1961), n. 28, pp. 9-15; (J. L. LomET- P. FrLLON), Essai sur quelques sources du Traite de 
Ia Vraie Devotion, in Perspectives lUontfortaines, n. 3 (1966), pp. 211-227). 

2 err BLAIN, art. 28 e 29, pp. 63-65; BouooN, Dieu seul ou le saint esc lavage, o. c.,pp. 432-
434, 449, 452. 

3 Bouoo:i, o. c., p. 386;.TraiU de la Vraie Devotion, n. 47, in ffiuvres compUtes, p. 534. 
' BouooN, o. c., p. 379. 
5 ... son saint esclavage, iwus dtant au monde, aux creatures du monde et a nous-mlmes, 

pour nous donner tout a elle sans aucune reserve, pour lire uniquemenl a Jesus seul, est un 
changement de louie notre vie, et un renouvellement de grdce, un itat celeste oU l'on entre par 
le depouillement du vieil homme, et dans lequell'on est revllu du nouveau (ibidem, p. 458). 
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presenta le pratiche interiori, che il Montfort descriverit lungamente nel suo 
Trattato1, egli espone il principia della necessitit di onorare Maria in tutte le 
azioni, scagionandolo dall'accusa di eccesso di zelo2 • II Montfort apprende 
dal Boudon a vedere Ia devozione a Maria come atteggiamento pcrmanente 
della spirito, aperto all'esercizio delle virtu cristiane e all'apostolato3• Ma 
sulla base delle risposte del Boudon aile obiezioni correnti contra Ia devozione 
mariana", Luigi Grignion C portato a insistere senza trappe preoccupazioni 
piu sui mezzo che sui fine, mettendo in prima piano Maria. Presenterit l'As
sociazione come schiavitil di Maria. 

3. Preoccupazione apoloyelica. 

A questa punta intervcngono le obiezioni dei condiscepoli del Montfort 
che mettono alia prova il suo fervore mariana contrapponendogli le difficoltit 
evidenziate dai Manila Sa/ularia e rievocate dalla polemica suscitata alia 
Sorbona dalla Devotion a Ia Vierye del Baillet. Lo stcsso Tronson, cui il 
Montfort sottopone Ia formula dell'associazione della santa schiavitu, giudica 

1 Cfr Truitt! de Ia vraie dt!votion, nn. 257~265, in lEuvres completes, dove il Montfort non 
at tinge dal Boudon, rna pill probabilmente traspone ne1 rapporto con Maria quanta Tron~ 
son aveva affermato del rapporto con Cristo: occorre compiere tutte le azioni per Christ urn 
(dipendenza),~ cum Christo (imitazionc), in Christo (unione): cfr (Euvres completes de l'.f. 
Tronson, Mlgne, 1857, t. I, c. 34. 

I ll semblera de prime abord qu'il y a quelques e:cces d'un zele qui n'est pas seton Ia science, 
et que c'est fairt! tort a Dieu que d'honorer de Ia sorle (par toutes ses actions) sa tres-digne 
Mere (BouooN, o. c., c. 392). II Boudon risponde che essendo Dlo solo l'unico fine di tutte 
le cose sa u!oire est le terme oU doivenl s'arrller tous les honneurs des saints et de Ia reine de. 
saints, et l'on ne peut sans une idoldtrie detestable agir d'une autre manitre (cc. 392-393). 
Qutndl non blsogna separare l'onore del1a Verginc dall'onore di Dio: C Oio che C onorato 
nella devozlone a Marla (c. 393). 

3 Peril Bou.don Ia santa schlavltil C un impegno assoluto e continuo (c. 378) che spinge 
alia pratica delle ph). pure virtU (cc. 423-427) e alia cooperazione missionaria (cc. 434, 461, 
512-513). 

' II Boudon presenta una serie di obiezioni contro Ia devozione mariana: Ia maggior 
atnuenza di persone all'altare dl Maria C una dlminuzione dell'ono:e dovuto a Dio, occorre 
rivolgersi a Dio tmmediatamente, pochi santuarl sono dedicatl a Cristo, sl attributscono a 
Maria tit~ll esagerati, it rosario mariano C Ia devozlone comunc dei fedeli mentre C rara Ia 
recita della corona di Nostro Signore e dcll'ufficfo della Sapienza (cc. 415-416). II Boudon 
rlsponde richiamando alcuni principi: 1. des mouvements d'une devotion si universelle en 
1' Eglise, . .. ne peuvent venir que de I' inspiration del' Esprit de Dieu (c. 416); 2. c'esl Dieu 
qui est honore en tous les honneurs que l'on rend a Ia Reine du ciel (c. 415); 3 .... il taut 
dlcouvrir les abus et les detruire ... , mais ... il taut bien prendre garde de ne pas ~fer Ia 
devotion, sous pretexte des abus (cc. 416-417). 
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opportuno sottolineare ii carattcre cristocentrico e consiglia di cambiare 
l'espressione di schiavi di Maria in quella di schiavi di Gesu in Maria'. 

Sotto Ia spinta,di tali stimoli il Montfort opera un duplice cambiamento 
di prospettiva nelle sue ricerche: da una parte approfondisce con I'esplora
zione dei Iibri di altri au tori i punti contestati e dall'altra sposta il centro di 
interesse da Maria a Cristo, sottolineando sempre illegame tra essi esistente. 

' II Cahier de notes documenta queste nuove prospettive: si distinguono in 
esso due principali scritture che denominiamo A e B. La scrittura A, uguale 
o molto simile a quella adoperata per l'analisi del Poire e di Bernardin de 
Paris, si ritrova nella prima utilizzazione fatta dal Montfort dei libri del 
Grenier, del Crasset e probabilmente di qualche brano del D'Argentan e 
Boissieu2; Ia scrittura B, identica a quella della I !a parte del Livre des Sermons, 
attinge per Ia seconda volta da Grenier, Crasset, D'Argentan, Boissieu e inolc 
tre da Cartagena, Spinelli, Nicquet, Camus, Berulle, Olier, Nepveu e Saint-
Jure3. .., 

Questa classificazione delle scritture del Montfort, pur non considerando 
quelle difficilmente riconoscibili senza lo studio grafologico specializzato, ci 
offre Ia possibilita di seguire l'evoluzione del Montfort nel suo atteggiamento 
verso Maria. 

Dopo aver rivolto Ia sua attenzione aile grandezze della Vergine e ai suoi 
rapporti con l'Eucarcstia4, Luigi Grignion si interessa in un primo momento 
di stabilire su solide basi Ia devozio~e mariana contestata dall'ambiente della 
Sorbona. La finalita difen~iva contro gli attachi degli eretici emerge chiara
mente dalle note prese da Grenier e da Crasset. Da essi ill\!ontfort si docu
menta sulle ragioni di onorare Ia Vergine e sulla necessita e non solo utilita 

1 Cfr BLAIN, n. 72. II Montfort sl richlama evidcntemente a questa cpisodlo net Traiti de 
la vraie devotion, n. 244, In CEuvres compUtes, p. 651. 

2 La precedenza data all'analisi de1la 1'riple Couronne del Poir6 si desurne dal metodo 
adottato dal Montfort nel prendere le note: egll pone sulle pagine pari I testi desunti dal 
PoirC, riservando le pagine dispari ai passl Iatini e aile aggiunte dovute ad altrl autOri. 
Gli appuntl presi dal capuccino Bernardin de Paris, La communion de Marie Mere de Dieu, 
Paris, 1672, fanno parte a see seguono Ia regolare paginazione sulle pagine dlspari e pari 
(cfr. Cahier de notes, pp. 285-292)." La scrittura A sl retrova ne1le pagine 44-71, 106-113, 
130-133, 136-146 (Crasset-Grcnler), p. 29 (Bolssicu), pp. 14, 144 (D'Argentan). 

3 Cahierde notes, pp. 29, 38, 81, 83, 94, 120, 140, 296-302 (Grenier), pp. 113-114 (Crasset), 
pp. 10, 16, 18, 32, 82-88, 96, 113-114, 135-136, 145, 283 (D'Argentan), pp. 100, 104-105, 
114, 132, 134 (Boissleu), pp. 29, 42, 92, 96, 114 (Cartagena), pp. 37, 124, 181-183 (Spinelli), 
pp. 14, 38, 81, 96, 99, 114, 124, 126 (Nicquct), pp. 294-296 (Camus), pp. 302-303 (Berulle), 
pp. 176-177, 180, 185, 303 (Oller), pp. 305-306 (Nepveu), pp. 306-309, 312-313 (Saint-Jure). 

4 Cahiu de notes, pp. 1-127 (Polre), pp. 285-292(Bernardln de Paris). ,. 
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dalla devozione a 1\Iarial, sulla mediazione universale di Maria e sui suo po
tere2, sull'amore di Maria verso i peccatorP sulla predcstinazione dei devoti 
di Maria•, sull'utilita delle pratiche esteriori' e soprattutto sulla vera e !alsa 
devozione mariana6• 

La preoccupazione apologetica si intensi!ica con Ia scrittura B: il Mont
fortannota tcsti, argomcnti, precisazioni c esempi circa Ia devozione a i\laria7• 

l'Immacolata e l'Assunzione8, l'intercessione e Ia banta misericordiosa della 
Vergine9, Ia predestinazione dci devoti di l\Iaria10• 

II Montfort affronta specialmente le obiezioni degli eretici e dei libertini 
contro Ia devozione mariana, raccogliendo dal Camus 22 risposte ad altret
tante difficoltall e dal Grenier Ia confulazione dellibro degli Avvisi salutari12• 

Le convinzioni mariologiche del Montfort ricevono senza dubbio un 
rafforzamento: altraverso un cumulo di argomentazioni cgli d3. nuovi fonda
menti ai titoli mariani messi in crisi, come onnipotente, redentrice o corre
dentricc, regina dell'universo e madre di misericordia13• Nello stcsso tempo i 

1 111\lontrort desume dal Grenier Les raisons que l' Eglise a d'honorer Ia Vierge (Cahier de 
notes, p. 44), continuando la documentazione attinge dal Crasset: Il est permis, utile et 
necessaire d'invoquer Ia tres Sle. Vierge, t'Ontre le sentiment des heritiques (pp. 45-47), On 
doit honorer La Sle Vierge (pp. 140-141). 

2 Cahier de nole-9, pp. 82-83, 106-107 (Crasset). 
3 Ibidem, pp. 107: L'amour que Ia Ste Vierge porte aux ho~mes, pp. 112-113: La Sle Vierge 

aime les picheurs pour cinq raisons (Grassel), P. 108: 1l ne faut pas dire avec les heriliques: 
Dieu a de !'aversion pour les piclieurs, done Ia Sle Vierge, .. (Grenier). 

4 Ibidem, p. 108 (Grenier), p. 13i (Crasset). 
5Jbidem, p. 109 (Grenier), pp. 141-145 (Crasset). 
8 Ibidem, pp. 137-139 (Crassct). Per lo studio comparatlvo trail Montfort e Crasset

Grenier, cfr (LotnET-f'ILLO~). Essai sur quelques sources ... , a. c., pp. 196-205. 
7 Da Bolssieu il1\-lontfort an nota la ·differcnza tra lc 4 specie di dcvoti di Maria, l'ultima 

delle quali abusa della sua bont:\ (Cahier de notes, p. 134) e gli esempi di bont:\ dimostrata 
dalla Vergine (pp. 104-105). Altri esempi, pp. 72, 99, 124, 135, 140. Testi Iatini sono 
aggiuntl frequentemente nelle paglne pari. 

8 Ibidem, pp. 10 e 29. 
9 Ibidem, pp. 81, 88, 120, 124, 126. 

10 Ibidem, pp.136, 173-175. 
11 Ibidem, pp. 294-296 (Objections des heretiques et des libertlns contre la devotion ala 

Ste. Vierge). 
12 Ibidem, pp. 296-302 (Propositions du livre des Avis salutaires rcrutCes). 
13 ll Montfort desume dal Grenier due ragloni per provare chc Maria puO esscre chlamata 

Toufe puissante (p. 298), cinque argomenti per dimostrare che Marla C Rldemplrice ou 
Corredemptrice (p. 298) e altrettanti per stabilire che Ia Ste. Vierge est Ia reine de lout 
l'uniVers (pp. 299-300), inflne otto ragioni per fondare il titolo di Mere de misiricorde 
(pp. 300-301). 
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Jibri del Camus e del Grenier lo invitano ad una maggiore attenzione alia 
grandezza di Dio e all' opera salvifica di Cristo, convogliando il discorso ma
riano nei Jimiti della precisazione teologica1• II paragrafo sulla schiavitu 
verso Maria denota una transizione: dopo averla inserita nella dinamica del
l'amore e averla fondata sui potere concesso da Dio a l\laria2 , il Montfort 
stralcia dal Narre di Berulle il collegamento della schiavilil con i voti del 
Battesimo3 : Ia devozione della schiavitil unisce a Cristo, nostro sovrano, 
red en tore e caJw4 • 

4. Interesse cristologico. 

A questo punto il Cahier de notes segnala una netta demarcazione di ar
gomento: dalle note su Maria di cui si com pone Ia maggior parte della raccol
ta6 si passa a un settore di indole cristologica, che ha come centro d'interesse 
L'union avec Notre Seigneur<. Come si spiega questo cambiamento di pros
pettiva? 

Quanto riferisce il Blain mette sulla strada per una soluzione. Sollecita
to dalle critiche dei condiscepoli, che richiedevano il rispetto del primato di 
Dio e di Cristo nelle espressioni del culto', e dall'intcrvcnto del Tronson che 

1 Le precisazioni e distinzioni abbondano necessariamente nelle risposte aile varie obie
zioni: il Camus insiste sulla distinzione tra i1 culto di latria dovuto a Dio e l'onore rcso a 

Maria, che come creatura e un nulla davantl a Dio (p. 294), mentre le preghiere della 
Vergtne hanna un valorc in quanta fondate sui meriti diN. S.: Elle intercede par les meriles 
de son Fils (p. 296). ll Grenier inizia Ia trattazione della corredenzlone di Maria col princi
pia Jesus-Christ est Ia seule cause principale de notre redemption (p. 298); rlguardo alia 
Madre di misericordia si afferma che Elle fut infiniment moins mis!ricordieuse que son Fils 
(p. 301). 

I L'esclavage de Ia Ste Vierge est un esclavage de volonU, qui suppose un si grand amour . .. 
(p. 301); on ne peut nier sans Um!rite, que N. S. n'ait pas voulu communiquer a sa Mtre 
l'empire absolu qu' ll a sur loutes les creatures ... (p. 302). 

a Nous sommes obliges d'~tre esclaves de J. et de M. par naissance et par renaissance, c'est
U-dire le bapMme. Cette servitude n'est que le vreu du baptlme ... (p. 302). 

4 Nous devons avoir trois sortes d'union avec Notre Seigneur ... II est notre souverain, 
notre ridempteur et notre chef, et nous devons nre ses sujets, ses fils et ses membres; nous 
devons vivre sous ses lois, sous ses volonUs et par son esprit et son mouvement. C'est ce que 
fait faire la divotion de l'esclavage (p. 302). 

fi Ibidem, pp. 1-303. 
6 Ibidem, pp. 304-313. 
7 ••• les rrioins pieux lui en faisolnt quertlle et lui reprocholent tanMl de fa ire une diviniU 

de Ia Sainte Vierge, tanMl de priser ou d'aimer plus Ia Mtre que le Fils (BLAIN, n. 72). 
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orientava Ia schiaviti1 innanzitutto verso Cristo', il Montfort si sente spinto 
sia a difcndere Ia devozione mariana contro le obiezioni, sia ad approfondire 
il rapporto di essa a Cristo e alia vita cristiana. L'interesse cristologico del 
Montfort risulta posteriore a quello mariano, dal quale scaturisce: egli giunge 
a Cristo attraverso Maria. Difatti cogliamo dalla sua penna delle frasi che 
presentano Ia devozione mariana come via per l'unione con Cristo: 

Elle est la plus sainte, la plus tendr~ et Ia plus unie A N. S. de toutes l~s 
pures creatures. Elle no us porte a son amour et a son culte, afin que ne 
trouvant en Elle rien qui ne nous soit proportionne et suivant notre pente· 
natureile, nous soyons par El1e plus facilement unis a N. S.2• 

Ancora il Cahier de notes, negli 8 schemi di meditazioni sull'unione a 
Cristo, afferma: 

C'est Ia Ste. Vierge, qui nous donne entree dans cette pratique et qui nous 
y fait persCvCrcr; c'est pourquoi il faut ti\cher avant d'~tre bien uni et 
bien dependant de Ia Ste. Vierge3• 

II Montfort procede verso l'approfondimento del mistero di Cristo: dopo 
aver raccolto 8 motivi di amare Gesil, in cui consiste tutta Ia nostra felicita e 
perfezione4 , egli con Saint-Jure vede nel cristiano un essere animato dallo 
sp}rito di Cristo, una nuova creatura, un membra del corpo mistic_o, anzi lo_ 
stesso Cristo5• Ne consegue una vita incentrata su Cristo, sorgente di grazia 
e di merito e modello da imitare8 : un programma di vita spirituale, che fa 
uscire da un cristianesimo di nome per vivere come Cristo e uniti a lui7• 

Recensite le ragioni che impegnano a questa unione con Cristo, il Montfort 
annota gli atteggiamenti necessari per realizzarla: pace, distacco, attenzione 

1 ••• afin que Ia 'plus severe critique, n'y lrouvUt rien a bldmer, M. Tronson superieur 
alors de Saint-Sulpice el retire a Issy, ce grand homme,la gloire et I' oracle du clerge de son 
temps, trouoad propos de changer dans Ia formule et dans I' acte de cette association ces paroles} 
Esclave de Marie en celly-ci: Esc laves de Jesus en Marie (Ibidem). 

2 Cahier de notes, p. 297. 
3 Ibidem, p. 304. 
4 Ibidem, pp. 305-306: 8 motifs· d'aimer Notre Seigneur, desunti da F. NEPVEU, De 

l'amour de Notre Seigneur Jesus Christ et des moyens de l'acquerir, Ia -cui prima ediziOne 
risale al 1684 (Cfr P. EYCKELEn, Notes et commenta~re au Cahier de notes, p. 305 a.). 

5 Ce qui fait le chrllien, estl'esprit de Jesus Christ, sa forme et sa vie; ainsi que Ia forme 
et Ia vie de l'honune est I' time . .. Le chretien est une nouvelle creature . .. St. Paul enseigne 
comme une doctrine fondamentale du christianisme, que l'Eglise est un corps, doni J. C. est le 
rhef et les fidtles les membres (p. 306). 

6 Ibidem, p. 307 dove ii Montfort annota i passi bibllci su Cristo vita del crisUani e il 
Concllio Tridentlno sull'influsso di Cristo nei giustificati. 

7 La pluspart des chretiens ne sont que des chretiens de nom, parce que Ia pluspart n•agis
sent point par ['esprit et le mouvement de J. C. (p. 308). 
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aile ispirazioni, preghicra1• In particolare il Montfort si sofferma sulla pre
ghiera, che deve esscre fatta in Christo et per Chris tum, e termiria con l'ora
zione diS. Agostino che inserira in parte nel Tratlato della vera deuozione'. 

Questa dottrina. sull'unione con Cristo non c rimasla lettera morta: 
essa diviene per il Montfort un esercizio quotidiano che lo porta ad una esc 
sperienza di na~ura mistica. Infatti il Blain rifcrisce che a! termine del perio-
4o di form3:zi~ne, il Leschassier incarica il Montfort di scrivere su questo argo
men to, nella convinzione che egli era giunto a un sublime degre d'union avec 
Jesus-Christ'. Questa scritto purtroppo non ci e pervenuto; rimanc tuttavia 
il fatto dell'interesse cristologico del Montfort negli ultimi anni di seminario. 
Esso culminera nel periodo 1701-1704 con Ia ricerca di Cristo Sapienza, di cui 
ci rimangono gli echi neUe lettere e nell'opera L'Amour de Ia Sagesse eter
nelle<. .. 

C. RILIEVI CONCLUSIVI 

Concludiamo Ia trattazione sulla devozione mariana del Montfort 
notando tre risultanze: 

I. La devozione mariana del lliont!ort a S. Sulpizio supera definitiva
mente lo stadio instintivo dovuto alia tendenza psicologica del suo carattere 
portato ad una concentrazione sulla madre. Essa diviene una devozione 

. 1 4 choses niCt$SUires pour celte pratique: I. paix . . . 2. ditachement . . . 3. attention 
aux inspirations . . . 4. les prifres et les demandes ... (p. 308). 111\lontrort prende queste 
note da J. B. SAINT-JURE, L'homme spirituel oU la vie spirituelle est traitee parses prinCipes, 
Paris, Chez Marbre-Cramoisy, 1685, pp. 756. Questa libra accanto all'altro di Salnt·Jure, 
De la connoissance et de I' amour du Fils de Dieu N. S. J. C., e Condamentale per I' Amour de 
la Sagesse iternelle del Montfort, che vi prende Ia nozione di sapienza (pp. 392·393}, 
l'appplicazione del librl sapienziali al dono di Sapienza nella linea di Salazar (p. 392), e i tre 
primi mezzi per il possesso della Sapienza (pp. 403·407). Dal (alto che II Montfort non 
annota tutto questa nel Cahier de notes si puO supporre che egli abbia composto altri 
cahiers a noi non pervenuti: questa risponderebbe al metoda adopcrato pei- Iii compost one 
del Traiti de la vraie divotion, sebbene non si escluda.che ii Montfort nel comporre le sue 
opere abbla avuto a portata di mano alcuni Iibrl non analizzati precedentemente. 

2. err Cahier de notes, pp. 309-310; Traiti de la vraie divotion, n. 67, In <Euvres compl~tes, 
pp. 528-529. 

3 BLAIN, n. 140. 
t err Letlres, 12, 14,15, 16,20 (da11702 al1704) in cui ll Montfort esprlme 11 suo deside

rlo della Sapienza, che ricerca giorno e nolle fino a trovarla e contrarre con lei un matrl· 
monio spirituale. Questi teml rltorneranno nell' Amour de la Sagt:$se iternelle, specie nei 
nn. 54,181,183, in <Euvres compMtes, pp.120, 190-191,192. 
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teologicamente fondata, inserita nella tradizione della Chiesa e rifacentesi in 
ultima analisi al piano salvifico di Dio1 • 

2. Sotto l'urto delle obiezioni dei condiscepoli, il Montfort prende le di
fese della devozione mariana, attingendo aile apologie contro i Monila Salu
laria di Widenfeld. Ne risulta un atteggiamento piil critico nel discorso su 
Maria, un approfondimento dei titoli contestati e un'assimilazione degli ele
menti validi della Corrente opposta. La grandezza di Maria e contemperata 
dalla sua umilla e dal suo nulla di fronte a Dio, Ia sua grazia e il suo potere di 
intercessione sono subordinati alia mediazione pill efficace di Cristo. La dc
vozione verso Maria none ridotta alia sola preghiera rna viene aperta all'imi
tazione delle sue virtil2• 

3. Infine Maria si inserisce nell'itinerario del Montfort come momento 
dialettico per Ia scoperta di Cristo e dell'unione con lui; E colei che garan
tisce l'ingresso nel mistero cristiano, quale cammino facile e sicuro. 

Questo senso della mediazione mariana sara ribadito nelle varie opere 
del !\.lontfort3 ; ma l'indirizzo cristocentrico proseguirA il suo corso fino ad 
assumere Ia preminenza nell' Amore del/'Eierna Sapienza, dove Cristo passa 
in prima piano e dove Maria e inserita nel movimento della Sapienza verso 
l'uomo, come prototipo delle anime degne della Sapienza e punto di incontro 
tra Dio e l'uomo•. In questo modo l'itinerario ad Jesum per Mariam non di
venta esclusivo nell\ilontfort, rna si interseca con l'orientamento complemen
tare che muove dal mistero di Cristo alia scoperta di Maria. 

1 Questa appare oltre che dall'insieme del Cahier de notes, anche dagll schemi del Livre 
des Sermons stilati con Ia caratteristica scriltura B: Ce seroiJ s'opposer a Ia volonti de Dieu 
que de pas avoir de I' amour pour Ia Ste. Vierge . .. 1l n'y a rien de plus juste que Ia divotion 
a Ia Ste. Vierge: 1.- Parce que N. S. lui-m~me lui a porte honneur eta ite soumis. 2.- f'a 

ite toujours Ia pratique de l' Eglise. 3.- apres Dieu il n'y a rien de plus parfait que Ia 
Ste. Vierge. Rien de plus conforme au christianisme, que Ia divotion a Ia Ste. Vierge . .. a 
I' esprit du christianisme . .. ti la volonte de Dieu (Le Livre des Sermons, pp. 147-148). 

z Cahier de notes, pp. 174-297. 
a Cfr per esempio Traiti de Ia vraie divolion, nn. 64, 75, 152-159, in O::uvres completes, 

pp. 525-527, 534, 582-590; Le Secret de Marie, nn. 6-23, 35-36 ibidem, pp. 445-453, 458-459. 
• L' Amour de la Sagesse iternelle tratta del Cristo-Sapienza dallc sue origin! alia 

sua storia prima, durante e dopo l'incarnazione (n. 14, ibidem, pp. 100-101).). II Montfort 
sottolinea a pill riprese il dinamismo o moto dlscensivo della Sapienza verso l'uomo fino a 
formularc il principia: La Sagesse est pour l'homme, et l'homme est pour la Sagesse (n. 64, 
ibidem, pp. 125-126). Maria C inserita in questa duplice cammino sapienziale: e la creatura 
degna della Sapienza, che l'attira nel mondo e diventa madre, padrona e trono della Sa
pienza (nn. 104-105, 203, ibidem, pp. 149-150, 205) c che guida l'itinerario dell'uomo verso 
Ia Sapienza, purificando il cuorc umano e preservandolo dal ritorno alia sapienza mondana 
(nn. 21Q-212, 221-222, ibidem, pp. 208-209, 213-214). 
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CAPITOLO XI 

' L'EMERGERE DELLA PERSONALITA' MISSIONARIA DEL 
MONTFORT E LA PRO GRESSIVA ROTTURA CON 

S. SULPIZIO (1696-1700) 

A. F. Leschassier direttore spirituale del l\lonlfort. 
B. Condotla "straordinaria'' di Luigi Grignion. 
C. Principi formativi di F. Leschassier. 
D. L'emergere della personalita apostolica del ltfonlforl e il suo rapporto con 

F. Leschassier: 
1. Fase iniziale: inlegrazione comunitaria. 
2. Seconda fase: discernimento degli spirili. 
3. Terza fase: reciproca accettazione. 
4. Quarla fase: dall'ambivalenza alia rottura. 

A. F. LESCHASSIER DIRETTORE SPIRITUALE DEL MONTFORT. 

Con Ia morte diM. Baiiyn (19 marzo 1696) inizia un nuovo periodo del
l'esperienza religiosa del Montfort, in cui i tratti acquisiti dalla sua person ali tit 
spirituale sono sottoposti al duro contrasto determinato dalla direzione del 
Leschassier. Sono gli anni della prova, che saggiano ulteriormente Ia virtu 
del Grignion provocando un'ambivalenza vocazionale che questi vincer:i man 
mano che riuscin\ a staccarsi dal canone del sacerdote sulpiziano e inserirsi 
totalmente ncll'alveo della sapicnza apostolica. Seguiamo il Montfort ncllc 
varie fasi della sua cvoluzione negli anni" chc culminano con l'ordinazione 
sacerdotalc. 

II primo problema posto al Montfort dalla mortc del Baiiyn e stato Ia 
scelta di un direttorc spirituale chc lo sostituisse. Nell'ambientc sulpiziano 
si attribuiva Ia massima importanza a tale scelta, poiche si legava a! direttore 
non solo il progresso nella vita spirituale, rna Ia stessa salvezza eterna: 
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La necessite d'un dirccteur ... est si absolue, que dans le sentiment con
stant des PCres de I'Eglise, on ne peut, sans un pCril extreme ct sans s'ex
poser evidemment a se perdre soi-mCme s'en dispenser en cette vie1. 

Il direttore spirituale non era visto come una guida alia maturita e un 
aiuto nelle scelte nel rispetto della responsabilita personale2 , ma piuttosto 
come un arbitro delle decisioni da prendere e il segno indiscutibile della volon
ta di Dio: a lui non soltanto si doveva rendere conto esatto di tutto quanta 
avveniva nella propria vita3, rna occorreva obbedire ciecamente 4 e con intera 
sottomissione, evitando di esercitaie su di lui il proprio giudizio5• -

Il Montfort si dimostra cosciente dell'importanza della scelta del diret
tore, non rivolgendosi al prima arrivato6, rna puntando sui sacerdotc sulpizia
no che supcrava i suoi confratelli nella scienza, prudenza e carit3.': Fran~ois 
Leschassier, direttore del Grand-Seminaire e futuro superiore generale della 

I L. '!'RONSON, Manuel du seminarisle, in fEuvres completes de M. Tronson, 1\llgne, 1857, 

t. I, c. 239. 11 Tronson ritorna sull'argomento nella Retraite eccUsiaslique motivando Ia sua 
artermazione con Ia visione pessimistica dell'uomo: La nicessite (d'un directeur) est absolue, 
car dans l'itaL d'infirmite, d'aveuglement eL de misere oU nous sommes, il est moralement im
possible que l'on puisse se sauver sans directeur (Ibidem, c. 1009). 

2 err G. CRUCHON, Le Prltre conseiller et psychologue, Mulhouse, Salvator, 1971, p. 26. 

3 ll faut tdcher de rendre un compte exact au directeur: actions, Lentations, inclinations, 
dispositions, emploi (fEuvres completes de M. Tronson, t. I, c. 259). Il Tronson illustra Ia 
totale apertura al direttore con il paragone dcll'acqua: II faut tout dire: Eftunde sicut 
aquam cor tuum, dil le prophete (Thren. II, 19). Epanchez votre cceur comme de l'eau. 
Qu'est-ce a dire comme de l'eau '1 Pesez Ia force de celte comparaison. Lofsque vous ripandez 
quelques autres liqueurs, il n'en est pas de mlme comme de l'eau car les autres liqueurs 
epanchees laissent quelque chose dans les vases oU elles etaient . .. mais pour l'eau elle 
s'ipanche lout entiere, et il n'en demeure rien dans le vase oU elle etait (Ibidem, c. 258). 
II Montfort riprcndert\ l'espressione Elfunde sicut aquam cor tuum, sia in uno schema del 
Livre des Sermons (p. 150), sia nclle Regles des prltres missionnaires de la Compagnie de 
Marie, n. 20, in fEuvres completes, p. 696. 

" Soumission done aveugle qui nous melle dans le mlme etat que l'apdtre saint Paul 
terrasse par JisuS-Christ, et assujetli U la puissance de sa grdce: apertis oculis, nihil videbat 
(Act. IX, 8). 0 I'heureux aVeuglement I s'tcrie saint Bernard: 0 felix caecilas I (Ibidem, 
c. 265). Poco prima 11 Tronson aveva dcfinito l'obbedienza con l'espressionc diS. GioVaimi 
Climaco: sepulcrum voluntatis (Ibidem, c. 245). • 

6 Soumettons-nous a tout; soumeltons-nous sans voulolr juger de ce qu'on nous dil (Ibi
dem, c. 265). 

e Que pensez-vous que doilllre ce direcleur que nous devOns prendre, et que nous disons 
lire si ntcessaire pour le sa lui? Vous savez qu'il est important de ne pas prendre indi/firem
ment le p'remier qui se prisente . .. de sa conduile dipend notre sa lui (Ibidem, c. 230). 

7 Appunto queste tre virli'1 sono richieste dal Tronson nel direttore spirilualc (Ibidem, 
cc. 251-254). 
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Compagnia1• Come nota un recente biografo del Montfort, F. Leschassier, 
con Ia sua fragile costituzione fisica e con· il suo temperarnento tutto misura 
ed equilibria, rappresentava l'anlitesi slessa del Grignion; e none improbabile 
che quesli lo abbia see! to perche vedeva in tale opposizione di carattere una 
ragione per essere guidato a una pill radicale rinuncia di si!2• E' difficile 
tuttavia ammettere nel Montfort Ia previsione della Iotta frontale e diulurna 
che il nuovo direttore avrebbe ingaggiata contro di lui allo scopo di formarlo 
secondo i canoni sulpiziani. 

Per comprendere questa urto occorre presentare Ia situazione com pies
siva del Montfort e del suo direttore, mellcndoli uno di fronte all'altro dal 
momenta iniziale delloro incontro fino alia rottura definiliva delle !oro rela
zioni, quando il giovane missionario proseguirA per Ia sua via nella libertA 
.della sapienza apostolica. Bisognenl. per tanto fare il punto delle due 
personalita spirituali che si sono trovate di fronte agli inizi dell696 delinean
done Ia costituzionc psicologica, gli intenti e le motivazioni, noriche i condi
zionamcnti dovuti all'ambiente e all"epoca nella quale sono vissuti. 

B. CONDOTTA "STRAOnDINARIA" DI LUIGI GRIGNION 

I precedenti capitoli hanno of.ferto alcune linee che caratterizzano l'es
perienza spirituale del Montfort e ne configurano Ia fisionomia acquisita nei 
primi quattro anni di soggiorno parigino. 

Sotto Ia guida di La Barmondiere e del Batiyn, con i quali sintonizzava 
spiritualmente, il giovane chierico ha percorso alacremente il cammino della 
perfezione: Ia sua vita di pi eta si e fatla piil' intensa e piil nutrita dalla frequen
za sacramentale, l'esperienza di Dio pill continua! la devozione marialla pill 
interiorizzata, Ia dedizione a! prossimo piil collaudata mediante lo svolgi
mento dell'opera catechistica, Ia poverta, Ia mortificazione e l'obbedienza 
maggiormente provate. In una parola, tutta Ia vita spirituale' del Montfort 
appare contrassegnata dal progetto cosciente e personale di prepararsi a! 
sacerdozio e al compito missionario attraverso l'assimilazione costante della 
scienza dei santi, posta come primo valore da perseguire nell'esistenza. 

Nessuno dei segni morali, che testimoniano una vita posta sotto l'a~em
pimento della volonta <li Dio, si puo dire che manchi nell'esperienza vitale del 
Montfort a! suo ventitreesimo anno di eta. 

1 Per Ia tigura del Leschassler, cfr. quanto abbiamo detto nel Cap. VII, pp. 163-165. 
1 H. DANIEL, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., p. 40. 
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E tuttavia l'insieme della vita spirituale del Grignion costituisce un 
problema peri suoi condiscepoli e forma tori, che non tralasciano di giudicarlo 
come un uomo dalla condotta slraordinaria1, contemporaneamente stran8. e 
original e. 

In realta il comportamento del seminarista bretone presenta due di
mensioni problematiche, che non si pul> tralasciare di esporre prima di studia
re Ia posizione assunta dal Leschassier. 

Indubbiamente Ia costituzione psicologica del Montfort, al di hi della 
serieta e impegno nella vita spirituale, presenta degli aspetti difettosi, che 
non mancano di manifestarsi esteriormente in seno alia commiita· sulpiziana. 
Si notano in lui un comportamento malaccorto, inadeguato, senza elasticit3.', 
una tendenza alia concentrazionc che genera una difficolta di integrazione 
comunitaria, i singulti e sospiri che gli sfuggono nell'oraztone dinanzi ai com
pagni, una pulsione istintivamente aggressiva che Io spinge ad interventi di 
zelo inusitati e ad una disciplina penitenziale molto dura cd eccessiva, e infine 
una relazione verso Ia Vergine che catalizza Ia sua affettivita. Questo com
plesso di indizi comprova l'ipotesi di lavoro avanzata da R. Lagueux e L. 
Perouas, che riscontrano nella psicologia del Montfort un blocco affettivo do
vuto alla non riuscita identificazione con l'immagine paterna. L'arresto o 
disturbo dello sviluppo psichico avril un influsso negativo sui comportamento 
del Grignion, azionando meccanismi inconsci da lui riconosciuti solo al ter
mine della sua vita quando ammettera di avere delle singolarita dovute alia 
naturae di cui non si riterra responsabile2• Fin dal seminario egli vivra sotto 
il peso di tali condizionamenti, accettandoli progressivamente come mezzi di 
santificazione. Purtroppo Ia direzione spirituale del Leschassier non e 
stata in grado di liberare l'affettivita del Montfort inserendola nel dinamismo 
dell'amore e della maturita personale. II carattere somalotonico o collerico 
del Grignion3 sara anzi ulteriormente represso, sicchC Ia sua aggressivita sten-

1 err BLAIN, nn. 51, 82, 97-98. 
i Il me ripliqua que s'il avail des manieres singulieres el extraordinaires, c'itait bien 

contre son intention; que les tenant de la nature, il ne s'en apercevail pas, el qu'itant propres 
a l'humilier, elles ne lui itaienl pas inutiles (BLAIN, n. 263). 

3 Il carattere del Montfort e stato analizzato in due studi: B. CERUTI, Diagnosi tempera
mentale diS. Luigi Maria Grignion da Montfort secondo il paradigma della Sheldon, Test di 
psicologia differenziale presso l'Instituto pedagogico francescano, Roma 1970, pp. 69; 
L. BEAULIEU, Psychographie de Louis-Marie Grignion de Montfort, in Perspectives Monl
fortaines, 1966, n. 1, pp. 25-61. Seguendo lo schema dello Sheldon, il primo conclude che 11 
Montfort fu un somatotonico; iJ secondo adotta Ia c1assiticazione dl Le Senne e caratterlzza 
11 Montfort come collerico. Ambedue convengono nel rilevare 11 bisogno dl agire, l'impul-
sivita, Ia pulsione energetica del carattere del Montfort. I · 
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tera a diventare una~ forza costruttiva in ordine all'equilibrio psicologico e allo 
stesso regno di Dio che proclamera. 

La seconda dimensione problematica dell'itinerario spirituale del Mont
fort, strettamente collegata con Ia prima, C la particolare concezione del
l'ideale di vita. L'enorme pulsione energetica della sua psicologia, tr~svaluta
ta in radicalismq evangelico, lo aveva condotto ad atteggiamenti che si al
lontai1ilvano llettamente dalla misura e moderazione introdotte dal Tronson 
nella spiritualitil sulpiziana. 11 periodo parigino e caratterizzato dalla ten
'cienza del Montfort ad andare oltre le prescrizioni regolamentari, sia nella po
:Ve!ta vista come reale mendicita pill che come disintcrcsse, ... sia nella mortifi
cazione corporale spinta ad una pericolosa intensita, sia nella vita di pietA 
prolungandone insaziabilmente le pratiche, sia nella devozione alla~Vergine 
portata aile ultime conseguenze fino alia schiavitii, sia nell'amore del prossi
mo convogliato nella prospettiva missionaria1, sia infine nel rigetto della 
mentalitil. mondana che si esprimcr:i in zelo improvviso e combattivo. 

Come abbiamo notato precedcntemente, il Montfort ha assimilato Ia 
spiritualita sulpiziana nella linea di Olier-Baiiyn, ricca di dinamismo aposto
Iico, inventiva, rnisticismo. In un periodo in cui il Pctit-SCminaire rischia 
di dimenticare il primitivo fervore, egli rivive Ia tradizione, soprattutto dan
do nuova consistenza all'associazione della schiavitil verso Maria e introdu-
Cendo nuove pratiche religiose2• .,. 

Tra questo orientamento e quello del Leschassier era inevitabile lo 
scontro: ne descriveremo le vicende dopo aver fatto conoscenza col metodo 
formativo adottato dal direttore sulpiziano. 

"C. PRINCIPI FORl\!ATIVI DI F. LESCHASSIER 

Fran~ois Leschassier (1641-1725) era certamente il pers~:maggio pill quo
tato, dopo il Tronson, dell'ambiente sulpiziano degli anni 1690-1700. Nulla 
si puO dire contro la sua rettitudine ffiorale e il suo senso di responsabilit:\; 
tuttavia per temperamento e per orientamento spirituale, egli appare un 
tipo notevolmente diverso e perfino antitetico· rispetto al Montfort. 

1 Cfr Letlre 5, in CEuvres completes, pp. 14-15. E' da notare come l desideri missionari 
·~spressi dal Montfort in questa Iettera del dicembre 1700 si riferiscono anche ·al perlodo del 
seminario: 1l me vient, comme a Paris, des dis irs . .. (ibidem, p. 14). 

t Cfr BLAIN, nn. 72, 76. 
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Di !ragile costituzione e di salute ._cagionevole1, il 'Leschassier* si 
puO facilmente catalogare nel tipo deon~otoni.~o ben car~tterizz_~~o da Rol
da~ sulla scia della Sheldon2 : Ia sua tendenza all'introversione, lo trat
tiene ctil dinamismo apostolico3 ; Ia facilit3. alia rifle'SSione .... e ... all'auto
analisi;~ gli offre Ia possibilit3. di conoscere tutti gli angoli del proPrio io, di 
mantenere i segreti rna insiemc di rendersi indeciso tra le varie soluziO~ 
ni4 ; Ia freddezza emozionale gli impedisce talvolta di sintonizzare. con il 
prossimo e lo porta ad un atteggiamento di durezza e ,_inc9mpren_sione6; 
Ia debole costituzione non gli consente di aspirare aile grandi macerazioni: 
piuttosto che prendere l'illiziativa preferir3. sopportare con r3sseg'nazione le 
difficoltA della vita6 ; il sentimento del dovere e della responsabilita;·· lo 
inclina a mettersi a1 servizio completo di Dio, adempiendo Ia sua volonta 
fin nei minimi, particolari e giudicando con diffidenza vie eccezionali e voli 
mistici 7• 

' 
1 II BLAIN, parla della petite santee faible complexion del Leschassier (n. 89); tale notizia 

~ confermata dal GossELIN che riferisce sulle injirmiUs habiluelles del medesimo (Mimoires 
sur M. Leschassier: ms. c., p. 102). La corrispondenza del Tronson riferisce sulla malattia 
mortale avuta dal Leschassier nel dicembre 1690, quandO si ~ pensato a porf~gll il Viatico 
(cfr Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. III, pp. 127-129). 1 

2 Cfr A. RoLDAN, Ascetica e 'psicologia. Introduzione' all'ascetica dilferenziale, Romil, 

Ed. Paoline, 1965, pp. 80.81, 121-145. ·, 
3 La vita di Leschassier e trascorsa tutta a S. Sulpizio, delcgando altri confratclll per le 

vtsite ai seminari (Cfr Registre des Assemblies . .. , ms. c., pp. 440, 464). Egli proporrA 
costantemente l'a~ore alia vita nascosta e al ritl;o (Cfr infra, p. 232). -

' 11 Leschassier manifesta l'i~decisione sPCcie qUando deve dare un giudizio su altre 
persone: se manca un elemento o dei particolari di umi questionc evita di pronunciarsi 
(cfr lettera al Montfort del 3 novembre 1701, in (Euvres completes, p. 30), oppure presenta 
gli aspetti negativl e positivi lasciando ad altri Ia decislone (cfr lettera al Vescovo di P~l
tiers, allegata al volume 1551 del processo di Canonizzazione, Archivio Vaticano). 

5 Cfr infra; p. 238. ' ' " ' • 

6 Nelle Maximes spirituelle& (ms. Archives S. Sulpice, raccolta Leschassier dovuta alia 
mano di M. Guyton, segretario del consiglio sulpiziano dal 18 ottobre 1722 al 18 febbralo 
1723) il Leschassier commenta Ia massima Vaut mieux souffrir qu'agir, suffragandola con 

nove motivi, tra cui il seguente: Soulfrir rappelle aDieu, etl'aclion trls souvent nous dissipe 
el fait oublier N. S. 

7 11 senso della responsabilit3. si acuisce In Leschassier in alcune occasioni particolarl, 
come quando viene eletto superiorc generale o quando deve presentarsi al Card. De Noailles 
che vuol togliere le facoltl\ al seminario come aveva fatto col Gesuiti (cfr GossELIN, Mimoi
res sur M. Leschassier, ms. c., pp. 8-12, 29 sg.). L'osservanza delle piccole regole C racco
mandata dal Leschassier ai suoi corrispondenti (ibidem, p.149) ed ~ lodata specie alia ~orte 
dl M. BaOyn, giunto alia perfezione me~lante la f~dilili aux petites ch_oses (GosSELIN, 
Notice sur Monsieur Baiihin, ms. c., p. 398). 

228 



La progression rolluracon S. Sulpizio 

Tale indole temperamentale porta il Leschassier ad assimilare vitalmente 
ii clima spirituale instaurato dal · Tronson. Daile lett ere, dagli scritti e dalle_ 
testimonianze biografiche1 risultano le Iince fondamentali che hanna di
retto il suo comportamento: 

Innanzitutto il senso dell'equilibrio e della misura, condensate nella 
frase cara al Tronson: Inter utrasque nimietates discretione moderante·gra
diendum est2 / ,spinge il Leschassier a .. optare sempre per il giusto mezzo 
lantana dall'eccesso e dal difetto. Si spiegano cosl i suoi intervcnti contra 
le idee temerarie dei giansenisti3, contra le esagerazioni della disciplina 

1 Le lettere del Leschassier si trovano 'net 15 volumi manoscrit~i della CorresPondance de 
M. Tronson, trascritte dal segretario del Consiglio sulpiziano M. Bourdon fino all'anno della 
sUa morte (1709). Una di queste e· stata pubbllcata da L. BERTRAND, in Correspondan;e de 
M. Lou-is Tronson, t~ III, pp: 563-565: mentre d(igU estratti sono riporiau da GossEL.IN1 
MtinoiTes sur"M. Leschassier, ms. C., pp. 103~149. Per· le letiere che si riferisconO al ilon't! 
fo;t utilizzo Ia copia fatta daM. Famon nel1843, 8.JIEigata at volume 1551.del proc~sSo'di 
Canonizzazione e conservata nell'Archivio Vaticano:· Extrait de dive~ses lettres conce~Ttant 
le vinirable serviteur de Dieu L. M. Grignion de Montfort. Quanto agli altri scritti di Les
chassier sono da citare: De l'espril de Ia Compagnie des prUres de Saint Sulpice; .Maximes 
spirituelles; Divers papiers relatifs au temps de 1\f. Tronson et de M. l.eschassier, etc., 
contenente tra l'altro un Commentaire de M. Leschassier sur I' esprit de M. Oller, Pietas 
Seminarii S. Sulpitii; alcune prediche come Pour Ia feste de l'intirieur de Ia T. Ste Vierge, 
e quelle riportate dal Montfort nel suo Livre des Sermons sui seguenti argomenti: ·Amour 
propre (pj>. 99-100),c Bapllme (p. 125), Conformiti Ct Ia volontt de Dieu (p. 144), Elus en 
petit nombre (p; 156), En fer (p. 166), Etat ecclisiastique, De la sainleti (p. 171), L'excellence 
du Trfs-Satnt Sacrement (p. 185), Les outrages que l'on commet contre N. S. au Saint Sacre
ment (pp. 185-186), Emptchements des fruits de la Communion (p. 186), Imprudences des 
enfants de lumiere (p. 235). 

1 Cfr Manuel du-siminariste, in·muvres completes de M. Tronson, o. c., t. I, p. 233; 

Lettre 9. l'J::v~que d' Arras, in Correspondance de M. Tronson, ms. c.', t. I, p. 16. 
3 II Leschassier pone un enlier elolgnement de toutes les nouveau tis come primo elemento 

del1o spirito diS. Sulpizio (De I' esprit de la Compagnie ... , ms. c., n. 1). La·vigilanza su 
questa materia appare chiaramente dal Registre des Assemblees, per cscmpio quando il 
LesChassier e incaricato di scrivere a !\f. Eyrand, direttore del Seminario di Clermont che 
avoit parM en quelque rencontre comme parlenl les Jansinisles (2 oct. 1698, p~ 389). Pu~ 

lasciando ai scminaristi una raglonevole liberta relativa alia lettura dl autori sospetti 
(Cfr GossELIN, Memoires sur M. Leschassier, ms. c., p. 25), i1 Leschassier mostr~ Ia sua 
preoccupazione peril diffondersi delle idee gianseniste nella Icttera del 13 giugno 1701 al 
Generate dClla Ccrtosa di GrenoblC: On fait tous les jours courir des libelles d'une exlr~me 
hardiesse sur le fait du Jansinisme. Il en paroil une qui ne menage nullement la censure 
faile l'an passe pti.r Messieurs de l'assembUe du Clerge de cetle proposition: Le Jansenisme est 
un fantdme. Cela fait voir. qu'on a besoin.plus que jamais de personnes qui soient fermes 
pour defendre Ia doctrine et Ia conduite de l' Eglise conlre les nouveautez (Correspondance de 
M. Tronson, ms. c., t. I II, p. 255). 
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peniteilzia]el e delia pieta eccessivamente concentrata2, come pure cOntra 
posizioni minimiste o ipercritiche nel dominio della fede3 • 

In particolare viene riconosciuta la sua prudenza sia neUe risposte ai· 
suoi numerosi corrispondenti4 sia nel comportamento adottato di fronte al 
Card. De Noailles componendo un difficile accoTdo tra l'ubbidienza a Roma 
e il rispetto per il Vescovo diocesano6 • 1 

In secondo luogo, il principia dell'uniformita come elemento~ di coesione 
comunitaria, spiega la diffidenza di _Leschassier per ogni manifestazione di 
originalit:l. Egli commenta accuratamente la massima: Non esse singularem: 
sed in communibus non esse communem, vedendo nella singolarit:\ un segno 
di orgoglio, che contrista il prossimo, causa gelosie, e contrario allo spirito 
della comunit<'t ed C condannato da tutti i maestri della vita spirituale6• II 
rimedio allo spirito singolare, lungamente descritto c bersagliato dal Tron
son7, e peril Leschassier un comportamcnto esteriorc ordinaria, che consiste_ 
nel seguire in tutto Ia comunit<'t nel cibo, nella ricreazione, negli esercizi di 
pieta. e nella mortificazione-8, mentre tutti gli sforzi dovranno concentrarsi a com
piere le azioni ordinarie con interiori disposizioni di fervore, di am ore e di unione. 
a Cristo9• In questo contesto e comprensibile l'intenzione del Lcschassier di 
ridurre il Montfort al ritmo uniforme della comunitU10, cercando di abolire 

1 Oltre ai passi riportati dal Blain sull'argomento, cfr pure le lctterc lnviate dal Leschas

sier aM. Levesque, in cui riporta Ia massima: Non in sola abstinentia cibi stat nostra summa 
jeiunii (Correspondance de .M. Tronson, ms. c., t. III, p. 245). ABe ausUriUs qui 4claleroient 
aux lfeux du monde, il Leschassier riticne di doversi prefcrire Ia masslma attribulta 8: 
S. Giovanni Berch mans: Mea maxima_ poenitentia, vita communis (De I' esprit de Ia Com
pagnie, ms. c., p. XIII). 

2 Cfr BLAIN, n. 93. 

3 Ctrsupra, cap. VII, pp.170-171. 
4 Seton Ia remarque de M. Garnier, quoique les lettres de M. Leschassier soient ordinaire

ment beaucoup plus courtes que celles de M. Tronson, elles son[ toules marquees au coin de Ia 
plus grande prudence (GossELI~. Memo ires sur M. Leschassier, ms. c., p. 103). 

6 Ibidem, p. 12. 
6 Maximes spirituelles, ms. c., maxime 42. 
7 II Tronson ne parla negU Examens parliculiers, (o. c., pp. 44-45) e in modo pill detta

gllato nel Manuel du siminarisle, in rEuvres completes de M. Tronson, t. I, c. 10. 
8 Que faut-il {a ire? Pour l'exUrieur suivre Ia CommunauU en tout. M~me nourrilure 

autant que Ia sante le permel. M~me ricriation, mlmes exercices. Point de grimace. Rien 
sans ['avis du directeur. Que si on permet plus d'oraison, de mortifications, de jeO.ne que les 
autres cacher ces sortes de singulariUs autanl qu'il se peul (Maximes spirituelles,l. c.). 

9 In communibus non esse communem. Dispositions intirieures les plus saintes qu'il se 
pourra . .. Omnis gloria filiae regis ab inlus. Amour, union a N. S., abnigalion de nous 
mimes, etc. (ibidem). In margine il Leschassier riporla Ia frase diS. Bonaventura: In com
munibus sit {ervoris aflectio specialis. 

1° Cfr BLAIN, n. 97; GnANDET, p. 12. 
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in lui ogni espressione capace di destare meraviglia nell'ambiente1 e inten
sificando una formazione che parta dall'interno2 • 

lnoltre l'impostazione doverlstica della vita, b3.sata sulla scrupolosa os
servanza del regolamento, espressione della volonta di Dio3, conduce il Le
schassier ad insistere sugli usi ricevuti dalla tradizione contra ogni novit:\, 
secondo il detto riportato dal Tronson: Novitas fllia temporis, mater per
turbationis4. 

L'aspetto perlionalistico della vita cristiana, presente nell'insistenza del 
Leschassier ad attuare una· unione continua con Cristo e a curare soprat
tutto l'attcggiamento interiore della virtUii, rimane coartato nei limiti del 
regolamento e delle prescrizioni particolareggiate6• 11 presente e modellato 
sui passato ed esclude non solo le novita dottrinali di tipo giansenista, rna 
anche il credito aile visioni e rivelazioni private tanto gradite alla mentalita 
popolare7• La svolta'anti-mistica determinata dai colloqui di Issy e dalla con~ 

1 II Leschassier clta Ia (rase: Qui fac.itquod nemo, mirantur omnes (Maximes spiriluelles, 
l. c.), cui fa riscontro l'affermazione del Blain con Ia quale osserva che nel Seminario di 
S. Sulpizio il ne se passe rien qui puisse choquer les yeux elles oreilles (BLAIN, n. 97). 

z Tale tema e svolto dat Leschassier in un sermone dove dice fra l'altro: llfaul commen-. 
cer par former l'intirieur; c'esll'importanl avis que Dieu nous donne dans l' Ecrilure: Facile 
vobis cor novum el spiritum novum ... Sans cela les exercices du rfglemenl tout sanclifiants 
qu'ils soient en eux mesmes seronl inutiles pour nous s'ils ne sonl animes des dispositions 
intirieures (Pour la feste de l'intirieur de la T. Ste Vierge, ms. Archivio di S. Sulpizio). 

3 Cfr TRONSON, Examens particuliers, o. c., pp. 51-52; BLAIN, n. 106. 
4 C(r GossELIN, Memoires sur AI. Tronson, ms. c. p. 183. II rinnovamento proposto dal 

Leschassier e vista come una restaurazlone o ritorno a pratiche raccomandate dall'Olier e 
dalla tradlzione sulpizlana (Cfr GossELIN, Mimoires sur 1\1. Leschassier, ms. c., pp. 11, 88, 
97). 

5 Cfr il preambolo del manoscritto De l'espril de Ia Compagnie. Sull'unione a Cristo, l1 
Leschassler ha lasclato un magnifico testa nella lettera de112 settembre 1702 (Cfr FAILLON, 
Vie de M. Olier, o. c., t. III, p. 71); egli raccomanda tale unione specie agli ecclesiasUci: 
Non le leneat catena ferrea sed catena Christi (cfr Pour Ia feste de l'inUrieur de laT. Ste. 
V ierge, ms. c.). 

6 Tra le masslme dell'amor proprio opposte a quelle della Spirito Santo, il Leschassier 
pone ll disprezzo del1e piccole cose: LeSt. Esprit dit: Qui spernil modica paulatim decide!. 
C'esl Ur, dill' amour propre le grand argument des gens de la communauU; voila leur balterie 
ordinaire. Bagatelle: moquez-vous de cela, allez a l'essentiel (MoNTFORT, Le Livre des ser
mons, p. 99). 

7 Le lettere del Tronson a~testano il suo atteggiamento diffidente per ogni manifestazio
ne straordlnarla e miracolosa: Les voies extraordinaires ne sont pas de notre gotlt . .. tenez
vous toujours ferme a l'obiissance et ne quittez point les voles communes (marzo 1691). 
Le siminaire de saint-Sulpice ni par visions ni par rivetations. La foi elles r~gles communes 
que l' Eglise nous donne nous suffisent (2 febbraio 1692). Cfr Correspondance de M. Louis 
Tronson, o. c., t. II, pp. 309-311. La posizione del Consiglio sulpizlano coincide con quella 
del Tronson come appare dalla riunione del 24 giugno 1698: On a examini si les Religieuses 
de Langeac demandenl avec insistance par 1'.1. Saget une attestation en forme de ['apparition 
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danna di Fenelon, confermeranno lo psicologismo e razionalismo insiti nella 
spiritualitA sulpiziana, determinando Ia preoccupazione della salvezza e perfe
zione individuate mediante l'adempimento esatto del proprio doveie1• 

InfinC•i'ideale del prete dedilo al cullo determina il• Leschassier a pro
porre costantemente la santificazione sacerdotale attraverso' l'amore alia vita·· 
nascosta e ritirata;· concentnita nell'adorazione euCai-istica e' nella decora
zione della chiesa2• Egli chiede ai sulpiziani non solo uno spirilo di !nOrte 
al mondo e alia sua incntalit3, rna anche una separazione socioloSica da "ogni 
contatto che possa· impedire il to tale servizio del clero3 , fino a ritenere mio· 
stato violento Ia permanenza fuori del seminario e della comunitA4• Questo 
orientamento formativo diviene pill acuto nel Leschassier, essendo egli nella' 
necessit3 di trovare reclute per Ia Compagnia di S. Sulpizio sollecitata dalle 
richieste per i seminari delle varie diocesi della Francia5 • Il dinamismo mis-

miraculeuse de la' Mtre Agnes de Jesus a .u. Olier, par quelques anciilts de Ia matsOn ... 
On n'a pas este d'avis de Ia donnfr parce que les visions ne sonl gueres de saison dans ce temps 
cy, les esprits d'aujourd'hui n'esta.nl point disposez a bien recevoir ces sortes de choses e:tra
ordinaires (Regislre des Assemblies, ms. c., pp. 384-385. 

1 1110 marzo 1695 si firmano i 34 articoli di Issy e i112 marzo 1699 e condannata I' opera 
di Fenelon~ Maximes des Saints: con tali alti Ia posizione dei misticl divCnta delicata. II 
crcpuscolo dei mistici preannunciato nel 1680 diventa una rea1t8 (Cfr L. Coo NET, Crepuscule 
des mystiques, o .. c., 1958, pp. 55,212, 302). ULeschassier scrive una lettera aM. Delpy 
discolpando S. Sulpizio da ogni connivcnza con i1 quietismo e con FCnelon; in partlcolare 
aderisce ai 34 artlco1i e condanna come disposition lrts criminelle l'indiffefenza per Ia 
salvezza o dannazione (Lettera del10 marzo 1697,in Correspondance de M.Louis Tronson~ 
o .. c., t. lll, p. 563·565). 

2 II ritiro c l'orazione sono elcmentllmportanti dcllo spirito della Compagnla diS. S_ul
pizlo (cfr De I' esprit de Ia Compagnie,"ms. c., nn. III, XV); anzi I'Assemblea sulpiziat'a del 
6 dlcembre 1705'-giunge ad affermare Che l'espril iirterieur et de retraite qu'ori a gardi 
jusqu'a preserit est le veritable caracttre de celui de St. Sulpice (Regis ire des AssembieeS, ms. 
c., p. 499.). • • • 

3 Par ce mlme esprit, on renonce au commerce du monde, aulantque l'obeissance le sOulfre; 
on alnie la vie cO.chte; on retranche leS visites ... Etant ainsi dlgage de Joules choses, on se 
doitne tout entier au service du Clergi . .. (De I' esprit de Ia Compagnie, ills. c., nn. VII-X). 

" On se trouve comme dans un itat violent et hors de son centre, quand on est hors du- simi
naire el separi de Ia communaute (ibideiit, n. X). 

6 La mancanza dt personate adatto e II motlvo del rifiuto del Tronson e del Leschassier 
alia richiesta inststente di Fenelon, che voleva a11idare ai sulplziani Ia direzlone ·del Seffit
nario di Cambrai (cfr. Correspondance de ~1. Louis Tronson, o.c., t. III, pp. 160-165, 168; 
GoSsELIN,, ftUmoires sur M. Leschassier, ms. c., pp. 209-211). II Consiglio sulpiziano sl 
vedra costretto a contravvenire alla prassi dell'Oiier che non a·veva mal fatto opera di 
reclutairiento (Cfr Correspondance de 1\1. Louis Tronson, o: c., t.• I, p. 281) incaricandosi 
di pagare Ia pensione di diversi ecc1esiastici a condlzione che siano dispostl a entrare 
nella Compagnia (cfr Registre des Assemblies, ms c., pp. 334, 343, 363, 385-386, 400, 
ecc.). 
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sionario e pastorale.dell'Olier viene in tal modo posto in sordina, e il Leschassier, 
al seguito del Tronson, rifiuta costantemente di Iegare al seminario una 
comunit:.\ dedita aile missioni al popolo1• Si aggiunga l'aspetto della dignit3. 
del clero che non permette ai preti di scendere dalla loro classe sociale2 e sf 
comprender:\ la netta divergenza del sacerdote Secondo il carione sulpizhiOo" 
con il tipo di missionario itincrante e povero tra i poveri cui si sentiva at-
tirato il Montfort. .• 

- •. ~ • • ., I H 

D. L'EMERGERE DELLA PERSONALITA' APOSTOLICA 
DEL MONTFORT E. IL SUO RAPPORTO ' 

CON F. LESCHASSIER 
'·' 

Le relazioni tra ii l\folltfort e i1 Leschassier costituiscono uh problema che' 
non ha mancato di attirare l'attenzione dei bidgr~fi e degli specialisti delia 
direzione spirituale3• Tale problema e stato tuttavia affrontato sotto l'ango"io' 
apologetico, a cominciare dal Blain che dividendo Ia sua amicizia con i sul
piziani e col Montfort tenta di scagionare sia Ia cond.otta del Leschassier ~hJ 
quella del suo con,9.isc~polo ri_chi~mandosi a una visione sopran~Jat!J_r_alistica'. 
II meinorialist~ ~~lpizi~no Gosselin si schiera a favore dei suoi confratelli e ne 
giustjfic~ I'apparenle severitO. in nome della convivenza comunitaria che non 
ammette singolaritil e difetti di cui il Montfort si sarebbe Iiberato una volta 

,, 

1 Tipico escmpio di questa mcntalitA e il rapporto di S. Sulpizio con la ComunitA di 
S. -~lcmente a ~antes. Tra lc varie ragioni che spingono il con_siglio sulpiziano a riflutarne 
Ia dtrezione, ritorna lnsistentemente la scguente: parce qu'il y a une Cure qui est annexie et 
qu'uit des- 'principaux employs de cette CommunauU sont les Tnissions, ce qui ne convient 
guere avec Ia conduite des Siminaires qui fait le plus essenliel de notre vocation (Registre des 
Assemblies, ms. c., p. 319, 30 lugUo 1693). La stessa ragione e ripctuta i124 novembi-e 1700 
(ibidem,' p."418), 1113 gennalo 1701 (p. 420) e il31 dicembre 1701 (p. 437). Scrivcndo a 
M. Du Gast, rcttore di S. Clemente a Nantes, il Leschassier riafferma Ia motivazione: 
Nous croirions nous iloigner de notre inslilut si nous nous donnions.aux missidns (Lettcra 
dC110 settcmbre 1700, to" Co.rrespo~dance de M. Tronson, ms. c., t. III, p. 216). 

z Questo aspctto della cultura clericale non C mcnzionata csplicitamentc dal Leschassler, 
rna esso fa parte del1a concc-zio.ne deHa povertl\ sulpiziana faha di'disintCresse e amore at 
poveri, rna contraria alia men dicit!\ (cfr supra, cap. VI, p, 132.).•· Lo stcsSo si dlca del Blain 
che menzlona Ia dlsconvenienza per lo stato clerlcale di camminare a pied! nudi (n. 94), 
rna implicltamente egll fa riferimento alia dlgnita ccclesiastica ognt volta chc e scioccato 
dalle slngolaritl\ del suo amico. 

3 Cfr particolarmentc: H. DANIEL, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., pp. ~9-
83; H. MARTIN, Discernement des esprits et direction spirituelle, in DS, t. III, cc. 1281-
1286. • 

'Cfr BLAIN, ml. 97, 120, 170-173. '"'' 
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giunto a un grado elevato di perfezione1• I biografi del Montfort invece si 
ribellano alia chiusura mentale del Leschassier, che non ha saputo compren
dere Ia grandezza morale e le doti del futuro missionario, il quale viene dichia
rato villima delle inintelligenze2• 

Le pagine precedenti tracciano il quadro psicologico e ambientale, nel 
quale si inseriscono le vicende della direzione spirituale del Leschassier, e of
frono gli elementi per una valutazione complessiva. AI di Ia delle intenzioni e 
della virtu del direttore. sulpiziano e del futuro missionario, il contrasto e de
terminato da una diversa corrente spirituale alimentata dall'opposizione 
temperamentale. 

Piu che raggruppare in forma sintetica Ie dimensioni del rapporto Le
schassier-Montfort, cerchiamo di cogliere le fasi del suo sviluppo inserendovi i 
fatti piu salienti occorsi al Montfort nel periodo anteriore al saccrdozio fino 
alia rot~ura definitiva conS. Sulpizio. 

1. Fase iniziale: integrazione comunitaria. 

La relazione Montfort-Leschassier inizia sotto il segno della' reciproca' 
fiducia e del senso della responsabilita~ II Montfort conosce i suoi doveri verso 
il direttore da lui scelto per Ia guida della sua vita spirituale ed e senza dubbio 
disposto all'apertura di cuore in/era, sincera, pronta e sollomessa, in cui fa 
consistere l'atteggiamento fondamentale della direzione3• Egli manterra 
costantemente questa disposizione fino a poter confidare piu tardi al Blain di 
D.on avere mai disubbidito al suo direttore"; tuttavia si deve essere accorto fin 
dai primi contatti che il Lesch3ssier non era facile 3ne Concessioni ottenute dai 
precedenti direttori spirituali'. Infatti il Lcschassier accettando Ia dir~zione 
del Grignion era fermamente intenzionato ad applicare i principi collaudati 
dalla tradizione sulpiziana, capaci di trasformarlo in un huon elemento della 
comunita seminaristica ed eventualmente della Compagnia di S. Sulpizio6• 

Dall'esame del regolamento particolare7, dai colloqui e dal comporta
mento del Montfort, il Leschassier ha nota to senza difficolta Ia presenza d\ 

1 GossELIN, Mimoires sur M. Leschassier, ms. c., pp. 220-221. 
I L. LE CRoM, Un ap~tre maria!, o. c., p. 69. 
3 Cfr lo schema Obligation d'avoir un directeur in Le Livre des Sermons, ms.· c., p. 150. 
" Mais comment puis·je saooir qu'il n'a jamais disobei? Je le sais de lui mime. C'est un 

Umoignage qu'ilfut oblige de se rendre ... (BLAIN, n. 113). 
6 Ibidem, n. 92. 
e Cfr supra, p. 232. 
7 Mr. Leschassier ... ayant ou son rlglement parliculier ... (J. GRANDET, La vie de 

Monsieur de Grignion de Montfort, p. 10, L' Echo des Missions, n. 218, oct. 1951). 
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quello esprit singulier i-itenuto dal Tronson come incompatibile con lo spirito 
del seminario'. La descrizione dettagliata latta da questi in una delle sue 
conferenze e il ritratto del seminarista Grignion, nel senso non del difetto rna 
dell'eccesso: 

Or cet'"' esP-rit (singuiier) paratt principalement en trois chases: dans les1 

'chases sing~lieres que I' on fait; danS Je temps oil on les fait: dans Ia ma
niCre dont oli les fait. 

1. Dans les chases que l'on fait qui sont singuliCres; o~ fait plus au 
mains de retraite que~~~ autres; au jellne plus souvent, on communie plus 
souvent, on trouve trap ou trap peu d'austerite dans Ia maison, on veut 
faire ou mains ou davantage: Reprehensibile· est divirsum habere cullum, 
ubi non est diversum propositum (lsid. Hispal., in Reg. monarch., cap. 
12).' ' ,· 

2. Dans le temps oil on les fait:· on vent parler, lorsque les autres gar
dent Je silence; on se retire en sa chambre, lorsque la communaut~ se 
recree ou on se recree, lorsque Ja communaute se retire; on veut faire orai-~ 
son, lorsque les _autres disent I' office, etc~ · --

3. Dans Ia maniCre dont on fait les chases, avec une certaine affection, 
avec un air plus melancolique, avec des gestes et une contenance plus re-. 
cherches ou plus negliges, avec un exterieur plus mortifie, ou plus dissipe: 
marques de l'esprit singulier que l'on doit eviter par-dessus tou~ dans les 
communautes, dit saint Bonaventure:- parce qu'encore que cela se fit 
quelque fois par un bon principe·: et que quelques-uns s'y portassent pour 
6viter ia pr~somption, cavendum ne, dum nimis evilatur praesumptio," 
inordinationis accedat confusio (Bonav.)2 • 

, Di fronte aile evidenti singolarit:l. del Montfort quanto aile cose, al tempo 
e a! modo', il Leschassier adotta il metodo della misura e della moderazione: 

1 Cfr supra, cap. VII, pp. 155-158. U_f!_a sommaria descrizione dell'esprit singulier e data dal 
Tronson net suoi csami particolari: N'avons-nous poif!-l I' esprit singulier, ne pouvanl nous 
assujellir aux pratiques et aux rtgles communes, cherchant souvent a nous distinguer par tes 
choses singulieres que no us faisons, ou par le temps auquel nous les falsons, ou par Ia manitre 
doni nous affectons de les faire? In omnibus fuge singularitatis nolam, dit saint Bernard 
(L. TnoNsoN, Examens particuliers, o. c., pp. 44-45). 

t Manutl du stminariste, in (Euvres compMtes de Tronson, o. c., t. I, c. 10. 
8 II Montfort si distingue fin dal suo ingresso nella ComunltA del La BarmondiCre perle 

sue austerita. straordinarie, per Ia sua frequenza alia comunione, per il ringraziamento e 
l'orazione prolungata (cfr BLAIN, nn. 37-39, 45, 47, 66, 85; GRANDET, p. 13). lnoltre C por
tato a sopprimere Ia ricreazione o a trasformarla in orazione (cfr BLAIN, nn. 48, 67-71); 
inflne manlfesta slngolaritl't stando in ginocchio durante Ia meditaztone e emettendo sos
piri (cfr ibidem, n. 39, 49; GRANDET, p. 13). 
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i1 primo atto delhi sua direzione e di dimiriuire notevolmente Ie penitenze e le 
praticlie di picta del Montfort nell'intento di ridurlo a! ritmo della cornu~ 
nita1 • 

Tale intervento, giustificato dalla concezione della comunitlt uniforme ed 
~scludente il pluralismo, deve aver prov?cato nel Montfort ~n~ ~e~zio~e psi
cologica mol to piu intensa di quella esperimentata, con La Barmondiere, 
quando il dissidio tra l'impulso interiore alia penitenza e all'orazione e l'ob
bedieriza'.alle prcscrizioni gli avevano fatlo vivere una specie di marlirio2• 

II suo ardore per Ia mortificazfone coiporale C Ia sua sete iilsaziabile di con tat-
- - · • 1 f · • " ·- · • '--

to con Dio, non provenivano da orgoglio, come poteva sospettare il Leschas-
sierS, ~a dalla tendenza alia perfezione cristialla, inserita in un ca;attere to
talitario e appresa dalla corrente spiritu;le di Surin:_Olier-Batiyn. Percio Ia 
risposta del Montfort aile misurc del Leschassier e stata di un'obbedienza es-

,_ •-L • • - ' ·' '• '--

teriore chc esegue alia _lettera quanta gli viene ingiunto, n:ta inten~ifica il rac-
coglimeht'o interiore e Ia pratica penitcnziale: il Blain riferisce che Ie peniten
ze del Montfort erano meno numerose, nla plit rudi e Violen.te'~ I - ' 

I :." ·11 ; ""''', .l ' • a t ... ~ 
....- ' . ., . ~- ~~ . .., . .a. 

2. Seconda fase: discernimento degli spiriti. 
• • I I 1 J"' f'' •' "~," '' 

La'risposta del Montfort non puo soddisfare il suo direttore,· il quale si 
accorge che il problema' non riguarda il comportamento esteriore rna ha radici 
in'.uit orieiiuimento interiOfe, da' saggiare ulteriOrmente Second; Ie fegole del 
discernimento dcgli spiriti. -·-; ':• ": . " "' I .. I ; 

~ ..• ._JI.. , 
Tale orientamento, prccisato da alcuni accenni del Blain e da1la cor-

rispo .. rldenza Leschassier-1-·rMontfort,''"Consiste in una tendeAza, a conc'epire 
grandi disegni e d~sideri'; a te~der~ verso l'ottimo, cercando Ia' propria per-

1' Mr. Leschassier ... commenra a moderer ses aiisteritez et a~ lui presci-ire tine i-egle plus 
douce et moi.ns meurtriCre . .. et le reduisil autant qu'il put, au train de Ia Communaute . ... 
(GRANDET, p: 12). 
-. 1 err BLAIN, n. 86. 

8 La singularite estune marque d'Orgueil (Maximes spirituelleS, ins. C., Maxime 42). 
' Cfr BLAIN, n. 93. '.; 11 ' • 

5 err per es. 11 progctto del Montfort d'iscrivere U maggior nuinero poSsibilC di pers'One 
nella associazlonc della santa schiavitU (BLAIN, it. 72); i grandi desideri espressl nella 
Lettre 5 (CEuvres compLetes, p. 14); le raccomandazlonl del Leschassier a seguire le regale 
ordinarie e a non lntraprendere nulla di nuovci senza prendcrc conslglio da r)ersone esperi
mentate (err Lettres a Monsieur Grlgnlon del 9 luglio, 23 settembre, 12 novembre 1701 e 
del 2 agoSto 1702, In Extrait de diverses lettres concirnimt le Venerable serviteur de. DieU. 
L. M. Grignion de Montfort, nu. c.). "W . 

236 



'La progressiva rottura con S. Sulpizio 

fezione in_ una linea fuori del comune1, a trovare nuove vie in· materia di 
devozione2, a realizzare i movimenti interiori senza badare troppo ai principi 
e aile contjngenze concrete• ... Sebbene il dinamismo del Montfort e il_suo am o
re aile penitenze__l!! ~istacchino ~alquietismo tanto dibattuto in quegli anni', 
egli viene sospettato di.caml}).~nare al pari dei qu~e~isti i1_1un sentiero diverso 
da quello battu,to, normalmente dai santi5 : i suoi condiscepoli lo accusano di 
canonizzare le sue idee sostituendole alia volonta di Dio' e il Leschassier non 
pui> fare a meno di sospett:ue che il comportamento del Montfort sia ispirato 
da un fine orgoglio che lo porta ad agire in modo differente dagli altri'. Per
ciil egli vuo!e saggiare.la virtu del Montfort met tend~ _alia prova Ia sua umil-

[.., .-· ... a .. 
' .. 

1 Scriven do a Mgr Girard; il Leschassier tra le riserve riguardo al Montfort pone il fatto 
qu'il a une ha_ute idle ~e Ia P~rfection (Lettr~ a Mgr. l' Evesque de PoWers, in Ex trail de 
diverses lettres• ... .-. ms. c.,); egli si pone cosl sulla linea del TrO!lS!'U ch.~ scrivera 1'11 
giugno 1691: Col1l11le !J.OUS sommes c_ians un temps oil ilfaut eviler, autant qf.!.e l'on peut, de 
Jaire crier, Ia prudence veut qu'on se menage, de peur qu'en voulant porter les chose.s a une 
trop grande perfection, on ile les gdte et on se rende inutile (Cor~espondan~e. de M. Louis 
Tronson, o. c., t. I, pp. 504-505) . 
• 2 N'inveritez rien en matiere de devotion exterieure qui n'ait ete bien concerti, et ciutorise 
par les Superieurs ligilimes. ll est encore moins a propos de chercher des nouveau Us dans le.s 
pratique.s inUrieures puisque Ia vertu Ia plus pure est celle que les apQtres ont apprise de 
Notre Seigneur (Lellre Q M. Grignion, 2 agosto 1702, in Exlrail de diverse.s lettres, ms . ..... 
c.) .. 

3 11 Leschassier osserva a proposito della preparazione moralistica del Montfort: Je lui 
avais conseille de s'appliquer a bien remarquer les principes, afin que le.s possedant bien, il 
put dici~er plus stlreme~t, ou douter dans le.s difliculUs (Lellres U M. Levesque.s, ibidem). 
Questl. consigli denotano Ia tendenza del Montfort a entrare subito in azione senza un 
previo riferimento ai principl. Nella lettera a Mgr. Girard 8.rnora l'a1tro aspetto del c~m
portam~nto del MontfOrt che consiste nel trascurare le contlngenze ·concrete: II a bien du 
zAle . .. il a de l'industrie pour venir a bout de plusieurs choses . .. bien du ztle et fort peu 
d'txpirience. . . Il ne m'a point marque quel etait l'emploi. . . il ne m'a fail aucun 
detail ... (Letlre a Mgr. -I' Evesque de Poiliers, ibidem) . 
• • 4 11 I marzo 1695 segna l'ultima seduta delle conferenze di lssy inlziate t:anno prece
dente: sono firmatl i 34 articoli contro il quietismo, rna Ia polemica continuerA fino alia 
condan~a delle Maximes des Saints di Fenelon, scritta nel1696 (cfr. L. CooNET, Cripuscule 
des mystiques, o. c., pp. 221-302, 373);. Per Ia poca importanza attribuita da Fenelon alia 
mortificazione corporate, err. R. A. KNox, Illuminati e carismalici. Una storia dell'entm
iasmo religioso, Bologna, II Mulino, 1970, pp. 380-381." La stessa Madame Guyon dlstingue 
Ia sua via della Cede passiva, da que11a de~ santi che desiderano un sempre magglor numero 
di croci e sono tutto fuoco e fiam.me, entusiasmi e amore (ibidem, 375). 

6 Cfr ibidem, pp. 376-378. 
8 Cfr BLAIN; n. 82. 
7 Cfr supra, p. 236, nota 3. 

237 



Capitola XI 

til attraverso due rnezzi infallibili: l'obbedienza di volontil" e di giudizio1 e 
l'urniliazione pubblica2• 

Trattandosi di un caso di una certa gravita, il Leschassier applica l'ecc 
cezione del n. 4 delle Regulae arlis arlium: A zelo amaro, vulluque aspero ad
modum abslineal, nisi gravi causa ad id cogalufJ. Per iridurre il Montfort 
alia diffidenza verso ogni rnovirnento interiore non controllato da una approvac 
zione o prescrizione esterna il Leschassier adotta il rnetodo forte della severita 
e dell'indifferenza, che oggi appare inumano e artiitrario: 

Pour Cprouver son obCissance illui retirait souvent ce qu'il' lui avait ac~ 
cordC . . . Pour tout ce que le fervent penitent paraissait avoir goUt, IC 
directeur, CclairC dans la voie des saints, paraissait indifferent et s'Ctudiait 
a amortir dans les plus pieux dCsirs de son disciple toutes les plus sub tiles 
recherches de !'amour propre ... S'il Ctait tout de. feu, il trouvait son 
directeur tout de glace, indiffCrent, ce semblait, a ce qui le regardait,. et le 
renvoyant sans !'entendre, il paraissait ne faire aucun cas de ce qu'il lui 
proposait. Souvent il entendait trailer d'imagination ses sentiments et ses 
desseins et on ne lui permettait de les suivre qu'apres avoir paru les avoir 
bl:lmes ou les avoir meprises4. 

Indubbiarnente il Leschassier intendeva scartare dal Montfort. ogni 
pericolosa deviazione di tipo quietista e ogni orgogliosa autosufficienza nella 
vita spirituale; rna il rnetodo adoperato rischiava di sopprirnere in lui il dina
rnisrno urnano e Ia cosciente responsabilitil della persona nella cooperazione 
alia grazia. Questo in realtil e stato l'effetto ottenuto: il rnassiccio inter
vento contro i movimenti interiori e l'esigenza di un'obbedienza cieca, hanno 
finito per determinare nel Montfort non solo una profonda diffidenza del 
proprio io', rna anche un'arnbivalenza psicologica di tipo scrupoloso. Quan
tunque i biografi non notino questo periodo di scrupoli nella vita del Mont-

1 M. Leschassier . .. commenra a modirer se3 ausUritez . .. persuadi que les mortifica
tions du corps sont nuisibles, si elles ne sont accompagnies de celles du jugement et de la 
propre volonte . .. (GRANDET, p. 12). 

1 L'humiliation quand elle est vive ellonglemps conlinuie pousse a bout/a verlu imparfaile 
et dimasque Ia fausse . .. Dieu inspira d: Mr. Leschassier, son directeur, de lui procurer de 
tongues el vives humilialions (BLAIN, nn. 99-100). 

3 Regulae artls artium quae est regimen animarum, tradilae a Sanclis Patribus sloe de 
agendis, sive de vitandis in directione spirituali, in lEuvres completes de M. Oller, o. c., 
c. 1239. 

'BLAIN, nn. 89, 92. 
6 Cfr Ia lettre 4, scritta dal Montfort, it 6 marzo 1699, In lEuvres completes, p. 

10-11. 
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fort'; esso e sufficientemente suggerito da alcuni particolari riferiti dal Blain. 
II continuo ricorso a! direttore spirituale, sotto Ia spinta del timore delle 
illusioni dell'amor proprio e degli inganni del demonio2, dimostra il suo bi
sogno di sicurezza e una incapacita di autodeterminarsi fin nelle minime cose 
senza l'ordine e l'approvazione esterna3 ; il rinvio del Leschassier, che non 
intende ascoltare il Montfort, denota il tipico atteggiamento di fronte allo 

' scrupoloso che ripete sempre le stesse cose'; gli stratagemmi usati dal 
Grignion per non contravvenirc alle regale del seminario, anche quando sene 
poteva dispensare per motivo di convenienza o di carita, richiamano alla 
mente del Blain un exces de regularite et une exactitude mal enlendue ou scru
pu/euse a ne rien faire que par permission'; infine Ia riserva del Montfort nel~ 
l'accedere agli ordini sacri e piil tardi nell'esercitare il ministero delle confes
sioni, anche se e motivata da altre ragioni8, lascia intravvedere un compor
tamento inficiato di scrupolo. 

II Montfort dovril sostenere contemporaneamente una prova piil 
rude: quella dell'umilta attraverso il metodo dell'umiliazione. II Blain ne fa 
!'apologia aiutandoci a comprendere Ia mentalitil dei direttori sulpiziani; 
egli stabilisce un nesso intimo tra virtu, umiltil, umiliazione: 

L'humiliation est I e. vrai secret ... et le seul moyen certain que conseillent 
les ma.ttres de Ia vie spirituelle pour en faire le disccrnement. L'humilia
tion quand elle est vive et longt.emps continuee pousse a bout la vertu im-

, 1 Solo L. PEROUAs accenna a crisi di scrupolo avute dal Montfort al momento di avanzare 
agli ordini o di iniziare il ministero delle confessioni (cfr Grignion de M onlforl, les pauvres et 
les missions, o. c., p, 19). 

Z Cfr BLAIN, n, 90. 
3 Le disir d'obiir en toutle poussait a rendre compte el a demander l'ordre sur les moindres 

chases ... (ibidem). 
« Mais souvent ll n'itait pas icoute, quelquefois il en itait rebuti et repoUJsi (ibidem). 
li Ibidem, n. 108. 
6 ll reculail, bien loin de s'empresser pour !'ordination. Loin de s'ennuyer des longs 

interstices qu'on mel a Sl Sulpice entre chaque ordre, illes trout•aillrop courts et ne cherchait 
qu•a les prolonger . .. Au resle celle louange ne lui est pas particulitre, elle appartenait a 
Ia sle. matson oU il ttait . .. (Ibidem, n. 138). Cfr. pure GRANDET, p. 19. Quanta alle 
confessioni, i1 Montfort scrivera al Leschassler il 4 maggto 1701: On m'a plusieurs fois fait 
instance de vous demander Ia permission de me (aire approuver pour confesser; mats je n'ai 
point encore voulu le (aire, car il (aut pour eel emploi si diflicile et si dangereux une mission 
particumre (Extrait de diverses lett res, ms. c.,) II Leschassier risponde che il Montfort deve 
tarsi esaminare da una persona capace di giudlcare sulle sue capaclta (Lettera del21 magglo 
1701) e tronca ogni esltazione con una chiara tngiunzione: ... je riponds qu'ouy, et que vous 
ne devez pas dif(trer davantage (Lettera dellS giugno 1701, ibidem). 
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parfaite et demasquc Ia fausse. II n'appartient qu'a Ia veritable et a Ia 
parfaite de soutenir ce creuset et d'en sortir comme l'or du feu, plus pure et 
plus brillante1. - ·· · 

Per il Leschassier non basta evidentemente controllare il foro interno 
della coscienza, poichC l'orgoglio potrcbbe nascondersi nella convinzione di 
essere ubbidiente: e necessaria Ia verifica eslerna dell'umiliazione publica e 
diuturna, perche l'amor proprio che rifugge da essa sia costretto a manifestar
si palesemente. 

L'ingrato incarico di umiliare il Montfort e affidato dal Leschassier a un 
suo confratello, che per naturae per ufficio era il piil adatto a intraprendere Ja 
Iotta contro l'orgoglio: M. Brenier, anima famelica di umiliazione e superiore 
del Petit-Seminaire2• . ' 

Abituato all'analisi introspettiva del proprio intimo per snida~e ogni 
rifugio dell'amor proprio3, il Brenier si accinge a condurre una Iotta serrata 
contro il Montfort definita dal Blain "une milice spirituelle"•. Psicologica~ 
mente disturbato da una tendenza allo scrupolo' e da un certo sadismo', il 
Brenier nonostante le buone intenzioni adotta' una tattica piil severa di quella 
di Leschassier: non indifferenza e freddezza, ma attacco diretto attraverso 
minacce, rimproveri e punizionP. Ogni manifestazione della natura, ogni 
indizio di amor p;Opi-io, 0-grii.Ieggera esprfssione di cteVoZione straordinaria 
Veniva co~trobattuta e punita, dopo essere stata provocata8• 

· Di fronte al Brenier' il Montfort rimane psicologicamente bloccato 
senza reazioni in un atteggiamento di passivita simile a quella dell'adolescente 
dinanzi all'immagine di un padre che schiaccia con il peso della sua autorita og
ni dialogo. Avendo tuttavia appreso dal Boudon ad accettare Ia croce con 
gioia e riconoscenza, il Montfort supera l'atmosfera del timore considerando 
come un benefattore colui che si accaniva a perseguitarlo. PerciO secondo la 
testimonianza ·di un condiscepolo, egli si avvicina al suo superiore co.n volto 

1 BLAIN, n. 99. 
2 Cfr supra, cap. VII, pp. 158-161. 
3 Ibidem; BLAIN, n, 100. 

"Cfr BLAIN, n. 101. 
6 Ctr supra, Cap. VII, pp. 159-160. 
8 La descrlzlone della guerra condotta contra le slngolarlt:\ del Montfort Iascla intravve

dere in Brenier Ia vo1ont8 di umiliare e far softrire tlpica del carattere sado-masochlsta: 
egli cerca 1 lati pill sensiblli del Montfort per sferrare les coups de cette main meurlriere de Ia 
nature; de eel ennemi extermi_nateur de I' amour propre (BLAIN, n. 102). 

7 Cfr BLAIN, n, 101. 
8 Ibidem, n. 103. 
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gioioso come per ringraziarlo1• Anche pili tardi' il Montfort esprimera Ia ri
conoscenza verso il Brenier e non manchera di salutarlo in quasi tutte le let
tere scritte al L'eschassier2• 

' II periodo dell'umiliazione, protratto per sei mesi8, non ha fiaccato Ia 
resistenza del Montfort ne lo ha compromesso strappandogli espressioni di 
ira e di lamento4 : egli ha supei-ato Ia prova, a prezzo di un estremo riserbo 
neUe manifestazi~ni,' di un acuto sensa di diffidenza per il proprio io e di 
una concentrazione che lo rendeva inc~pace di svolgere 'Compiti esteriori6• 

II Brenier, partendo per Angers nel settembre 16976, poteva rimandare il 
Montfort dal Leschassier attestando di aver esaurito il suo compito: il Gri
gnion manteneva il suo stile di vita personale, rna aveva accettaio con edi
ficante pazienza cia che l'orgoglio non avrebbe mai potuto sopportare. In 
conclusione il giudizio del Brenier ·sui Montfort e stato positivo'; rna poiche 

I ' ' J ~ .. I I I I • 

mancava Ia completa illuminazione del problema, esso rion poteva esclude-
re ogni riserva8• 

• . 
1 ••• apres son humiliation s'approchait d'un air gai auprhl de son saint perstcuteur com

me pour le remercier . .. C'esl ce que m'a rapporte Mr. de Montillet, un de ceux qui en a ete 
ltmf!in . .. (BLAIN, n. ~_Q?)· 

z Cfr Lettres 5, 6, 10, 11. Nella lettera 10, il Montfort spccifica: Je prends la Iiberti de 
saluer et remercier trts humblement Monsieur Brenier. Dieu seul peut reconnattre parfaile
ment les biens que j'ai refu de lui . .. (lEuvres completes, pp. 29-30). 

3 Cfr BLAIN, n. 102. 
• Ibidem. Pill tardi il Brenier riuscir:i a provocare un lamento dal Montfort dl passaggio 

at seminario di Angers: Est-il possible qu'on traile ainsi un prllre dans un seminaire I 
(BLAIN, n. 251). 

6 Cfr Lettre 4, in lEuvres completes, pp. 10-11; GRANDET, pp. 14-15; Mr. Grignion, a Ia 
faveu~ d'une si grande mortification et d'une retraile si enlitre, fit un si grand fond d'inte
rieur et de recueillement, qu'il paraissait comme absorbi en Dieu et incapable de chases 
exUrieures (BLAIN, n. 95). 

6 sCrtvendo al Vesc'Ovo di Angers 1119 settembre 1697, il Tronson c1 ragguaglia sulla 
presenza del Brenier nel seminario di Angers: J'estime M. Bienier bien heureux d'avoir 
eel avantO.ge. ll est parti avec des dispositions qui me font esperer qu'il Se conservera la 
bonne opinion que vous ~vez de lui. Son affection pour le Petit semina ire de Saint-Sulpice 
ne I' a point emplche d'aller avec joie a ·Angers . .. (Correspondance de M. L. Tronson, o. c., 
t. I, p. 88). 

7 En son langage obscur ... , il (Brenier) faisi:Jit enlrevoir son estime pour Mr. Grignion, 
il n'en disail que du bien, souvenl mlme avec admiration . .. (BLAIN, n. 168); Cfr. infra, 
p. 242, dove Leschassier associa al suo giudlzio qucllo, degli altri formatori sulpiziani. 

8 ... /l (Brenier) n'approuvait pas, a la verite, ses manltres singuli!res. . . du reste, 
ilsemblail avoir pour Mr. de Montfort une veneration interieure qu'il ne voulait pas laisser 
tclater, ne croyant pas devoir donner un suffrage public a une conduite exlraordinaire, ni appuyer 
de son approbation un homme d'une vertu peu conunune, mais peu imitable (BLAIN, n. 168): 
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3. Terza fuse: reciproca accettazione. 

Esauriti i due mezzi infallibili del discernimento degli spiriti, l'obbe
_dienza interiore e l'umiliazione, il Leschassier non puO fare altro che accet
tare il Montfort cosi com'era con Ia sua alta idea della perfezione e con Ia sua 
tendenza a compiere azioni fuori del comune, e insieme con tutta Ia sua buona 
volonta di obbedire e di adeguarsi a quanto gli veniva richiesto. II Leschas
sier potra manifestare al Vescovo di Poitiers un giudizio positivo ed elogiativo: 
il Montfort ha praticato costantemente in seminario le virtu cristiane di 
base1 • 

Se si tratta di scendere ad una valutazione piu dettagliata, il Leschassier 
perde Ia sua sicurezza non riuscendo ad allontanare il sospetto che il Mont
fort data Ia sua singolarita, non sia condotto dal buono spirito2 e non osando, 
considerata Ia sua fedelta nel praticare le virtu, precludere alia grazia Ia li~ 
berta di agire in modo nuovo3• 

1 Data l'importanza del giudizio complessivo del Leschassier, che riassume Ia vita splri
tuale del Montfort, lo trascrivcrcmo integralmente: Monseigneur, Je connais M. Grignion 
depuis plusieurs annies, el il m'a fait Sfavoir l'ordre que vous lui avez donne de m'icrire ce 
qui lui etait arrive a Poitiers. II est du diocese de Saint Malo, d'une famille noble, nombreuse, 
peu accommodie. Des sa jeunesse il a iti comme abandonni a Ia providence, quoiqu'il eul 
p!re et mere, et il a iU pres de dix ansa Paris, sans recevoir d'eux aucun secours. Dieu l'a 
prlvenu de beaucoup de grdces, et it a ripondu fidtlement. Car il m'a paru, eta d'autres qui 
l'ont txamini de pres avoir itl constant dansl'amour et Ia pratique de l'oraison, de Ia mortifi
cation, de Ia pauvreti et de l'oblissance. ll a bien du ztle pour secourir les pauvres et pour les 
instruire. II a de l'induslrie pour venir a bout de plusieurs chases. Mais comme son exUrieur 
a quelque chose de singulier,que ses manieres ne sonl pas au gotll de bien des gens, qu'il a une 
haute idle de Ia perfection, bien du ztle et fort peu d'txpirience, je ne s~ais pas s'il est propre 
pour l'Mpital aU on le demande. ll ne m'a point marque quel itait l'emploi qu'on voulaitlui 
donner dans cette matson, s'il y avail des administrateurs; enfin il ne m'a fait aucun dltail: 
ainsi, Monseigneur, je me contente de vous exposer ce que je connais de ses dispositions, lais
sant a votre jugement Ia dlcision de !'affaire ... (Lettre a Monseigneur l'Evesque de Poltiers 
13 (ou 23) 1\fai 1701, in Extrait de diverses lettres, ms. c.). 

3 Je fis donc-osserva 11 Blain-sander par une bouche llrangtre Mr. Leschassier pour 
savoir ses sentiments sur Mr. Grignion. 1l est tres humble, me ripondit-il, trts pauvre, tres 
mortifil, trts recueilli, et cependant j'ai de Ia peine a croire qu'il soil conduit par le bon 
esprit (BLAIN, n. 165). 

3 Vous me marquez plusieurs articles dans votre lettre sur lesquels j'ai peine a vous ri
pondre: lment. puree que n'etant pas tout a fait selon Ia conduile ordinaire, j'aurois peine a 
lire garant de tout ce que vous failes, ne voulant pas d'ailleurs, et n'osant pas donner des 
barnes a Ia grdce qui peul-llre vous attire Q ces sarles de pratiques. (Lettre a Mr. Grlgnion, 
12 nov. 1701, in Extrait de diverses letlres, ms. c.). 
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Vern\ il tempo in cui ognuno camminera per Ia propria strada: il Le
schassier continuera a dirigere seminari ed ecclesiastici secondo Ia sapienza di 
una persona di comunita, mentre il Montfort sene stacchera apertamente per 
seguire Ia sapienza apostolica1• Per ora c'e una mutua accettazione e un 
"modus vivendi" che hail carattere di un compromesso: il.ll!ontfort assimila 
I' atmosfera sulpiziana con il senso dell'ordine e l'amore per Ia vita nascosta2, 

il Leschassier accetta sia pure con riserva il comportamento del Montfort sul
la base dell'esito positivo delle prove cui l'ha sottoposto. 

Con senso di moderazione, il Leschassier passa quindi ad un'altra fase 
della sua direzione spirituale: dall'umiliazione alia fiducia e alia prova del
l'attivita. E il periodo in cui e lasciata a! Montfort via Iibera per l'accesso 
agli ordini3 e per compiti di responsabilita in casa e fuori. Possiamo descri
vere questi compiti sulla scorta dei primi biografi: 

1. Cerimoniere. Che il Montfort sia stato incaricato di dirigere le cerimonie 
liturgiche e garantito dalla concorde testimonianza del Grandet e del Blain4• 

n titolo di maitre des ceremonies attribuitogli da quest'ultimo non deve trarci 
in inganno: tale ufficio era detenuto daM. De la Garde, responsabile permanen
to della svolgimento delle funzioni, a norma del cerimoniale in uso nel semina
rio e nella parrocchia di S. Sulpizio5• 11 1\.lontfort non poteva avere che un 
ruolo secondario da svolgere sot to la direzione del maestro di cerimonie6• Tut
tavia se si pensa all'importanza anncssaai riti liturgici nell'ambiente sulpiziano 7 

si e portati a oltrepassare la spiegazione fornita dai primi biografi: l'ufficio del 

1 err colloquia del1714 trail Blaine il Montfort, in BLAIN, nn. 260-268. 
2 err BLAIN, n. 95; GRANDET, pp. 14-17. 
3 I prlmi biografi non precisano le date del suddiaconato e diaconato, rna si rermano a 

descrivere le disposizioni interiori del Montfort (err. GRANDET, p. 19; BLAIN, nn. 134-138). 
4 GnANDET, p. 15; BLAIN, n. 95. 
5 In una lettera aM. De Ia Garde del 26 gennaio 1694, il Brenier scriveva: Le Mr. qui a 

soin des ceremonies ne vous est pas inconnu et s'appelle Mr. Damoiseau . .. Je suis seur que 
nous vous reverrions au plustot pour remplir votre emploi, car vous estes toujours Mr. le 
maitre des ceremonies (Dossier Mr. Brenier, Archivio diS. Sulpizio). Qualche tempo dopo, 
1\1. De Ia Garde deve essere tornato a Parigi, percbe il Blain assicura che il Montfort esercltO 
l'ufficio di matlre des ceremonies . .. SOU$ Mr. de Lagarde (BLAIN, n. 95). 

6 L'incarico del .Montfort e analogo a quello assegnato a Mr. Huiller il21 dicembre 1699: 
On a parte de donner a Mr. de La Garde un second pour lui ayder dans son employ auquel on a 
dil qui ne pourrait pas suffire tout seul et on a este d'avis de prendre celui qui a este propose 
par Mr. Leschassier qui se nomme M. Huiller qui demeurre au petit Seminaire (Regis ire des 
Assemblies, ms. c., p. 405.) 

7 11 Tronson presenta le cerimonie come i principall segni sensibili del culto lnterlore; 
percib esorta: Regardons-les avec respect; embrassons-les avec amour, et pratiquons-les avec 
fidtlitt (Examens particuliers sur divers sujets, o. c., p. 33; err pure Entre liens eccUsiastiques, 
in <Euvres completes de M. Tronson, o. c., t. I, c. 586). 
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cerimoniere non tendeva solo a far uscire il Montfort dal suo assorbimento spi
ritualet, rna rappresentava pure un atto di fiducia da parte dei superiori, che 
volevano saggiare la capacitA del Grignion in vista di una futura utilizzazione 
nella Compagnia di S. Sulpizio. 11 Montfort non delude la fiducia in lui riposta 
e si applica fino a comporre una specie di prontuario perle funzioni liturgiche2 • 

Il successo in questa compito provvisorio3 e pill ancora in quello pill lungo e 
impegnativo di bibliotecario, non manchera di nutrire Ia speranza dei formatori 
sulpiziani di averlo un giomo nella compagnia. 

2. Bibliotecario. Le memorie sui Tronson informano sulla cura del generale 
sulpiziano per Ia bibliotheca4 : non solo egli possedeva una biblioteca personale 
ricca delle opere dei Padri, rna si preoccupava pure di tenere aggiornate la bi
blioteca del Seminario, quella di Issy, e la Biblioteca mariana curata da M. 
Bourbon5• Dellavoro di bibliotecario compiuto dal Montfort rimane il catalogo 
in 5 volumi scoperto da P. Eyckeler nella Bibliotheque Mazarine6 : esSo testi
monia l'estrema accuratezza e il senso di ordine del Montfort e documenta gran 
parte delle fonti delle sue raccolte di note e prediche, che saranno utilizzate nei 
suoi futuri scritti missionarF. .Mentre il Montfort ~embra dunque occupato in 
un compito in piena linea con la vocazione sulpiziana, egli convoglia questa 

1 Cfr. GRANDET, pp. 14-15; BLAIN, n. 95. 

2 ••• 1l vint a bout d'un ouvrage qui avail ete tenti par plusieurs autres devant lui qui 
n•avaient pu y reussir, qui fut de ranger el d'ordonner de suite tout ce qui regarde les offices et 

les fonctions de diacre, de sous-diacre, d'acolyte, afin que l'on pllt s'ef! ins!ruir~ et les appren
dre, en trouvant et reuni et range sous un titre ce qui etait disperse sous plusieurs (BLAIN, n. 95). 
P. Eyckeler ha creduto di aver identilicato illavoro del Montfort in un manoscritto con
servato nell'Archlvio di S. Sulpizio a Parigi dal titolo L'Oflice du Mattre des ciremonies 
(Cfr Introduction diP. Eyckeler alia fotocopia depositata nell'Archlvlo della Compagnla 
di Marla, Roma). Tuttavia Ia diversit;l della scrittura, e il contenuto del manoscritto non 
corrispondcnte alia dcscrizione del Blain non permettono di accettare l'oplnione di P. 
Eyckeler. Infatti esso non raccoglie le rubrlche concernentl i1 diacono, suddiacono e acco
lito, rna cib che rlguarda ll maestro delle cerimonle: 1. Dans le Siminaire de St. Sulpice; 
2. Dans la Paroisse deS. Sulpice; 3. Tant dans le Siminaire que dans la Paroisse. 

a II Blain informa che il Montfort esercitb l'ufficio di cerimoniere pendant six mois 
(BLAIN, n. 95). 
I 4 Cfr GossELIN, Mimoires sur M. Tronson, ms. c., p. 32. 

6 Mr. Bourbon avail forme dans une chambre placte au-dessus de Ia petite sacristie, une 
Bibliothtque, destinie a recevoir les principaux ouvrages qu'on a publiis en l'honneur de cette 
auguste Mtre de. Dieu. Cette bibliothtque, connue autrefois sous _ le nom de Bibliotheca 
Mariana, a tte dispersie 0. l'ipoque de Ia revolution; il n'en reste plus aujourd'hui que. quelques 
volumes, echappis au pillage, ou racheUs par Mr. Emery chez les libraires, depuis Ia revolu
tion (Ibidem, p. 132). 

8 Cfr Introduction diP. Eyckeler al1a fotocopta dl alcuni fogli del Catalogue de Ia Biblio
theque du Stminaire de Saint Sulpice (Archtvio della Compagnta di Maria, Roma). 

1 Cfr M. QuEMENEUR, Le catalogue de la Bibliotheque deS. Sulpice, in Docum. Montfort. 9 

(1964) 35, pp. 2-3. 
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attiviU. verso una finalit:\ missionaria, che ricevera una conferma nell'esperien-_ 
za del catechismo ai fanciulli del quartiere della GrenouilliCre. 

3. Attivita calechistica. Essa rappresentava una delle principali preoccu! 
pazioni pastorali della parrocchia diS. Sulpizio: Ia rete catechistica si diramava 
negli otto quartieri e impegnava 35 ecclesiastici peri catechismi ordinari e una 
ventina per quelli straordinari in preparazione alia cresima e alla prima cornu! 
nione1. AI Mon,tfort viene assegnato il catechismo del quartiere della Grenouil
Iiere, tra i pill difficili per Ia vivaciU. dei bambini che vi risiedevano2 ; rna pro
prio in questo ambiente egli si trova a suo agio e riesce a conquistare il cuore 
degli ascoltatori attraverso il metoda dell'esortazione patetica raccomandata 
dal Bailyn. Esperimenta cosll'efficacia del catechismo, diretto non tanto al
l'istruzione dell'intelligenza quanta alia conversione della vita. I temi trattati 
dal Montfort alia presenza di alcuni seminaristi, che non credevano neUe sue 
capacit:i apostoliche, erano le grandi verit:i della morte, del giudizio e dell'in
ferno: rna il to no fermo e convinto del catechista imprcssionava l'uditorio che 
sollecitato nella parte affettiva non poteva sottrarsi alia commozione e aile 
lacrime3 • • ' 

11 Montfort si convince con questa esperienza di esscre chiamato all'attivit:i 
apostolica tra le frange pill abbandonate della societ:i: ritornando in seminario 
si occupa perciO della composizione di cantici, elcmento essenzia]e delle missioni 
e di un'ampia raccolta di materiale per Ia predicazionc4• Forse il Leschassicr 
sottova1uta questa dimensione missionaria giudicando di poterla inserire nella 
vocazione sulpiziana: gli schemi di predicazione avrebbero potuto essere mate
ria di conferenzC agli ecclesiastici mentre gli stessi cantici entravano nella 
struttura dei catechismi sulpiziani5 •.• 

La vocazione missionaria del Montfort si conferma negli ultimi anni del 
soggiorno parigino, mentre l'inclinazione per i compiti del seminario, nei quali 
aveva dato buona prova, recede sempre pill. Una prova e fornita daHo stile 
con cui eg1i compie il pellegrinaggio mariana a Chartres. 

4. Pellegrinaggio a Chartres. E un ulteriore segno di fiducia da parte del 
Leschassier Ia designazione del Montfort e di un altro ferventc seminarista a 

1 Cfr Remarques hisloriques sur l'iglise et Ia paroisse de S. Sulpice, o.c., t. III, pp. 422 
e 431. 

2 Questa precisazione e dovuta al primo schizzo biografico tracciato dal Grandet, che 
assCgna al Grignion i1 catechismo ai bambini· du Canton de la Grenouilliere, les plus 
indociles de tout Paris (La vie de Monsieur de Grignion de Montfort, p. 13, in L' Echo de3 
Missions, n. 218, oct. 1952; err pure GRANDET, p. 15). 

3 II Montfort riesce a commuoverc 1 ragazzl del catechismo e anche alcuni suoi con
discepoli andati ad ascoltarlo per ridere delle sue parole, ma-come riferisce i1 Grandet
il parla devant eux de la mort, du jugement, d de l'enfer aces jeunes gens, d'un ton si pathi: 
tique el si ferme, qu'ils ne purent s'emp~cher eux-m~mes de fondre en larmes ... (GRAN
nET, p. 15), 

f. Cfr BLAIN, nn. 96 e 142. 
5 Cfr supra, cap. IX, p. 200. 
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4·: Quarta fase: dall'ambivalenia alia rollura. 

1. I/ sacerdozio (5 giugno 1700). 

Capitolo XI 

Di fronte a! sacerdozio Ia psicologia del Montfort reagisce in piena sin
tonia con Ia mentalita dell'epoca e con l'esempio dei suoi formatori1 : acuto 
sensa della propria impreparazione ad accedere ad un ordine sacro considerato 
come una grilnde dignita e un peso carico di responsabilitA, "angelicis humeris 
onus formidandum" secondo le parole del Concilio di Trento. II Montfort' 
non si sarebbe mai deciso a farsi ordinare e avrebbe prolungato chissA an-, 
cora per quanto tempo gli interstizi se non fosse intervenuto un comand~ 
esplicito dei superiori2• I due primi biografi ce lo mostrano penetrato della 
sua indegnitil, tremante e piangente di fronte alia prospettiva del sacerdozio 
e addirittura pronto a sottrarsi all'ordinazione attraverso Ia fuga'. Una certa 
riserva ed esitazione dovette continuare a presentarsi allo spirito del Le
schassier; tuttavia il lungo periodo di otto anni trascorso dal Grignion a S. 
Sulpizio, Ia necessitit di avere dei membri per Ia Compagnia e l'esito fonda
mentalmente favorevole delle prove cui e stato sottoposto impedivano di 
procrastinare all'indefinito l'accesso del Montfort a!' sacerdozio. II Le
schassier rompe Ia sua riserva dando il comando risolutivo a! suo figlio spiri
tuale: il Montfort, nella suprema stima per l'obbedienza, riconosce· nella 
volontil· del direttore il volere di Dio e intensifica Ia sua preparazione a!. sa-. 
cerdozio, che riceverit· il 5 giugno 1700 dalle mani di Mgr. De Flamenville; 
Vescovo di Perpignan, da lui conosciuto nel catechismo ai laquais di S.~ 

Sulpizio4• La sua orazione raggiunge vertici di contemplazione e Ia sua unio
ne a Cristo un livello non comun"es: i1 Montfort celcbrer:i Ia messa c~me un 
angelo all'altare•. 

2. Missionario in Canada? 

L'ordinazione sacerdotale apre il cuore del Grignion a! ringraziamento7 : 

egli accetta il sacerdozio come un dono di Dio da esercitare a favore dei fratel
li. La dimensione missionaria si rivela improvvisamente nella richiesta del 

1 err BLAIN, n. 138. 

I err GRANDET, pp. 18-20. 
8 Ibidem; BLAIN, p. 138. 

f. GRANDET0 p. 20. 
6 err BLAIN, n, 140. 

e Ibidem, n. 141. 

7 err GRANOET, pp. 20-21. 
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La progressiva roltura con S. Sulpizio 

Montfort di partire per il Canada'. Potrebbe scmbrare un'evasione dalla 
comunita sulpiziana, in realta Ia richiesta del Montfort e un tentativo di con
cili~zione tra le attese del Leschassier·e if suo ardore apostolico: e l'accetta
zione di aggregarsi alia compagnia di S. Sulpizio a condizione' di. attuare Id 

J • • ·' ... ' 
tend~~za profonda, rimasta troppo te'!'po assopita" per l'attivit3. missiona-: 
ria•. II Montfort infatti ha avu!o modo di essere guadagnato alia causa mis
sionaria nei coniatti con il Baiiyn, suo direttore spirituale e superiore, e so
prattutto con i1 vescovo Mgr. de Saint:Vallier, che aveva soggiornato nel 
Petit Seminaire3• 

Jean-Baptiste La Croix de Chevriercs de Saint-Vallier (1653-1727) appar: 
tienc alla storia religiosa del Canada, in qualita. -di sec-ondO VcScOVo di Quebec. 
I suoi biografi, pur ricOnoscendo Ia santit3. straordinaria della sua vita", gli 

f ' 'I 

I ) r• t' 

1 Dopo aver riferito i~ des!dcrio d_cl ~_lont~t?rt <!i, predicare 11 Vangc1o agli infedeli, il 
Grandet aggiunge: Transporte de :ere, ayant un_jour. appris queM. Tronson devoit faire 
partir le lendemain plusieu!s BccUsiastiques pour oiler en, Canada demeurer au Simi noire 
de Montrial dipendanl de celui deS. Sulpice_ de Paris, i! fut s_'offrir a lui pour les accompa~ 
gner; mais ce sage Supirieur persuade que Dieu le demandoil ailleurs le remere fa tje sa bonne 
~olonli (GRANDET, p. ~3). In~ubbia~en!e i1 Gran<_let si sbaglia facend~ il nome del Tron7 

son, morto il ~6 febbraio )7_00; nel prlmo schizzo biografico egli aveva designata esatta~ 
mente ~il L~?schassier, come superiore d! S. Sulpizio (cfr La vie de Monsieur. Grignion de Mont
fort,~p. 13, o. c.), e questa notizia coincide con il racconto llel Blain (cfr BLAIN, n. 143) . 
• 2 Sembra che ll Montfort n~n abbla espresso concretamente durante gil ultimi annl di 

seminario l'intenzione di partire peril Canada. II Blain attribulsce questo fatto a11a sltua
zione non pacifica in cui si trovava Ia, ~ouvelle France: Les brouilleries survenues en ce 
temps-ta, par Ia malice du dimon, entre les ouvriers ivangiliques, Ie ditournaienl d'y penser 
(BLAIN, n. 143). In real~a Ia situazlone del Canada, resa difficile dal carattere e dal metodi 
di Mgr. de Saint-Val1ler, non ha impedlto al Tronson di inviarvi del misslonart come risulta 
dalle lettere dell'aprile 1697 e 1698 (Cfr. Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. II, 
pp. 359 e 3~6) .• Un'altra lettera del Tronson_ scritta a Mgr. de Quebec nel marzo 1699 
lgnora comunque Ia vocnzlone misslonarla del Montfort polchl! afferma recisamente: De 
130 ou 140 eccllsiastlques que IlO!;lS som_mes ici, je n'en sache aucun qui pense a aller en 

Canad~ (lbid~m, p. 380).·· i -1 .. ·- , 
3 Cfr T. f!<?NSIN, Le·B~ _de Monlfor! et Mgr. d~ Saint- Vallier, in Messager, de Marie Reine 

des caurs, 30 (1933), p. 271. ••. • 
4 Jean-Baptis~e de Saint-Valli<;.r aveva fin dal1676 edtfica_to Ia corte di Luigi XIV, di 

cui er_a cappellano, con_ gli ~s~mpl dl unaLvita~ pi!}, !i}JStera e, zelante; pill volte rlfiutb 
l'episcopato In una dlocesl della Francia: rna nel 1685 accettb Ia nomina di Vescovo dl 
Quebec e partl ncl1o stcsso anno v<:r il Ga!lada: ivi si prodigb In viaggl mtsslonari, costruzio
ne dt chlese; erezione di ospedali. Oltre all' accettazione delle varle_ croci e_ avventure in
contrate ne11a sua vita, ebbe un grande amore per I poveri fino a rivolgere a Ioro favore sui 
letto dl morte un'estrema raccomandazione aile religiose: Oubliez-moi apres rna mort, mais 
!l'oubliez pas mes pauvres. Nell'orazione funebre 11 P. de Ia Chaise pote_arter~are: Les 
actions les plus singulieres, et que nous admirons le plus dans les saints_ en fail. d'au"!d~e. 
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Capilolo XI 

compiere il pellegrinaggio a Chartres a nome della comunih\1. Con tale con
suetudine il Tronson e il Leschassicr pensavano di essere fedeli allo spirito del 
fondatore e di M. de Bretonvilliers, anche sc personalmente non ne avevano 
seguit_o l'esempio2 e anzi si dimostravano reticenti di fronte a richieste di pelle
grinare a Chartres avanzate da altri confratclli3• ll Montfort invece si pone 
letteralmente sulla sci a dei primi supcriori di S. Sulpizio e ne ricopia il fervore 
sostando in preghiera per tutta la giornata ncl celebre santuario della Vergine'. 
Indubbiamente le lunghe ore trascorse dal Montfort davanti alia statua di 
Maria costituiscono un momenta forte della sua esperienza religiosa e della sua 
devozione mariana: il Blain non esita a definirla una specie di estasi che con
centra e assorbe l'attivitA psicologica del ~Iontfort e lo ticne immobile e rapito 
in una insaziabile contemplazione5• L'aspctto di interiorit3. e di fiducioso 
colloquio, che caratterizza la devozione mariana della tradizione diS. Sulpizio e 
che sar:'t lungamente analizzato dalle future opere del Montfort6, raggiunge a 

1 ••• Mr. Grignion rerut d' son tour celte agreable commission avec louie Ia joie de son 
dme . .. Ainsi il alia a Notre-Dame de Chartres comme au jardin d' Eden ... On lui don nO. 
pour associ! dans ce pilerinage un hom me digne de lui (Mr. Bardou) un des plus fervents du 
siminaire, un modele vivant de rigularili, d'obeissance, d'innocence aussi bien que de pini
lence (BLAIN, nn. 131-132). 

2 M. Olier si era recato parecchie volte a Chartres; il suo biografo descrive cosl il suo 
pe1legrinaggio del 1648: ... Durant plusieurs jours, on le vii y demeurer en oraison depuis 
~ix heurs du matin jusqu'd' midi, el depuis deux heurs jusqu•a six heurs du soir; loujours a 
genoux, immobile, et dans un si profond recueillement, qu'il inspirait de Ia divolion d' tous 
ceux qui le considiraient (FAILLON, Vie de M. Olier, o. c., t. II, p. 601). Similmente M. de 
Bretonvtlliers andava chaque annie a visitare N. D. de Chartres: 1l disail sou vent que Ia 
ville de Chartres est le pays el Ia propre demeure des fideles servileurs de Marie: et qu'illeur 
est utile d'y aller de temps en temps prendre I' air natal, surtout quand ils s'aperroivent de 
quelque reldchement au service de cette divine matlresse. . . II allail quelque-fois avant le 
jour, et n'en sortait que bien avant dans Ia null. 1l y passait louie Ia journie d' Ia reserve 
d'une ou deux heures qu'il employait a prendre un peu de nourrilure et de ricriation. Comme 
je lui Umoignais un jour mon ilonnement de ce qu'il Ctait si longtemps dans cette sainte 
chappelle, il me ripondil qu'un enfant ne pouvoit Iasser d'nre aupres d'une bonne mere 
(GossELIN, Mimoires sur 1\1. de Bretonvilliers, pp. 358-359). Daile fonti sulpizlane non 
rlsulta invcce nessun pellegrinaggio del Tronson e del Leschassier a Chartres. 

3 Cfr supra, cap. IX, p. 196, n. 2. 
" II Montfort y persivira en oraison six heures ou huit heures de suite, c'est-0.-dire depuis 

le malin jusqu•a midi, a genoux, immobile et comme ravi. L'heure du repas vint bien mal a 
propos interrompre ce doux repos en Dieu et ses entreliens avec la Sle. Vierge. Aussi comme 
il n'alla le prendre qu'avec peine, il en sorlit plus Ml avec joie pour les continuer et se rep lon
ger dans une nouvelle oraison qui dura, dans la mlme posture et une !gale divolion, aut ant de 
de temps que le malin . .. (BLAtN, n. 133). 

5 Ibidem. 
6 err LESCHASSIER, Pour Ia teste de l'inUrieur de la T. Ste Vierge, ms. c.; MoNTFORT. Le 

secret de Marie, nn. 43-57; Trait! de la vraie devotion, nn. 196, 257-265,ln CEuvres completes, 
pp. 462-468; 614-615; 659-666. 
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La progressiua rotlura con S. Sulpizio 

Chartres il suo culmine: Chartres diviene per lui, come per Bretonvilliers, le 
pays et Ia propre demeure des fideles serviteurs de Marie, che vi respirano I' aria 
nativa e possono manifestare i rapporti filiali verso Ia propria madre1• Gli 
esercizi di devozionc praticati in seminario, soprattutto il voto di castit:l pro
nunciato prima del suddiaconato davanti alia statua di Notre-Dame de Paris2 

e la schiavitil a Gesit per mezzo di Maria3, avevano introdotto il Montfort nella 
Spirito di una filiate e interiore dipendenza da Maria cui ora si puO abbandonare 
liberamente. I principi teologici ai quali e ricorso sot to Ia spinta delle obiezioni 
dei condiscepoli, impediscono di vedere nell'atteggiamento del Montfort una 
semplice proiezione della pulsione affettiva verso Ia madre; questo movente psi
cologico perde sempre piit Ia sua prevalenza per dare posto ad una esperienza 
autCnticameilte.spirituale inserita nel domiilio della fede, fino al inomento in cui 
il rapporto sponsale con Ia Sapienza far:\ percepire piii chiaramente al Montfort 
il carattere relativo della Vergine e lo spinger:l a rigettare in senso evangelico il 
vincolo materna e parentale4• Per ora ci interessa notare come a Chartres Ia 
devozione mariana del Montfort abbia raggiunto un grado intenso di interiorita: 
in piena sintonia con la spiritualit:l di S. Sulpizio. 

Ma il pellegrinaggio di Chartres mette in luce un particolare significativo 
che distahzia il l\lontfort dal contesto sulpiziano e ne dimostra l'orientamento 
missionario. II Blain descrive il suo condiscepolo diretto a Chartres mentre si 
stacca dal compagno di viaggio per avvicinare contadini e povera gente e svol
gere presso di loro }'opera catechistica5• Questa bisogno di accostamento dei 
poveri per annunciare loro Ia salvezza religiosa manifesta l'io autentico del 
Montfort, chc si Iibera della pressione esercitata· dall'ambiente del seminario e 
rivela Ia fondamentale tcndenza all'azionC apostolica6 • II massiccio intervento 
dei formatori a favore di una vita iriteriore e nascosta e di una attivit:l da svol
gere nell' ambito del seminario, non riesce a sommergere Ia carica energetica del 
Montfort e il suo ideate apostolico. Simile ad una corrente sotterranea, lo zclo 
missionario del Grignion cerca una via di sbocco oltre gli argini condizionatori 
deHa concczione socio-cnlturale dei formatori ed esploder:l improvvisamente 
dopo l'ordinazione sacerdotale. 

1 Cfr supra, p. 246, nota 2. 
2 Cfr BLAIN, U. 134. 
s Ibidein, n. 72. 
f. Lettre 20, in <Euvres compUtes, pp. 54·56. 
6 En liberte de suivre les mouvements de son zete, il s'y abandonnait dans les vastes cam

pagnes de Ia Beauce, et se dirobail a son compagnon pour aller fD et ta,chemin faisant, cate
chiser ou parter de Dieu aux laboureurs et autres pauvres gens, qu'il voyait pres ou loin et 
revenail a gra11ds pas, comme il llait aile, rejoindre son confrere, qui se contentait de s'en 
ldifier sans oser entre prendre de l'imiter (BLAIN, n. 132). 

e Accompagnato daM. Bardou-osscrva il Blain-Mr. Grignion n'eut point sujet avec lui 
de horner sa dlvotion, ou de Ia g~ner par prudence ou par complaisance {Ibldeln). PiU tardi il 
Montfort scrtvera al Leschassicr: Le cathtchisme aux pauvres de la campagne t$l mon ill
ment(Lettre aM. Leschassier,16 sept. 1701,1n (Euvres complMes, p. 26). 
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Capitola XI 

rimProverano un ecccsso di zelo e.-una ffiancanza di moderaziOne, d0vute "at suo 
caratterc autoritario e accentratore, che hanno finito col portare lo scompiglio 
nella sua vasta diocesi e l'hanno costretto a rimanere lunghi periodi lontano dal 
Canada1• II Tronson nelle sue lettere csprime le propric riserve riguardo :i 
Saint-Valliere insistc soprattutto sulla necessit3 di moderarc lo zelo troppo 
itrdCnte e l'attivita. apostolica2 e di prendere consiglio prima di intraprendere 
iniziative conlro gli usi attuali della Chiesa3 : senza questi rimcdi egli si esporra ad 
avanzare progetti belli rna irrealizzabili, a trovarsi nella inquietudine, a semi
narc divisione, e a esserc consumat? in breve tempo dalla fatica" 

comme de cider son lit pour coucher sur Ia dure, de donner ses habits aux pauvres, lui itaient 
des actions ordinaire.,. Cfr (Anonyme), Monseigneur de Saint- Vallier et l' HOpital giniral de 
Quibec. llistoire du Monasttre de Notre-Dame des .~1.nges, Religieuses llospilalitres de Ia 
Misiricorde de Jisus, Ordre de Saint Augustin, Quebec, Darveau, 1882, pp. 744; H. TftTu, 
Les £v~ques de Quibec. Notices biographiques, Quebec, Hardy, 1889; pp. 77-155; G. PLANTE, 

I...e rigorisme au XVIJe steele. Mgr de Saint- Vallier el le sacremenl de pinitence (1685-
1727}, Gembloux, Duculot, 1971, pp. 190. 

1 Net 1694 Mgr. de Saint-Vallier e richiamato in Francia dal re Che to invita a dare Ie 
dimlssionl e ad accettare un nitro vescovado; rna il vescovo non cede e rlesce a ripartire per 
Quebec dopo tre anni dl permanenza in patrla. Ritorna nuovamente In Francia nel no
vembre 1700 per comporre nitre question! sorte nel frattempo, si reca a Roma e riparte nel 
giugno 1704 per Quebec; fatto prlgioniero dalia flotta Inglese, riceve dal Papa Ia nomina di 
vlcario apostolico per I' Inghilterra e vi svolge intenso apostolato fino al giugno 1709 quando 
pub Partire per Parigi. Rifiuta nuovamente di dare le dimissioni-e finalmcnte puO 'rientrare 
in diocesi nell'agost<i 1713 dopo ben 13 anril dl aSsenza (Cfr H. TtTu, LeSEvlr/ues de Quibec, 
o. c., pp. 121-143). I biografi concordano nel giudizio di Gosselin: 11 est possible que Mgr. 
de Saint- Vallier, dans le juste disir qU'il avail de gouverner son diocese par lui-m~me, suivanl 
les die ties de sa conscience, ail quelque peu dipassi les bornes d'une sage moderation (A. Gos
sELIN, Mgr. de Laval, premier iV!que de Quibec et apMre du Canada, Quebec, Demers, 1890, 
t. II, p. 406. 

2 Le nouvel iv~que a du zete, et pourvu qu'il n'aille pas trop loiil, il sera en etat de faire 
de grands biens . .. II n'y a a craindre pour lui que l'exces ... Comme i{a betiucoup de feu, 
il faut que tous ceux a· qui it pourroil demander avis tdchen(a le modirer . .. (Lettre 3. 
M. Oollier, 15 febbrnio 1685, in Correspondance de M. Louis Tronson, o. c., t. II, p. 275). 

3 Tant qu'il ne suivra point d'avis et qu'il n'aura point de conseil, il est impossible qu'il ne 
se fasse bien.des altaireS (Lettre AM. Trouv~.·marzo 1694, ibidem, p. 33-1). ·II nesera jalntiis 
en paix, a moins qu'il ne s'ajuste aux usages prisens del' Eglise (ibidem, p. 330). 

4 Quanto al progetto dl Mgr. de Saint-Vallier dl stabilire nel suo palazzo ·eptScopale u'na 
comunit3 di ecclesi3sticl sui tipO' della Chiesa prlmitiva, it Tronson- cost si -esprime: Soft 
dessein est beau ... , mais il me parott impralicable. Car, Orl trouveroil-il des' personnes 
assez abandonnies pour se tier a une communauti aussi {leu fixe que celle-M ?(ibidem, p. 330) 
Precedcntemente aveva ammonito: Si chacun ne conlribue a retenir le ztle de M. de Saint
ValUer, it se consommera bienlOl dans le travail (Lettre A M. dC' Belmont, glugno 1686, 
ibidem, p. 288). Nel marzo 1694 il Tronson esprlme le sue apprcnsloni per la situazione del 
Canada: Nous avons iii touche au vif par Ia division de volre iglise . . . (Lettre ll. l'eV@que 
de Quebec, ibidein, -p. 332). 
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Le affinita temperamentali e spirituali di 1fgr. de Saint-Vallier con il 
Montfort spiegano i rapporti di profonda amicizia esistenti tra !oro e testi
moniati dalle prime fonti: il vescovo di Quebec e intervenuto a favore del 
Grignion sia raccomandando Ia sorella al futuro vescovo di Poitiers Mgr. 
Girard1, sia esprimendo un giudizio elogiativo sulla sua condotta2, sia in~ 
fine facendo OP,era di mediazione per evitare Ia distruzione del calvaria di 
PontcMteau3• Chiedendo di partire per il Canada, probabilmente nel set
tembre 1700', il Montfort non avril. potuto fare a meno di pensare a Mgr. de 
Saint-Vallier, nel quale avrebbe trovato comprensione e aiuto per Ia realizza, 
zione dei suoi vasti progetti missionari. La risposta negativa del Leschassier 
non deve cssere considerata come una boulade per deviare il discorso5 : 

il superiore sulpiziano, d'accordo col suo Consiglio, riteneva realmente di non 

1 Il (M. Grignion) etait venu en cette ville par ordre de Madame de Monlespan 0. ce qu'il 
m'a dit, de laquelle il refoil quelque secours pour une de ses sreurs, que je me souviens en eifel 
avotr autrefois recommandte a celte dame a Ia pritre de M. l'tv~que de Quibec (Lettre de 
rev~que de PoiUers aM. Leschassier, 6 marzo 1701, in Extrait de diverses lettres, ms. c.). 

2 ••. Dieu ... ne permettail pas que tous les parfaits entrassenl en suspicion de Ia 
conduite de Mr. de Montfort et de I' esprit qui l'inspirait. Le St. iv~que de Quibec, encore 
vivant, rendait temoignage que c'ilait celui de Dieu; il aimail et honorail notre vertueux 
pr~tre et avail avec lui beaucoup de liaison et de rapport (BLAIN, n. 175). 

a ..• j'icrivis une leltre 1}- Monseigneur l' Ev~que de Kibec qui ltoit alors a Paris le 
suppliant d'interposer son credit auprts dl Monseigneur le Cardinal de Coislin qui estoit 
Seigneur de celle Lande; je re~tls quelques jours aprts une riponse, par laquelle Monseigneur 
de Co is lin prioil ce Mr. de laisser Mr. Grignion el Mr. Olivier Missionnaires, de continuer a 
construire ce Calvaire (Relation de Calvaire de Pont-Chdteau par 1\f. Olivier, in GRANDET, 

p. 163.) 
• L'unica dellberazlone del Conslg1io Sulplzlano circa l'invio di misslonari in Canada negli 

ultiml anni del soggiorno del Montfort in seminarlo e quella de113 settembre 1700: M.Le
schassier ... exposa Ia proposition que lui avoit fait Mr. de Monligny Prestre chef de Ia 
Mission de Missisipi en Canada d'aller travailler en ce pays-Ia et nous y itablir . .. On 
n'apointested'avisd'enlrer dans Ia viie de ce ziti missionnaire pour plusieurs bonnes raisons 
el entre autres parce qu'on manquoit de sujets et sur tout d'un chef propre a une telle entre
prise, qui est Ia raison qu'on a cru lui pouvoirdire (Registre des Assemblies, ms. c., p. 413-414) 

6 II Blain riferisce 11 penslero del superiore sulpiziano: Mr. Leschassier ne lui permit pa3 
d'aller en Canada dans Ia crainle que, se laissant emporter a l'impituosite de son ztle, il ne se 
perdil dans les vasles fortis de ce pays en courant chercher les sauvages: c'est ce que ce sage 
directeur m'a dil a moi-m~me (BLAIN, n. 143). L. LE Caor.r annota: Ces paroles riellement 
prononcies ... seraint-elles une boutade du grave Sulpicien 'l ... La vraie raison de ce ref us 
nous est fournie, nous l'avons dit, par l'histoire ginlrale (Un apdtre marial, o. c., p. 83, 
nota 1). Questo biografo tuttavla si sbaglla affermando: Pendant dix-sept ans, personne ne 
rejoindra les missions sulpiciennes de Montrial (ibidem, p. 82); lnfattl 11 Tronson dal 1677 
al1700 ha invlato in Canada 29 mlsslonari (Cfr P. RoussEAU, Saint Sulpice et les Missions 
catholiques, Montreal, Garard, 1930, p. 122; vedl anche supra, p. 249). 
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avere personale adatto per il Canada e di mancare soprattutto di un missio
nario speriffientato che assumesse Ia direzione della missione del Missisipi1 ~ 

II Montfort em dunque messo fuori questione: egli si sarebbe posto sulla scia 
di Mgr. de Saint-Valliere si sarebbe come lui lanciato in viaggi avventurosi 
tra i selvaggi logorandosi in breve tempo'. Percio il Leschassier giudicava 
prudentemente di non permettere a! Montfort un'esperienza in terre lontane; 
prima di aver compiuto un tirocinio in cui potesse dar prova di moderazione e 
di prudenza. E' significativo no tare come egli ripeterit a! Montfort gli stessi 
consigli che il Tronson aveva dato a! vescovo di Quebec: stare aile regole 
ordinarie, non abbandonarsi alia propria condotta, non intraprendere niente 
senza il consiglio di persone esperimentate3 . 

3. Nella comunita di Saint-Clement. 

Contrastato nel suo desiderio di partire per le terre lontane, il Montfort 
scarta Ia possibilitit di inserirsi in una comunitit dedita alia formazione degli 
ecclesiastici: egli fa presenti al direttore spirituale le sue inclinazioni per la 
missione popolare e per il catechismo ai poveri.. II Leschassier ne e deluso' e 
sebbene abbia bisogno di personale per i seminari, non. osa fare al Montfort 
una richiesta contra ria aile sue tendenze. Perch) Io indirizza,, iJ!sieme ad 
altro sacerdote•, alia comunitit di Saint-Clement di Nantes fondata da uno dei 
primi discepoli deii'Oiier;· il venerando sacerdote Rene Levesque (1624-1703). 
Q~esti si trovava a Parigi pe.r il ritiro annuale6 e non aveva mancato di faf 
presente lo stato disagevole della sua comunitit condannata all'inazione per 
mancanza di sacerdoti che continuassero !'opera delle missioni. Fin dal 1693 
il Consiglio sulpiziano aveva dclibcrato di non accettare Ia direzione della 
comunitit di Nantes, perche essa comportava, accanto a! compito della for
mazione degli ecclesiastici, !'opera delle missioni e Ia cura parrocchiale giudi-

1 err supra, p. 251, nota 4. 
t Circa illungo e pericoloso vlaggio di Mgr. de Saint-Vallier nelle lont;ne missioni di 

Acadie e Port-Royal artrontato nonostante il treddo e 11 ghiaccio (err H. Tt.Tu, Les Eviques 
de Qutbec, o. c., pp. 90-91.) 

3 err supra, p. 250; infra, p. 259. 
" On avail grande envie a St-Sulpict de l'arriter a la maison, et mime on s'y allendail; 

mais le nouveau prUre n'avait aucune pente de ce cdU-M ... Son attrait le portait ailleurs, 
et on ne voulut pas le violenter; on le laissa done sortir, mais a regret (BLAIN, n. 143). 

6 II nome dl questo compagno del Montfort e riterito dalla lettera del Leschassier a 
M. L6vesque in data 30 novembre 1700: Je prie Ditu que Ia ferveur de Mr. Bo.nni~re ne se 
ralentisse point, ni celle de Mr. Grignion (Extrait de diverses lettres, ms. c.). 

8 Crr GRANDET, p. 23; BLAIN, nn. 146-148. 
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cate contrarie alia vocazione sulpiziana1• Indirizzando il Montfort alia co
munita di Nantes, iJ Leschassier poteva dimostrare Ia sua benevolenza verso 
il discepolo del Fondatore, nonostante i rifiuti di assumere Ia direzione del 
seminario che egli ripeteril negli ultimi mesi del1700 e dell7012, e insieme 
accondiscendere ai desideri del Grignion che avrebbe trovato una guida es
perimentata nell'iniziazione aile missioni. - ' -, -

4. Ambivalenza vocazionale. 

II Montfort accetta Ia proposta del Leschassier". Quando tuttavia ha 
trascorso due mesi nella comunita di Saint-Clement, sente il bisogno di svelare 
al suo direttore Ia sua profonda delusione: 

Je n'ai pas trouve ici ce que je pensais et ce pourquoi j'ai quitte; comme 
malgre moi, une si sainte maison que le s~minaire de Saint-Sulpice•. 

Egli si vede preclusa Ia via ali'esercizio dell'apostolato tra il popolo da 
una comunita divisa in varie correnti, dedita ad· altri cOmpiti o addirittura ad 
una vita tranquilla e senza dinamismo missionario5• L'animo del Montfort 
esperimenta un dissidio interiore, in cui si sovrappongono due ideali: da una 
parte !a vita nascosta orientata alia propria perfezione spirituale e sulia quale 
aveva tanto insistito il Leschassier in linea con J'ideale sulpiziano; dall'altra 
la vita missionaria in mezzo ai poveri per esplicare il suo desiderio di far amare 
Cristo e Maria'. Questa ambivalenza, conseguente alia formazione ricevuta a 

1 Cfr supra, p. 233. 
z On a este d'avis de lui dire (3. l'Ev~que de Nantes) ... que la conduite de cette commu

nauti estoit tout a fait contra ire a nos usages et ne nous convenoit de tout point (24 novembre 
1700, Registre des Assemblies, ms. c., p. 418). Nella scduta del 31 dicembre 1701 11 Con
siglio sulplziano e disposto ad accettare l'unlone del seminario e della Comunitl\ di Nantes 
a condlzlone · di esonerare dalla responsabilitl\ della parrochia e delle missioni; cosc che 
non si sono realizzate (Ibidem, p. 437). 

8 11 Grandet attrlbulsce al Montfort un grande entusiasmo per Ia proposta dl andare a 
Nantes: M. de Montfort fut ravi de trouver cette occasion; il accepta volontiers l'oflre de 
M. Livesque . .. (GRANDET, pp. 23-24). La lettera del Montfort al Leschasslcr invtta ad 
essere phi cauti, poiche vi si afferma che eglllasciO S. Sulpice suo malgrado (Lettre A M. 
Leschassler, 6 dicembre 1700, in (Euvres compUtes, p. 12). 

4 Ibidem. 
6 Contro l'affermaztone del Grandet che fa compiere al Montfort parecchle mission! in 

compagnia diM. L~vesque, Ia stessa lettera ci lnforma sull'inattivtta del prlml mesi dovuta 
all'etA avanzata del L~vesque e ai contrasti esistenti nella comunitA (Ibidem, pp. 12-13). 

6 Cela itant ainsi, je me trouve, depuis que je suis ici, comme partagi entre deux sentiments 
qui semblent opposis. Je ressens d'un ciHi un amour secret de Ia retraite et de Ia vie cachie, 
pour aniantir et combattre ma nature corrompue qui aime ll. parattre. De l'ciutre, je seils de 
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S. Sulpizio, continuera fino al1706 quando ricevera dal Papa l'orientamento 
definitivo: nel frattempo nel Montfort si alterneranno !'una e l'altra inclina
zione a secondo della riuscita nell'apostolato, come nei dintorni di Nantes nel 
170Jl e nel Poitou nel1705, o degli insuccessi e persecuzioni che lo spingono a 
chiedersi se non debba dedicarsi alia vita eremitica'. Questi desideri erano 
gia presenti nel Montfort fin dal suo periodo parigino3 ; tuttavia a Nantes 
emerge qualcosa di nuovo, cioe l'idea di una povera e piccola compagnia di 
missionari, che il giovane prete non puO fare a meno di implorare con gemiti4• 

II Montfort manifesta qui Ia sua vocazione di fondatore della Compagnia di 
Maria, una novita che il Leschassier si guarda bene di fomentare, conten
tandosi di una generica approvazione:l/ est bon de demander a Notre Seigneur 
qu'il {111lse aymer sa mere'. 

In questo periodo il Montfort si trova spesso all'incrocio delle vie e di 
fronte a varie alternative: missionario in Bretagna con il Leuduger o al ser
vizio dell'ospedale di Rennes con il Bellier? Missionario nella comunitil di 
Nantes o cappellano all'ospizio di Poitiers? Direttore di ritiri ecclesiastici 

grands disirs de faire aimer N. Seigneur et sa Ste. Mere, d'aller, d'une manitre pauvre et 
simple, faire le caUchisme aux pauvres de la campagne, et exciter les picheurs a la divolion a 
Ia tres Ste. Vierge . .. (Ibidem, p. 14). 

1 ••. Monsieur (Rene) Livesque conjointement avec Mr. des Joncheres m'ont envoyi dans 
une paroisse de Ia campagne assez abandonnie. Pendant dix jours j'y ai demeure, j'y ai fail le 
caUchisme aux enfanls deux fois le jour, eltrois prOnes. Lebon Dieu el Ia tres Sainte Vierge 
y onl donne benediction (Lettre AM. Leschassier, 5 juillet 1701, ibidem, p. 23). Je travaille 
depuis trois mois sans reldche dans plusieurs paroisses . .. Je vous ecris encore a present de 
Ia paroisse du Ptlerin. Dieu ella tres Sainte Vierge onl bien daigne se servir demon minisltre 
pour y faire quelque bien (Lettre AM. Leschassier, 16 sept. 1701, ibidem, p. 25). 

2 Dopo gli insuccessi negll ospedali di Poiticrs e della Salp~triCre, il Montfort, rigcttato 
anche dai sulpizianl, enlra en doute si pour s'abandonner ace puissant allrail (pour l'oraison) 
il ne devail point s'interdire au moins suspendre pour un temps les fonclions du ministere 
(BLAIN, n, 161). 

3 II me vient, comme a Paris, des desirs de m'unir aM. Leuduger ... grand missionnaire 
... , ou d'aller a Rennes me relirer dans l'Mpilal general, aupres d'un bon prltre que je 
connais ... (Lettre a l\1. Leschassier, 6 die. 1700, in fEuvres completes, p. 14) 

4 .•• je ne puis m'emp~cher, vu les nicessiUs del' Eglise, de demander conlinuellemenl avec 
gimissements une petite et pauvre compagnie de bons prttres qui l'exercent (l'emploi des 
missions) sous l'itendard d la protection de la lrts Ste. Vierge. Je tdche, cependant, quoiqu' 
avec peine, de calmer ces des irs quoique bans et continue Is, par un en tier oubli de ce qui mere
garde entre les bras de Ia divine Providence, et par une parfaile soumission a vos avis, qui me 
seront toufours des commandements (ibidem, p. 14). 

li Lettre a M. Grignion, 31 dec. 1700, in Extrait de diverses lettres, ms. c. 
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nella comunita di Saint-Clement o Poitiers come pun to di partenza per !'opera 
delle missioni ?1• · ,, 

II Montfort esclude senza esitazione le soluzioni non assimilabili dal
l'ideale apostolico, che si precisa sempre pill in lui attraverso l'azione missio
naria: egli scarta Ia vita assicurata da fondazioni e rifiuta umilmente e pronta
mente il canonicato offertogli da Madame de Montespan2, cosi pure esclude Ia 
vita sedentaria d chiusa nell'ambito di una comunita3• La sua inclinazione e 
di vivere alia provvidenza, in piena disponibilita ai bisogni delle chiese locali 
completamente dedito all'annuncio della Parola tra I~ classi pill abbandonate 
della societa'. 

5. La scoperta della Sapienza. 

II giudizio decisivo del Leschassier determina il Montfort a partire nel
l'ottobre 1701 per Poitiers' dove' restera fino alia quaresima del 1706 ad 
eccezione di due viaggi a Parigi, il primo nell' estate 1702 e il secondo nella 
prima vera 1703 con un soggiorno prolungato fino a! marzo 1704. E' un perio
do rivelatore della vera fisionomia del Montfort nella ricchezza della ·sua 
operosita e inventiva pastorale6, rna insieme un periodo doloroso di persecu..:. 

1 Cfr Lettres 5, 6, 9, in CEuvres completes, pp. 14-15, 18, 25-26. 
2 Elle (Madame de Montespan) me dit ... qu'elle me ferail donner, si je le voulais, un 

canonical qui dipend d'elle. De quai je Ia remerciai humblement et promptement, lui alM
guant que je ne voulais jamais changer la div!ne Providence dans un canonical ou un binifice 
(Lettre aM. Leschassier, 4 mai 1701, ibidem, pp. 16-17). 

3 ••• j'ai a la virile beaucoup d'inclination a travailler au salut des pauvres en giniral, 
mais non pas lant de me fixer et de m'attacher dans un Mpilal (ibidem, p. 18). Je ne sens, 
comme vous savez, aucune inclination pour Ia communaute de St-Climent ... Je n'ai point 
d'inclination a me renfermer ... (Lcttre aM. Lcschassier, 16 sept. 1701, ibidem, p. 25). 

' Tra le ragioni che potevano indurlo ad andare a Poitiers il Montfort pone Ia maggiore 
necessita dl quella dlocesi: L'ivtchi de Poitiers a beaucoup plus besoin d'ouvriers que celui
ci, j'en suls moi-mtme timoin, et en ai iii surpris (Lettre aM. Leschassier, 16 sept. 1701, 
ibidem, p. 26). I vi il Montfort svoige un intenso apostolato tra i poveri, i malati e i carcerati 
(cfr ibidem, pp. 28 e 32). 

6 ll 23 scttembre 1701 it Leschassier rompe it suo riserbo permettendo al Montfort dl 
aderlre alla richiesta del Vescovo di Poiticrs e ai deslderi di Madame di Montespan che lo 
volevano al servizio del poveri (Cfr Extrait de diverses letlres, ms. c.). Era U giudizio 
decisivo atteso dal Montfort da parecchi mesi (Cfr Lettre aM. Leschassier, 5 julllet 1701, 
in CEuvres completes, p. 23). 

8 Oltre alia rifonna dell'ospizio generate, il Montfort svolge un'intensa attivlta dl predi
cazione, confessioni, accostamento di varie categoric, compresi gli scolari, e tiene delle 
mlssioni nei dintorni di Pol tiers. Egli stesso designa il suo primo soggiorno a Poltiers come 
une mission continuelle (Cfr Lettre aM. Leschassier, 4 juillet 1702, ibidem, p. 35) eM. Du
bois atrermera: Depuis qualre heures du malin jusqu'a dix heures du soir, on ne l'a jamais 
vtl un seul instant dans I' inaction (GRANDET, p. 472). 
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zioi:ti, abbandoni, purificazioni mistichei, che segna l'inContro.,_ con Iii SaPienza 
e il distacco definitivo dall'ideale sulpiziano. Lo studio integrale di qubst'o 
periodo esula dalla presente tesi: ci interessa sottolineare' il progressivo a!
(ermarsi' della sapienza apostolica nel Montfort e le m~tivazioni che hanno 
determinato Ia rottura con il Leschassier. ' 

II fatto nuovo nell'itinerario spirituale del Montfort e Ia scoperta della 
Sapienza. Questa terrnine appare cOO isistenza nelle lettere del missionario 
fin dall'autunno 1702 quando scrivendo a una monaca benedettina del SS. 
Sacramento esprime Ia sua intuizione: seguire il Cristo implica l'identificazio
ne alia croce, e ciO costituisce Ia vera sapienza2 • A Poitiers l'intuizione del 
Montfort si esprime in un simbolo: Ia croce della Sapienza, che egli pone nella 
sala di riunione di alcune giovani, inferme e disprezzate, prima abbozzo della 
!utura congregazione dedicata alia Sapienza del Verbo Incarnato per confon
dere Ia !alsa sapienza del mondo3• II programma ascetico della Sapienza in 
antitesi con lo stile del mondo, e collegato dal Montfort con Ia vita missiona
ria: Ia croce none soltanto il segno della predilezione divina', rna un'esigenza 
della dedizione a~ poveri5: ~ Egli sperimen~_ ~a ~roc~ _!?ia i1_1_ una situaz_i_one in
teriore di ariditil, sia nell' opposizione del mondo ai suoi progetti e nelle perse
cuzioni che incontra a Poitiers e a Parigi. Nello stesso tempo cresce nel ,, ' 

•• 
1 Preso di mira a Poltiers da alcune persone che lo denigravano e accusavano presso il 

Vescovo (cfr Lettre a M. Lcschassier, 4 juillet 1702, in (Euvres completes, pp. 33-36), 
scacciato dall'ospedale di Parigi e abbandonato dai suoi ex-formatori, il Montfort descrive 
11 suo stato interlore, per esemplo, nella lettera_ del 24 ottobre 1703: ... je suis plus que 
jamais appauvri, crucifii, humilii (ibidem, p. 47). eontro l'opinlone di H. Daniel che non 
vede nella vita del Mo!ltfort nessuna traccla delle desolanti aridita e degll abbandoni 
descrltti dai mistici (Saint Louis-Marie Grignion de AJonlforl, o. c., p. 393), bisogna after
mare che ll Santo ha esperimentato specie a Parigi une disposition de croix interieures les 
plus pinibles, de privation, d'abandon, de sicheresse, d'anianlissement et de mort (GRANDET, 

p. 53, dove si riferisce all'incontro del Montfort con la benedettina Mere de St.-Joseph). 
t ... C'est en celle aimable croix qu'est renfermee Ia sagesse veritable, que je cherche jour et 

null avec plus d'ardeur que jamais (Lettre 1_3, in <Euvres completes, p. 40). err. ibidem, 
pp. 41 e 47. 

3 err. GRANDET, p. 68; J.F. DERVAUX, Folie ou Sagesse'l Marie-Louise Triche[ et lu 
premieres filles de M. de Montfort, Paris, Alsatia, 1950, pp. 70-74; muvres completes, 
pp. 723-725. 

4. La meilleure marque que l'on est aimi de Dieu, c'est quand on est hal du monde et assallli 
de croix, c'est-0.-dire de privations de& choses le& pius Ugitimes, . .. d'injures le& plus alro
ce& . .. , de persecutions . .. (Lettre 13, in <Euvres completes, p. 40). 

6 0 quel plaisir, sl tout cela m'obtient la divine sageue, aprt& laquelle je soupire nuit et 
jour . .. Je crois fermement que je l'aurai . .. les besoins des pauvres (sont) lrop pressanls . . 
(Lettre 15, ibidem, p. 44). ,, 
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Montfort Ia ricerca· della Sapienza espressa in un desiderio ardente e con
tinuo'. Nella lettera del 28 agosto 1704 questo desiderio puo _dirsi realiz
zato, perche il Montfort afferma esplieitamente: Dans Ia nouvelle famille 
doni je suis, j'ai epouse Ia Sagesse et Ia croix . .. 2• 

Si tratta del matrimonio spirituale con Ia Sapienza, descritto ne L'A
mour de Ia Sagess,e eternelle", in cui ritornano le espressioni caratteristiche 
delle lettere del Montfort e che risale probabilmente a questo. periodo'. 

1 Colpisce l'espressione ''nuit et jour" ripetuta dal Montfort riguardo alia ricei-ca del
la Sapienza (Lettres 12, 15; Cantique 124; Amour de la Sagesse iternelle, n. 73, in CEuvres 
completes, pp. 40, 44, 1509, 131). Nel suo capolavoro poetlco, il cantico 103, Les dis irs de la 
divine Sagesse, Ia ricerca della Sapienza diviene un tormento nella struggente ritornello 
Venez chez mol: e tale Ia passione con cui il Montfort cerca Ia Sapienza chest' dlchiara-dis
posto a compiere qualsiasi sacri!icio o pazzia pur dl poterla trovare e possedere (Ibidem, 
pp. 1429-1435). M. QuE~tENEUR puO concluderc che Ia vita del Montlort semble un mouve
ment processionel ininterrompu derriere la croix du Mattre de Sagesse (Saint Gri~niol! de 
Montfort, Paris, Blo~d et Gay, 1961, P·. 8). 

2 Lettre 20, in CEuvres compMtes, p. 55. .. 
3 ll est sdr que la Sagesse eternelle a tant d'amour pour let~ dmes, qu'elle va jusqu'Ct. let~ 

epouser et contracter avec elles un spirituel, mais veritable mariage que le monde ne connalt 
point; et l'histoire nous en fournit des exemples (L' Amour de Ia Sagesse eternelle, n. 54, 
ibidem, p. 120). II Montfort ha trovato l'idea di un matrimonio con Ia Sapienza in SAINT-Ju
RE, De la connaissance et de I' amour du Fils de Dieu Notre Seigneur Jesus-Christ, Paris, 
Mabre-Cramoisy, 1688, pp. 11, 35-36, da cui dipende in questa numero e in altri capitoli 
della stessa opera. Interessante e l'esperienza analoga di un matrimonio splrituale con Ia 
Sapienza raggiunta da Dom Claude Martin (1619-1696) attraverso Ia lettura dei libri sa
plenziali: err H. BREMOND, Ilistoir; litUraire du sentimenl religieux. o. c., t. IV, p. 93-iOt. 

"' Tradizionalmente st e rttenuto che L' Amour de la Sagesse eternelle, su cui ha attirato 
l'attenzione P. Hure con Ia pubblicazione dell'edition type nel1929, dopa Ia prima interpola
ta del1876, sia pervenuta ai nostri tempi nel manoscritto stesso del Montfort, che l'avrebbe 
composta a Parigi nel1703-1704 (Cfr. L. LE Cno~t, Un apOtre marial, o. c., pp. 453-456; 
Documentation mariale, n. 8, mars-avril 1958, pp. 65-68; CEuvres completes, pp. 85-87). 
Recentemente uno studio accurato dl H. FREHEN (Encore a propos de la date du Livre de:~ 
sermons, in Docum. Montf., n. 42, 1968, pp. 9-12) ha appurato che quasi l'intera opera e 
dovuta alia mana diP. Vatel, che l'ha scritta dopa il febbraio-marzo 1715 quando si unl al 
Montfort come collaboratore. Tuttavia nessuno pub dubitare dell'attribuzione dell'Opera 
al Montfort non solo a causa del criteri interni, rna per Ia testimOnianza' esplicita di P. 
Besnard (cfr. Constitutions des Filles.de la Sagesse, 1758-1760, ms., Archivio ·generate delle 
Figlie della Sapienza, Roma, p. 2). L'esame del libra e le differenti divisioni date dat nn. 7, 
12, 13, 14 portano a dislinguere in esso vart blocchi composti in diversi periodi e rlpresi riel
la trascrizione definitiva. In partlcolare P. EYCKELER rivela come sottofondo dell'opera Ie 
conferenze sulla Sapienza tenute dal Montfort al Seminalre du Saint Esprit, riferite da P. 
Besnard e dirette ai suoi eventuali futuri collaboratori (Cfr. Docum. Monlf., n. 43, 1968, 
pp. 65-80). . 
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In quest' opera it Montfort precisa il significate di Sapienza, attingendo 
dai libri sapienziali e dalle Lettere di S. Paolo. Le Sapienza e il Figlio di Dio 
fatto uomo, considerato nel suo dinamismo verso l'uomo: e Ia persona che 
racchiude in se tutti i tesori di Dio1 e concretizza l'iniziativa divina di rendere 
felice l'uomo: La Sapienza e per l'uomo, e l'uomo per Ia Sapienza'. Ne conse
gue un imperativo di inserzione nel mondo e di attivit:i missionaria volta alia 
salvezza dell'umanita: 

Non essendoci cosa piil atliva della Sapienza ... non lascia marcire nella 
tiepidezza e nella negligenza colora che hanna Ia sua amicizia. Li rende com
pletamenle di fuoco; ispira loro grandi imprese per la gloria di Dio e la 
salvezza delle anime3. 

D'altra parte l'insegnamento paolino orienta il Montfort a rilevare Ia 
klmosi della Sapienza, che per effettuare Ia salvezza umana sceglie Ia via della 
poverta, del servizio e della sofferenza4, fino ad identificarsi con la Croce: 
La Sapienza e Ia Croce e Ia Croce e Ia Sapienza'. II piano divino realizzato 
dalla Sapienza supera infinitamente Ie prospettive umane e Ie contesta6• 

II Montfort comprende che per seguire Ia Sapienza occorre partecipare alia 
sua poverta e aile sue solferenze rompendo con Ia falsa o vana sapienza del 
mondo7• Con questi principi di dinamismo e d_i povert:i, il missionario si in
gaggia in una via diversa dalle comunita non direttamente apostoliche, che 
trovano il loro tipo nei seminari sulpiziani8, 

6. La rottura con S. Sulpizio. 

Un penoso episodio riferito dal Blain rivela il mutamento radicale verifi
catosi a S. Sulpizio nei riguardi del Montfort. Nella prirriavera del 1703, 
questi era stato costretto ad abbandonare l'ospizio di Poitiers. ed aveva preso 
Ia via di Parigi per cercare di sbloccare Ia sua situazione. Ma Ia situazione 
peggiora con l'insuccesso all'ospizio della Salpetriere e l'abbandono da parte 

1 Cfr. L' Amour de la Sagesse iternelle, nn. 9, 62-64, 88, 90, in (Euvres complttes, pp. 95-
96, 124-125, 139, 140. 

z Ibidem, n. 64, p. 125. 
8 Ibidem, n. 100, p. 146. 
' Ibidem, nn. 45-46, 70, 168, pp. 114-115, 128, 181. 
6 Ibidem, n. 180, p. 190. 
6 I pensieri e le vie della Sapienza eterna sono lontane e diverse da quelle degli uomini 

anche sapientissimi ... (Ibidem, n. 167, p. 180). Anche il mondo corrotto ha la sua sapienza, 
ed e da condannare e da detestare percht iniqua e perniciosa (Ibidem, n. 74, p. 132). 

7 Ibidem, nn. 75-88, 198-199, pp. 132-139, 201-202. 
8 Cfr. BLAIN, nn. 264-265. 
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degli amici di un tempo'.· Nell' estate dello stesso anno il Montfort si decide ad 
affrontare il suo direltore spirituale per chiedergli-guida e consiglio: rna il 
Leschassier tronca ogni tentativo rinviandolo seccamente senza neppure 
averlo voluto ascoltare2• E'la fine delle relazioni dellllontfort coni sulpiziani: 
d'ora in poi si rivolgera ai gesuiti per Ia direzione spirituale3• 

Questo cam9iamenio del Leschassier era prevedibile se si considera lo 
svolgimentO dei rapporti intercorsi nei due anni precedenti. · Nonostante Ie 
ripetute raccomandazioni di scguire lc vie ordinarie e le· rlorme della prudenza 
cristiana4, la condotta del Montfort non cessava di rivelarsi sempre pill stra
ordinaria: invcce di integrarsi nella comllnit:l di Nantes, egli pensa di lasciarla 
dopo poco tempo, sollecitato da grandi desideri di zclo e perfino dall'idea di una 
nuova fondazionc5 ; Ia sua attivit3. non conosce limiti di moderazione6, anzi a 
Poi tiers adotta nuovi metodi di evangelizzazione, cercando i poveri nelle strade 
c predicando all'aperto 7 ; Ia sua poverU e cstrema, essendosi privato del denaro 
ricevuto e vestendo come i mcndicanti8 ; l'orazione e la mortificazione non man-. -.,..., 

1 II Montfort descrive Ia sua situazione nell'aprilc-maggio 1703 con le parole: je ne con
nais plus d'amis ici que Dieu seul. Ceux que j'avais fail autrefois a Paris m'ont abandonne. 
(Lettre 15, in CEuvres completes, p. 45). Tra questi amici divcnuti ostili o diUidenti bisog
na menzionare il parroco diS. Sulpizio, La Chl!tardie, e lo ste~so Blain (cfr. BLAIN, nn. 176, 

~~- . 
,2 ••• Qu'il ful morlifU quand un jour arrive~ Issy, ce sage superieur (Leschassier) qui y 

ttait avec Ia communaute dans le temps de Ia vacance, le ret;ul aVec un visage glace, et le ren
voya honteusement d'un air sec et dedaigneux, sans vouloir ni lui parler ni I' entendre. Pour 
moi qui ~tais present, j'ilais comme fondu elne souflrais pas peu de I' humiliation doni j'ilais 
Umoin ... (BLAIN, n. 159). 

3 Ibidem, n. 105. , , ., 
4 Je nesuis pas assez eclairC des personnes doni Ia conduite n'est pas ordinaire (21 mai 1701); 

Tant que vous suivez les avis d~s personnes d'expirience," et qui st: conduisent seton les rtgles 
ordinaires, j'esptre que Notre Seigneur benira vos lravaux (9 juillet 1701); Tout ce que je 
vous recommande c'est que vous suiviez les rtgles ordinaires et que vous ne vous icartiez point 
sous pritexte de devotion que v~us n'avez consulU des personnes habiles el expirimenUes, e~ 
surtout Mgr. l' Ev2que diocisain (23 sept. 1701). Cfr. Ex trail de diverses lettres, ms. c. 

6 Cfr supra, p. 254. 11 Leschassier alia fine di diCembre del 1700, affimonisce ~~ Mont~ 
fort di evitare la precipitazionc: Quoique vous ne trouviez pas, l~.fonsieur, dans Ia commu
naute de Sainl-Ctement tout ce que vous disirez, voudriez-vous Ia quitte/sildt? (Cfr Extrait 
de diverses lettres, ms. c.). .. 1 .r·. • " 

6 Cfr supra, p. 255 . 
. 7 ••• je jis le catechisme aux dipens de Monseigneur a tous les pauvres mendiants de Ia 

ville, que 'j'allais chercher dans les rues. Je le fis d'abord dans une pauvre chapelle de St. 
Nicolas, ensuite a cause de Ia foule du peuple, sous les halles . .. (Lettre 11, in (Euvres com
p/lles, p. 32). 

8 Monsieur Livique . .. m'ayanl . .. donn~ quelque argent pour faire mon voyage a 
Poitiers, je le donna[ tout aux pauvres avant de sorlir de Saumf!'• oU je fis une neuvaine. 
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Capitolo, XI 

cano di Sl!SCitare aml1)_irazione1; inoltre a Poitiers, il Montfort non si adatta 
agli usi dci suoi predecessori, rna introduce nuovi regolamenti nella sua vita 
personale e nell'Ospizio gCncrale2• A tutto questo si iiggiunga il fatto che il 
Montfort proclama di obbedire interamentc alia volont:l. del suo direttore spiri
tu3.Ie,· che viene ritenuto rcsponsabile di quanto egli compie3. • 11" Leschassier 
viene dunquC ch.iamato in causa sia dal Levesque, che nOn Si rassegna alla 
par!e11:za del Grignion da Nantc~', sia cJal, vescovo d_i_ Poi_ti~rs, __ che_ chiede al 
Leschassicr delle spiegazioni su quel sacerdote cosl distante dallo stile sulpizia
no e Cosl singolare nel suo cQmportamento5• 

Il Leschassier, preoccupato di non compromettere il suo scminario nella 
problcmatica suscitata dal Grignion, tenta di declinare ogni rcsponsabilit:i nei 
suoi riguardi e lo prega di scegliersi a Poitiers un nuovo direttore spirituale8 ; 

Il Montfort obbediscc e trova nel P. Graziano De la Tour una nuova guida, rna 
.J 

J'entrai a PoWers sans un seul denier (ibidem). Una leltcra del Leschassier aM. Levesque ci 
informa sulla noncuranza del Montfort per i vestiti: Je suis lrCs idifU de Ia chariti que vous 
avez de munir Mr. Grignion conlre le froid de l'hiver. Dieu sera volre recompense (22 janv. 
1701, in Ex trait de diverses letlres, ms. c.). I poveri dl Poi tiers faranno una coltetta, perche 
l'hanno visto avec des habits si conformes aux leurs (Lettre 6, In CEuvres completes, p._ 17): 

1 Per esempio, il MontfOrt trascorre in Sinocchio circa quatt,ro ore dl preghiera giungendci 
nelia Cappella dell'ospcdale di PoitiCrS (cfr ibidfm', j), 17); quanio aile mortificazloni, egli 
dice al Lcschassicr: Je continue de faire lei plus leurs chases que je faisais a Nantes: je couche 
Sur Ia paille, je n"e'dtjcune Point, el je ne 'mange pas beaucoup le soir . . :· Puis-je prendre 
pais'ffflaine une fois Ia discipline ... ' Out;e les trois Ordinaires, ou bien un~"ou deux fo.is une 
'ceinlure-de crin '1 (Lettie 10, ibidem, p. 29). 1 

' 
1 

• • 
t 2 II -Montfort non· accctta l'uso dei suoi predecessor! di mangiare con le direttricl 
dell'ospizio, ne di ricevere uno stipendio (ibidem); stabilisce un regolamento circa l'orti 
dell'alzata, della preghiera e dei pasti in comune, suscitando le reazioni dell'ambiente 
conservatore (Lettre 11, ibidem,~ p: 35). 

3 ." •• des · ijUelles chases i_e serOis en quelque manUre responsable au public, puisque 
~ous dites en louie occasion t}ue vous ne failes rien que par mon avis, et que vous vivez dans 
une enliCre dependance de ma conduile (Lettre de M. Leschassier A 1\1. Grignion, 12 nov: 
1701 ; in Extrail de diverses lellres, ms. c., p. 14). 

4 PoUi Mr. Grignioll je ne prilendS point lire responsable de sa condufte. Je lui ai lou
fours dil qu'il avoil besoin de n'ltre pas abmidonni a sa propre conduile, et s'il vous morltre 
mes letlres y vei-reZ. que je n'cii cesse de m'opposer a sa sortie de chez vous que depuis qu'il m'~ 
mande que vous lui avez dil, que s' il ne voulait pas loujours demeure; dwlS voti-e communaute, 
ilferail mieux de s'en relirer. (Lettre de l\1. Leschassier aM. LevesquC, 18 oct. 1701, ibidem, 
p. 12.). 

0 

5 L'impressione del vescovo dl Poitiers al primo contatto col Montfort e rlassunta nella 
frase: Ses manieres m'ont paru extraordinaires (Lettre de Mgr. L~ev~que de P0itiers a M. 
Leschassier, 6 mai 1701, ibidem, p. 7). · 

8 ••• Je vous conseille done, Monsieur, et vous prie de vous choisir un bon direcleur dans le 
lieu oU vous estes de qui vous preniez lumitres et conseil sur toUtes vos dilfi~ultes (Lettre a 
M. Grlgnion, 12 nOv. 1701, ibidem, p. 14). · • · 
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La progressiva rottura con S. Sulpizio 

lo considera·come Un vic3.rio del Leschassier1 . L'ultima lettera del Leschassicr 
scritta i_n data 2 agosto 1702 mostra ancora un rapporto di comprensione e di 
fiducia: egli si raccomanda aile preghiere del Grignion, cosa che fa raramente 
quando scrive ai suoi corrisponde-nti 2, e inve'ce di irrigidirsi rimproverando il 
suo figlio spirituale di aver agito contra il parere di persone esperimentate3 si 
lim ita a ripetere i suoi consigli: scguire sempre le reg ole della prudenza cristiana, 
non intraprend~re nulla senza il consiglio dci superiori, non inventare niente in 
materia di devozione esterna e tanto meno nelle pratiche interiori". 

Che cosa e dunque accaduto dall'agosto,1702 all'estate del 1703 per far 
cambiare radicalmente l'atteggiamento del Leschassier? Purtropp?' Ia per-

1 Cfr GRANDET, p: 60; P. De la Tour ha lasciato una importante testimonianza sulla . ' vita splrituale del':Montfort nel periodo di Poiticrs, err ibidem, pp. 453-458; II Montfort 
luttavia il4Iuglio 1702 continua a considerare il Leschassier c~mC suo dlrettore; Si j'ai si 
longtemps tarde a vous lcrire: ce n'a ete ni par oubli de vos bienfaiti, ni faute d'obeissUnce a 
vos avis charltable_s dans Ia personne qui me conduit ici en votre. place . .. (Lettre 11, in 

ffiuvres completes, ~- 31). J • .. 

1 Mentre lo spoglio dc1le lettere del Leschassler documents l'assenza quasi totale dl 
richicsta di preghlere ai suoi ex-allievi, Ia sua corrispondenza col Montfort termlna, ad ec
cezione dl una sola volta, con una raccomandazlone di farlo partecipc delle sue pieghiere: 
Je me recommande avos pri~res (Exlrait de diverses lettres; ms. C~. p. 1); Prlez 'pour moi .. ~ 
(p. 4); Je me recommaltde avos saints Sa-Crifices (p. 4); Je ine recommande a v~~ pri~res <P. S)i 

Continuez de prier pour mol (0. 9); Conlinu;z de me dOnner' part avos pri~res (p. 10); Donnez~ 
part a vos pri~res et saints sacrifices (p. 12); Je vou_s le serai (oblige) enc~ie de plus, 'si v~Us 
priez pour mol avec une ferveur extraordinaire, afin que je satisfasse pour mes plches et a 
meS devoirs. ' .. 

• , r 1. ,I 
3 Nella lettera del 4 luglio 1702 ll Montfort ha tl coraggio di scrivere al Leschassier: 

Ce que plusieurs personnes eccUsiastiqUes et expl!rimentees de Ia ville me dirent, pour me dl!~ 
lourner d'all~r dans ~elte maison de dlsordre, qui leur paraissait incorrigible, ne fit qu'aug-. 
men fer mon courage pour entre prendre eel ouvrage malgrl! ma pro pre inclination ... (fEuvres 
comptetes, p. 33). Non si tratta certo dlsubbldienza formate, polche ~rt' i1 Leschl!.ssler stesso 
ad inviarlo nell'ospizlo di Poitiers; rna il non tenere conto di quanto dic~vano sui posto le 
persof!e sagge _ed esperlmentate non poteva essere grad ito al direttore spirituale, che avreb

be pluttosto pre~er_ito sospendcre l'inizl~tiva o attutire I programmi riformatori_ del Mont
fort. Questi in ogni caso includeva in p_artenza Ia croce In ogni opera apostolica (Cfr. ibi
dem, pp. 32-33). • 

' Vous ltes heureux de n'ltre point Cbranll! par les persCculions. J'esp~re qu'elles ne vous 
nuironl point, sf vous suivez toujours les r~gles de la prudence chrl!~ienne, et que vous n'entre
preniez rien que par bon conseil. N'inventez rien en matMre de divot ion exterieure qui n'ait 
ite bien concerte, el autorisl! par les supirieurs Ugitimes: 1l est encore moins a propos de 
chercher des nouveau Us dans les pratiques interieures puisque la vertu la plus pure est celle 
que les apdtres ont apprise de Notre Seigneur (Lettre a M. Grignion, 2 aoO.t 1702, in Ex trail 
de diverses lettres, ms. c., p. 15). ,.. ' · 
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• Capitola X I 

dita di altre lettere scritte dal Montfort al Leschassier1 e le imprecisioni dei 
biografi su tutto il periodo di Poitiers2 non permeitono di- cogliere i motivi 
della durezza dimostrata dal Brenier e dal Leschassier nel 17033• II fatto 
nuovo piu evidente e l'abbandono di Poitiers da parte del Montfort sotto 
l'acuirsi delle difficoltA culminate con Ia proibizione di esercitare il ministero4• 

L'augurio del Leschassier di uscire incolume dallc pcrsccuzioni non si ~ realiz..; 
zato5, sic~l}e egli ha potuto concludere che erano mancate le premesse sulle 
quali a'Yeva tanto insistito: stare alle regale ordinarie e non intraprendere 
nulla di nuovo senza il consiglio di persone sagge. Si aggiungono a questo 
fatto le voci malevoli e calunniose che spargevano nella capitale episodi di 
zelo indiscreto attribuiti al Montfort' e si comprendera come il Leschassier, 
facile a credere aile relazioni di terze persone7, abbia ritenuto il Montfort 
illuso e incorreggibile e gli abbia prima rifiutato i consigli e poi pubblicamente 
disapprovato Ia condottn•. 

La rottura con S. Sulpizio segna un momenta doloroso rna insieme Iibe
ratore, dell'itinerario spirituale del Montfort: pur essendo inarcato dalla for
mazione sulpiziana, della quale conserverA e utilizzer:l molti elementi nella 

~ E' andat;l certamente persa Ia Icttera scritta dal Montfort, al Leschassler 1'11 glugno 
1701: Je ne sais, 1\fonsieurs, que ripondre a votre Iettre de l'onzitme de ce mois (Lcttrc de 
Leschassicr a :\1. Grignion, ibidem, p. 9). Non C improbabile che il Montfort abbia scritto 
altre lettere,al Lcschassicr, dopo l'ultima di questi datata al4luglio 1702 fino alia rottura 
definitiva un anno dopo. II Blain sembra acccnnarvi quando affcrma chc son oracle etail 
muel et ne voulut pas lui rendre de riponses (BLAIN, n. 159). 
' 2 II Grandct e il Blain offrono un racconto sommario del pcrlodo e conrondono i due 
vlaggi a Parigi compiuti dal Montfort; i biografi seguenti esilano ncl situare vari episodi 
(cfr L. LE e-no;f, Un apOlre maria!, o. c., pp. 105 c 111); anchc dopo Ia scoperta di alcunc 
lettere del Montfort ratta dal Pauvert, continuano i dubbi sulla loro intcrpretazione (cfr 
CEuvres completes, pp. 24, nota 2; p. 32, nola 2; pp. 42-43). 

3 efr BLAIN, nn. 150, 251-252. 
4 err L. LE enm.r, lln apOlre maria!, o. c., p. 111. 
5 err supra, P- 261, nOta 4. 
6 II Blain riporta le voci fatte incorrere cirCa il Montfort: Tan lOt on disUit avoir Uu Mr.De 

Montfort pr~cher dans les places publiques et que Mr. l' 1\rchev~que pour arr~ter· semblables 
sail lies de zele, I' avail interdil. TantOt on dt!bitait qu'il avail attaqut! les cllanteurs duPont
Neuf et semblables gens qui wnusent le peuple, el par ta, cause un grand bruit et un grand 
dt!sordre; ce qui !'avail fail arr~ter lui-m~me et renfermer dans les prisons de l'olficialite ~ . . 
Cependanl tout cela etail faux ou dt!guist!, comme il m'en assura (BLAIN, n. 177). 

7 Y. PouTin osserva che il Leschassier se flail trop aux rapports envoyt!s par des tiers. 
On sail combien Grignion de Montfort eut a souffrir de ses silences et de ses critiques. Azt!gal 
connut aussi les· inconvlnienls de sa mt!thode d'informil.tion. Et La Salle pareillement (Le 
XV JJe sitcle et les origines Lasalliennes, o. c., t. I, p. 277). 

8 err supra, p. 259, 
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La progressiva rottura con S. Sulpizio 

sua attivibi missionaria, egli si configurerA secOndo un inodulo divfrso· e in 
complesso opposto al paradigma sulpiziano. II Montfort, a·cconsentendo alia 
grazia interiore e alle esigenze stesse del suo temperamento, vivr:i all'aposto
lica-secondo l'espressione del Blain.:_con uno stile di vita semplice, itine
rante, abbandonata alia Provvidenza, volta alia salvezza dei poveri e dei 
piu bisognosi1• 

Nulla ci fa misurare il cammino percorso dal Montfort negli anni del suo 
apostolato, quanto il famoso colloquio con l'amico Blain avvenuto a Rouen 
nel 17142• L'antico compagno di seminario, ritrovando il Montfort dopo dieci 
anni dall'ultimo incontro a Parigi, cerca di far luce sulla sua vita che costi-! 
tuiVa un mistero indecifrabile. Il Blain scarica il suo cuore avanzando le varie 
obiezioni che ave·va sentito opporre alia condotta dell'amico, in particolare 
dall'ambiente ecclesiastico. II Montfort giustifica Ia sua 'condotta richiaman
dosi all'csempio di Cristo e alia sapienza apostolica, e ammettendo anche i 
limiti dovuti alia sua natura e che lo rendevano singolare3• Ma mentre nel 
1700 egli sentiva Ia nostalgia per Ia vita comunitaria esperimentata in semi
nario ed era indeciso se ritirarsi nel nascondimento secondo l'ideale sulpi
ziano', ora invece il Montfort distingue le due specie di sapienza, quella delle 
persone sedentarie e quella degli uomini apostolici, optando decisamente per 
Ia seconda: 

Il m'ajouta qu'il y avait differentes espCces de sagesse, comme il y en 
avait diffCrents degres: qu'autre · Ctait la sag esse d'une personne de com~ 
munaute pour se conduire, autre la sagesse d'un missionaire et d'un hom~ 
me apostolique; que la premiCre n'avait rien a entreprendre de nouveau, 
rien qu'A se laisser conduire a la regie et aux usages d'une maison sainte; 
que les autres avaient U procurer la gloire de Dicu aux dCpens de Ia leur, et 
a executer de nouveaux desseins ... ; que les personnes que je lui propo~ 
sais comme des modetes de sagcsse Ctaient du premier genre, personnes qui 
demeuraient en paix, parce qu'elles n'avaient rien de nouveau a etablir, 
rien qu'A suivre les pas et les usages de ceux qui les avaient precedes&. 

1 Cfr BLAIN, n. 205. 
2 Ibidem, nn. 260·268. 
3 II me ripliqua que s' il avail des manieres singulieres et extraordinaires, c'itail bien contre 

son intention; que les tenant de Ia nature, il ne s'en apercevait pas, et qu'itant propres pour 
I'humilier, elles ne lui itaient pas inuliles; qu'au reste, il fallait s'expliquer sur ce que l'on 
appelle manitres singulieres el exlraordinaires; que si on entendait par lti des actions de zete, 
de charili, de mortification et d'autres pratiques de verlus heroiques et peu communes, il 
s'estimerait heureux d'ltre en ce sens singulier . .. (BLAIN, n. 263). 

4 Cfr supra, pp. 253·254. 
6 BLAIN, n. 264. 
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l E; facile scoprire l'allusione aile comunita sulpiziane, verso le quali il 
Montfort manifesta Ia sua stima, rna da cui si stacca nettamente per seguire 
il suo carisma apostolico. Distanziandosi dall'ideale sulpiziano prende consi
stenza Ia statura missionaria del Montfort; il potenziale di vita interiore in
tensamente accumulato nel periodo del scminario non sara rigettato, rna 
verra inserito nella dinamica della sapienza apostolica. Egli realizza negli 
ultimi anni quella sintesi e unificazione della vita contemplativa e attiva che 
gli era impossibile nel seminario: il Montfort confessa al Blain Ia grazia stra
ordinaria dell'espericnza "della presenza continua di Gesit e di Maria nel pro
rondo della sua anima"'. E' il culmine della vita mistica apostolica: esperi
mcntare nella fede2 la presenza del Signore e della Vergine non solo durante il 
tempo della preghiera, rna abitualmente, quindi anche nell'attivita apostolica: 
contemplativus in aclione come c stato detto diS. Ignazio di Loyola'. 

I Ibidem, n. 268. 
1 II Cantlco 77 descrive l'esperienza mariana inserendola nell'ambito del1a fede: Voici ce 

qu'on ne pourra croire: f Je Ia porte au milieu de moi,J Gravee avec des trails de gloire f Quoi-
que dans l'obscur de la foi (lEuvres completes, p. 1318). ' 

3 Cfr Monument a hislorica S.J., Mon. Nadal, t. IV, Matriti,1905, p. 651. 

L 

_, 

' 
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CAPITOLO CONCLUSIVO 

SGUARDO' RETROSPETTIVO E NUOVE PROSPETTIVE 

.. •' 

A. Itinerario spirituale del Montfort nel periodo formativo (1673-1700). 
B Itinerarlo spirituale del AJontfort nel periodo missionario (1700-1716). 

1. Da una sPiri tuali tit -di tipo contemplatiuo verso una spiritualita. apostolica. 
2. Dalla singolaritit. verso l'lnserzione sociale. • 
3. Dall'aggresslvitU. Vfrso Ia moderazlorie-: 

• 
AI termine dell'itinerario spirituale del Montfort nel periodo culminante 

col sacerdozio, s:ira oppOrtuno sintetizzare i dati acquisiti che pcrdureranno 
evolvendosi durante l'arco della sua vita missionaria e insieme tracciafe a 
g;andi linee i nuovi elementi che il santo assimilen'l nel corso della sua espe
rienza apostolica. 
L ' 

A. ITINERARIO SPIRITUALE DEL MONTFORT NEL PERIODO 
F~RMATIVO (1673-1700) 

, Se un progresso e operato dalla presente tesi nell' ambito degli studi mon, 
fortani, esso non consiste tanto nelle precisazioni cronologiche e biografiche 
Otten~te mediante I; ricerca negli archivi e Ia critica storica1, quanto nell'avCr 
presentato l'itinerario • spirituale del Montfort nel contesto religioso dei - - --~ xvn sccolo. 

1 Ci riferiamo alia correzione delle date del curriculum degli studi di Luigi Grignion a 
Hennes dal1684 (e non 1685) e a Parigi dal 1692 (e non 1693), come appare dai cataloghi 
della Provincia francesc della Compagnia di Gesil, conservati nell'ARSI e dal racconto del 
Blain circa i primi anni trascorsi dal Montfort nei' selninari parigini. Iriollre sono da scar
tare Ia· chiesa del carmelltani di Rennes come luogo della vocazione di Luigi Grignion, la 
lettura del Surin prima del settembrc 1695, l'accoglicnza del Montfort da parte del Brenier 
al Petit-Semtnaire mentre si tratta verosimilmente del Bafiyn e la dipendenza del Montfort 
da Oller ne1la concezione de1la Compagnia di Maria. E' risultato infine che il Montfort ap
partenne all' AA, congregazione segreta di lspirazlone gesuita, e che si e incontrato a Vau
glrard con J.-B. de Ia-Salle. 
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Capitola Conclusivo 

Ne e risultata una serie di influssi, che contribuirono efficacemente alia 
formazione della personalita di Luigi Grignion e di cui le future biografie del 
santo potranno opportunamente prendere atto. In tale prospettiva appaiono 
unilaterali le spiegazioni psicologiche e soprannaturali, che non tengono con to 
della tradizione spirituale di cui il Montfort si e impregnato, come pure le 
presentazioni della sua figura sotto Ia visuale ristretta di devoto di Maria o di 
apostolo della croce. L'insieme della spiritualita monfortana vista nel suo 
dinamismo evolutivo sara il quadro obbligato di ogni interpretazione che 
intenda rispettare Ia reale immagine del santo, quale emerge dai dati storici a 
noi pervenuti. 

L'itinerario spirituale di Luigi Grignion (1673-1716) non presenta grandi 
balzi e passaggi repentini come nel caso dei convertiti. I vari cambiamenti 
realizzati nel suo cammino si inseriscono in una trama di fonda che l'accom
pagna tutta Ia vita. Prevenuto fin dall'inlanzia dalla grazia divina, il Mont
fort trova nell'ambiente familiare profondamente cristiano il terreno adatto 
per lo sviluppo di un vivo sentimento religioso, che lo distingue tra i suoi coe
tanei e che si esprime in un particolare interesse per Dio e per le pratiche di 
pieta. Male grazie di distinzione che notera in lui uno dei suoi primi formatori, 
il gesuita P. Gilbert, si innestano in uno psichismo poco felice, determ~nato da 
una non perfettamente riuscita identificazione con l'immagine paterna. 
II padre di Luigi Grignion, sebbene animato da sentimenti cristiani, ebbe un 
carattere violento, inasprito dalle vicende familiari et dalla preoceupazione di 
mantenere Ia condizione sociale conquistata dai suoi avi. II Montfort tre
merit spesso di fronte aile sue sfuriate nell' ora del pranzo e preferirit sottrarsi 
alia sua presenza; anzi Ia psicologia del timore si radicher:l. in lui fino a pre
sentargli forti pensieri di fuga dalla casa paterna, come confesser3. pill tardi 
al Des Basticres1• Luigi Grignion erediterit dal padre il carattere collerico, 
rna non si identificher:i con lui nella ricerca dell'ascesa sociale: al contrario si 
vendicher:i inconsciamente rifiutandone Ia professione e sognando una vita 
di boheme nella povertit piil radicale. Egli si sentirit piil nettamente attratto 
dalla madre, dall'animo dolce e sensibile aile indigenze dei poveri: il figlio Ia 
consola nelle angustie determinate tra l'altro da 18 maternita in 20 anni, ne 
assimila Ia pazienza neUe sofferenze e ne ritrova l'immagine quando invoche
r3. Maria soprattutto come sua buona madre. 

L'ambiente familiare ha profondamente segnato Ia psieologia del Mont
fort e il suo cammino spirituale. Questi potrlt ringraziare padre e madre per 

1 Cfr GRANDBT, p. 349. 
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avergli impartito un' educazione cristiana nel timore di Dio1; rna sara tribu
tario ai parenti di una certa perturbazione psichica che si esprimer3. in un com
portamento a volte malaccorto, in una perenne difficolta a integrarsi nella 
comunit3., in un ritardo dell'istinto sessuale, in una diffidenza molto sentita 
nei riguardi del proprio io. D'altra parte anche Ie dimensioni cristiane di 
raccoglimento, mortificazione, amore ai poveri, devozione a Maria, Iotta con-

' tro ii mondo, disponibilita apostolica, troveranno ii punto di inserzione nello 
psichismo del Montfort determinato nell'infanzia a contatto con Ia famiglia. 
In tal modo natura e grazia non appaiono, come nella biografia corrente, in 
antitesi ilssoluta: il soprannaturale si trova spesso in convergenza con l'o
rientamento psicologico, che presenta ii campo adatto per Io sviluppo di at
teggiamenti autenticamente cristiani. 

Negli anni trascorsi nel contesto educativo del Collegio di Rennes Ia 
fisionomia spirituale del Montfort si precisa maggiormente. La linea di singo
Iarita si sviluppa contemporaneamente ad una apertura sociale, grazie agli 
influssi dei gesuiti e del sacerdote Bellier. Frequentando ii collegio, Luigi 
Grignion assimila il "magis" ignaziano in siritonia con il suo carattere to
talitario e riemico della misura: Ia sua vita spirituale converge nell'acquisto 
della perfezione cristiana; radicandosi in una pill intensa pietA, in una morti
ficazione che non rifugge dall'uso di strumenti di penitenza, in una poverta 
che si esprimerA nella partenza vers~ Parigi con un voto di radicale rinuncia ai 
beni terreni, in una devozione a carattere permancnte verso Maria invocata 
nella sua maternita spirituale. II Montfort si trova a suo agio nella direzione 
di P. Descartes, che gli · indica verosimihnente l'ideale dell'amore divi
no da accogliere nella povert:i e nell'abbandono degli appoggi umani; rece
pisce gli esempi di P. Gilbert nella linea di un certo stoicismo cristiano e di 
una pietA incurantc delle contingenzc concrete; sviluppa la sua devozione 
mariana a contatto con P. Provost nella congregazionc mariana e con il con
discepolo Poullart des Places nell'associazione segreta sui tipo delle AA 
(Assemblee des Amis). Nello stesso tempo si opera nel Montfort un'apertura 
verso i condisccpoli e una scoperta dei poveri, ai quali offrirA un servizio 
spirituale e materiale sulla scorta delle conferenze religiose del Bellier e delle 
esigenze della congregazione mariana. Jnfine matura in questo periodo Ia 
vocazione sacerdotale di Luigi Grignion, come modo di realizzare una radicale 
povertA, sull'esempio dei suoi due zii materni, e di essere disponibile al piano 
della salvezza dei fratelli, sui tipo dei missionari bretoni cui apparteneva lo 
stesso Bellier. 

1 Cfr Lettre 20, In CEuvres comp lttes, p. 55. 
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Per prepararsi al sacerdozio, il Montfort lascia Rennes nell'autunno 1692 
alia volta di Parigi. La partenza da casa e sentita da lui come una libeiazione 
dall'ambiente familiare, che non permetteva l'espandersi dei desideri di per: 
fezione e Ia pratica della poverta evangelica cui si sentiva chiamato. II pe
i'iodo trascorso a Parigi nei seminari sulpiziani; inizia con' l'ottimismo di chi 
crede di aver trovato finalmente l'ambiente adatto a ricercare la vii'tll e a 
servire Dio in liberta1• In realta, il Montfort trova nella "Comunita degli 
ecclesiastici poveri" (1692-1694) non solo un luogo dove tutte le prescrizioni 
regolamentari erano orientate ad una vita cristiana intensamente. vissuta 
attraverso un cumulo di esercizi di pieta e Ia meditazione della Parola di Dio; 
rna anche un direttore spirituale, Bottu de la Barmondiere, accondiscen
dente ai suoi intenti di mortificazione, di raccoglimento e di effettiva poverta. 
II Montfort sviluppa Ia sua linea di singolarita, attingendo da un autore spiri
tuale che gli sara particolarmente caro: l'arcidiacono H. Boudon, del quale 
assimila Le sante vie della croce, trasformando in vita gli orientamenti spi
rituali in esso contenute. In particolare, egli recepisce Ie motivazioni so
prannaturali e Ia gioia nelle sofferenze; che manifestera in occasione della sua 
malattia durante il soggiorno !!ella Comunita di M. Boucher (1694-1695), e 
vive Ia mistica della poverta liberatrice nell'insicurezza materiale e nell'ab
bandonp fiducioso alia Provvidenza del Padre, a! tempo della crisi economica 
del 1693-1694. I _. · .J 

Tuttavia· i prodromi dello scontro con Ia spiritualita del seminario di 
S. Sulpizio appaiono fin dai primi anni del soggiorno parigino: lo stesso La 
Barmondiere deve richiamare il Montfort da un'eccessiva concentrazione nel 
soprannaturale, esp~essa nella tendenza a trasformar_e in orazione il tempo 
di ricreazione, e da un esagerato amore aile penitenze corporali che potevano 
minare Ia sua salute. Luigi Grignion e infatti portato a superare le norme del 
regolamento per vivcre cOn generosit3. spinta al masSimo Ia vita interiore, nei 
suoi aspetti di ascesi e di unione coil Dio .. La lettura del Surin, da cui riceve 
forti imp.ressioni, lo spinge ad unificare Ia' vita spirituale nella Continua ap
plicazione a Dio, nel distacco dai valori terreni, quali le inclinazioni artistiche 
e Jo studio teologico speculativo e nel ripudio del proprio io attraverso Ia mor
tificazione uriiversale. La corrent'e mistica che fa capo a Lallemant influisce 
sui Montfort configurahdolo in un tipo spirituale in cui predomin~a" l'atten
zione ai ~oti interiori dello Spirito sull'obbedienza lett~rale a; no~me po
sitive. 

1 Cfr BLAIN, n. 25. ! -; r 
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Passa~do al Petit Saint Sulpice, il Montfort viene a diretto contatto con Ia 
spiritualita. sulpiziana trasmessa dci rappresentanti ufficiali, Tronson, superiore 
generalc~' e Leschassier, direttore del seminario. Luigi Grignion l'assimila pro
fondamente, rifacendosi perO aile origini c al periodo anteriore alla svolta ope
·rata da Tronson. Mentre OliCr; scguito dal Bretonvilliers, aveva pasta le basi 
della spiritualita. sulpiziana" in una prospettiva ncttamente pastorale e mistica, 
in cui Ia virtU di religione-doveva caratterizzare il sacerdote non mcno della 
zelo apostolico, il Tronson con il suo genio organizzativo e l'orientamento psi
CologiCO ha sclcrotizzato l'ispirazione olieriana -in Vista della formazione di 
sacerdoti dcditi al culto e di[[identi dell'attivit:l aPostolica nel mondo.·· 11 se~ 
minario venne organizzato secondo una visione moralistica delle vita cristiana~ 
iii cui predominavano l'obbedieriza e Ia prudenza sui carismi c Ia Iibera auto! 
detcrminazione., Lo spirito del seminario fu consegucntemente determinato dai 
principi della chiusura sociologica, dell'uniformit:l comunitaria, dell'impegno 
person ale, del culto-della tradizione contro lc novit:l, e dell'assolutismo direttivo. 

II Montfort, attraverso il Daiiyn, sintonizza con Olier approfondendo la 
d~imensione mistica' e miSsionaria del fondatore di S. Sulpizio, dal quale mUtua 
inoltre Ia grandiosa concezione della COmpagnia di Maria, un cumulo di atteg~ 
giamenti vi tali, una visione pessimistica delle realt3. terrcstri e il doppio ritmo 
di rinuncia~donazionc che fo~f!1e_r:i il riucle_9 ~eHa co1_1:~acrazh;me a Cristo per mez· 
zo di Maria. l\lolti tratti del suo comportamento saranno una ripetizione di 
quanto hanno fatto Olier e il Baiiyn, che sembrO far rivivere in seminario gli 
esempi del fondatore: parlare di Dio in ricreazione, salutare per istinto le im~ 
magini di Maria, sostare lunghe ore nel santuario di Chartres, rinunciare ai 
gracti aCc"actemici e ai benefici, impassibilita' 4i ~ronte at ctolore e alta malattia, 
uso esagerato delle discipline corPo-rali: desiderio delle missioni estere, inter~ 
venti di zelo improvviso, proclamarsi schiavo della Vergine ... sono altrettante 
espressioni comuni a Olier, al Montfort e in parte al Bai.iyn. 

' . 
II contrasto Montfort-Leschassier era inevitabile: non si_ trattava solo di 

scont~~_di due'cai-att_eri antit~tici, rna anche di due correnti spirituali che si 
affrontavano senza potersi comporre.• Da una parte il Montfort si presentava 
come un caso problerriatico a causa della tendenza ad andare oltre Ia misur:i 
sulpiziana nel campo della poverta, della mortificazion'e;' della vita di pi eta, 
della relazione alia Vergine e dell'apostolato missionario." Si aggiunga uri certo 
comportamento senza elasticita e troppo concentrato, una nota di singolarita 
che si esprimeva in singulti e sospiri nella preghiera e una difficolta di inte
grazione comunitaria proveniente dalla perturbazione psicologica verificatasi 
nell'adolescenza. II Leschassier invece, seguace fedele- della spiritualitil di 
Tronson, applicando i'principi fo~mativi che ~egolavano il seminario, si ac~ 
corge che il Montfort e inficiato dello spirito "singolare", opposto all'uniformi
ta comunitaria. La Iotta che il Leschassier, coadiuvato dal Brenier, ingaggia 
contro di lui ha lo scopo di ricondurlo al modulo ordinario del sacerdote sul
piziano. L'ispirazione monfortana cammina invece su altra strada e non si fa 
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incasellare in uno schema prestabilito: egli tende a concepire grandi disegni, 
mira ad una perfezione fuori del comune, trova vie nuove in materia di de
vozione, ha intensi desideri missionari, ed e porta to a realizzare i movimenti 
interiori senza badare troppo ai principi e aile contingenze concrete. ~o 

sforzo del Montfort per adeguarsi aile direttive del Leschassier provoca in lui 
un'ambivalenza vocazionale, che si risolve col rifiuto dell'immagine propO
sta dal formatore e con Ia riaffermazione della sua personalita. missionaria. 
Indubbiamente il metodo sulpiziano introduce nella vita del Montfort il 
principia della moderazione e dell'obbedienza, necessaria onde evitare peri
colose esagerazioni; cosi pure le obiezioni dei condiscepoli, che rivelano gli 
echi non spenti della polemica intorno ai Monila sa/ularia di Widenfeld, lo 
spingono ad approfondire Ia devozione mariana su basi teologiche e in un con
testo cristocentrico. Anche quando si stacchera completamenle dai sulpizia
ni, il Montfort man terra per essi stima e rispetto, si richiamera alia !oro dot
trina, e giungeril Lalvolta a mettere in dubbio Ia sua vocazione apostolica 
sotto l'incalzare degli insuccessi e delle persecuzioni. Ma ogni crisi sara su
perata in base alia sapienza degli uomini apostolici che guiderilla sua esisten
za. 

B. ITINERARIO SPIRITUAL£ DEL MONTFORT NEL PERIODO 
MISSIONARIO (1700-1716) 

Lo studio di questo periodo esula dall'oggetto della tesi; tuttavia non pos
siamo sottrarci al compito di indicare succintamente.lo sviluppo che assume
fanno nel corso della vita apostolica del Montfort le Iince principali risultanti 
dall'analisi del suo itiilerario nel periodo formativo. Mancancto· di ·una critica 
diretta delle fonti biografiche, la nostra interpretazione sara necessariamente 
provvisoria: un'indagine pill sistematica potr:\ confermare, correggere e spinge
re a precisazioni e nuovi traguardi le nostre conclusioni. 

II bilancio della formazione spirituale acquisita dal Montfort nella prima 
fase della sua vita culminante con il saccrdozio si puo presentare in questi 
termini: Luigi Grignion ha vissuto a Rennes e a Parigi un'intensa esperienza 
spirituale, costituita da intimo contatto con Dio, comunione con lo spirito 
di Cristo, unione costaitte con Maria, pratica delle virtU cristiane, ricerca del
Ia perfezione, orientamento apostolico. II periodo di formazione si conclude 
con il raggiungimento di un alto grado di unione mistica con Gesil Cristo, 
espressamente testimoniata dal Blain'. Ma occorre notare che questo dati 

1 Cfr BLAIN, n. 140. 
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positivi coesistono con dimensioni problematiche dovute al temperamento 
del Montfort, all'assimilazione della spiritualita della cosiddetta Scuola fran
cese con particolare riferimento aile correnti dei gesuiti, di Boudon e di Olier, 
e all'urto con l'ambiente sulpiziano rappresentato da Tronson e Leschassier. 
Tra queste dimensioni, suscettibili di s~iluppo, attutimento e soluzione, si 
distingue innanzitutto Ia singolarita o originalita tanto rimproverata a! Mont
fort dai formafori del seminario. Esso non consisteva solo in espressioni 
sensibili nella preghiera o in un comportamento un po' malaccorto, rna soprat
tutto nella concezione della vita spirituale protesa ad una concentrazione nel 
soprannaturale tendente ad invadere tutto lo spazio della giornata, a non 
mettere limiti nel campo della povertil e della mortificazione, a non integrarsi 
negli usi di una comunita guidata dal regolamento. D'altra parte il Montfort 
sentiva emergere la sua vocazione missionaria, che lo destinava all'attivit3. 
tra le classi piil povere e bisognose dell'annuncio della Parola; egli si era pre
para to a questo compito, rna gli mancava ancora il contatto con Ia realta 
concreta e ia s9luzione di una certa dicotomia tra vita interiore e ministero 
apostolico. Infine l'antiumanesimo respirat~ a S. Sulpizio aveva radicato il 
Montfort in un acuto sentimento della propria miseria e in un atteggiamento 
aggressivo del mondo. II missionario dovrA conciliare amore del prossimo e 
separazione dal mondo, abbandono alia volonta di Dio e iniziativa pastorale, 
carisma e istituzione. 

Un lungo lavoro attende il Montfort dopo Ia formazione sulpiziana, 
perche egli possa operare una nuova sintesi in vista di una spiritualita di tipo 
apostolico. Dall'uscita da S. Sulpizio, dove il Montfort era stato rinchiuso 
come in un gusciol, il missionario compirA un tormcntato itinerario, che at! 
traverso nuove purificazioni e grazie lo condurrA ad un ulteriore stato mistico: 
quello della fruizione abituale della presenza di Gesil e di Maria nella stessa 
attivitil missionaria. II Montfort appare nel dinamismo della sua personalita 
di apostolo, rna anche come uomo fortemente calato nella condizione umana, 
spesso agli incroci delle vie, spinto a precisare Ia sua vocazione attraverso Ia 
sua stessa attivita, gli avvenimenti felici o penosi, il contatto con l'ambiente 
spirituale e pastorale, e attraverso Ia grazia divina che a pre Ia sua mente alia 
comprensione del mistero cristiano e il suo cuore alia sensibilita verso le 
necessita dei fratelli. Similmente Ia grazia opera in lui una progressiva ma
turazione psicologica, sublimando le tendenze caratteriali di aggressivita, 
possessivita, singolarita, in forze costruttive del regno di Dio e facilitando 
l'inserzione comunitaria. Seguiamolo in questa cammino spirituale. 

1 Cfr Lettre 4, in muores completes, pp. 10-11. 
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1. Da una spiritualita di tipo conlemplativo verso una spiritualilil 
aposlolica. 

E' Ia prima evoluzione realizzata nel periodo missionario. AS. Sulpizio, 
i1 Montfort aveva assimilato soprattutto alia scuola del Surin una visione 
dena vita cristiana, che partendo da una mortificazione universale giungeva a 
concentrare lo spirito nel soprannaturale. Si trattava di un ideale di tip~ 
contemplativo in cui i valori terrestri e lo stesso apostolato trovavano diffi
cilmente il punta di inserzione. Gli stessi formatori, pur non allineandosi al 
Surin, insistevano sulla vita interiore e nascosta, considerata un carattere 
distintivo dello spirito sulpiziano1• 

Il Montfort, che sentiva emergere sempre ptu la vocazione missionaria, 
incomincia ad csperimentare appena uscito da S. Sulpizio un dissidio interio~e 
tra Ia tendcnza a continuare nella linea sulpiziana della vita nascosta e il desi
derio di darsi alla vita apostolica itinerante, proiettata a far amare ai poveri il 
Cristo c sua Madre2• L'alternativa si risolve gradualmente a favore della se
conda inclinazione, c il Montfort manifcsta la sua decisione ncl Cantico 22: 

"C'en est fait, je cours par le mondc, 
J'ai pris une humeur vagabonde 
Pour sauVer m<in pauvre prochain ... " 3• 

I 0 ' 
E necessario rilevare i fattOri che hanno dcterminato il Montfort a "vivere 

all'apostolica", secon~o l'cspressione tramandata dal Blain". Innanzitutto 
egli nota nell'esame introspettivo delle sue tendenze profonde che l'inclinazione 
verso Ia pfedicazione e il catechismo ai poveri e in lui Ia pill insistente e Ia pill 
marcata: si tratta di desideri buoni e continuis, che non possono provenire che 
da Dio6, e che il Montfort non si sente di rigettare pur attendendo una conferma 
dal direttore spirituale. · 

Una seconda ragione converge verso il radicamento dcll'opzione missiona
ria: le neccssitc\ della Chiesa7• II contatto con l'ambiente pastorale convince il 
Montfort dell'urgenza della missione: tanti sacCrdoti sono installati nei lofo 

' 
I 

1 Cfr F. LESCHASSIER, De I' esprit de Ia Compagnie des Pr~tres de~ St.-Sulpice, ins. c.: 
nn. VII e XV. 

2 Cfr Lettre 5, in fEuvres completes, p. 11. 
3 CanUque 22: Resolutions et P!'iCres d'un parfait et zete missionnaire, ibidem, p. 1048. 
4 Cfr BLAIN, n. 205. 

5 Cfr Lettre 5, ibidem, p. 14. 
6 Cfr Lettre 16, ibidem, p. 46: dove i1 Montfort stabilisce ll principio per II discernimento· 

degli spiriti: ... vos disirs sont toujours aussi forts, aussi ardents et aussi conlinuels; c'est 
une marque infaillible qu'ils sont de Dieu. 

7 Cfr Lettre 5, ibidem, p. 14. 
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benefici e poco sensibili all'annuncio della Parola, mentre troppi fedeli languis
cono nel peccato per mancanza di una predicazione eCCicace1• 

Inoltre l'espcrienza dell'azione, attraverso il successo nelle missioni nei 
dintorni di Nantes e di Poitiers, conferma il Montfort nella sua vocazione 
apostoli?a: 

Le bon Dleu et Ia TrCs Sainte Vierge y ont donne bCnedlction2 
Le catechism(} aux pauvres de la ville et de Ia campagne est mon Cll:ment3. 

Si aggiunga la scoperta della Sapienza, che caratterizza il periodo 1700-
1706, presentata dal Montfort come sorgente di luce e di dinamismo e si com
prendera come il suo possesso sia inscindibile dall'azione missionaria: 

... comme i1 n'y a rien de plus actif que Ia Sagesse, omnibus enim mobilior est 
(Sap. 7, 24), elle ne laisse point croupir dans Ia tiMeur et Ia negligence ceux qui ont 
son amltie. Elle les rend tout de flammes; elle leur Inspire de grandes entreprlses 
pour Ia gloirc de Dieu et pour le sal_ut des Ames4 

Infine, la ~celia apostolica del Montfort e autentificata dall'autorit3. e dal 
mandato della gerarchia. Egli si muovc perle prime missioni dietro l'invio da 
parte dei superiori5 ; J'!la poichC incali:ano sui suo cammino difficolt3., persecu
zioni t? perfino interdizioni da parte del vcscovo di Poiticrs, il Montfort sente il 
bisogno di chiedcre al Papa una parola decisiva. Clemente XI, mentre scarta Ia 
partcnza del Montfort per l'estremo Oriente dove la querela dci -riti divideva i 
missionari, lo rinvia in Francia col titolo di "missionario apostolico" e conferma 
il suo metodo missionario ingiungendogli di predicare Ia rinnovazione delle pro
m esse battesimali e di essere sottomesso aHa gerarchia locale6 • Da questo mo
menta l'opzione perle missioni in patriae praticamente definitiva: il Montfort 
si Iancia nell'apostolato tra le popolazioni dcll'ovest della Francia, conoscendo 
tuttavia periodi di forzata inazionc e almeno una volta di vera crisi, quando 
dcipo la distruzione del Calvaria di Pontchateau nel1710 giunge a proporre insi
stentemente al Des BastiCres di accompagnarlo a Roma per chiedere di nuovo 
al Papa l'autorizzazione di cvangelizzare i popoli dell'Oriente7• 

L'affermarsi della vocazione missionaria del Montfort non puo non 
modilicare profondamente Ia sua spiritualita. L'apostolato cessa di apparire 
come un accessorio o addirittura un ostacolo per il raggiungimento della per
fezione. II Montfort infatti fin dal soggiorno a Poitiers nota con una certa 

1 Cfr Rtgle.s des pr~tres missionnaires de la Coinpagnie de Marie, n. 2, 6Q-62, ibidem, 
pp. 690, 705-707; Cantique 22, specie str. 1-2, 17, 19, 24-25, ibidem, pp. 1048, 1052-1054. 

2 Lettre 8, in (Euvre.s completes, p. 23. 
a Lettre 9, ibidem, p. 26. 
4 L'amour de la Sagesse iternelle, n. 100, ibidem, p. 146. 
5 Cfr Lettre 5, ibidem, p. 18; Lettre 8, ibidem. p. 23; Lettre 9, ibidem, p. 25: Lettre 10, 

ibidem, p. 28. 
6 Cfr GRANDET, pp, 100-101. 
1 Ibidem, p. 362. 
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meraviglia che l'attivita incessante da lui svolta con forme nuove di pastorale 
a favore delle classi emarginate della societa non solo non ha affievolito in lui 
il ritmo dell'ascesi e dell'unione con Dio, rna al contrario ha operata dei pro
gressi spirituali: nuovi lumi che prima non aveva, facilitA di parola, apertura 
di cuore verso tutti1. In seguito, meditando sullo zelo apostolico, il missio
nario conclude che esso e salutare, in quanto produce grazia abbondante e 
gloria incomparabile2 e prega perche Ia predicazione non sia un impoveri
mento, rna una crescita nella santita3• Egli giu'nge cosi all'affermazione che 
l'irradiamento apostolico e I' opera piil divina• e costituisce il massimo grado 
di perfezione'. Negli scritti per Ia compagnia di Maria questo ideale e per 
cosi dire istituzionalizzato: i missionari sono previsti senza stabile dimora e 
costantemente occupati a svolgere le missioni sulle orme degli apostoli poveri6 ; 

Ia Preghiera in{uocala termina con un appello ai sacerdoti ritirati nel deserto 
e nella solitudine perche sentano l'urgenza dell'apostolato e gli diano Ia prio
rita e Ia preferenza7• 

Proseguendo su questa linea, il Montfort non solo sposta l'asse dalla vita 
contemplativa a quella missionaria, rna scopre Ia finalita apostolica delle cro
ci e delle purificazioni; queste non sono dirette a rendere amici di Dio, rna 
hanno lo scopo di liberare l'apostolo dall'orgoglio di fronte aile grazie divine 
e al bene compiuto, perche non si glorifichi dinanzi a Dio8• La croce e retag
gio del missionario ed e legata alia Sapienza apostolica9• 

Senza dubbio il Montfort none giunto a delineare una sintesi coerente tra 
vita interiore e azione apostolica. La dicotomia ritorna in un passaggio del 
Trallalo della vera devozione, dove Ia priori til di valore e di tempo e assegnata 
alla vita interiore, mentre l'azione esteriore appare come compito eccezionale 
ed e paragonata ad un gioco da bambini10• Precedentemente, riferendosi agli 
apostoli degli ultimi tempi, il Montfort aveva abbozzato una spiritualita 
apostolica nella quale lo zelo e visto come una virtu che eleva alia piil alta 

1 Cfr Lettre 11, In lEuvres completes, p. 35. 
3 Cfr Cantique 21, str. 11-15, ibidem, pp. 1044-1045. 
3 Cfr Cantique 22, str. 16 e 32, ibidem, pp. 1052 e 1055. 
" err eantique 21, Ftr. 12, ibidem, p. 1044. 
fi err L' Amour de la Sagesse t!ternelle, n. 30, ibidem, p. 108. 
8 Cfr Rtgles des prtlres missionnaires de la Compagnie de Marie, nn. 2·6, ibidem, pp. 689-

691. 
1 Cfr Pritre embrast!e, n. 29, ibidem, p. 687. 
8 Cfr Lettre circulaire aux Amis de la C~oix, n. 46, ibidem, p. 249. 
9 Cfr Lettre 15, ibidem, p. 44; Cantique 91, str. 13, 31-32; ibidem, pp. 1369, 1372; BLAIN, 

nn. 261 e 264. 
10 Cfr Traitt! de la vraie dt!volion, n. 196, in (Euvres completes, pp. 614-615. 
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santita davanti a Dio1• L'ambivalenza di, queste dimensioni sarebbe stata 
superata con ogni probabilita, se l'itinerario del Montfort non fosse stato 
stroncato prematuramente dalla morte, che lo ha colto all' eta di 43 anni in 
pieno svolgimento di una missione. II famoso colloquio del1714 riportato dal 
Blain, ci induce a scoprire due piste d~ s_oluzione: Ia prima di ordine esperien
ziale e mistica, C l'unificazione della vita spirituale attraverso Ia grazia della 

' presenza di Gesu e di Maria per cui il Montfort puo realizzare Ia contemplazio-
ne o intima unione a Dio nell'azione; Ia seconda e il principio della sequela di 
Cristo Sapienza nell'adozione del suo genere di vita insegnata col suo esempio 
e i suoi 'consigli. II Montfort accetta Ia varieta delle vocazioni nella Chiesa, 
compresa quclla sulpiziana, rna rivendica per se e per i suoi discepoli Ia sa
pienza apostolica, come carisrna particolare, capace di unificare in prospettiva 
miss,ionaria tutta I~ v_!t~ spiritualc2• _ 

·' 2. Dalla singolarila verso l'inserzione sociale. 

La seconda dimensione p'roblematica della fisionomia sj>irituale del Mont
fort e. la sua singolaritA. A S. Sulpizio il suo comportamento era stato giudicato 
straordinario e nonostante gli sforzi compiuti dai superiori e da lui stcsso il rim
:Provero delle. sue manieres singulieres et cxtraordinaires lo accompagnera per 
tutta la vita3 ... Durante il soggiorno in seminario, esse erano identificate in 
espressioni esteriori (singulti nella preghiera o tenere il colla piegato da una 
parte), e soprattutto nella eccessiva concentrazione nella pieta che lo isolava 
dalla comunit:l, nell'esagerazione Circa le pratiche penitenziali, nell'esecu
zione di lnovimenti interiori senza badare alla misura, aile usanze e al rispetto 
urriano, nell'affcrmazione di un progetto di vita povera e missionaria al di 1::\ 
del canone sulpiziano. ' 

Negli anni succcssivi questa singolariU. lungi dall'attenuarsi si sviluppa 
ulteriormente, rivelandosi attraverso l'azione apostolica e provocando una 
perenne.difficoltU di inte"grazione. I giudizi dei contemporanei sono convergen
ti: sia le persone chc lo- conobbero intimamcnte come il Blain, il Bellier e il Le
schassier, sia la gerl.te che lo vide occasionalmente come il vescovo Girard o 
l'Intendente di Bretagna scntono di trovarsi dinanzi a un tipo di uomo e di 
sacerdotc, differente da quello comunemcntc recepito. Il prima biografo del 
Montfort, il Grandct, dopa aver rccensito una serie di fatti singolari, prova il 
bisogno di giustificare una vita cosl straordinaria, che finircbbe per scandaliz
zare sia i prudcnti del sccolo che le pcrsone di pieta, qualora non fosse fondata 
sulla sapienza di Dio, sull'effusione plenaria dello Spirito e sugli efretti prodi
giosi da · essa -prodotti•. 

,. 
1 Ibidem, nn. 47-59, pp. 512-522; specialmente n. 54, p. 519. 
2 Cfr BLAIN, nn. 260-266. 
s Cfr BLAIN, nn. 97, 104, 262-263 . 
• err GRANDET, Priface, pp. I-XIX. 
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~ La ·singolarita del Montfort non puo essere ricondotta unicamente ad un 
carisma soprannaturale .. Non si possono infatti sottrarre i meccanisrni della 
sua psicologia che hanno agito inconsciamente e di cui il Montfort stesso 
quasi al terrnine del suo itinerario ammette Ia possibilita: 

11 m'e rCpliqua---attesla il .?lain, riferendosi al colloquia del1714-que S•n 
avait des manii~res singuliCres et extraordinaires, c'Ctait bien contre son 
intention; que lcs tenant de la nature, il ne s'en apercevait pas, et qu'etant 
propres pour l'humilier, cUes ne lui. etaient pas inutiles. . 

In realt:i il Montfort, a causa della perturbazione psicologica determinata 
nella sua adolescenza dal clima familiare, si era forma to un carattere introverso 
poco adatto alla vita di comunitO., amante del rischio e della vita tra gli emar· 
ginati, portato ad agire e reagire immediatamente e con aggressivitA di fronte 
agli avvenimenti senza badare mol to alle contingenze concrete. Queste tenden
ze istintive hanno favorito l'elaborazione di un ideale di vita evangelica, dal 
carattere di contestazione profetica della societa.. Essa consiste nella sequela 
letterale di Cristo e degli apostoli, in una esistenza abbandonata alla Provvidenza, 
in P~?renne movimento di zelo verso il prossimo soprattutto verso i poveri, con 
i quali si sintonizza adottando illoro modo di vestire, di mangiare, ecc., e nel
l'escogitazione di nuovi metodi pastorali (ricerca deg1i emarginati, predicazione 
all'aperto, bruciarnento di vanitA ... ). La visione monfortana della vita 
cristiana none solo in antitesi con Ia saggezza mondana e con l'ideale dell'uomO 
Onesto del secoto: Cosl da apparire una tollia2, rna e anche una conteStazione e 
un rifiuto del sistema economico, dell'installazione e dCI decorO dello-statO. 
ecclesiastico3, L'esistenza d-el~ Montfort. dovevrl -nCcessariamente -rivelarsi sco-. 
moda e scomodante: da una parte egli non si integra neUe varie comunitA o 
!stituzioni, _siano esse un ospizio come a Poitiers o aUa SalpCtriere, una comuni
tA missionaria come quclla di Nantes, del Leuduger o degli Eudisti di Rennes, o 
}e dieci diOCE!:Si da)Je quali e stat~ licenziato; dall'altra _egli e contestato, incom
preso e perseguitato non solo da gente di condizione e da altre categoric di per
sone, rna anche da vescovi, ecclesiastici e collaboratori neUe lnissioni'. Nella 
lettera del 15 agosto 1713, in cui riassume Ia sua vita da quando e uscito da 
S. Sulpizio, il Montfort si paragona ad una palla percossa violentemente dat 
giocatori e sballottata ~a_ un luogo al_l'altro5 : una vita senza riposo,- senza tre-

1 BLAIN, n. 263. 
I Ctr L'Amour de la Sagesse iternelle, nn. 74, 83-84, 179-180, in CEuoru complltu, 

pp. 132, 136-137, 188-190. . 
3 err supra, p. 272. Quanto al comportamento esterlore del Montfort, che sl adattava 

alia gente povera e non all'etlchetta in usa nella buona socleU., cfr BLAIN, n. 221; PICOT DE• 

CLORIVI~RE, La oie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, o. c., pp. 55·56. 
" err GRANDET, che racconta le persecuzloni del Montfort da parte dl mandant (pp.175, 

363), dl soldati o utflclali (pp. 126, 184, 217) e soprattutto dt eccleslasttct (pp. 134, 171, 175, 
203, 331, 456). ' • 

5 err Lettre 26, in CEuvru compl~tes, p. 64. A. . .J t 
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gue, sempre sui chi-va-13., minacciata da Complotti, tradimenti, tentativi di 
tog1ierlo di mezzo col veleno o con il pugnale. 

I biograti non hanna mancato di porsi il problema delle persecuzioni del 
Montfort e lo hanno risotto univocamente o richiamandosi al carisma profetico 
(Blain, Grandet) o dando la colpa 'ai vesCovi giansenisti (Laveille) o al carattere 
dimostrativo della sua virtU (Daniel). Piil adegu3.tamente esso e stato studiato 
da L. PCrouas, il quale oltre a comporrc Ia spiegazione soprannaturale con qllel
la psicologica, Sottolinea gli sforzi operati dal Montfort nel Iaborioso processo 
verso l'equilibriol. 

Se infatti paragoniamo il comportamento del missionario agli inizi del
l'attivita apostolica e al termine della sua vicenda, costatiamo una considere
vole evoluzione circa Ia singolarita, alia quale i1 Montfort non rinuncera, rna 
dara· un sensa piil teologale smussandone in parte le angolositil..' Notiamo 
in real til. nell' ultimo quinquennio della sua vita'" • 

A) U~ affinamenta tealagica del sensa dei paveri. Mentre nei primi tempi 
di ministero egli si dedicava esclusivamente alia salvezza degli emarginati, 
negli ultimi anni allarga progressivamente il suo raggio di azione verso gente 
di condizione e meglio integrati nella societa, rna ugualmente poveri nel 
campo della fede e della pratica religiosa. La preferenza verso i poveri none 
rinnegata, rna riaffetrnata e codificata nelle Regale per Ia Campagnia di 
Maria', ina essa none pill esclusiva."- II Montfort inizia sempre le sue missioni 
predicando nell'ospizio generale, si occupa dei poveri e ne prende uno con se 
a tavola, rna prosegue poi un lavoro pii.t vasto per Je altre categoric. E' cos! 
che egli viene a contatto con persone benestanti, come il marchese di Magna
ne, B~nigne Pag~. Je sorelle di Beauveau dalle quali accetta addirittura os
pitalita nel castella della S~guiniere3• 

La testimonianza di Madame d'Oriou e al proposito m0Ito significativa 
perche ci mostra il Montfort divenuto capace nel 1716 di destreggiarsi in una 
societa d'aristocrazia provinciale e di tenere convcrsazioni piacevoli: 

• Au bout de qulnze jours que j'eus out ... toutes ses conversations qui etaient toutes 
tres gates, tres_Mifiantes et tres amusantes, et m~me oU souvent je badinais expres 
avec lui pour voir s'il ne se f1\cherait point ou ne se scandallseralt point de bien des 

' I . .· ~ 

1 Cfr L. PimouAs, Grignion de Montfort, les pauvres et les m1sswns, o. c., pp. 33-46, 
68-87, Grignion de Montfort el Marie-Louise de Jesus. Leur experience spirituelle, (articolo 
tnedito), pp. 3-12. Dobblamo molto a questi due saggi in ordine all'evoluzione del Mont
fort nel periodo missionario. 

1 Cfr R!gles des pr~tres missionnaires .. . , n. 7, in CEuvres compWes, p. 691. 
3 Cfr PICOT DE CLORIVIERE, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, 0. c., 

pp. 275, 391 e 460. 1 

277 



, Capitola Conclusivo 

propos et chansons etourdies que je lui disais-il prcnait tout en badlnant et me fai~ 
sait en riant des morales trCs donees- au bout de quinze jours, dls-je; j'eus le creur 
pCnetre du dCsir de faire rna mission ... 1. 

Se tale comportamento, come si pub pensare, non C. stato occasionale
osserva L. PCrouas-e difficile riconoscerc in quel prete di etA matufa il semi
narista che vcnt'anni prima partccipava aBe ricreazioni con le sue elevazioni 
mistiche e i1 suo silenzio2. Egli aveva compiuto un notevole cammino. 

B. Una progressiva inserzione nella chiesa locale. E' il secondo fatto 
nuovo che scaturisce dall'esame degli ultimi anni dell'attivita apostolica del 
Montfort. Dal1700 al1716 egli era passato succcssivamente per 12 diocesi, 
ricevendo interdizioni pill o meno definitive in 10 di esse. Finalmente a par
tire dal1711, trova un lavoro piil costante nelle diocesi di Lu~on e soprattutto 
di La Rochelle, dove i vescovi anti-giansenisti Lescure e de Champflour lo 
sostengono senza cedere ad insistenti voci malcvoli. Questa pill riuscita in
serzione del Montfort nei quadri diocesani non e dovuta solo alia magnani: 
mit8. dei due vescovi, rna anche all'evoluzione del missionario circa i rapporti 
con Ia gerarchia e Ia visione dell'apostolato. 

Fin dai primi anni dell'attivita missionaria il Montfort aveva dimostrato 
una preoccupazione di dipendenza dai vescovi accettando predicazione o 
direzione di ospizi dietro illoro benestare. Dopo Ia visita a Roma del 1706, 
egli si applica maggiormente a tradurre in pratica Ia consegna del Papa che lo 
imJlegnava nella sottomissione alia gcrarchia locale. Ma mentre all'inizio 
l'obbedienza del Montfort era esccuzione materiale delle decisioni del vescovo 
anche quando questi gli ingiungeva di lasciare Ia diocesi3, negli ultimi anni 
egli cerca il dialogo e Ia collaborazione. Cosi lo vediamo recarsi al vescovado 
di Nantes alia vigilia della distruzione del Calvario di Pontchilteau nel 1710 
p~r tentare di sbloccare Ia situazione, c partire in piena missione da St.-Lo 
verso Coutances nel1714 per chiarire l'equivoco che aveva spinto il vescovo a 
interdirgli Ia predicazione•. In particolare il Montfort realizza una vera col
laborazione col vescovo de Champflour, accordandosi con lui per l'apertura 
delle scuole e ricevendo l'approvazione delle co'stituzioni per le Figlie della 
Sapienza. 

.. 
1 Cn. BESNARD, La vie de Messire Louis-1\fiJ.rie Grignion de Montfort, II£, nn. 105-108. 
I L. PEROUAS, ibidem, p. 42. 
3 err GRANDET, pp. 60 e 104 . 

. 4 err ibidem, p-161, PICOT DE CLC)RIVItRE; La vie de M. Louis-Marie Grignion -de Mo~l-
fort, o. c., p. 400. .. 
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D'altra parte anche l'apostolato del Montfort si muove verso una mag
giore inserzione nelle strutture diocesana e parrocchiale. Il termine missione 
che all'inizio indicava il catechismo ai poveri e la predicazione occasionale, 
passa a significare col tempo Ia missione parrocchiale allora in uso e infine il 
ritiro spirituale per categorie. L'evangelizzazione degli ambienti che non 
avevano benefi9iato del rinnovamento post-tridentino si allinea con l'obiet
tivo di rinnovare lo Spirito crisliano ira i cristiani. Gli stessi metodi si fanno 
pili tradizionali e favoriscono un lavoro pili adeguato aile prescrizioni episco
pali1. 

C. Norme prudenziali e ricerca dell'equilibrio. Gli sforzi prodigiosi del 
Montfort per attutire Ia sua singolarita, appare dai numerosi regolamenti 
diretti a varie associazioni. Si ha un recupero dell'eredita di S. Sulpizio dopo 
un'esperienza che sembrava averla accantonata. Nelle Regale della Com
pagnia di Maria, molte prcscrizioni assolute sono corrette da rna e tutlavia 
che prevedono eccezioni e diverse applicazioni; Ia stessa obbedienza non e 
aliena dalla manifestazione delle ragioni che impediscono l'esecuzione di un 
comando; si nota una tolleranza verso l'uso di oggetti di lusso da parte di 
gente che vive nel mondo; si prescrive una ricerca del giusto mezzo tra rigi
ditA e lassismo nel ministero delle confessioni; con maggior senso delle con
tingenze si proibisce ai predicatori .Ia condanna continua ed eccessiva dei 
ricchi e dei grandi del mondo; e si giunge ad escludere Ia singolarita nel com
P?rtamento: 

11s n'affectent cependant aucune singularitC dans leur cxtCrieur; et ils 
tcichent ... d'Ctre habillfs commc le commun des bons ecclCsiastiques et 
particuliCrcment ccux du SCminaire de Saint-Sulpice de Paris ... 2 

Queste prescrizioni, che non sempre possono essere comprovate dal-
l'esempio del Montfort, denotano tuttavia il suo costante lavorio per sbaraz
zarsi di espressioni e di modi esteriori non necessari e spesso nocivi al ministero 
apostolico e per concentrare i suoi sforzi in vista di una maggiore santitA inte7 
riore. In tal modo, il Montfort accede all'ideale sulpiziano dell'equilibrio e 
della misura, e tenta di comporlo con Ia singolarita evangelica e apostolica 
alia quale non rinuncer:l mai. 

1 err L. PtROUAS, Grignion de Montfort, les pauvres et les missions, 0. c .• pp. 84-

87. 
2 Rtgles des prttres missionnaires . .. , n. 50, in muvres completes, p. 700 .• 
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3. Dall' agressivita verso Ia moderazione. 
. -

La singolarita del Montfort e intimamente connessa col suo carattere . 
• Egli aveva ereditato dal padre il temperamento violento e giil a S. Sulpizio 

3.veva manifestato occasionalmente uno zelo audace1• 

Nella vita missionaria l'aggressivita del Montfort esplode in gesti di 
forza: allontana con colpi di disciplina alcuni giovinastri che molestavano le 
lavandaie di Poitiers; penetra nelle case di tolleranza sfidando il furore dei 
protettori; piomba in mezzo ai balli o nelle osterie rompendo tavoli e stru
menti musicali. Se si crede ai biografi, circa il 70% degli scontri da lui avutl 
sono stati con persone di condizione: ufficiali militari, notabili, gentiluomini. 
II suo zelo cresceva in mezzo aile difficoltil, come appare dalla testimonianza 
stessa del Montfort: ' 

"Ce que plusieurs personnes ecclCsiastiques et expCrimentees de la ville 
me dirent, pour me dCtourner d'aller dans cette maison de dCsordre ... 
ne fit qu'augmenter mon courage pour entreprendre cet ouvrage ... " 2• 

Le pulsioni aggressive del carattere erano favorite nel Montfort dalla 
concezione della vita cristiana come follia della croce, incomprensibile agli 

• uomini di mondo3, e dall'idea della missione come combattimento, da sferrare 
contra i nemici della salvezza4, partecipando all'eterna inimicizia po~ia d~ 
Dio tra i figli di Belial e i descendenti di Maria'. . , . 

Ciononostante il Montfort ha compiuto notevoli'sforzi per correggere Ia 
sua aggressivitil. Significativa e al proposito Ia testimonianza di un sacer~ 
dote, Pierre Ernaud des Basticrcs, che gli fu compagno fedele per 8 annie che' 
ha sofferto per certe iniziative un po' intempestive del suo capo: 

Il m'a dit lui-m~mc qu'il avoit beaucoup plus de peine a vaincre sa viva
cite et la passion de Ia colCre, que toutes les autres ensemble, et que si Dieu 
l'eO..t destine pour le monde, il auroit cte le plus terrible homme de son 
sii~clc ... Il a fait des efforts incroyables, pour vaincre son impetuosite 
naturclle, il en est venu a bout, et s'est acquis cette charmantc vertu de 
douceur, ... ill'avoit peinte sur son visage, elle Cclatoit dans toutes ses 
conversations ... 8• 

1 Cfr BLAIN, nn. 74-75. 

I Lettre 11, in CEuvres completes, p. 33. 
3 Cfr L'Amour de Ia Sageue eternelle, n. 74, ibidem, p. 132; Letlre circulaire aux amls de 

Ia Croix, nn. 4-11, ibidem, pp. 222-228 . 
. 4 Cfr Regles des prllres missionnaires .. . , nn. 3, 60-61, pp. 690, 706-707; BLAIN, n. 264. 

5 Cfr Pritre embrasie, nn. n-13, ibidem, pp. 679-680. 
6 GRANDET, p. 374. 
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L'ascesi del Montfort per frenare Ia sua aggressivita e trasfonnarla in 
forza costruttiva e in zelo teologale, attinge da una meditazione preferenziale 
di un aspetto del mistero di Cristo: Ia dolcezza. Egli Ia descrive lungamente 
nell' Amour de Ia Sagesse eternel/e e nel Livre des Sermons1 ; e quasi segno della 
sua predilezione per questa virtu, l'ultima predica da lui ten uta a Saint-Lau
rent-sur-Sevre ebbe come"argomento La do/cezza di Gesu'. Altrove egli associa 
i termini dolceZza e pazienza aile idee di forza, di zelo e di ardore: addizioni 
forse incoscienti, rna ugualmente rivelatrici dei suoi sforzi personali e del
l'influsso pacificante del suo ideale divino'. 

Modificando Ia sua aggressivita, il Montfort liberava Ia sua sensibilita e 
Ia orientava verso il prossimo, specie verso le anime generose e verso i poverL 
Con le prime il Montfort beneficia di relazioni interpersonali e di amicizie' fe~ 
deli, specie con Maria Luis~ di GesU e con altre religi~se con le quali, in un 
certo istinto di paternita, ha cercato di fondare dei cenacoli spirituali. Con 
il popolo minuto e con i poveri, dimostrava affetto intenso quasi materna e ne 
veniva ricambiato fino a ricevere gli appellattivi di buon Padre di Montfort 
e di colui che ama tanto i poueri'. L'affettivita del Montfort ha trovato fin 
dall'infanzia Ia sua piu ~grande espressione nella devozione verso Ia Vergine: 
piuttosto istintiva e sentimentale a Rennes, piu teologica a Parigi, piu equili
brata e profonda nel periodo missionario. A questo equilibria ha contribuito 
non poco Ia scoperta della Sapienza, che domina gli anni 1700-1706: se le 
obiezioni dei condiscepoli l'avevano Spinto a inserire Ia devozione mariana nel 
quadro cristologico, Ia letturadelle opere del Saint-Jure determinarono Ia 
scoperta di Cristo Sapienza, tesoro infinito per l'uomo, che occorre ricercare 
con ardente desiderio per evitare ~ il fallimento nella vita'. Dalla relazione 
filiale con Maria, il Montfort passa alia relazione sponsale con Cristo Sapienza, 
e approfondisce nello stesso tempo Ia relativita della Vergine in rapporto a 
CristO e alia vita cristiana.- La sua de'vozione ne esce arricchita: nOn rinnega 
l'affetto verso Ia Vergine, anzi ne sottolinea con insistenza Ia virtu della dol
cezza~; rna vede maggiormente Ia devozione a Maria come decentrazione da se 

1 Cfr L'Amour de la Sagesse ilernelle, nn. 117-132, In CEuvres complttes, pp. 156-165; 
Neuvitme Sermon: de l'amour et de Ia douceur de Jisus, ibidem, pp. 1718-1726. 1. .. 

1 .Cfr Prc;:oT_DE CLORIVIERE, La vie de M. Louis-Marie Grlgnion de Montfort, o. c., p. 497. 
8 Cfr L. PtnouAs, Grignion de Montfort, les pauvres et Ia missions, o. c., p. 44. 
'Cfr Lettera del poveri dcll'ospizio di Poltiers a M. Leschassler, In Extrait de diversu 

lellres concernant le vinirable Serviteur de Dieu L. M. Grignion de Montfort, ms. c., p. 16. 
6 Cfr L'Amour de_la Sagesse iternelle, n. 74, In CEuvus completes, pp. 129-131. 
1 Cfr ibidem, n. 118, pp. 156-157; Traiti de la vraie divotion Q: Ia Sainte Vierge, nn._ ~5, 

108, 144, 154, 178, 199,200,261, ibidem, pp. 520,555,577-578, 584, 606, 617, 619,663. 
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stesso e come cammino dinamico verso Cristo e verso l'espe'rienza della· figlio
Ianza divina1• 

Pill difficilmente il Montfort si Iibera dal condizionamento antiumanistico 
della cultura del XVII secolo, sicchC la coscicnza della sua miseria e della fragili..: 
t:l umana si rivcla fino agli ultimi mesi della sua vita2• Mentre in linea di prin
cipia egli descrive l'attivit:\ umana in termini di astensione per lasciare agire 
Dio solo3, nella pratica della vita moltiplica le sue iniziative ed esplica una larga 
opera di apostolato. Forse la soluzione esistenziale sarebbe stata raggiunta se 
avesse continuato pill a lungo il suo itinerario spirituale, poichl! il principia 
della Sapienza creatrice del cosmo e orientata alia restauraziOne dell'uomo con 
Ia comunicazione dei suoi doni4 era pill che mai adatto a fargli scoprire Ia digni~ 
U. umana e la bellezza della creazione. Due aspctti da lui percepiti5, rna non del 
tutto valorizzati a causa della concczione della grazia Ia quale piuttosto che. 
elevare viene deteriorata dalla condizione decaduta dcll'uomo6• • Un'analisi pill approfondita fornirebbe senza dubbio molti elementi per Ia 
comprensione del cammino spiritualc del Montfort: occorrebbe prendcrc in 
esame non solo le frasi riportatc dai biografi e le testimonianze dei contempo~ 
ranei che si sono_ trovati a contatto con lui (come i gesuiti De La Tour, Pre~ 
fontaine, Martinet, o i suoi collaboratori come Des Bastieres, Olivier, Dubois .. ), 
mB 3nche le lcttere del Montfort e le sue opere spirituali con particolare atten~ 
zione ai frammcnti che si riferiscono alia sua esperienza personale. A tale 
scopo, i numerosi' Cantfci del missionario, pur presentando intricate difficolt:l 
per fissarne Ia composizione alia data precisa7, costituiscono uno strumento in~ 
dispensabile per la conoscenza della spiritua1it3.' monfortana. 

Le linee che abbiamo tracciato, pur non essendo complete ed esaurienti, 
ci hanno permesso di seguire il tormentato itinerario del Montfort nella sua 
progressiva maturazione psicologica e spirituale. AI di Ia delle manifestazio-. . 

1 Ibidem, nn. 155·156, 169, pp. 584·585, 598. 
t Nel1a tettera del31 dicembre 1715, il Montfort scrive: Ma personne et ma pro pre volonU 

toule diabolique, quelque bonne qu'elle paraisse, gdte tout (Lettre 32, In iliuvres completes: 
p. 76). 

3 Moins j'aurais de part a eel itablissemenl, plus il rCussira; j'en suis certain (ibidem); 
C'est a vous seul a faire par volre grdce celte assembUe; si l'hommc y melle premier Ia main 
rienne se fera; s'il y m~le du sien avec vous il gdtera lout, il renversera tout (Pritre embrasie, 
n. 26, ibidem, p. 686). 

4 err. L' Amour de la Sagesse Cternelle, nn. 90-100, ibidem; pp. 140·147. 
5 Sulla bel1ezza della natura, non deturpata da11'uomo, err~ Cantique 157: Nouveau 

cantique sur Ia solitude, ibidem, pp. 1641-1647. 
6 err. TrailC de Ia vraie divotion ala Sainte Vierge, n. 78, ibidem, pp. 536·537. 
1 Sono da segnalarc due lavori chc hanna ratto luce sull'argomento: M. BARRt, Chrono~ 

Iogie des Canliques du Ptre de Montfort, ibidem, in Docum .. Mont/. nn. 33-34 (1963), pp. 78-
89, 129·139; H. FRlhtEN, Etudes sur les Cantiques du Pire dC Montfort, nn. 45·47 (1968-
1969-1972), pp. 1-24, 1-18. 
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Sguardo relrospettiuo e nuoue prospelliue 

ni straordinarie di santita, come visioni, estasi, prodigi, riportati dai biografi1, 

Luigi Maria di Montfort ha realizzato nella sua vita un'esperienza spirituale 
altamente significativa. Essa interpella i suoi discepoli, in un contesto diver
so dal suo, a misurarsi col suo carisma e a interrogarsi circa gli elementi che 
formano il sustrato della' sua spiritualita: consacrazione totale a Cristo 
Sapienza, devozione mariana derivante dalla scoperta della funzione di 
Maria nel piano della salvezza, amore preferenziale per i poveri, spiritualita 
apostolica, radicalismo evangelico e contestator; della sapienza troppo pru
dente della cristianita stabilita, accettazione del mistero della croce, impegno 
missionario per il rinnovamento della spirito cristiano, tensione verso Ia 

' -
maturita umana e cristiana, sforzo costante per comporre carisma e istituzio-
ne, attivita e disponibilita, sviluppo delle dati personali e inserzione comuni-
taria. r 

Per chiunque si accostera alia sua vicenda spirituale, il Montfort restera 
un segno dell'esistenza scomoda e scomodante del cristiano che vota Ia sua 
vita all'amore di Cristo e dei fratelli. -

1 err. PICOT DE CLomVIERE: La Uie de M. Louis-Marie Grignion de Monlforl, 0. c., 
pp: 282-284, 337, 401,442, 463, 470, 484-
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